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/ Compilatori della Civilta Cattolica per gli articoli da essi pubbli-

cati , intendono godere il diritto di proprietd lettcraria giusta le

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

frodolenti quelle ristampe che sifaccssero di detti articoli, senza

I' espresso loro consenso.



LA FRANCHEZZA
DEL

GIORNALISMO CATTOLICO

II giornalismo cattolico, al quale siam lieti ed onorati di apparte-

nere, viene accusato non di rado di servilita e di adulazione dai ne-

mici di ogni ordine e di ogni soggezione. Questi, alzata cattcdra di

ribellione in un quak-be paese, dove o la larghezza dcllc istituzioni

politiche o la dabbenaggine di governanti improvvidi abbia rotto

all' empieta lo scilinguagnolo, si avventano da quella loro rocca

inespugnabile, contro quanto ci ba di legittimo e di sacro, millaii-

tando se stessi ,
come tanto piu leali e generosi , quanto piu sono

audaci nella maldicenza e impudenti nella menzogna. E: voi di-

cono ai giornali cattolici, i quali riverenti ad ogni ordine, ad ogni

legittimita crivellano ogni notizia, misurano ogni parola,
< voi non

avete il nostro coraggio civile, la lealta nostra,la francbezza nel par-

lare ai potenti ;
voi piaggiate, voi temete, voi vendete la penna.

Codesti eroi da commedia ci arieggiano assai di certi altri eroi da

rivoluzione , i quali vedemmo nel 48 appiattarsi dietro gli usci e le

cantouate pcrisparare in sicuro contro quei valorosi deiresercito die

afirontavano arditamente le loro insidie
j
e dopo averli stesi a terra,
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vantavano il coraggio degl'insorti e la nullita dell'esercito ! Vorrem-

mo vedcrli codesti rodomonti trasporta(i sotto un Governo il quale

non diremo non li tollerasse, ma non li pagasse! Ma che dire vor-

rcmmo vedcrli ? Non li abbiam forse veduti oggimai cento volte alia

prova? forse s' ignora quanto abbia a pagarsi un demagogo fana-

tico per trasformarlo in un logittimista sfegatato ? S' ignora forse

quanto riceveva il Biancbi-Giovini allora cbe rappresentava da cat-

tolico in Lugano?

Le costoro invettive sono dunque di poco momento pel giorna-

lismo cattolico-, e finche non danno altro argomento del loro corag-

gio cbe rimpiattarsi sotto il Giuri e la libera stampa per bestem-

miare ogni umana e divina cosa
, possiam lasciarli cicalare a loro

grande agio.

Evvi tuttavolta un' altra specie di accusatori, il cui suffragio non

possiamo a meno di tenere in conto grandissimo; e sono certi buo-

ni ed anche cattolici
,

i quali paragonando la liberta con cui dai

giornali onesti vien censurato ogni attentato dei Governi liberali ,

colla riservatezza usata da loro verso quei Governi ove la parola e

legalmente inceppata: vedete (dicono) quale ignobile parzialiti

evidente! Tutti i biasimi loro contro il Piemonte, contro la Svizzera,

contro la Inghjlterra; e frattanto 1'Austria, la Toscana, Napoli, Mo-

dena e la Francia stessa vengono non che risparmiate raa riverite :

quasi non fosse notorio esservi cola i tali e tali altri disordini
, e

violate le tali leggi , ed inceppata la Chiesa
,
e malmenati qualche

volta gli ecclesiastici nel foro laicale ,
e violati con leggi organiche

i concordati , e profanato col matrimonio civile il sacramento , c

incamerati i beni ecclesiastici e che so io ? Ora se la parola cattolica

fosse qual' ella debb' essere scevra d' adulazione o di parte, avrebbe

ella cosi due pesi e due misure?

Questi censori in verita, benche meritevoli di molta riverenza pei

sentimenti onde sono ispirati, ci permetteranno di dir loro candida-

mente ,
che una tale obbiezione non corrisponde al senno di chi IB

propone. Essa riducesi in sostanza a domandare ai giornalisti cat-

tolici per quali motivi non abbiano essi cannoni ed eserciti. E che?



DEL GIORHALISHO CATTOLICO 7
/

Si tratta di Governi ove la censura, (fuppooetdn pure por un mo-

mento ingiustissima) cribra alia frontiera ogni sillaba
,
e ad ognt

menomo sospetto s' impensierisce , la riprova o la rispinge; e voi

doniandate ai giornali cuttolici per qual ragione non ve la sospingano

'e non la facciano comparire in <juel pubblico che le vune interdet-

to ! SuppoiH'tr dunque , a quanto pare ,
cite Y Armenia

,
a cagiom

d'esempio abbia eserciti da contrnpporre a Radetzki per entr;iri' a

dispetlo di lui nel Lombardo Veneto I E non vedete, che la preten-

iione e, permetteteci il dirlo, piu ridicola ancora che ingiusta!

Adagio, signori miei, risponderanno i nostri cavallereschi oppugna-

tori : ex ore tuo te iudico. L'esempio appunto di quella generos*

dovrebbe furvi comprendere cbc la verita ha diritti inalienabili pei

quali benche certa di sua condanna, sa affrontarla e parlare.

Fosse pur vero che sempre la verita dovesse parlare allorche le k

possibile , mai non potrebbe inferirsene ch ella lo debba dove da

chi no ha il potere non le e consentito: cotalche, se anche Y Armo-

nia tutto dovesse dire perche parla in Piemonte ove tuttopuo dirsi,

non ne seguirebbe che allo stesso mode debba usare chi parla al

rimanentc d' Italia, ove raolte cose debbono tiecessariamcnle tacersi.

Ma tutto rio sia detto per rimanerci strettamente in quel rarnpo,

ore sono collocaii gli accusatori. Dilat ianio ora Tampiezza della no-

stra risposta sollevandola air altezza dei principii che debbono gui-

dare la condotta di ogni nonio leale.

Onesti, come sono in questo caso, i nostri avversarii non vorranno

per fenno negarci esser debito di ogni cittadino il rispetto alia leg-

c di quel pa<se ove trovasi : e se alcuno di loro per la rirchezza

du' suoi possedimenti territoriali si trovasse in relazione con rnri

Gorerni della penisola ,
non dubitiamo che amministrerebbe sotto

ciascun di essi diversamente i proprii interessi a tenore delle leggi

diverse. Or qual divario passa fra il posscdimento delle tenre r il pos-

edimento dei diritti politici? egli permesso usurparr qr'"ti

mcntre e illecito usurpare le terre o altri averi? Un qnnlche libertm*

risponderebbe qui fbrse che si, e trarrebbe iniKinzi con uno di qupgli

sproloquii iutorno ai diritti inaUenabili ikWuoimo t Ml rittndino,
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gia tanto ci fecero piangere ed ora ci fanno non poco ridere. Ma le

persone assennate, alle quali oggi parliamo ,
non sono coscienze di

siflatta tempera ;
e ci consenliranno esser debito d'ogni uomo one-

sto usare bensi quei dirilti politici che la legge ne accorda
, ma

non usurpare quei che ne interdice.

Or se questo e, come a noi sembra, certissimo ed evidente, qua!

meraviglia che ogni giornalista cattolico allorche diviene mediante

il pensiero e la penna cittadino di paese libero
,
usi quella liberta

che la legge gli accorda e la coscienza gli impone 5
e trasportatosi

poscia in paesi ove il Governo non ista in mano alia moltitudine ,

metta da banda quei diritti politici e torni alle piu modeste funzioni

di suddito? Accagionarlo per questo d
1

aver due pesi e due misure,

sarebbe un confondere 1'unita del soggetto colla duplicita del luogo,

in cui successivamente esso trasmigra; sarebbe come chi accusasse

di doppiezza o di servilita quei proprietario teste ricordato, il quale

paga in Piemonte i dazi e regola i suoi contratti a norma del la

legge piemontese, e in Lombardia a norma del codice austriaco. Se

chi governa il Piemonte non voleva udir tutti e tutto
,
non avrebbe

chiamato a parte del Governo il consiglio di quanti ci vivono in

Piemonte, o ci fanno vivere la loro parola. Ma poiche gli ha chia-

'mati, ei voile udirne non che il consiglio perfm le rampogne finche

queste serbano le leggi del decoro
,
della verita, della onesta. E se

egli consente ad udirsele, il dirgliele con franchezza e all'uopo an-

che con severita
,
non e diritto soltanto di chiunque tiene in mano

una penna ,
ma in molti casi e dovere. Cosi 1' intendessero coloro

che tutto di anneghittiscono e tacciono sottraendo in tal guisa e ai

buoni la certezza che tanto conforta della loro pluralita ,
e ai mal-

vagi il rossore che forse li cuoprirebbe di loro nullita, e al Governo

stesso quei suffragio di pubblica opinione, a cui, ligio com' egli se ne

dichiara, non vorrebbe resistere nel bene come tante volte forse suo

malgrado non sa resisterle nel male. Dovere dunque e non diritto

solamente e dei giornali cattolici la franca parola, cola ove il cit-

tadino vien chiamato al Governo. E che altro e questa pubblicita

di parola ,
se non la partecipazione di ogni cittadino ai pubblici
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inicrcssi? Tanto e diinqui? colpa di clii tace in simili Stati polemic

parlare , quanto sarrlilM- colpa nel consiglio di un Monarca se un

Minislro udcudo proporsi una legge o contro il matrimonio cattoli-

co o contro la soggczione dovuta al Ponteficc
, tacessc ndla dcli-

lirr.i/.ione e non facesse ogni sforzo per condurla a termine di

vi-rita < di uiuslizia.

II caso e proprio il medesimo: e se per un verso potrebbe trovar-

VM minor legame di obbligazione ,
in ragione dei tanti milioni cho

ban diritlo a parlare; sotto altro aspetto 1' obbligazione pu6 essero

maggiore in ragione dei tanli buorii cbe tacciono: essendo pur

troppo tanto propensi all'audacia i malvagi, quanto timidi a favella-

re i 1 in. mi.

Anzi la condizione di questo cittadino cattolico potrebbe dirsi,

almeno in teoria, piu obbligatoria di quella di un Ministro ,
ancbe

sotto altro aspetto piu grave; in quanto la pluralita dei cittadini e nei

Governi a comune dotata in teoria del diritto di governare, laddove il

Ministro, non ba nei Governi assoluti se non il debito di consigliare.

Colpevole 6 dunque nel primo caso il cittadino cbe non si adopera a

far trionfare la verita, non gia solo come un Ministro cbe non con-

si;_
r

lia, ma come un Monarca cbe non governa. Sappiam bcnissimo

clu- a questo poco badano ancbe moltissimi uomini dabbene , co-

me apparisce nelle elezioni ,
nelle quali sono essi appunto quelli

cbe ordinariamente falliscono al debito di contribute col loro suf-

fragio in favore di onesti candidati. Coonesteranno essi forse con

ingannevole pretesto innocentemente questa assenza funesta cbe da

vinta la causa in mano ai mestatori. Diran forse gli uni di non aver

voluta una tal forma di Governo e per6 esser lecito a loro sottrarsi

a quel peso; quasicbe non dovesse 1'uomo sobbarcarsi le mille volte

anche a quegl' incaricbi cbe la Provvidenza impone ai ritrosi. Di-

ranno altri essere inutile queH'atto per parte di un solo
,
mentre la

pluralita non ne siegue 1' csempio; quasi fosse possibile prevedere a

priori 1' inutilita di un esempio costante e solenne, confortato poi

da quegli altri argomenti cbe 1'industria d'uno zelo eflicace potreb-

be aggiungere per ispronare alia emulazione. Altri replicberanno :
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uno piu uno meno in tanta moltitudine oquivale ad un nulla; quasi

non diveiilasse un nulla il suffragio <U'' buoni , appunto pen he ogni

iadividuo si tiene per nulla e ripete lo stesso soGsina. Se eon que-

st' ultimo argomento si consigliasse ciascuno di quei nerboruti cht

appuntati all' alzaia
,

si sforzano di trar su il navicello a ritroso del

flume, credete voi che '1 navicello giungerebbe mai alia meta? e M
del trenta uno solo sottraesse le sue forze lasciando il peso sulle

braccia altrui, mentre ne partocipa lo stipendio, nol direste voi reo

di furto, poiche riceve la retribuzione senza contribuir la fatica?

Dovere 6 dunque il contribuire con 1' opera a quel ben pubblico

cbe dipende in solido dagli sforzi comuni-, e se da tale obbligazione

possono per ignoranza incolpabile andar franchi o scusati almeno

certi buoni di poca levatura, non cosi per altro chi maneggia in ta-

li materie la penna, e comprende per conseguenza qual forza abbia

posta in mano di lui la Provvidenza per propalare nel pubblico una

verita ,
suscitarne per conseguenza T affetto

,
e farla finalmente re-

care in pratica.

La quale progressiva graduazione, a cui mira ogni onesto scritto-

re in materie di pubblico Governo, rispondera forse adequatamenta

id una replica con cui i nostri censori potrebbero incalzarci. Orsu,

potrebbon dirci
,
sia pure che dobbiate parlare per incitare al bene

11 Governo a Statuto quando trasvia o per coadiuvarvelo esitante

e perilantesi: ma perche adoperare ffna dicitura si veemente, si se-

vera e talora anche si acerba ?

Protesteremo dapprima essere noi persuasi al pari de' oostri cen-

sori, la severita anche contro gli erranti aver certi limiti, oltre i

quali or prudenza, or mansuetudine, or riguardi di altra manie^

ra vietano a noi 1' incrudire ed eccedere; ed appunto per questo

usiamo noi non di rado verso i nostri corrispondenti e quasi abu-

siamo quella licenza, ch'essi cortesemente neaccordano, di annnor-

hidire qua e cola certe espressioni piu veementi che sfuggono talo-

ra al calor d'una penna zelante, ma offenderebbero forse la fri-dda

riflessioue di un leggitore spassionato. E se rispetto a certi cortesi

la rivereuza cbe essi c' ispirano pei loro meriti colla religione e colla
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Chiesa ci arresta nella mano il sarchiello
,
abbiamo allora I' awer-

lenza di far noslre scuse cogli associati, i quali riverirebbero al pnr

di noi quelle penne se conoscessero quale i la mano che le maneg-

gia : il che essi poteron vedere al principio appunto di questo volu-

me nella nota premessa all' articolo comunicatod sopra il matrimo-

nio (pag. 129).

Premesso in tal guisa (jual sia il nostro opinare rispetto alia so-

yerchia veemenza di cui potreramo essere accagionati, ci sipermet-

ta ora di ridurre al suo giusto valore I' istanza dei nostri censori.

Che non vogliate acerbita disdicevole, bene sta. Ma sarebbe grande.

errore pretendere dal giornalista ,
sia pur mansuetissirno

, quell*

fredda ragione che argomenta diatetticamente nelta Somma dell' A-

quinate , e die patrocinava gia i rei nelle tenebre dell' Areopago.

I ii battagliare di tal latta. connaturato alle pure intelligenze , ben

potra in certi casi rarissimi attagliarsi ancbe alia eletta degli ingegni

mnuiii. ogui qual volta essi risoluti gia e fermi di consentire al vero,

solo che il conoscano, possono dall' affetto temere piuttosto un tra-

dimeuto a trasviare
,
che sperare un sussidio a seguitare la ra-

gione.

Ma i giornalisti scrivono eglino soltarito per questa eletta dc-i ra-

gionevoli o non eziandio per la moltitudine delle teste mediocri ? E

questa moltitudine chi non sa che agli argomenti di ragione pura e

nt'lla piu gran parte o inaccessibileo insensibile, mentre all' opposto

k prona a condiscender con Topera a chi non pur I'abbaglia colle im-

mnirini o la accende colle passioni ,
ma anche solo la scuote colte

grida dei polmoni e col battere del pugno suite tribuna ? Di che fa-

cetamente ridea certo famoso giacobino francese
, quando gli onesti

suoi avversarii gli opponeano or raziocinii filati ora elaborate pero-

razioni. Buona gente ! diceva egli irridendoli fra i suoi complici

all-! dimestica: buona gente che crede di vincere il partito col

popolo a punta di sillogismi e di rettorica e non trae un ragnoda un

buco ! laddove io coi miei Demosteni da 30 soldi per giorno scuoto

la piazza e atterro i palagi .
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Or se questo e il modo piii eflicace di scaotere le moltitudini, se

precetto d' ogni vera eloquenza e il detto del Venosino :

. . . . Si vis meflere dolendum est

Primum ipsi tibi;

qual pazzia sarebbe di periodici cattolici comparire in pubblico

quasi con un volto di cera impassibile e con una parola misurata a

compasso, per versare in cuore al popolo leverita piu gravi della vita

pratica stemperate in gelida acqua, o coagulate in sorbetto ? E qual

conto ne farebbero i piu quando udissero pronunziarsele da un cuor

senz' afletto, da una lingua senza fiamma? Come! Veggiamo sban-

diti i pastori e per6 disperso il gregge, aperto alia eterodossia un

tempio, infami per oscenita gli angoli delle vie, empie le pagine

delle gazzette semiufficiali, furiantela calunnia contro i buonicitta-

dini, licenziosi ed irreligiosi i teatri, ereticale 1' istruzione, corrom-

pitrice 1' educazione, e la sorgente generazione dei figli nostri pre-

parante sconvolgimen ti alia societa e bestemmie alia religione: e

costoro clie parlano per parte del cielo, non veggono il precipizio,

o vedendolo non si commuovono, non inorridiscono, non gridano a

camparne gl'infelici che giu vi piombano a cbiusi occhi ? Cosi la

discorrerebbe, e non a torto, la moltitudine
;
che a ciascuno vuolsi

parlare la lingua ch' egli comprende: e se i nostri censori avverti-

ranno clie dalla fornace non si trae gbiaccio, comprenderanno forse

che il discreditare in chi difende la buona causa ogni movimento

di giusto afletto e stata arte finissima di chi volea strascinare il vol-

go al male o dabbenaggine di quelli onesti che diedero nell'aragno.

Tali sono le ragioni che sembrano a noi purgare da ogni taccia

la moderata severita del giornalismo cattolico parlante nei paesi, ove

libera a tutti e la parola e diritto comune I'influire secondo le proprie

forze nella pubblica cosa. Ma quanto e diversa la condizione loro in

que' paesi ove legittima autorita monarchica professa solennemente

d
1

assumere le funzioni di governo, e di entrare mallevadrice al co-

spetto della eterna giustizia di quell
1

ordine universale in cui sta ri-

posta la somma del pubblico bene! Tutto ci6 che in questo volume
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gia si e detto e che si svolgera piii ampiamente in appresso intorno

\\Y iindiritn sovrana, gia pole far comprendere ai lettori, funzione

del suddito cssere 1' obbedire
,
come del governante il comandare :

essendo funzione del Sovrano servire di principio di unita per col-

legare la moltitudine degli opinamenti privati, e debito di questi il

collegarsi a quel centre medesimo di unita. Non e posto qui dunque

in potere del suddito I' ergere cattedra a documento pratico di chi

governa ,
se non in quanto il governante medesimo ne interroga a

propria luce i consigli o ne ammette di previa e certa scienza

quella parte che esso crede conciliabile coll' ordine pubblico e col

decoro della suprema autorita.

Non e questo il luogo di far toccare con mano il poco costrutto

che pel pubblico bene puo trarsi da quella cattedra ove essa pu6

ergersi ,
e come meglio se ne trovi praticamente la pubblica cosa

quando e raccomandata a quella forte unita di Potere, che appunto

per essere solo e supremo e piu lontano
,

eziandio umanamente

parlando, da quei meschini interessi di uomini e di partiti, che sono

il tarlo segreto dei Governi a comune. Se qualche illusione era pos-

sibile per questo capo un lustro addietro ,
essa ha dovuto intera-

mente dileguarsi alia luce di quei fatti ora tremendi, ora vergogno-

si, ora anche ridicoli, ma sempre istruttivi, di cui fummo spettatori

e partc nel breve periodo in che non vi fu Stato italiano che non

vedesse sorgere nel suo mezzo quelle caltedre ad istruzione dei Go-

verni e dei popoli. Allora si pot& fare un equo ragguaglio del bene

e del male che pu6 originarsi da codesta liberta accordata di par-

lare e straparlare politica a qualunque sapesse gittare un po' di nero

sul bianco
;
e se avemmo la buona o la mala sorte di vederlo e toe-

carlo con mano , non dovremmo avere al presente la smemoratag-

gine di dimenticarla si presto. Per una stilla di bene e di vero che

compariva di fuga e passava quasi inosservata in qualche men po-

polare scrittura, vi era forza di vedervi annegato infmo a gola in un

mare di spropositi madornali , di paralogismi puerili ,
di menzogne

impudenti che passeggiavano trionfanti le nostre contrade e aflasci-

navano e abbindolavano la sempre corriva e voltabile moltitudine.
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Pel rarissirao caso in cui alia libera stampa venia i'atto di sfolgorare

qualche nefando atto o qualche nequitoso uomo, vi era forza vedere

oflese dalla pubblica calunnia, vituperate e strascinate nel iango le

eose piu reverende e le riputazioni piu uitemerate senza altro rime-

dio che o una indeoorosa rappresaglia od una ricriminazione impo-

tente. Che se pure ce ne fossimo dimenticato ,
basterebbero le pre-

senti condizioni degli Stati Sardi a disingannare il resto d Italia

intorno alle beatitudini, che la sua inesperienza le facea sognare nel

Governo parlamentare o a Statute che vogliate dirlo. E mentre

proximus ardet Ucalegon ,
si avrebbe mal garbo a voler fare a H-

danza colle brage accese camminando sull' arida paglia. Qudlo che

fu un tempo il Piemonte sotto il paterno reggiraento dei Reali di

Savoia
; quello che e presentemente Napoli in fatto di ordinamenti

civili, di pubblica prosperita, di religiorie riverita e fiorente, e tutto

merce il senno e la bonta di un Principe pio ugualmente e giusto ,

basterebbe per ogni uomo temperate ed onesto a spegnergli in

cuore la voglia , se avessela allettata mai
,
dei tempestosi ed incerti

progressi dei Governi popolari. II non aver cattedra di liberi e pub-

blici censori e lieve iattura compensata largamente dai pubblici

gcanduli che si schivano , dalla tranquil lit a degli spiriti non esposti

ad essere abbeverati di fiele contro quella medesima autorita che

dovrebbero riverire. E vede ognuno che , poste somiglianti condi-

zioni, il giomalismo cattolico lungi dall' usurparsi una liber ta onde

non ha il diritto, deve esso pel primo dare 1' esempio del riserbo

della riverenza. Come dunque e perche fargliene un rimprovero?

Non negheremo darsi anche qui talvoltaalcuni casi ( come a suo

luogo si spieghera ) nei quali puo essere or lecrta or doverosa la

passiva resistenza, la rimostranza positiva e perfino la pubblica pro-

testa degli onesti cittadini : testimonio se non altro le voci ed il san-

^ue degli Apostolic de Martiri cristiani antichi e moderni. Ma pri-

ma di ogni altro osserviamo che questo medesimo esempio, per noi

invocato degli Apostoli edei Martiri, chiarisce abbastanza che ii ca-

so di quelle proteste e resistenze e ben raro e quasi impossible nel-

le monarchic cristiane , soprattutto quando la personale religione
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del Principe rende ancora pin remotn <|m>| |>ericolo. Ma prescinded-

1 iandioda somiglianti speciali condizioni, jucllc proteste, (ol-

treolie por farsi udire debbono avore accesso oltre la frontiera nd-

1' interim del paese) dehbono poi inisunirsi a cento riguardi di pru-

denza, che non sappiamo quanto vengano ponderati da coloro ch

chicderebbono al giornalismo cattolico il preteso coragyio delle pro-

prif dntlrinf. E in primo Ino-ro sarebbe imprudenza gravissima il

aittnre in pubblico, a nschio di calunniare, notizie avventate ed in-

certe. Or chi non vede quanto sia difficile oggidi in tanto ozzolo di

pnlitirare, in tanta impudenza di calunnie, in tanta rabbia di ribel-

h'oni o di cospirazioni, arcertare que' fatti che si spacciano a carico

dci Govern i assoluti
,
nei quali ditto si opera per ronsiglio intimo

di porhi? E fossero pur certi i fatU, come conoscerne le segrete ra-

gioni che possono rendere legittima la violaz-ione di certe lee^i uni-

versal i per T eccezione di caso particolare? E fosse pure evident*

1' inrompetenza dell
1

autorita civile, per esempio, in certe cause ec-

rlesiastiche, chi ci assicura che 1' autorita ecclesiastica stessa non flit

gtata interrogata econsenziente? E ignaro di tutto questo, vorrel

che un perio<lico cattolico awentasse in pubblico, come i IMutts o il

Gladstone o il Onobita di S. Eremo ,
un di que' fatti, di quelle de-

clamazioni, che colte al volo da certi cacciatori ch null' altro brac-

cheggiano, andrebbe a servire nelle colonne dei giornaii libertini di

sca ghiottissima agli animi torbidi e feroci? Confcssateio , letter

cortese, non e questo lo spirito, non e questa la generosita del Gat-

tolicismo.

Ma io, dira forse fra se stesso taluno di quei benevoli che tratto

Iratto ci onorano di loro confidenza (a' quali non possiamo a meno

di protestar qui la nostra gratitudine e per le notizie che ci comu-

wcano e per la fulucia che in noi ripongono), io ho pure scritto, ho

pofe accertato il fatto, ho pur preoccupate le difficolta, ho pur presc

le piii sicure informazioni : e voi frattanto? . . . . voi dissimulate,

^Foi tacete. Noi professiamo a chi cosi parla la piu profonda rivercn-

r. ma ci6 non ostante egli ci permettera di osservare , che tint
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lettera e molte volte anonima, e troppo debole fondamento per av

venturarci a superare quei tanti riguardi che sopra abbiamo accen-

nati. Potra talvolta non dubitarsi della buona intenzione e volonta

di chi scrive
;
ma siamo noi certi sempre ugualmente e della ocu-

latezza nello scegliere gl' informatori e della maturita nel eonfron-

tarli e della cautela nell' interrogarli, e insomma di tuttaquella cri-

tica pratica, senza la quale e si facile cadere in errore?

Ma fossimo pur certi anche di questo, qual sarebbe fmalmente il

gran bene che potrebbe ottenersi col propalare qualche scandalo

dove pur si trovasse, e declamarne in pubblico ? II male che si fareb-

be noi lo vediamo
,
e gia 1' abbiamo accennato: ogni malevolo cre-

derebbe aver buono in mano ad accendere le passioni del popolo

invece di correggere i traviamenti di qualche governante. In questo

caso i miglioramenti che pu6 augurarsi uno scrittore, specialmente

colle pie ed oneste disposizioni personali degli attuali governanti ,

tutti dipendono dal mettere in chiaro il principio universale di veri-

ta : e in tal bisogno nessuno finora dei nostri associati ci ha mai rim-

proverato il silenzio. Ne sapremmo qual sia verita grave e severa

che non siasi letta su queste carte. E il legger.tal fatta di verita, e

replicate ed esplicate ed applicate per ogni modo al pratico ,
e

,
chi

ben vi riflette, tale immense vantaggio quando i governanti voglio-

no sinceramente il bene, che con questo solo i giornalisti cattolici

avrebbfero ben meritato della lor patria , quando pure le loro voci

non scendessero a dilatarsi nel cuore delle moltitudini.

Ecco il bene che pu6 farsi veramente e che si fa la Dio merce

negli Stati anche monarchici
5
e si fa senza gittar malcontento nei

popoli ,
senza disdoro dei Principi , ai quali oggigiorno non vi ha

riverenza che sia soyerchia, senza recare ragionevole dispiacere ai

Ministri. Coloro che scambiano lo zelo del bene colla foga di uno

sdegno incapace di rattento , vorrebbono che tutti questi vantaggi

si compromettessero per dare a una collera sbrigliata un momen-

taneo appagamento. E il non seguire gl' impeti di questa Gamma

lo battezzano leggermerite per interesse vituperevole che o ambisce
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graluirsi i polcnti , o teme pi
nine gli associati. Crediamo che il

giornulisino i attolico al>l>i;i dato anchc in Italia tali prove del suo

disinteresse, da potere non rispondere a simile accusa quando essa

movesse da censori sinceri. Che se venisse da miscredenti e malvagi,

Non ti (in , u- di lor ma guarda e passa.

Clio non ostante abbiam voluto cosi ragionarne alquanto a dilun-

go coi nostri lettori, perche il disinteresse dell'impresa acquisti una

piu palpabile evidenza al vedere la saldezza dei motivi che guidano

la nostra condotta. II pretendere che parliamo lo stesso linguaggio

e a chi tiene aperte le orecchie per udirci e a chi mantiene una le-

gittima e saltitare censura per tutti e per6 anche per noi, egli 6 pre-

tendere da noi 1' impossible ; quand' anche ne avessimo la possi-

bilita, questa non ci darebbe il diritto ad arrischiare una caiunnia;

fossimo pur certissimi di non fallire alia verita
,
dovremmo e vor-

remmo nel pronunziarla conformarci alle leggi della natura
,

del

Vangelo , della societa : per conformarci a queste leggi dovremmo

proporzionar la parola e al bene che pu6 sperarsene ed all' agita-

zione che potrebbe temersene. Misurata a tali norme la parola dei

periodici cattolici , egli e chiaro che senza taccia di duplicita ,
al-

tro tenore dovra serbare ove la parola e libera, altro ove legittima-

mente e vincolata. E questo s' intende per ci6 che si attiene alle

pratiche applicazioni ed ai fatti rispettivi di ciascun paese ;
che

quanto ai principii universali ed alle dottrine , le quali sono per

noi di rilevanza se non unica almeno suprema ,
intorno a queste,

diciamo, la loro medesima universalita fa che trovino piu facile ac-

cesso dove che sia
,
e non ci e forse mai awenuto di non potere

pronunciarne alcuna nella sua anche austera schiettezza. Le quali

considerazioni
,
se convengono assolutamente a tutto il giornali-

smo cattolico . molto piu dovranno applicarsi al nostro Periodico

destinato, come ben sanno i lettori, non ad uno Stato italiano sola-

mente e neppure principalmente, ma a tutti quelli nei quali 6 partita

Scrie //, vol. IV. 2
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la nostra penisola. Se sorivessimo solo pel Piemonte e. g. potrem-

no forse non esser guari solleciti della Toscana , del Lombardo-

Veneto e via diseorrendo. Ma cbiamati dalla Provvidenza, per

quelte singoJari congkmture che ci temprarono in mano la penna ,

a promulgare i principii universal! dell' autorita e dell' obbedienza

cattolica in tutti gli Stati d' Italia, benche non retti tutti coi me-

desimi ordinamenti civili
,
noi crederemmo fallire al debito nostro

se per la meschina soddisfazione di subillare la pubblica riprova-

zione contro qualche atto
,
sia pure men giusto e meno cattoliro ,

(la cui disapprovarione ognt uom di giudizio vedra inolusa nell'in-

segnamento universale contrario)dimenticassimo il nostro proposi-

to cbe mira a confortare nell
1

Italia nostra quella pienezza di sen-

timento cattolico cbe form6 da lungo tempo il piu bel carattere del

nostro spirito nazionale
5
e la quale da uomini sacrilegbi e direra

quasi parricidi ci e
, per somma nequizia ,

insidiata.
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si

Necessita delTAulorita.

i. Proposizione. 2. Gli uomini essendo liberi 3. per unirsi abbisognano

d' ail principio uno ; 4. giacche 1'unila del vero per se non basta. 5.

L'unioiie dee formarsi per via di ragione. 6. L' aulorita fc essenzialmcn-

t* bcuetata. 7. 1 atcm si comprendere al volgo.

i . Spiegato iinora il piu pianamente die ci fu possibile in qual

modo gli uomini vengano condotti per man di natura ad associarsi,

come nel momenta stesso dell' associarsi trovinsi gia vincoiati da

quelle scambievoli ohbli^a/.ioiii di ijiuslizia e benevolenzu
,
die dal

debito natura lc di amore spontaneamente germogliano, non sara dif-

ficile il formarsi per la stcssa via una giusta idea deir autorita e del

modo concui ella giunge a spuntare fra gli uomini, adetermiuursi in

^ualcuno di essi e a formarvi, diciam cosi, un primato indipendente.

Esaminiamo dunque auche questo secondo fatto ,
alia semplice e

senza ipotesi sislematiche , prendendo gli uomini come essi sono

non foggiandoli a norma de' nostri sogni.



20 L' AUTOR1TA

2. La societa, abbiam detto, allora soltanto merita questo nome

quando e d' uomini ragionevoli cooperanti, secondo loro natura,

vale a dire per movimento d' intelletto e volonta, al bene comune.

Ora e facile il vedere che a questo bene comune gli uomini non

vengono determinate come le api, i castori, le gru, animali conso-

ciati per natura, e condotti per necessario istinto a quell' operare

Concorde, donde risultano per le prime gli alveari, pei secondi le lo-

ro capannucce, per le terze le annue trasmigrazioni. L* essere libe-

ro nasce per 1'uomo dall'essere ragionevole, e dal potere come tale

vedere negli oggetti mille aspetti diversi, e guidare in se medesimo

colla ragione le varie apprensioni e le tendenze che ne conseguono.

Posta negli uomini una tale liberta
,
e facile lo scorgere quanto es-

sere possano diversi in essi e i giudizi dell' intelletto, e le risoluzio-

ni delle volonta, cosi in ordine al fine da conseguirsi che si pu6

scegliere in tutti i gradi di moralita, che corrono dal pessimo fra i

mali all' ottimo fra i beni, come in tutte le specie di mezzi co' qua-
li vi si puo pervenire: nella quale immensa varieta ciascuno degli

associati e libero a soflermarsi in qualunque di que' gradi e di que'

mezzi che gli attalenti.

3. Ora in tale liberta pienissima, come e piu possibile la coopera-

zione, la quale dee ridursi nel suo oggetto a quel massimo grado di

unita, che appelliamo individualita, ossia singolaritd concreta, non

essendo possibile operare se non cose individue, singolari, concre-

te ? Finche una societa di negozianti prende per fine universale il

lucrare, vasto e il campo ove questo pu6 operarsi ; quando aggiun-

ge : vogliam lucrare ma onestamente
,

il campo e gia piu ristretto
,

giacche si escludono tutti i contratti inonesti
; piu ristretto e se ag-

giunge : vogliam lucrare trafficando in grasce e civaie; eppure an-

cora molte sono le derrate che in questo traffico si comprendorio.

Ma quando finalmente viene il momento di lucrare in un contralto

determinato, allora tutto e singolare, e la merce che si compra, e

il danaro che si sborsa
,
e il giorno in cui si contrae

,
e il luogo ove

si stipula, e la persona e le condizioni e checche altro voi riguardia-

te in quell' atto : e questa singolarita nasce dalla natura stessa delle
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cose ,
cioscuna delle quali opera , o viene adoperata nell' individuo

e non nella specie. Vedete dunque la diflicolta del quesito : si tratta

di trovare una causa, in forza dolla quale centinaia, migliaia, mi-

lioni d' uomini liberi per natura consentano in un fatto singolare

giudicandolo retto, volendolo come hene di tutti, e con tale intento

congiungendo le opere per conseguirlo. Sevoi supponeste che tutti

costoro si trovassero concordi in tale perfettissima unita di volere,

voi supporreste un efletto senza causa, un determinate senza deter-

minante; milioni di volonta non determinate per se a veruno di que'

gradi etli que' mezzi, si troverebbero determinate senz'altra causa

aggiunta ad un solo grado intorno al fine e ad un solo mezzo per

conseguirlo : ipotesi ,
come vedete

, assurda, contraddittoria come

e contraddittorio T indeterminate determinate, o il libero necessario.

4. Potra forse dire taluno esservi per gli uomini tutti un princi-

pio di determinazione, a cui come esseri ragionevoli non debbono,

non possono resistere , ed e il vero evidente. E questo infatti e il

sogno ,
il zimbello con cui vengono illusi e leggermente tratti nella

rete molti dabbenuomini
,

i quali pongono smodata fiducia nei Go-

verni a comune. Eh (dicono loro i Demosteni da trivio) se le leg-

gi, invece di dipendere da un Principe inesperto, da sette o otto

Ministri interessati
, dipendessero dal suffragio popolare , quelle

sarebbono leggi ! II popolo ha un certo sentimento di onesta, il po-

polo conosce si bene i proprii interessi ! ... La verita e una
,
e

1' universale non ha mai interesse a disconoscerla . Cosi favella

I'adulatore della piazza, allorche accatta il favore popolare, speran-

do alzarsi dal fango a cavalluccio sulle spalle dei gonzi. Costui, se e

stolido ignora ,
se e furbo finge ignorare quel che sperimentiamo

quotidianamente in qualsivoglia, benche picciolissima adunanza
,
e

perfino nell'intimo delle famiglie, se poco poco sono numerosi i do-

mestici. E donde nacque il proverbio: Rara esl concordia fratrum ?

Or se i fratelli stessi uniti dal sangue, dalla educazione, dal go-

verno paterno, dall
1

unita d' interessi, dalla coabitazione ecc. , pure

appena hanno chiuso Vavello paterno, gia cominciano per lo piu a

dissentire e forse ad osteggiarsi ;
come pu6 credersi che migliaia o



-- L ALTOR1TA

milioni possano ricevere ;la forma di unione dalla unita
,
che non

puo negarsi, del vero e del giusto ? La verita e una, verissimo: ma
il modo di vederla varia nil' infinite* inragione dell'acume, dellu im-

maginazione, del sensi, degli appetiti, degl'intenti, dollc abitmlini

ecc. ecc. Anche il Laocoonte e uno, uno e I' Apollo di Belvedere:

ma se cento pittori copiano quelle statue da cento punti diversi
,

ne avrete cento copie diverse. Volete 1' unita di copia ? Inridetene

uua in rame, e 1' unita del rame vi dara 1' unita delle copie.

Or cosi i gudizii dei liberi e ragionevoli, ciascuno dei quali spruarda

il vero ed il bene da un punto diverso ov'egli e collocato per la sua

condizione
, rappresentano quell' unico oggetto sotto raille diversi

aspetti. L' unione dunque di quelle migliaiao milioni d'associati dee

dipendere da un altro principio, la cui influenza non vada soggetta

alia moltiplice varieta degl
1

individui, ma all
1

opposto tragga quella

moltiplice varieta alia unita sua propria. Or questa unita che produ-

ce unione d'intelletti
,
di volonta e di opere nelle migliaia o milioni

di associati
,
conducendoli secondo uomo per mezzo di ragione al

Yolere, per mezzo del volere all' operare, questa si chiama Autorita.

dunque evidente che F autorita e necessaria perche vi sia la so-

cieta: e tanto e impossible societa senz' autorita fra enti liberi co-

me gli uomini, quanto e im|)ossibile 1' unione senza unita.

5. Ma avvertite di grazia a quella condizione che abhiamo ag-

giunta, che cioe 1' autorita dee formare T unione fra gli associati ,

movendoli secondo uomo; la quale condizione dipende dalla r.atura

stessa della societa quale T abbiam descritta nel paragrafo prece-

cedente, ove gli uomini si congiungono non gia per via di forza e

di catene, ma per via di ragione e di volonta. Le quali facolta non

potendosi muovere se non dalla rappresentazione del vero e del be-

ne, voi vedete che la forza unitrice cbe abbiamo delta Antorila
y

non pu6 trovarsi se non in qualche essere ragionevole anch' egli ,

e solo da tale essere puo inaneggiarsi : non potendo chi non e intel-

ligente, neppur conoscere, non che proporre il vero e il bcnc.

6. E qui notiamo di passaggio come sia essenzialmente benefica

quest' Autorita. Essa deve unire per mezzo del vero gl'
intelletti ;
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era che altro e il vero se non il bcne deH'mtcllHto? <Wo unire le

yolonta ool licne, c in questo, non < chi nol veda , eHa e essen/ial-

l)cncfica: doe guidare le opere all' intento del comune van-

in, cul anrhe questo 6 un brndi/io : rotalche e nell' intento

nei mezzi 1' Autorita e essenzialmenii l>enefica ; e quando cessa di

essere bem'fira. n-ssa ad un tempo di essere Autorita. Potra il su-

periore comandare il male; ma il comando sara ingiusto, non essen-

do indiri/zato al beno pubblico: dovra per lo piu il suddito obbedi-

re talora anchc con suo danno
,
raro essendo clie 1' ingiustizia del

comando sia essenziale ed evidente. Ma tutto cio accade irregolar-

mcnte per difetto dell' uomo in cui T autorita s' incorpora ,
come

tante altre irregolarita e mostri, nella cui materialita la natura per

se bella deformasi : no per questo dovra mai dirsi Autorita quella

che ordinasse al male comune, altro non essendo 1'Autorita ,
come

aliliiain detto, se non quel principio unitivo . che tutti gli associati

guida raijionevolmente ad un bene comune.

7. 11 quale concetto dovrebbe oggidi fortemente inculcarsi al po-

polo da tutti coloro,cui la Provvidenza ne affido 1'istruzione ed edu-

cazione, ponendogli vivamente colorita sott' occhio 1' idea del gran

bene ch'e per lui T Autorita; afiinche la vivace apprensionedi questo

concetto attutasse ed oscurasse il magico splendore di quella liberta

miMizognera con cui altri tenta infatuarlo; e raddfizzasse cosi le idee

si sjjlu'inbe e frenetiche onde se gli dipinge dal fiele demagogico

ojjni Principe, ogni superiore, come una tirannia, una oppression*

incarnata. Vero e che nel dire benefica TAutorita non potra senipre

dirsi benefice anghe il superiore che la possiede -,
e pur troppo di

tali superiori che rendono T autorita, non che spregevole , odiosa ,

ve ne furono in ogni tempo. E cosi non isperimentassimo anche noi,

noi cattolici e difensori dell' Autorita per principio di dogma c per

obbligazione di morale, T impossibility di tener per beneficio 1'abuso

di autorita con cui da certi Governi si opprime peru'n la Chiesa, che

i popoli riconoscono qual madre. Ma se non e possibile giustiGcare

tut ti gli atti di ciascuno che governa , sara pero sempre possibile ,

sara sempre gran pro dell'umana societa 1' andar riaoquistando,
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come principio universale, la persuasione che 1' Autorita per se e be-

nefica, e il traviare dell'uomo invest! to di quel potere e un'eccezione

alia regola, non e la via consueta dell' andamento sociale. E tanto

sarebbe piii preziosa una tale persuasione , quanto e piu diretta-

mente opposta alia dottrina della ribellione
;
la quale, per bocca del

Proudhon e consorti, dice malaT auloritd per se, e questa vorrebbc

abolita.

.V;'','.,:"', '. . ii.

Verild con cui ella unified la molitudine.

8. Difficolta. 9. II. II vero e obbicttivo. 10. L' autorita dee prcscntarlo.

11. I libcrtini non conosccndolo certo, 12. ne anche col suffragio uni-

versale, 13. sono incapaci di autorita, socicta, liberta. 14. II ben so-

ciale e doppio. 15. Pel Creatore I'Ordine. 16. Per 1'uomo I'Utile.

17. Riassunto. 18. L'autorita dovere c diritto. 19. Quindi 1'ainbirla.

20. Ogui diritlo non e autorita. 21 . Caraltere di questa. 22. Compone

1'obbligazione. 23. Ne ha il perche ma non lo adduce. 2i. Verita co-

mune fra gli associati. 25. Deve obbedirsi. 20. Manca ai libertini.

27. Eppero manca la societa 28. per 1'elcrodossia del loro principio.

8. Domandera qui il lettore qual sia quel bene, mediante il quale

1'Autorita potra congiungere gli associati : e il quesito pu6 presen-

tare qualche difficolta se riflettasi a cio cbe pocanzi e detto
,
essere

svariatissime le sentenze con cui dai singoli viene giudicato il bene

ed il vero. Se in questo giudizio, argomentera il lettore, consenti-

ste voi medesimi, tante essere le opinioni quante sono le teste, VAu-

torita cbe vuol congiungere tutte le teste, rimarra svigorita venen-

dole meno il mezzo termine
,

il legame con cui stringere dovrebbe

nell' unita sociale le migliaia di associati.

9. La difficolta non manca di apparenza: ma sparira se riflettete

cbe la verita e bonta donde hassi a ripetere 1' unione sociale
,
non

e gia il concetto dei singoli ,
ma 1' obbietto da cui un tal concetto

derivasi
$
e che 1' uffizio dell' Autorita consiste appunto neir uni-

ficare 1' opinione dei molti
,
conformandola alia verita obbiettiva.
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Spieghiamo questa importantissima dottrina coll
1

esempio del mae-

stro di disegno. Fate ch' egli abbia posto innanzi ad un quadra di

Raflaello cento apprenditori principianti, ciascun dei quali ritraendo

quell' immagine colla imperfezione di un occhio mal pratico ,
abbia

svisata nel proprio scorbio 1' inarrivabile bellezza di quell' originate

parlante: come fara il maestro a rendere somiglianti fra di loro tut-

te le copie? Kirli partira dal principio, cbe i discepoli non gli nega-

no, modello di belta essere il modello dell' Urbinate
;
e correggen-

do nell' uno il contorno della guancia , nell' altro la posizione del-

1'oreccliio o dell' occhio, e qui facendo rammorbidire collosfumino

le ombre taglienti, la rinforzare col lapis gli sbattimenti e gli stra-

fori, e a ciascuno insomma additando quello in che si diparti dall'o-

riginale ,
si sforzera di tutti ridurli a fedelmente rappresentarlo.

E se riesce a toglierne ogni aberrazione ed a ridurli copie fedeli ,

avra prodotto con questo stesso in tutte le immagini una perfettis-

sima unitfL

10. Or cosi appunto si deve introdurre dall
1

Autorita 1' unione

fra gli associati
, non gia ritagliandone qua e cola dei brandelletti

a capriccio ,
come usava quella buon' anima di Procuste e come

usano ancbe nel nostro tempo i suoi discendenti in linea retta
,

i

Moderati, sarchiellando quinci e quindi un po' di verita c un po' di

bugia ; per fondere poi insieme quel che rimane in un bastardume

che non e ne 1' una ne I

1

altra : dopo di che si pavoneggiano d
1

aver

ridotli yli esagerati al giusto mezzo; ma si veramente dee farlo

T Autorita tutti conducendo a compiere il vero ed il bene comune

qual e nel suo tipo obbiettivo, dal qtiale tutti grintelletti e tutte le

volonta debbono ricevere 1' unica impronta : il che se non sempre
cosi avviene

,
cosi certo dovrebbe sempre avvenire. Conciossiache

V Autorita e
, come abbiamo detto

, principio d' ordine, e V ordine

ha una lisonomia propria, determinata primitivamente dal Creatore

dell' universo
,
ed egli e, lasciatemi dir cosi, il supremo pittore che

colori quest' immensa tela del mondo da noi contemplata e coll' oc-

chio e col pensiero : 1' uflicio dell
1

Autorita e di far si che nelle re-

tezioni sociali ciascun dei socii si conformi a questo perfettissimo
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originale di ordine morale ideato dal Creatore ed effigiato nelTuni-

terso. Non e dunque 1' Autorita libera disponitrice del giudizio e

della volonta del sudditi ad arbitrio dispotico ,
ma e govemata ell*

stessa da ua modello di cui dee ricevere le forme per improntar-

le nei sudditi : e coloro die tanto straparlano sulF assolutismo del

potere riguardandolo essenzialmente come sbrigliato e dispotico ,

confondono evklentemente YAuloritd colla forza. Questa si die per

so essenzialmente e sbrigliata quando non sia governata dal dritto :

epper6 chi da alia forza il governo del mondo si da realmente in

potere del vero e brutale assolutismo. Ma 1' Autorita , dovendo con-

durre, come dinanzi e detto
, per via di ragione i ragionevoli ,

tanto

c lungi dall' assolutismo arbitrario
, quanto e impossible cbe la ra-

gione sia libera innanzi al vero evidente
,
o che il professor di

disegno sia sbrigliato nel copiar Raflaello.

il. Or quinci sapete voi
,
letter gentile, la curiosa conseguenza

che ne sgorga ? Ci scommetterei che non ci rifletteste forse giam-

mai. Sgorga di qui che i grandi predicatori di affrancamento sociale

e di universal liberta, si sono posti nelFassoluta impossibility di avre-
p

re mai piu ne autorita, ne liberta, ne societa verace. Costoro la lo-

ro liberta gia sapete ove T hanno riposta e radicata : tutta ella sta

nel potere operare a talento
;
tutta e radicata nel principio , che li-

bero e sempre a tutti 1' opinare. Or posta questa liberta di opinare,

egli e chiaro che ciascuno prende per tipo di verita il proprio opi-

namento e a questo vuol condurre tutti gl' intelletti : pretensione

ancor piu assurda che ingiusta, data la famigerata uguaglianza fra

gli uomini, come ingiusta ed assurda sarebbe Tarrogaoza di uno di

ijuegli scolaretti di disegno, che il proprio suo scorbio volesse pro-

porre ai ^ompagni per modello raffaellesco
, persuaso com' egli &

di avervi ritratto tutte le bellezze e le grazie dell' Urhiuate. E noil

potrebbe ciascuno di que' ragazzi dire altrettanto? E se veramenta

ciascun lo dice, qual ripiego vi sarebbe per ridurre tutte le defor-

mita ad unifonnita? Niun altro, crediamo, che, o lucidare il dise-

gno suir originate, e questo e impossibile, non avendo essi la scala

per accostarvisi
j
o rimettersi alia perizia del professore da cui non
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vopiiono dipcndiTc. E talc appunto e la condizione del nostri lilit-r-

tini : i qunli ronsentono bcnsi F Autorita dover essere! friusta ; ma

dando cinscunoper tipo dclla giustizia quella sola ropia die ha fog-

gMte nel proprio cervcllo , sonza riconoscere altro originale acres-

sibilo e palpaiiile da tutti pli associati , n<'' alcun perito che assicuri

generalmcnte la fedelta delle copic verso il tipo della giustizia.

Gridino pur dunquc a loro posta che F Autorita debh' essere giusta:

le loro prida non renderanno possibile ci6 che e impossibile per

natura. Yarii continueranno ad essere i cervelli degli uomini ; c

mancando un tipo obbiettivo a cui 1' Autorita si conformi
, essa o

dovrd tacere, e la societa sara impossibile ;
o imporra rome giusti-

zia obbiettiva la sua subbiettiva opinione, e sarii un arbitrio tiran-

nico a cui niuno sara obbligato a conformarsi : rotalcb^ non avre-

mo qui TIC autorita possibile, n& unione sociale, nk liberta, ma solo

coazione. Poveri libcrtini senza cervello, che distruggono societa e

liberta con que' mezzi appunto con cui vogliono ristorarle
,
e ren-

dono impossibile 1' Autorita, condizione necessaria delle altre due!

12. E pure non fmiscono qui le disdette : che i poverelli perdu to

cosi di vista il vero modello, e sentendo frattanto la necessita di pun-

tellare la misera societa che traballa
,
vedete a che hanno ricorso !

La giustizia, dicono, la troveremo col suflragio della pluralita.

Poveri mentecatti ! E non pare a voi
,
letter mio , di veder quei

ragazzi disegnatori che
,
non volendo maestro e non potendo lu-

cidar 1' originale , venissero fra loro a transazione
,
fermando per

via di patto che raflaelleschi debbano dirsi que' contorni che ricor-

reranno nel maggior numero delle mostruose loro copie ? Oh si ,

davvcro : tanto somigliera la giustizia della pluralita alia Giustizia

eterna , quanto gli scarabocchi di que' monelli alle pennellate del

Sanzio. Splende, egli 6 vero, in ciascuno degli intelletti un raggio

di qucl lipo celeste; ma passa attraverso ad un'atmosfera si densa,

a tanti prismi , a tante anamorfosi , che quando ciascuno vuolc

scrivere da se la propria Girta, quella bellezza divina, se non e fatta

una megera, appena rimane una maschera : e per consegucnza F u-

nita d'assenso ossia F Autorita e la societa sono divcnute impossibili.
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13. Allora soltanto sono possibili Autorita e societa quando all
1

in-

finita varieta della moltitudine 1" Autorita puo presentare un vero ,

un giusto assoluto , obbiettivo
,
reale

, indipendente dai capricci e

dagli errori dei sudditi associati come pu6 farsi oggidi nella societa

cattolica, e come potea farsi nelle antiche societa esordienti, finche

serbavano le primitive idee di virtu e di giustizia rubesta e grezza ,

non ancor guaste dai Gorgia e dai Cinea. Verra un tale ufficio, non

cessiamo di ripeterlo, verra trasgredito le molte volte o per errore

per malizia da colui che dell'Autorita e rappresentante e ministro:

ma noi die parliamo dell'Autorita contemplata in se stessa per fame

comprendere I' indole, la natura
,
dobbiamo trasandare per ora le

mostruosita fattizie
, riguardandola solo nell' essere suo natio costi-

tuitole dai Creatore nel quale ella mira essenzialmente al bene.

14. Questo bene poi ,
essendo ,

come abbiamo accennato
,

il fi-

ne della societa e di quelle intelligenze da cui ella viene formata
5

ed avendo noi posto in sodo nel paragrafo precedente, che due sono

1 principii intelligent! onde formasi la societa ,
Dio che delta la leg-

ge di socievolezza, e 1' uomo che costituisce la materia dell' associa-

zione
;
non e chi non veda due poter essere i beni comuni che deb-

bono intendersi ed efiettuirsi dall'Autorita. 11 primo e quello voluto

dai Creatore con quella legge di amore onde la socialita rampolla ;

ilsecondo quello voluto dall'uomo col fatto dell' associarsi. Diamo

ad amendue una occhiata sfuggevole.

15. Yolle il Creatore
,
abbiamo detto, che ciascun uomo all'im-

battersi con altro suo simile
, procacciasse a lui cio che a se ragio-

nevolmente vorrebbe. Ora io voglio, e voi volete al par di me, essere

e vivere uom ragionevole : voile dunque il Creatore per primo suo

fine nella societa, che procacciamo scambievolmente 1' uno all' altro

il vivere onesto : e il coordinarci sotto tale aspetto e il primo scopo

dai Creatore proposto all' autorita. II che vorremmo considerassero

maturamente coloro che si risentono degli errori correnti intorno

al diritto penale ;
e vorrebbono 1' Autorita ristretta alle materiali

considerazioni dell' interesse : quasi il Creatore nell' obbligare gli

uomini a beneficarsi scambievolmente avesse potuto considerare un
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bene materiale senza subordinarne il concetto al benc morale : o

quasi 1' uorao o associato o governante disgiunger potesse quest!

due intent! subordinati pottraendorie quello appunto che nella men-

le del Creatore era il precipuo e quasi dissi T unico vero bene. Se

siam destinati ad associarci per vivere da ragionevoli ,
e se a tal fine

ci e data 1' autorita che c! unisce, cbi non vede che V esterno sussidio

nel vivere onesto debb' essere il primo fine della societa e dell'auto-

rita ? Questa onesta per altro non e se non quasi un' atmosiera in cui

vive la societa e che 1' autorita dee rendere incorruttibile. A com-

prendere viemeglio il fine del positive operare della sociale auto-

ritu interroghiamo piu oltre, e udremo entrambi dalla ragione esse-

re date alia natura nostra individuata le rispettive sue facolta,

perche ella stessa se ne valga quasi veicolo che la trasporti al suo

termine
;

nella quale verita da noi ravvisata sta radicato quello

che dir sogliamo il natural diritto di proprietd. Le facolta mie non

sono date per voi , n& le vostre per me. II primo nostro volere ra-

gionevole sara dunque che rimanga a ciascuno la propriela del suo

essere
,
delle sue facolta e dei frutti che dalle fanolta stesse germo-

gliano. II qual rispetto alia proprieta e ci6 che dir sogliamo yiu-

stizia. Ma potendo accadere che le facolta di qualcuno non gli ba-

stino all'iiopo di conseguire quella felicita, alia quale dal Creatore

egli e destinato
;

anzi essendo per legge ordinaria proprio della

limitata nostra natura, che in ciascuno sieno ccrti punti piu deboli o

scars! a cui 1' altrui robustezza od abbondanza pu6 sovvenire senza

incommodo ; la benevolenza che ci obbliga a volerci scambievol-

mente questa felicita
, spingera ogni anirao lenace di tal dovere a

sovvenire del proprio 1' altrui necessita : e quest' abito di grazioso

sovvenimento costituisce quello che appelliamo debito di benevo-

lenza, sul quale si fonda, per esempio, T obbligo di tutelare un pu-

pillo , di albergare un pellegrino . di assistere un infermo e simili

alh i. che tanto contribuiscono alia felicita dei piu miseri nella uma-

na famiglia. Vedete dunque che questi doveri di onesta, giustizia,

< In-nevolenza costituiscono il bene universale dell' unicina associa-

zione a cui tulte le autorita supreme debbono provvedere: qui non
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si da divario fra societa volontaria o necessaria
, giacche alia natu-

ra
, voglia o non voglia ,

I'uomo e tenuto a conformarsi
,
venendo

la legge da tale che ha dritto ad imporlaiprima di qualunque no-

stro consenso.

IQ. Ma la societa
,
abbiam detto

,
non risulta soltanto daquesta

legge universale di giustizia e benevolenza : se gli uomini non

vengono a contatto, codesta eterna legge sussiste inviolabile, male

manca una materia in cui s' incarni ed operi ;
e il venire gli uommi

a contatto dipende da condizioni particolari e contingent , donde

nasce quel fatto che abbiamo appellato assoriante
,
e che si origi-

na
,
come vedemmo

,
da speciali diritti e doveri o da affetti e bi-

sogni diversi per cui 1' uomo e indotto ad associarsi. Se tal fatta

di doveri intervengono come scopo dell' associazione
, egli e evi fc

dente che formano anch' essi un bene comune essenziale a quella

societa che da tal comunanza d' intento ebbe la vita. Cosl nefla

societa Anseatica la felicita del traffico
,
fra i Cavalieri di Malta la

vittoria contro i barbareschi doveano formare una parte di quel ben

comune, al cui prowedimento e istituita I'Autorita. Gli altri intenti

speciali per cui ciascuno degli associati venne mosso alia conviven-

za
,
non formeranno immediatamente per se parte di quel bene co*

mune a cui direttamente provvede 1'AutoritA-, ma rimanendo a ca-

rico del private il prowedervi ,
debito dell' Autorita sara unica-

mente il proteggere net private quella onesta liberta , per la quale

niun incaglio abbia a soffrire nell'esercizio del proprio diritto.

17. Riduciamo il fin qui detto in poche parole. Era nostro as-

sunto lo spiegare dove ed in qual modo germogli 1' Autorita sociale.

Rispondemmo essere ella natural coriseguenza dell' intento di uni-

ta da introdursi nella moltitudine dilibere intelligenze, lequali non

possono senza contraddizione supporsi unite nelpensare,nel volere,

nell' operare ,
se non si aggiunge alia naturale moltiplicita e varie-

ta un,principio positivo di unita, il qual principio appellasi Autorita.

L' Autorit4 dicemmo non pu6 maneggiarsi se non da un essere

intelligente, essendo impossibile senza intelligenza ravvisare il tipo

dell
1

eterna giustizia a cui debbono uniformarsi tutti gli associati ,
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ipossibile ugualmente il comunicarne le sembianze a tutte It

intelligenze couaociate. Dovra dunque T Autorita lener di inira per-

petuaiiu'nie
il cumun bene a cui tuLti debbono aspirare, e a norma

4i questo bene upplu-are ai siugoli i dettati dell' elerua giustizia ,

fuidunduli alia ouesta deila conviveuia
, voluta dal Creutore ed as-

sicuraudoli al atnwguimento eziandio de'giusti loro intent! speciali.

18. Questo, come vedete, e uell* Autorita, un rigoroso dovere , a

cui se badassero sempre i faccendieri e gli uoraini di Stato, sareb-

bro piii i'acili a rigettare die ad ambire le premineoze social! , e

nei popoli riuscircbbc piu malagevoie il trovare chi accettasse i)

governu, cbe il correggere gli abusi di cbi governa. Ma ugni dovero

produce in chi vi soggiace il diritto di adempirlo: e di qui ajipunlo

nascono i diritli inalienabili, come nel padre alia obbedienza del ii-

glio , nel sacerdozio alia liber la della parola ecc. Anche il dovere

adunque di Autorita obbligando il superiore a tutti ordinare i sud-

diti pel ben comune
, gli conferisce per questo stesso il dirilto alia

obbedienza dei sudditi : ed e questo diritto appunto il cui luccicbio

seduce e stuzzica la stolta ambizione che corre dietro air autorita

come se ella fosse, non un faticare pel bene allrui, ma un grandeg-

giare pel proprio. Codesti aoimi volguri veggono solo 1' obbedienza

del suddito, senza avrertire al pauroso debito del superiore; e can-

giato cosi tutto il sistema delle relazioni social i, non e meravigb'a cb

la societa present! 1' aspetto non piu. dell' unita e della pace, ma del-

la discordia e della guerra. Se 1' Autorita non e piu un carico ma
un vantaggio, tutti vorranno possederla: or 1' Autorita e una essen-

rialmente, essendo il principio dell' unione sociale : ciascuno dun-

que sara in guerra con tutti per appropriarsi (juesLo unico bene.

19. E tale fu infatti la condizione della societa pagaoa, tale la

fiaonomia ch' ella ripiglio anche Ira crisiiani appena vi si iulromise

dall' Hobbes 1' ateismo peggiore dell' antico paganesimo. La guerra

dfc ciascuno contro tutti fu per costui il tipo della societa ! Ne logica-

mente parlando pu6 darglisi il torto ; clu> abolita 1' idea di Dio, tro*

>;i^i perdutaper necessita quella idea di dovere
, per cui si rende for-

midubilu all'uomo ooesto e moilo piu ai catlolico il drl.iio di guidare
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altri uomini. Ed e questo medesimo
,
chi ben vi miri

,
il concetto

che regna generalmente nelle teorie de' libertini
,

i quali non rifi-

nano di predicarci il diritto che ha ciascuno a tutte le cariche di

governo, come a bene dovuto a tutta 1'umana schiatta : cui non po-

tendo per altro a tutti realmente partecipare, credono di avere scelto

il miglior partito lasciando a tutti la speranza di arrivarvi
,
e tra-

sformano cosi la societa in un' arena di gladiatori ove quel solo che

giunse a possedere il bottino e bersaglio perpetuamente d' ira e

vendetta a tutte le ambizioni deluse. Tutto ci6 deriva, come ognun

vede, dal pervertimento nelle idee di Autorita trasformata da costo-

ro di paurosa obbligazione in beatitudine suprema.

20. Deplorabile inganno e rovina funestissima! ma fondata in un

vero che raccomandiamo all' attenzione de' nostri lettori
, affinche

dell' Autorita si formino piu giusto ed adequate il concetto: e que-

sto vero e che 1' Autorita come e un dovere del Principe verso la

societa cosi e un diritto verso de' sudditi. I nostri lettori sapranno

che cosa e dirilto, vale a dire una forza spirituale atta a muovere

gli spiriti, come la materiale a muovere i corpi. Che tale sia 1' Auto-

rita risulta da ci6 che fin ora abbiam detto e dalla genesi per cui

1' abbiam veduta rampollare nella societa. Non abbiam noi detto

che 1' Autorita dee'congiungere gl' intelletti e le volonta nel vero e

nel bene comune ? Or gli intelletti e le volonta non si muovono con

forza materiale: dunque 1'Autorita deve essere un diritto, una for-

za spirituale. Avvertite per altro a non cadere nell' abbaglio in cui

cadde fra gli altri il Cousin
;

il quale vedendo che 1' Autorita e un

diritto credette che ogni diritto fosse un' Autorita. Qii
1

est-ce que la

souverainete ? c' est le droit 1. L'Autorita e un diritto, giacche e una

forza di muovere gli spiriti, ma si diversifica dagli altri diritti, per-

che e forza di muovere gli spiriti degli associati verso il comun be-

ne della societa. Ella e per conseguenza tutt' altro che il dritto di

proprieta con cui io vieto agli altri di toccare la roba mia: tutt' al-

tro che i diritti coniugali con cui ad uno dei coniugi e assicurata la

1 Histoire de la philotophie morale. Lect. 8, pag. 445.
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fedelta dell altro; lull
1

altro che il drilto di libcrta per cui la per-

sona e immune dat servire altrui ecc.

21 . L'Autorila deve ordinare gli associati al bene comune. Forza

c dunque che quando ella lia parlato gli associati si credano in de-

bito di obbedire, non gia perche ci6 ch' ella dice viene da loro rav-

visato conform* 1 al vero, ma unicamente perche essa come tale lo

comanda alia societa: ed e questo, notatelo bene, 1* essenziale ca-

rattere ( il caratlere formale direbbero gli Scolaslici ) dell' Autorita

e della obbedienza sociale. Conciossiache quale e il motivo per cui

T Autorita e necessaria? perche, abbiam risposto poc'anzi, e neces-

saria una unita sociale, alia quale per so sole mai non arriverebbe-

ro lemolliplici liberta degl' intelletti e dei voleri. Se a queste in-

telligenze e volonta libere voi imponete che allora soltanto obbedi-

scano quando T Autorita comanda a seconda del loro proprio senti-

re, ben vedeteche nulla abbiamo conseguito, e che la discordia dei

voleri e dei pensieri continuera come dianzi. Sarebbe altrettanto

che in una piena orchestra dare a ciascun sonatore libera facolta di

cambiare le note scritte dal maestro di cappella quando al sonatore

non andassero a genio. Quella sarebbe musica ! e il povero maestro

avrebbe ragione di lamentarsi, e di domandare ai suoi virtuosi: e

a che serve un maestro, quando ciascuno vuol sonare a suo ca-

priccio? II maestro vien posto per formare 1' armonia de' suoni

come I' Auinrita per armonizzare le pubbliche azioni de
1

soci : e

per6 cosi e impossibile I' armonia della societa quando i soci non

credono di dover obbedire
, come e impossibile 1' armonia dei so-

nalori quando si persuadono di non altenersi alia partitura.

22. Di che voi vedete enorme diiTerenza fra 1'Autorita e tutti gli

allri diritti. Quando questi impongono un'opera qualunque, non

chiedono obbedienza air Autorita che determina un dovere ,
ma

chieggono esecuzione di un dovere che gia e determinato dai tito-

li che essi presentano. Viene il vostro creditore , per esempio , e vi

dice: pagami, oggi scade il tuo debito, ecco nell' apoca il giorno

fisso e la quantita . Alfopposto il superiore mentre comanda per

cagion di rsempio si paghi il lal balzello , si custodisca il cordone

Serif //, voi IV. 3
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sanitario, si consegnino le armi ecc., non prcsenta gia un'apoca die

vi obbligassc anteriormente, ma crea egli stesso questa obbligazio-

ne, appoggwmdosi sul titolo che egli e 1' ordinatore: In el Rey, sot-

toscrivevano i Monarchi spninnwli. lo sono il Re: ecco il mio titolo

alia obbedienza de'rniei sudditi.

23. Vero IB che se TAutorita cortipie regolarmente la sua funzio-

ne sempre polrebbe addurre le ragioni del comando, essendo suo

debito, come sopra e spiegeto, di conformare le sue leggi sul tipo

della eterna giuslizia: per lo che ad ogni suo comando elladovreb-

be poter soggiungere per causa impellente quelle norme di giusti-

zia e le proporzioni di quel fatto a cui debbono applicarsi. Mase co-

si ella prescrivesse ragionAndo, non sarebbe questo un ordinare per

autorita ma un persuadere per ragione. II proprio dell'Autorita sta

prtecisamente in questo : nell' ottenere la conformita degli intelletti

associati senza recarne altro motive che I' esser eUa V Autorita.

24. Di che risulta una seconda risposta alia difficolta da noi pro-

posta pocanzi (N. 8) ove si domandava come sia possibile congiun-

gere in un solo giudizio migliaia e anche milioni di teste
,
cidscuna

drfle quali ha un giudizio suo proprio. Rispondemmo dapprima che

i giudizi debbono conformarsi alia verita obbiettiva: intendevamo

peraltro benissimo potersi dal lettore insistere opponendo non esse-

J*e c'erto che TAutoritaabbia ravvisato il vero nel suoessere obbiet-

tivo "e reale, e niflncarle per consegirenxa il modo di riunire gli intel-

letti, e ci6 che indi consegue, !fe volonti e le opere. La quale istanza

B di gravissirafo momento per'la sura Verita e p<*r le sue conseguenze:

essendo questa appunto wna huova causa vielante ai libertini il per-

venire giammai a formare una societalibera e durevole. Libera non e

fe societa ove non si obbedisce se non per Y impotenza di resistere:

oon e durevole qaartlo tafe impotenza non e invincibile. Or tale ap-

punto e In condizione della societa regalataci, merce dei loro princi-

pii, dai libertini. Mancando loro tin vero comune essi hanno dovulo

ricorrefe all'oracok) della pluralita, a cui si obbedisce senza convin-

cimento di coscienza e per pura uecessita: il che & precisamentc 1'op-

posto della liberta. Ma poich^ le pluralita sono mutabili, il partito
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\niio quest' ocpi pu6 e per dritto e per fatto sperar domani la sua

riviuriia. e rendere obbligatorio domani ci6 cue oggi criminuso.

Lo vedete : in una societd di tal fatta non vi e n liberta ni- dure-

volezza.

Non cosi quando giuste sono le idee intorno ai diritti dell' Au-

lorita: la qualo, come pocanzi e detto, ha ragione di comandare non

gia per le verita intrinseche colle quali potrebbe confortare i suoi

precetti , come un cattedratico od un avvocato
;
ma per essere ella

Tordinatrice suprema obbligata a congiungere gl'intellelti, le volon-

ta e le opere degli associati. II vero dunque in cui essa li congiunge

non o una osservazione specolativa ma pratica : i sudditi non deb-

bono consentirle atTermando la veritd ma il dovere. Suppongasi p. e.

i he 1' Autorita abbia romandato : Parta 1' esercito: non e qui neces-

flerio che il suddito aflermi essere opportune il movimento prescrit-

to, e doversi per tal via sperar la vittoria : ma basta che egli aflermi

coll' Autorita : e dovere deir esercito il partire. Alia quale aflerma-

zione, come ognun vede non e richiesta nel suddito la cognizione

delle cause intrinseche del comando, ma solo dell' A u tori la coman-

dante : cotalche ogni giudizio di chi obbedisce pu6 ridursi a questa

formola universal^ : K VAutorita fe diritto di comandare che impone

dovere di obbedire-, or ella ha ordinato il tale at to: dunque & dovere

eseguirlo . Tutta Tobbedienza e qui riposta^ e per conseguenza

tutta e qui la speranza di societa
,
di liberta . di sicurezza

,
di pro-

gresso civile.

20. Dal che potete inferire non piu solamente T impotenza ed

incapacita dei libertini a formare una societa ordinatn
,
libera

,
du-

revole
;
ma la scelleraggine dei loro principii (sia pur compatibile

Tignoranza di chi 11 professa); i quali neir atto pur di millantare so-

cieta, autorita, liberta e progressi, tolgono precisamente le due pre-

messe essenziali di ogni sociale obbedienza: e cosi non solo distrug-

gono ogni societa esistente, ma rendouo impossibile il ricomporne

mai piu vcrun' altra, annullando e 1' AutoriU che impone obbligbi

alia coscieuza, e il comando die esprime Toracolo dell'Autorita. Con

tali principii cbiunque ascoltasse il ruziocinio dell' obbediente, da
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noi pocanzi ridotto a formola generate ,
dovrehbe cosi logicamente

rispondere: L'Autorita, voi dite, e il drillo di comandare ! falso, fal-

sissimo: ella non c il dritto, ma ha il dritto, purche comandi come

vuol ragione : vedremo dunque dopo il debito esame se dovremo

obbedire. Ella ha comandato, voi soggiungete: ma dobbiam vedere

se sia I' Autorita veramente quella che ha comandato , non ricono-

scendosi da noi per Autorita se non quella a cui volontariamente

abbiam consentito : Esamineremo dunque se questa meriti da noi

tal fiducia, ed allora obbediremo .

27. Allora obbedirete? Se 1'Autorita dovra aspettare allora I'obbe-

dienza
,
converra che migliaia e milioni di teste, per lo piu incapa-

ci di governo e tutte bisognose di essere governate, a fine di avere

un elemento di unita,giungano a questa unione senza averne alcu-

na causa
,
alcun principio. Lo vedete lettore

,
con tali dottrine la

societa e perita : e la sentenza di morte contro di essa vien fulmi-

nata ogni di a sangue freddo dalla incomprensibile stupidezza di

certi sputatondo ,
i quali ,

con un comico sussiego da cattedratico,

a chi biasima le teorie libertine e condanna le sommosse, rispondo-

no : .sono opinioni ,
sono delilli polilici ;

come se i delitti politici

fossero un nonnulla. Sicuramente
;
sono opinioni ,

vale a dire so-

no quel giudizio che serve di fondamentale principio ad ogni sud-

ditanza , ad ogni legame sociale
,

il quale non puo sussistere se

T intelletto non e persuaso di dover conformare 1' opera ai precet-

to : sono delitti polilici , vale a din* delitti che non uccidono un

uomo ma una societa. Se questo omicidio di un essere morale che

compromettebeni, liberta, onore e vita di venli milioni d'uomini a

voi pare un nonnulla, tal sia di voi: ma chiunque comprende che nel

primo di questi principii e compendiata la socievolezza, nel secon-

do il fatto dell'associazione, non potra a meno di deplorare la bru-

talita a cui sono ridotti nel partito libertino (e molti senza volerlo

o saperlo) uomini
,

ai quali non manca talora capacita di mente e

rettitudine d' intenzioni.

28. Una sola cosa loro manca (ne sappiamo se tal mancamento

riuscir possa assolutamente scusabile) : manca loro o il compren-
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dere, o, quel clie san MM- peggio, il crednv frddmrnle le dollrine

del callolicismo, pennutute da essi con quelle regaluteci dal prote-

stantesimo. Presso i cattolici il debito di obbedirc all' Autorila tiene

quelln via di mezzo clie rende impossibile ad un tempo e la tiran-

nidr c 1'anarcliia, prescrivendosi verso 1' Autorila tin' obbedienza

senza esanie
,
ma a condizione die 1' Autorila siu veramente quel

die natura la fece , principio di ordint sociale : dal debilo di obbe-

dire senza esanie air Aulorila clie coinanda nasce 1' impossibililu

degli sconvolgimenti anarcbici della piazza : dalfessere autorila un

principio di ordine sociale nasce I impossibililu di trasformare il

comando in dispotismo : 1" Autorita legittima non puo tenier ribel-

lione : il potere ingiusto non puo sperare obbedienza Gncbe parla

nei popoli 1' idea cattolica. Ma queste sono proposizioni bisognose

di ampli svolgimenti clie verranno a suo tempo . contentiamoci per

ora d'avere spiegata genericamente la natura deirAutorita, ritratta

per noi dalla nalura dell' uomo e della societa; ed esaminiamo

adesso sempre coi medesimi principii e limiti c!u> naturalmente la

circoscrivono. Vedranno i nostri leltori che se tanto insistiamo su i

diritti dell
1

autorila
,

lo facciamo da filosofi e non da panegirisli ,

mossi dalla verita e dal bene sociale non dall' adulazione o dal pro-

prio interesse.
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XXXVI.

Iprigionieri.

Ritroveremo piii tardi il Biondo, e supremo allora puntualmente

ci6 che sia avvenuto di Eugenio. Ora ci conviene, a non volere

romper troppo T ordine delle cose seguite , porgere i success! del

perseguitato branco, il quale, uscito dal grave pericolo di Pietralon-

ga e scemato dei due nuovi compagni ,
facea pure tra speranza e

timore la strada della Sila. Tutta la notte camminarono senza po-

ter neppure posare alquanto ,
affine di allontanarsi il piu che po-

tessero da chi dava loro tanto infaticabilmente la caccia. Era gia

di alto quando essi giunsero ad un punto lontano da Spinello un

presso a sette miglia, e poco omai discosto da S. Giovanni in Fiore:

laonde spronavansi a vicenda di non restar mai che non fossero

in salvo tra i folti nascondigli di quelle selve vicine. Ma le sostenute

fatiche e la perturbazione dell' animo addimandavano conforto di

cibi e di quiete: ed il Ricciotti ordin6, contro lavoglia e mal grado

del suo manipolo, di far quivi posata in una villetta dei Benincasa.

1 Vedi volume 111, pag. 645.



I ORPANKLLA 39

Ma che? Quivi altro chc di vino non potcrono rifocillarc la loro stan-

ohezza, non essendovi provvisioni di viveri d'tdcuna sorte : e peggio

fn clu- il fattor della villa ten tie con qut^li avventurieri lo stcsso

modo die duo ginrni innanzi aveva con loro usato il Calvciro. Ac-

coglienze liete ed nITabili, hcnigno mvito, llegrer/a di volto, larghe

proflerte di maggiori scrvigi, ricusa cirimoniosa d" ogni guiderdone.

Ma partita chc fu ia misera banda divcnuta per ostinazione di volon-

la zimbcllo oompassionevolc di ogni tiomo, 1'ospitule fatlore mandd

rtgguagliare i prossimani villaggi dcllu via da loro trascclta
,
<M

numcro di quella truppetta, della direzionc di lor cammino : segno

certo che le Calabrie non erano divise da fuzioni, non parteggiava-

no
[

"' n il if Hi ; ma guardavano con dispregio, anzi pur con isdegno

quel piccolo ed audace gomitolo di settarii
,

i quali non content! di

perturbarne la pace coi lor trambusti, ne nmen lava no r/iamlio al di

fuori 1'onore dell' avita fedelta colle loro calunnie.

Quel po' di vino, sebbone senza alcun che di sodo, e quel tanti-

no di riposo torno in parte gli spiriti al cuore di tutta la brigata :

e sia per guadagnare cammino, sia per andare alia busca di piii
so-

stanzioso nutrimunto, presso al mezzodi ripresero la via accostan-

dosi sempre piii a S. Giovanni. Forse il Hatlislino per essere
,

co-

me gia dicemmo, natural di quel luogo sperava di trovarvi parziali

suoi e setteggianti di volonta, o staggirvene almetio alquanti di ruc-

cogliticci per buon denaro. A sole tre miglia da quella citta ha una

deliziosa e fresca Valletta
, per nome Stragola ,

ombrata dai molti

ciulli degli albcri lussureggianti ,
solcata da rivoletti di purissi-

me acque argentine . le quali ad un canto raccolgonsi in fonte ru-

sticana
,
e deliziatu indue dalla vista amenissima dei vicini colli e

delle lontane rreste verdissime dei monti. Quivi fecero nuovamente

alto: pcrchc una Uverna ch'era poco lungi di la sulla via, rameni-

ta del eito, la limpidezza dellc acque oflrivan loro opportunamen-

4e a un tempo modesimo posata, cibo e rifugio. Forse vi si sareb-

hero formati (ino ad alta notte se per mezzo di chi meno avrcbbe-

luto non fossero stnti ammoniti della stretta in che fra breve si

troverebbero
,
ove s' indugiasscro ancor di piu per quella strada.
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Imperciocche pass6 per cola un procaccino spedito dal Podesta

del vicino Comune per avvisare con lettera gli Urban! d' inlorno

che facesser testa a tale e tale adito; aspettassero in quella positu-

ra fermi e sulle guardie il nodo del forestieri comhattenti : e fosser

certi che lungo quella nntte verrebbero essi ad inlilzarsi da se da se

in una di cotali imboscate. Ora il corriere e portatore di quella let-

tera entro nella medesima osteria dove stavano per lo appunto a

desco quegli stranieri. Non pole adunque celare lo sbigottimento

che gli arrec6 la vista inaspettata della torma
,
e die segni palesi di

confusione e di timore. II Ricciotti se ne aildiede, gli fu sopra, il

rattenne e le lettere toltegli lesse, e scopri come ogni loro piu se-

greto avviso fosse noto alle autorita, e daddovero si squillasse d'ogni

intorno alia caocia contra di loro. Non aveva mestieri di saper piu

innanzi. Ordin6 incontanente la marciata: allesti e schier6 il pic-

colo drappello : 1' ammoni di non turbare gli ordini
, di andar

sempre avvisato ed attento: e benche molto in cuor suo sbaldanzito

e scorato per la novita dei casi sempre piu rei
,
simulo al cospetto

dei seguaci fidanza e coraggio.

Lasciarono essi adunque la taverna un tre ore circa dopo il mez-

70 giorno, ed usciti di la con tutte le cautele migliori che seppero,

soflermaronsi un istante intorno alia fontana per rinfrescarvi Tarsu-

ra della sete colta infino allora. Mentre lo sciagurato drappello stas-

sene cola a baldanza, sul capo loro lungo la strada che da S. Giovanni

in Fiore avvallasi per la balza nella Stragola, discendeva in silenzio

lo sforzo degli Urbani sangiovannesi, che ammoniti dai molti esplo-

ratori correvano ad affrontare quegli audaci commettitori di tumulti

e di scompiglio. Come furono a capo la pendice non prima ebbero

posta mente alia Valletta e scorta la masnada nemica, che dando in

un gran mugghio ed invitandosi scambievolmente alle armi
,
scari-

carono di colassu i lor moschetti sovra quello scarmigliato stuolo; e

l>rodi com
1

erano non che destri della persona si gettarono giu a

gran corso chi pel sentiero e chi per li greppi afline di azzuflarsi

dappresso con quei venturieri, e circondandoli d'ogni lato catturar-

U tutti e menarneli in citta. Al primo romore che la compagnia di
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Ricciotli udi, ehbc a trasecolare per 1'improvviso assalto; nondime-

no behche cosi perlnrbali pigliaron le armi, gridarono essi pure ai

lor nemici, risposcro alle archibugiate coi lor moschetti, e si para-

rono rolle maneschc armi airestrema difesa. Ma quo! pro, se pochi,

alVranti, stanchi, circondati d'ogni parteaveano incontro gente auda-

ce per costume, nerboruta per natura, da gran desio animata e,quel

che piu monta, incitata al combattirnento dalla vendetla dell'ucciso

Arcuri ,
dal dovere d' incontaminata fedella

,
dall' odio <le' nuovi

avventizi perturbatori di loro pubblica e domestica pace ? La pun-

taglia fu adunque sul principio ferooeda arnbe le parti: ma non du-

ro che appena un dieci niinuli dopo i quali la torma era intera-

mente diserta e guastala : onde che orainai chi piangendo, chi tapi-

nandosi, chi sventolando bianche pczzuole, chi insidiando col nome

di fratelli implorava merce da
1

vincitori. Due di loro, il Miller e il

Tesei eran caduti cstinli al primo colpo; quegli colpito da palla in

sulla fronte, questi tra le ciglia. Tre altri toccarono non leggere of-

fese; il Nardi ebbe ferita una coscia: il Moro ne riporto dirotto e

frantumato il braccio destro, ambedue combattendo: ad Ernilio Ban-

diera si fu sconvolto il braccio in quella che per fuggire voile salta-

re un fosso. Tutti i sopravvisuti alia mischia furon cattivali e mena-

ti tosto in S. Giovanni eccetto che soltanto sei. Imperciocche il

Piazzoli, il Nanni
,

il Mazzoli , il Mariani, ed il Tesei riuscirono in

quello scompiglio fid immacchiarsi, e cosi poteron vagare alcune

ore di piu, finche abbattutisi il di seguente nelle pattuglie di Ceren-

zia sulla contrada di Calamodeo volontariamente si arrescro. II

Battistino piu pratico dei luoghi mucciossi e s' appiatt6 in ascosi re-

cessi per molte settimane: rna in line venne egli pure a darsi da s&

prigione all' autorita, die il frugava d' ogni lato. In tal presura ven-

nero in mano degli t'rbani di molti Oiigetti, palesi testimoni del rio

talento di que' forestieri. V'erano gride di due sorte, una per tutti

gl'llaliani, I'altrapei solK^alabresi. Nellaprima inculcavanolaguerra

agli Austriaci, il disprezzo del Pontefice, la noncuranza dei Re d'Eu-

ropa allin di vedere libera
, unita, indipendente, gloriosa la patria.

Ai Calabresi davan lode dei fatti lumulti e discorrimenli, stimolo a
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durarvi costanti : ricordavano il carnaggio dei Francesi per acren-

derli a lottaro contra i Tedeschi : promettevano compenso di irloria e

di felicita ai sacrifici che ora dovrebbon fare sulle are della depress*

tor patria. Le due proclame in somma aveano le stesse parole che da

cinquant' anni a questa parte leggiamo in tutte cosiflatte scritture

rivoluzionarie. Oltre questi inviti avean seco il vessillo tricolore fog-

giato a guisa d' ombrella e cliiuso in un astuccio per nasconderlo se

uopo ne fosse. Avean lettere dirizzate e ricevute dal Mazzini e da

altri caporioni di congiure: avean arm! con divise e motti di setta.

Or tutto cid venne in mano del Governo, e form6 la base del pro-

resso che se ne fece in brieve tempo.

Sperperata cosi e distrutta in sulle prime sue mosse quella

mano di faziosi per forza d' armi
,

i sangiovannesi misero da bunda

ogni stizza ed ogni sdegno ;
e nei folloni catturati non videro piu.

d'indi in poi che uomini infelici e degni pero della cristiana e civile

loro pieta. Nello svaligiare che fecero ogni loro tascoccia e ogni

bolgetta di quanto eravi, lungi dal sottrar nulla che pregio avesse,

il custodirono gelosamente per renderlo a suo tempo a ciascun pa-

drone. In S. Giovanni furon sostenuli non gia nelle pubbliche pri-

gioni, ma nell' alloggiamento istesso degli Urbani
;
e perche il Moro

avea necessitadi piu comoda giacitura, di piu dilicata assistenza ,

di cerusici, di medicine, fu con ogni argomento dicortesia alberga-

to ed accolto dai Benincasa; e dato agio ai suoi consorti di potere

a vicenda ed a coppie venire a visitarlo. Anche i cinque prigio-

ni di Cerenzia furono albergati dallo stesso capo degli Urbani in

sua casa , e regalati di quanto pote valere ad alleggiamento della

trista lor sorte. La stessa gentilezza di modi trovaron tutti a Spi-

nello
,
e poi a Cotrone dove furono menati con gli agi maggiori

che permisero le vie e le citta. Di la seguirono lor cammino per

Catanzaro ,
citta capitale della Calabria mediana , dove comincia-

rono a provare la sorte comune dei colpevoli e degP incarcerati ,

raddolcita per6 sempre dai modi aflabili, e dalle condiscendenze

si delle publiche autorita e si dei privati custodi. Scorsi sei giorni

in Catanzaro
,
venne ordine che si conducessero in Cosenza ove
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allora trovavasi nerbo di rcgiu soldatcsca, e tribunate di guerra per

giudicaro gli autori e i fautori delle recent! ogitazioni cosentine.

Mena alto doglianze e fa scalpori il Ricciardi che nel traversare av-

venendo ad Emilio di slogarsi con una seconda lussaziono il brac-

cio ,
non vollcr quei della scoria arrestarsi per via

,
ne fare indugi

o dimoranze perche gli si rimettesse da persona esperta di cerusia.

Ma quella non fu durezza di cuore selvaggio ,
fu necessita di mi-

litare obbedienza e di giusta cautela : ed il Bandiera trovo nella

torma medesima chi il togliesse nllo spasimo del dislogamento e con

amore il confortasse di aiuto e di conforto

Cosi giunsero in Cosenza quci diciassette forusciti italiani ahime !

quanto diversamente da quello cbe aveauo in pensier loro imagi-

nato di entrarvi ! Le milizie regie facevano ala in sulla piazza ,
di

mezzo dalla quale s eleva maestoso il palazzo dell' Iritendente : ora

si tosto come videro arrivare i prigionieri , aim ni ulli/iali
gl' invi-

tarono con maniore cortesi a porsi nel loro centro. Intanto Attilio fu

menato nella camera da pranzo dell' Intendente, che lo accolse a ta-

vola
,
e gli fece con gentil garbo alquante ricbieste. Quindi a poco

vennero tutti condotti alle pubblicbe carceri : ma per essi erano

state messe in assetto due ample, ariose e decenti sale, le quali
< >-

muniravano insieme
,
ed avean fornimento di materassi . di giaci-

gli, di coltrici contro al consueto degli altri carcerati. -Non istret-

tezze ,
non vessazioni , non angwstie d' alcuna guisa : sola guar-

dia due ascolte militari poste innanzi al cancello cbe mettea nelle

sale. Libero con tutto ci6 il parlare con ognuno , accogliere a lor

grado cbi vi andasse
, provvedersi d

1

ogni cibo per denaro , o ri-

ceverlo in dono. I Cosentini
,
veduta la giovinezza dei piu di quegli

sventurati, udito il nobile stato d' alruni di loro, sapendo che il de-

liUo di fellonia purgherebbero fra breve innanzi a Dio ed alia socie-

ta, largheggiarono con essi in doni e presenti, e fin pur anco in rin-

frescbi di sorbetti e di gramolate opporlunissimi alia stagione che

correva. Queste circostanze non merilerebbero di essere riferite co-

si minutamente, se non dovesse cbi scrive ora la storia mentire le

calunnie, colle quali bassamente da bugiardi scrittori s' incaricarono
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un Governo ed un popolo , quello di tirannia
, questo di barbarie

;

mentre forso in quel fatto 1' accusa, se pure tale e a dirsi, 1' accusa

doveva essere di sovercbia dolcezza nell' uno
,
e di troppa cortesia

nell' altro.

XXXVII.

La conversione.

II racconto dei fatti pubblici della Calabria ci ha svagato dai suc-

cessi particolari e privati della famiglia del Signorino. Oramai e

tempo di ritornarvi perche questa storia proceda con chiarezza nel

suo cammino.

I consigli prudenti ,
e il procedere accorto dell' Orfanella avean

da un pezzo T animo della buona ma dolorosa Bettina cattivato al-

ia benevolenza del parroco : la sventura bisognosa di consolazione

e di aiuto gli convert! e rese amico quello della padrona di casa,

la sig. Rosaria. Ora riconciliarsi aD. Benedetto presto o tardi volea

dire riconciliarsi a Dio: perche la riverenza di quella onorata cani-

zie, T esempio delle semplici ma forti virtu sue , gli ammaestra-

menli, gli sproni, i consigli, le ammonizioni stesse di lui, attraeva-

no con una forza secreta e soavissima ogni cuore alia via del bene,

vel confortavano, ve lo spingevano innanzi. Cominciarono adunque

Rosaria e Bettina a praticare in Chiesa non piu per infingimento,

ma per pieta: mondarono le loro anime colla sincera confessione

dei lor peccati: non v' era omai segreto della famiglia, non aflare ,

anzi non brulicava loro pensiero in capo ,
ne movimento d' afletto

sorgeva in cuore, che non lo rivelassero confidentemente a quel me-

desimo sacerdote dal quale teste abborrivano cotanto. Profonde ed

imperscrutabili sono le ragioni della divina misericordia! Ecco come

si fu cangiato in istrumento di salute un aggiramento di cupa mali-

gnita ! La conversione nelle due donne fu grande e vistosa e molti

ne furono i parlari del paese, altissime le meraviglie. Conciossiache

quanto piu per lo innanzi erano esse state d' inciampo asili altri

coi discorsi esortandoli, o traendolisi dietro coll
1

esempio, tanto piii



L' OHFANKLLA 45

ora cercavano di riparare colla buona fragranza di lor vita al male

cagionato inflno a quel tempo. La Rosaria rovisto e disgruzzo-

16 per ogni canluccio della casa quanti armadi , bufletti e forzieri

s' avesse, e fatto un involto dei librettucci insidiosi che vi rinvenne,

se li rut vio pubblicamcnte di casa . e li diede al parroco pen-he li

bruciasse. Alia slessa guisa tolse dalle pareli alcune tele di mediocre

colorito, ma di pessimo scandolo , e discerpatele tutte le guasl6 in

brani e minuzzoli. Del suo far le limosine cangi6 ordine e maniera

del tut to. Innanzi soleapur dispensarnealcuna, ma per amordi gua-

dagnarsi I' animo dei popolani, pel ticchio di esser della tilantro-

pica e sensitiva. Quindi erano distribuite con una cerla pubblicita

di pompa, e boria di spregio : non andavano ai piu bisognosi ma

gibbene a chi piu cianciero fosse , o potesse meglio Irombellarle :

non potevano chiamarsi una carita fatta al prossimo, ma una mer-

cede della vanila comprala a denari. D' indi che fu converlila in

poi amava nascondere la mano divenuta molto piu generosa: visi-

tava nelle lor case i poverelli: li consolava coll
1

amabilita del volto

e colla dolcezza delle parole, ed alia Bettina commetleva con ansie-

ta la cura delle vecchierelle e delle giovinetle piu povere, facendola

accompagnare dalla fida arnica sua piu che serva ,
dalla Rosella.

Ma un effelto ben naturale a conseguire da cotal cangiamento di

vita avvenne si in Rosaria e si in Bettina, il quale collegandosi as-

sai da vicino col noslro racconto, non possiam qui passarlo in

silenzio.

La Rosaria si fu presto ripentita del reo proponimento fatto di

imporre per forza il velo alia figliuola. Chiestane con molte lacri-

me perdonanza e merce a Dio
,
raise mano a distruggere tullo

il lino allora ordinalo per condurre quella tranelleria. Disdisse

adunque il comando fatto alia Rosella, suggerendole che segui-

tasse bensi come faceva a confortarne la pieta ,
ma non s

1

arri-

schiasse di parlarle giammai espressamente m- di chiusure, n&

di monache. ne di votazioni. Lasciasse al Signore Iddio I' ufficio

di nietterle in cuore <-io che fosse la sua santa volonla inlorno a

lei. Oiianto allo svincolarsi <!' ogni patto col signor Domenico ,
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la faccenda camminava, come suol dirsi
,
co' suoi piedi. Dalla pri-

gionia del sig. Ghewo in poi Domenico avea rolta ogni comuni -

cazione colla famiglia del sindaco^ e fatto intendere che non volea

destar ombre delle see amieizie e parentcle innanzi al real Governo,

dopo che la famiglia del Signorino era caduta in gravissimi sospet-

ti del fatto suo. Quanto al matrimonio riappiccherebbero il tratta-

to non si tosto ch' Eugenio ed il padre si fossero d' ogni imputa-

zione discolpati. In questo mezzo tempo non gli scrivano, non

gli mandino novelle, ne gli spaccino messi : correr torbidi i tempi :

ogni cosa nascondere un pericolo : prudenza nessuna per grandis-

sima che fosse, bastare all
1

uopo di campare un uomo onorato ed

integerrimo. Cosi adunque quel si grandissimo amico del Signorino,

dopo d' avere colle sue pessime arti gittata negli abissi e quasi che

diserta del tutto quella casa, ora vilmente sottraevasi di partecipare

alle sventure fin anco col nome. Rosaria adunque ebbe per disfat-

te quelle condizioni pattovite di maritaggio e da lato di Domenico

si credette esente d' ogni debito. Quanto al marito suo aspett6, con-

sigliatavi cosi da D. Benedetto, che si risolvesse la nera tempesta la

quale rombavagli in sul capo. n' uscira salvo, e quella sara stata

per lui la piu persuasiva scuola di virtu che potesse avere al mon-

do
-,
ovvero

,
ci6 che a Dio non piaccia ,

soccombera alia sventura ,

e perche crescergli ora le ambasce dello spirito senza alcun pro ?

Erasi adunque intorno a questa faccenda racchetato 1' animo della

Rosaria
;
e la distruzione del rio disegno le apport6 una gioia di

spirito si viva e si sovrabbonxfente, che spesso ne pianse per traboc-

carlesi che facea dallo spirito nel corpo. Con ci6 1' afletto per la fi-

gliuola le si accrebbe e vigori ogni giorno ,
cosi per compenso del

passato ,
come in ragione delle ansie in che ora tenevala lo scia-

gurato Eugenio. Quanto non fui ingiusta , spesso diceva tra se
,
a

voler tutto il bene all' uno e nulla poi o quasi nulla all' altra! Non

mv
erano figliuoli entrambi? Non avea per entrambi soflerte le stes-

se pene, e assunti gli slessi obblighi? Ahi trista me, fin dove mi

trascino V ambizione e 1' orgoglio ,
e la bramosia di ricchezze do-

mestiche! Or vedi
, povera madre, quanto Iddio benedetto

,
e per
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nioilo IMC n' ha punila! II figliuolo prcdiletto, eccoti che fc di-

venuto fontc di tultc sventure pel casalo
,
di peno nnmrissime pe*

me ! Per lo contrario la figliuola sprezzata essa e ora la sola conso-

lazione mia
,

1' unica speranza della famiylia! Giuslissima permis-

sione di Dio !

Non minore fu il cangiamento del cuor di Beltina. La prima

volta che ella trovava una scliietta , seniplice, aHetluosissima corri-

spondenza d'afletto, cosa che da tanto tempo cercavn invano, s'ab-

batte per sua ventura neU'Orfauella, vivo rilralto di gra/ia mista a

virtu, e in D. Benedetto la bonla medesima piena di onorandissima

maesta. Le sembro adunque di rinusrere a vita novella, di molta piu

soavita, di molta piu pace ricolma che Tanlica spensieratezza e dis-

sipazione non avessero
;
e 1' una e 1' altra succo e sostan/a , non

yanita d' eltimera appariscenza. CanceJIo adunque spacciatamente ,

Dio aiutante,le memorie del passato: dimrntic6 i pravi insegnamen-

ti domestic! per farsi nel catechismo discopola della sua fante me-

desima: dimentico i rei consigli paterni per uhbidire ai santi sug-

gerimenti del confessore. E quella disciplina, questa ubbidienza le

erano vie piu gradevoli che tutti i divertimenti e gli spaasi provati

innanzi. Cercava in prestito dei libri sauli, e D. Benedetto le for-

niva largamente i piu acconci ed aiutativi alia disposizione del suo

animo. Libri di semplici medilazioni delle eterne verita dell' ani-

ma : vile di Sante capaci di allettar la giovnnile curiosita non meno

che di spronare il fervor devoto d' una donzella d' anima. In brev

tempo adunque lo spirilo della Bettiua, sempre in ogni sua tenden-

za caldo e impetuoso ,
si volse tutto dullo cose di terra alle celesti.

Laonde, senza lasciar neH'esterno quella guntilezza uatia e sveltez-

za di persona e gaiez/.a di modi , le si aggiunse un candidissimo e

irasparente vek> 'di verginale modestia
,
un' abbondanza singolare

di allrii i e di modi nel parlare che spesso facea del cielo e della vir-

tu ,
una docilita ed ossequenza mansuetissima agli allrui voleri,

che parea dalla pieta entratale in cuore a cento doppi rabbellita

ed ingemmata. I limori e le aogustie dei pericoli minacciati le si

dileguarono aflatto dall' animo. Sola pena era per lei la dolorosa
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condizione del padre, e I

1

incertezza in che la madre tenevala dello

stato del suo fratello Eugenio.

XXXVH1.

II terzo viaggio dopo 37 annt.

II signer Raimondo, zio materno di Bettina, colle preghiere, coi

doni, colle attestazioni
,
con ogni aiuto che seppe, aveva indarno

cercato di liberar dalla caltura il disavveduto e infelice cognato suo r

sig. Checco. L'averlo arrestato colle armi in mano, 1'avergli trovato

nella valigia quella lettera del figliuolo, i segni manifesti di rispetto

fattigli dai faziosi nella sala ove fu sul principio sostenuto
, parevano

al Magistrate indizi evidenti della sua reita. Raimondo si voile piii

volte indirizzare al vecchio amico Domenico siccome ad uomo per

trattati, per aderenti, per istima valevolissimo a venirgli in soccor-

so; ed a cagione dell' aritica domestichezza e del nuovo parenlado,

da lui creduto piii d'ogni altro tocco di quel caso e dolentissimo: ma
nulla non approdarono quelle speranze. Una volta il signor Dome-

nico era fuori di Cosenza, un' allra sedeva in consiglio d' ufiicio: e

quando con un pretesto , quando con una scusa, finalmente ezian-

dio con una chlara intimazione
gli fe sapere che non potrebbe

riceverlo, e molto meno aiutarlo in cosi pericolosi ma dilicati fran-

genti. Non avendo
piii nulla a fare ne a sperare in Cosenza, col-

1' animo abbattuto da profondissimo dolore si ritir6 in casa la

sorella. A lei die buone speranze di vicina liberazione, per non

tormentarle il cuore innanzi tempo: agli amici di Napoli scrisse let-

tere di efficacissima raccomandazione perche disponessero ogni cosa

cola ad ottenere per grazia del Sovrano la mitigazione di qualun-

que pena si bandirebbe contro il cognato: ed al parrocoD. Benedetto

die 1' incarico di venir disponendo a poco a poco 1' animo di quelle

due sconsolatissime donne al rovescio che gia gia stava per cadere

sovra di loro.

11 cuore di D. Benedetto ne fu commosso oltra ogni credere. Egli

era certo della innocenza del sig. Checco, perche alia regia autoriti
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del Sovrano, ed alia famiglia augusiu <lri Horboni il conosreva per

tvita tradizione, e per proprio srntinu ut<> dcvotissimo. Penso adun-

que che niun altro meglio di lui avrebbe forse potuto salvarlo, e

che egli sovra tutti gli all i i il dovrebbe: Perche, diceva a se mede-

simci , come bo io finora adempiuto all'espresso e chiaro comanda-

mi'iito di Gesu Redentor nostro: fate bene a cbi v
1

ebbe in odio?

Ecco T occasione di fargli del bene : s' abbracci senza indugio. Id-

dio mi secondera nelf adempimento d' un mio dovere. E cosi senza

punto nulla esitare allesti preslamente l'occorrcnte pel suo viaggio ,

tolse seco il garzonetto di Menico, gia divenuto grandicello da po-

tersene valere in qualche servigio, e recatosi in assetto di parlenza
'

avvi6 alia rasa del Signorino.

Oh qualche gran caso vi e occorso, dissegli nel vederlo passare

innanzi alia bottega quella buona refaiuola albergalrice di Rosella ;

qualche gran caso v' e occorso, signer Parroco, che dopo Irentasette

anni che siete con noi quesla e la terza volta che ne partite !

Si, figliuola mia, dite il vero: e questa fiata ho gran bisogno

delle vostre orazioni davvero : pregate voi e fate pregare agli altri

parrocchiani. Gia ve ne avvertira il sig. Curato domani nel Vangelo.

Un po' piu innanzi un vecchielto al vederlo gli corse, innanzi della

niula. e fermatala con liberta d'amico, il salut6 dicendogli :

Qualche sventura grande in casa vostra
,
non e vero? Mi ri-

cordo che la priina volta che partiste fu per assistere alia morte

della signora vostra madre, e la seconda per chiuder gli occhi a

vostro padre. II Signore vi accompagni ora mio buon Parroco.

D. Benedetto non rispose, ma gli strinse con alTetto la mano : ed

in quella fu visto leggermente conturbarsi in volto , ed mcrespare

la fronte. In simiglianteguisa ciascheduno che il vedeva passare di-

cevagli la sua : ed era sempre una parola di com|)ianto e di meravi-

glia. Giuns' egli (inalmente in casa della Rosaria. Mentre il Parroco

montava chetamente le scale, Menico corse ratio come il baleno alia

sorella ad avvertirla dell' improvvisa dipartenza. La nuova si diffu-

se in un momento, e tutti furono al medesimo tempo che v' enlra-

va D. Benedetto nella sala. Al vederlo in quell' abi to da via e cosi

Serie II, vol. IV. 4
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commosso, Rosaria e Raimondo non poterono contenersi di escla-

mare :

Come, D. Benedetto, lasciarci in questi momenti cosi tcrrihili I

e qui la Rosaria aflerrargli la destra e bagnargliela di pianto, e Ran

mondo stringergli 1'altra mano con una singolare espressione di af-

fetto.

Clietatevi, figliuoli : basti cosi. Jo parto per amor vostro, per

condurvi meco il vostro Checco a salvamento. Confidate in Dio,

pregatelo vivamente ,
non interrompete le vostre buone pratiche di

religione, e poi non temete di nulla. lo parto con una dolce con-

fidenza in cuore che al mio ritorno vi potr6 consolare.

A queste parole Raimondo gli corse al collo ad abbracciarlo, e la

Bettinu e la Rosella, rimastesi dapprima indietro per riverenza, gli

baciarono la mano lacrirnando per tenerezza. La Rosaria senza por

tempo in mezzo, corse nelle interne camere, e torno con un pesante

gruppo di denaro ,
cbe offri al Parroco per le spese che bisognas-

sero. Ma D. Benedetto rifiut6 ogni cosa aggiugnendo: lo confido

in Dio piu che nei mezzi umani, Conservate adunque questo dena-

ro per far del bene ai poverelli. Addio figliuoli miei. La pace del

Signore e la sua santa allegrezza sia con voi. Indi per torsi spedi-

tamente a quella commovente vista, discese rapido le scale e monto

in sella. Rosella abhracci6 il suo fratello Menico, e gli raccomand6

il Parroco con parole afiettuosissime. Intanto la signora Rosaria

corse a porgere di celato al giovanetto uno di quei gruzzoli di mor-

neta, e gli comand6 che per via spendesse solo di quell' argento

quaJunque fosse il bisogno ,
e non dicesse nulla a D. Benedetto.

Quando il Parroco si fu parti to, Raimondo crede quello il momento

opportune di svelare alia famiglia la trista condizione del cognato ,

perche la speranza concepita nei buoni uffizii del Parroco scerne-

rebbe di gran lunga T acenbita della novella. All' udirla in fatto

fjuroa tutti commossi: ma concordemente benedissero il Signore

di tanta carita trovata in D. Benedetto
,
e decisero che ciascuno di

casa si voterebbe a Dio di qualche offerta
,
che fosse in suo potere

di fargli , per ottenere la liberazione del loro capo di famiglia. Q6
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fatto sembro loro di aver riacquistata interamente la pace, e pieni

di fiducia nttrndrvano I uscila da quell
1

angustia. Ma che? duo

giorni dopo giugnc ncl piccolo paesotto di L. . . la nuova dcllo sbar-

co a Cotronc di forestieri congiuratori ,
con quella insieme dclla

loro presura. La sventurata madre ramment6 in quel punto il <li-

scorso del Biondo c di Eugenio da lei ascoltato un mcse iimanzi
,
o

fii di novollo spavento compresa temendo alt i i disaslri pel figliuoio.

Ma per pieU'i
di Betlina chiuse in petto quella Irisl r//a . si racco-

mantlo a Dio . e dolorando senza disperazione cercava . scrivendo

lettere qua e cola e spacciando corrieri
,

d' avere minuta contezza

di quell
1

avvcntura. Nessuno nominavagli Eugenio : nessuno par-

lava del Biondo. Cio era per lei piccolo conforto si, ma pur giocon-

dissimo. Forse, diceva tra se, non fecero a tempo ; e il mio sciagu-

rato Eugenio sani salvo !

XXXIX.

Un dialogo nelle carceri.

Noi intaiilu seguitiomo D. Benedetto lungo il suo cammirio. Egli

s
1

awin diiilnto alia patria ,
Hi' era Milt-to

,
e cola giunse inaspetta-

tamente in casa
,

in mezzo ai suoi parenti. hall' assenza di lui era

quella famiglia in maggior grado salita per isplendido maritaggio

della sorella con un giovane di ricca , nobilissima
, e per antica di-

scendenza religiosissima casuta. Dopo le primeaflettuose accoglienze

espose egli al nobile cognato il fine di quel viaggio, e T indusse a

tolerlo accompagnare a Cosenza , perche colte ampie sue aderenze

potesse giovare all' infelice sig. Checco. Chiese anche al Vescovo di

Mileto la pastorale benedi/ione
,
e lettere di caldissima coiumenda-

zione presso TArcivescovo di quella fit ta. affmch6 alTuopo si potesse

Talere della sua venerata mediuzione. Parlirono due giorni appresso

da Mileto per Cosenza, e vi pervennero verso la One del mese di (iiu-

gno quando gia la sentenza contro i rei deU*attentato di Marzo stava

per essere emanala dai giudici intesi indefessamente ulle fatiche di
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quel difficile processo. Si dettero subito d' intorno per salvar I' ami-

co : ed avuta dal sig. Checco la genuina relazione dell' aecadutogli

in quella famosa nolle del 17 Marzo
,
e dall' avvocalo la condizione

pericolosissima del processo , e 1' opinione avversa dei giudici ,
co-

minciarono a disporre la difesa dell
1

incolpalo, e a pralicare auto-

revoli ed efficaci prolettori. Non vi fu aulorila
,
non giudice, non

persona di conto che non visilassero corlesemenle ,
non raggua-

gliassero della coslanle fedella dell' infelice prigione ,
non solleci-

lassero a favor di lui. Gli animi si piegavano favorevolmente a pro

del processalo : perche la fama della virlu di D. Benedello dava un

valore grandissimo alia sua leslimonianza, e il credilo della nobile

iamiglia gli procacciava di molti fautori. Ma che? Deponevano sem-

pre conlra il sig. Checco quelle armi Irovalegli a' piedi , quella lel-

tera del figliuolo, quel nome profferilo dagli allri ru belli come fosse

un dei loro comparlecipi in quella fazione. Eppure D. Benedello

quanto piu vedeva la faccenda disperala presso gli uomini, lanlo pidi

confidava in Dio : e Iddio per moslrargli che lutla da lui gli verreb-

be la chiesta protezione, gli fe per insperalo accidenle e slraordi-

nario conseguire il fine.

Avea Menicurcio seguilo il parroco fino in Cosenza. Di sveglialo

spirito com' era comprese dai discorsi del viaggio il pericolo del

Signorino ; capi che trattavasi di liberarlo niente meno che dalla

morte, e si pose in cuore d' aiulare con ogni efficacia la buona vo-

lonla del padrone colla sua opera, ove gli si porgesse il destro. Ora

un di, che D. Benedelto inlratlenevasi su nelle carceri a consolare

il sig. Checco
, egli girandolava scioperalo sollo 1' andilo della por-

la
;
e Iralto Iralto soffermavasi a guardare con islupore un piccolo

cannone che v' era per maggior sicurezza della cuslodia. Videlo in

quell' atteggiamenlo un garzonello della medesima ela sua vocalo

Cola
,
e datogli un buflello solto del menlo il riscosse da quella

meraviglia , e cominci6 a parlargli domeslicamenle divisandogli a

parte a parle 1' ufficio di quel pezzo ,
il fine perche 1' avesser poslo

cola, ei lerribili eflelli d'ogni scoppio. Quindi d'uno in allro disoorso

enlr6 a dirgli lui essere il figliuolo del principale cuslode di quelle



L ORFANELLA '.i',\

careen, econ quell' albagia che arrogansi anche i figliuoli dei bargel-

li e dei carcerieri discorrendo della potenza dei lor parent! , venne-

gli noverando quanti soggetti avesse quivi entro il suo genitore , e

come vi fosse temuto e rispetlalo da tulti. In fine per crescergli il

concetto della paterna aulorila gli disse che senza il permesso del

papa suo nessun carcerato entrava in quel luogo, nessuno ne usci-

va: mescolando cosi molte falsila al poco vero, parte perche proprio

cosi egli se 1'imaginava in suo capo , parte perche volea venderla il

piu salato che sapesse a quel rozzo e nuovo fanticello. La conclu-

sione fu che Menico pens6 tra se e se, che il padre di quel fanciullo

fosse colui che imprigionasse e scarcerasse a sua posta i cristiani, e

partissi di la con in capo un altissimo concetto della potenza del papa

del nuovo ainico.

Quella nolle non pole prender sonno; perche rugumando il di-

scorso tenutogli da Cola , gli brulicava nel cervello un certo suo

fanciullesco disegno per liherare il Signorino. Se io, discorreva

con esso seco , se io riesco a farmi ainico Cola , egli mi fara avere

dal padre queslo favore. Capperi! Se io avessi vivo il babbo equesli

fosse il capo delle carceri, e gli chiedessi di fare uscire un lal galan-

tuomo , e gli dicessi che D. Benedetto ha fatto un viaggio si lungo

per otlener tanlo
;
vorrei vedere se avrebbe cuore di negarmi una

tanlo piccola cortesia! Cosi la fara a Cola il suo papa. II punto e che

mi iaccia amico davvero questo Cola. Ma come? . . . Sta ! che io 1'ho

trovata. Quel gruzzolo di denaro e ancora intatlo : ed e tanlo che

basla j)er dare del signore a un chicchessia. Un carloccello che ne

tragga varra il favore che gli chiedo : che se Io vuol lullo
, glie Io

daro lulto alia bonora purche otlenga che il Signorino esca di car-

cere. Si: glielo dar6 : ma prima o dopo? Prima, per farmelo amico?

No ineglio dopo : perche mi ban dello sempre che questa gente del-

lr i ilia si diverte a beflare gli abitanli delle villale : ed io beflato

non ci voglio essere io ! Su via Menico, coraggio ed astuzia.

Anpena fallo di chiaro i suoi padroni uscirono per loro faccen-

dc, ed egli si reco col gruzzoletto della moneta alle carceri, e chie-

sto quivi di Cola il (igliuolo del carceriere , I'ehbe tosto a se; e
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recatolo in disparte senza grandi esordi , e senza rigiri gli espose

la proposta che aveva a fargli. Cola, sebbene in cuor suo ridesse
,

nondimeno per pigliarsi giuoco di quel bigolone di contadinetto ,

dissegli che farebbe ogni cosa a suo modo
,
ma vorrebbe vcdere

im po' quel denaro che gli prometteva cosi largamente : perchfe ,
a

dirgliela in confidenza, egli pensava che quelle sue fossero parolette

per adescarlo e nulla piu. Punto sul vivo Micuzzo mise fuori il

gruppo, glie lo mostr6, e a modo di saggio si contento che Cola ne

prendesse una moneta da dodici carlini, arra di tutto il mucchio se

il Signorino uscisse. Cola contentissimo di quel primo frutto della

melensaggine di Menico, siccome ei la chiamava, affine di bezzicar-

selo un poco per volta
, gli disse che tornasse il di seguente per la

risposta, e non dimenticasse di portar seco il denaro. Cosi entrambi,

lietissimi per diverse ragioni, si separarono. Menico per6 nascose la

gioia che sentiva perche volea coll
1

improvvisa novita cagionar grata

meraviglia al suo padrone. Non cosi fu di Cola. La consolazione di

avere in mano una moneta d' argento e si grossa come non mai gli

avean pure lasciato tramenar fra le dita i genitori, gli traspariva nel

viso, negli atti
,
nelle parole ,

in guisa che dopo qualche ora il pa-

dre ela madre furono informal! di tutto quel puerile maneggio. II

padre ne lo garri acerbamente, perche potrebbe una burla fanciul-

lesca del figliuolo esser imputata al padre come un tradimento del

suo ufficio. Laonde tolse la moneta a Cola con molto dolore di lui,

e lui medesimo tenne sotto la custodia della madre perche non gisse

spargendo intorno quella bravura; mentre egli attese il di seguente

cbe Menico venisse alia carcere
,
affine di restituirgli il denaro

,
e

farlo avvisato dell
1

inganno con che volevasi giugnere la sua sempli-

cita. Se non che girando in sul rabbuiare di quello stesso giomo per

suo ufficio nelle prigioni ,
visitando ciascuna sala delle carceri e

ciascuna segreta ,
Iddio fe nascere una strana e non attesa ventura

per distrigare que' nodi. Imperocche mentre il carceriere picchiava,

com' e costume, le spranghe, i regoli, le stecche dei cancelli d
1

ogni

finestra c d' ogni porta, s
1

abbatte ad ascoltare il seguente dialogo

tra due carcerati che giacevano sui loro pagliericci T uno di canto
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all' all to. Senza 1 incidente di Menioo e di Cola egli fuor di dubbio

non vi avrebbo posto mcnte piu die le altre volte non solcsse, usato

com' era di non badare ai discorsi di quegli svenlurali. Ma il nome

del Signorino ne stuzzic6 la curiosita
,
e sentendo parlar di sodo e

abbnstanza forte dctte orecchio. Dioevano adunque cosi.

Perdinci , Quagliozzo, che m" hai datu la piu ghiotta notizia

del mondo. Dunquo il Signorino di L. . . . e qui con noi nelle bu-

iose, e aspetta d'ora in era chi gli rada il gorgozzule !

Per tutt' i diavoli dell' inferno ch' ei c' e ! E percbe sapeva il

matto gusto cbe tu leccardaccio avresti a tal nuova
,

te 1' ho voluta

dare. Tu volevi vendicarti da te deiraverti egli mandato a cantare

prima d'esser cieco in questa gabbia, e due fistoli tuoi parteggiani ti

ban presa la mano. Ma per te, Lamacieca, farla o vederla e tutt' u-

no: non e vero?

Veramente avrei avuto maggior gusto a servirlo io di rasoio :

Or chc la cosa e falta, mi ci acconcio anch' io. Ma dimmi come undo

la faccenda? Come, la sapesti?

Cose semplici e spedite. Egli si present^ da se, o il folletto Io

trascino pel ciuiTo sull'alba del 17 Marzo innanzi del Brusco e del

Galletto : e qupi due volponi te Io aggrapparono pel braccio, e te Io

cacciarono a calci ed a spinte contra i gendarmi : anzi gli misero per

forza in mano una pistola e in tasra delle cartucce. Quel babbeo non

fuggi quando i nuovi commilitoni se la svignarono, ecosi fu giunto

alia scbiuccia il messere coll' arme in mano
,
ed ora sta li a un pelo

dalle forche.

Bel caso davvero! Ma vuoi saperla? Quasi che non ci credo!

come ban potuto dirtelo quei due merlotti, che son rilenuli da

geti cosi stretti che non possono sparnazzar ali, non che alzar volo

Quo alia tua posta?

Oh ! non mi fare il nuovo ! I miei segreti non li dico io, co-

me tu non mi dici i tuoi. Tu come sapesti taote belle cose prima e

dopo il i 7 famoso ? Le career! , si sa ,
son cose logore e vecchie, 9

squarciate per tutto di rime e sfenditure. Cola niolti occhi e inolti

orecchi : ma a ciascuna il suo.
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Felice nolle, bei compagnoni, disse loro interrompendoli il car-

ceriere : e quelli Taccomialarono rispondendogli di rimando: Mala

nolle e peggior giorno, ser chiavislello. E cosi Iermin6 quel sin-

golare dialogo.

Venulo il di seguenle, ch' era per lo appunlo la vigil ia della fala-

le ed irrevocabile decisione del giudizio lanlo lemulo
,

il carceriere

allese egli slesso innanzi all'enlrala delle carreri I'arrivo di Menico.

Giunse quesli assai di buon' ora al cancello
,
e chiese inconlanente

di Cola: ma in quella vece s'abballe nel padre, che il prese per

mano, e condollolo nella slanza : Figliuolo, gli disse, quel cervelli-

no di Cola li voleva Irappolare ,
e Iddio li aiula. lo sono il padre

del luo piccolo amico : ed io non posso fare ne uscire nc enlrare

alcuno a posla mia. Ma il Signorino di L. . .
,
che penso sia il luo

padrone, sara fru breve libero merce quesla carla che io ora li da-

r6. Di compenso non devi parlare n& con me ne con allri : anzi ti

rendo il denaro dalo al mio figliuolo per buona volonla, e da lui

tollo per leggerezza bambinesra. Frallanlo, se lu vuoi salvo dad-

dovero il luo padrone, corri, Menico, vola da quei signori che ven-

gono qui a visilarlo
-, porgi lor nelle mani la carla che io li do : se

peni qualche ora a Irovarli, sara forse inulile ancor queslo mezzo,

il quale ora e d' infallibile riuscila. Va dunque rallo, figliuolo, e Id-

dio li aiuli Quella carla conleneva mollo per mollo il dialogo

da lui ascollalo.

Menico lanlo s' avvolse e lanlo corse quinci e quindi per Cosen-

za che ebbe dopo non mollo sconlrali i suoi padroni. Lielissimo di

tal principle die loro in mano la carla
,
che egli non comprende-

va; e perche lullo asmava dalla foga del correre, non pole, innanzi

che la leggessero, ne dir chi la mandasse, ne come egli 1'avesse a-

vula per le mani. Gioi il parroco, gioi il cognalo: e per non per-

dere briciola di lempo cosi prezioso, furono inconlanenle a casa il

difensore del Signorino e con lui in giudizio : e si efficaci praliche

fecero, e poleron lanlo colle loro islanze che dopo qualche ora ven-

nero esaminali il Brusco ed il Gallello, e riconosciuli dal sig. Checco

per quei dessi che aveanlo spinlo per forza alia lenzone
,
sebbene
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fosscro di gran lunga da quei d' allora trasfigurati. Fccesi dai giu-

dici il riscontro della pistola troyata ai piedi di Checco con un'al-

tra pistola del (ialletto, e furono riconosciute cosi somiglianli tra

loro, come foglia a foglia ed uovo ad uovo: e ci6 che piu monta, le

cartucce del Gallctto erano rinvoltc della stessa carta e collo stesso

artificio che le cartucce trovate nella tasca del Signorino. Non vi

vollf piu altro a dichiarare innocente il sig. Sindaco di L. della com-

plicita attrihuitagli all
1

agitazione cd agli scompigli del 17 Marzo.

I .i sarebbe due giorni dopo di quel dialogo uscito libero di prigione,

se mm delle autorita non avesse voluto staggirlo, ma in custodia piu

onorala
,
come ostaggio del figliuolo ,

di cui indarno aveano in ogni

lato cerco fmo a quel di. La sentenza contra i perturbatori di Co-

senza fu pronunziata a pieni rigori di giuslizia : ma nell
1

esecuzione

rattemperata dalla clemenza e dalla pieta. Dei venti ammutinatori,

che vi erano condannati della vita, soli sei, i principali e piu col-

pevoli fra tutti, pagarono nel giorno undicesimo di quel Luglio

colla morte il fio del loro tradimento e della loro congiura. Gli altri

quattordici ebbero in piu mite pena commutata dalla benignita di

Re Ferdinando la gravissima ed estrema loro condannazione.

Benche I

1

aver salvato dalla morte il sig. Checco dovesse parere

al buon D. Benedetto un felice esito del suo viaggio ; egli non ne

fu pero contento del tutto
, perche seco non potea menarlosi al

natio villaggio. Determin6 adunque di non moversi di Cosenza in-

fino a tanto che non gli venisse fatto di vederlo interamente libe-

rato. Scorgeva chiaro che la causa dei Bandiera e de' suoi consorti

attraeva allora, ed assorbiva tutte le cure delle autorita, e che pero

quello non era il momento propizio a facili condiscendenze. Quindi

si rassegn6 con pace d
1

indugiarsi tutto quel tempo che vi occor-

resse per compiere il benelicio cominciato.



DEL

DIRITTO DELLA GHIESA
INTORNO AL POSSESSO

DI BENI TEMPORAL! 1

I.

Come ogni collezione d' individui umani ha diritto di proprieta ,

cosi del medesimo diritto, ed a piu forte ragione, e insignita la Chie-

sa
j
essendo ancor essa composta d'uomini e vantando assai piu su-

blime titolo all'esistenza, die non qualsiasi altra societa sulla terra.

Ci voleva la leggerezza d'un secolo, il quale non si sa perche (for-

se e per antifrasi), si da il nome di filosofico, per costringere gli scrit-

tori cattolici a tessore sul serio 1' apologia d'una verita si lampante e

cospicua da se medesima.

LT uomo non ha solo bisogno di perfezionarsi riguardo alia vita

presents , egli ha molto piu uopo di ben disporsi ,
di affinarsi e

sempre migliorar se medesimo a rispetto della vita avvenire. Gl in-

teressi di questa sono per lui di una importanza smisuratamente

i Si richiami alia mcmoria 1' articolo scritto sopra il medesimo argoracnto ,

confutando il libercolo d'un prcteso prelate italiano. Cii-Hlii Cattolicall Serie,

Vol. II, pag. 225 e segg.
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piii elcvata d' ogni suo tcrreno vantaggio , e stanno in cima a tutti

gli aitri prowcdimenti e sollecitudini riguardanti il suo transitorio

soggiorno sopra la terra. Rimossa una tal destinazione, non porta-

va il pregio che 1'uorao sortisse quaggiu T esistenza; la vita di que-

st' altissima tra le terrestri. creature diventereble nonche inesplica-

bile, assurda.

A schifare tali bestemmie, forza e dire che la
re'jgione, a cui ap-

partiene il curare, il promuovere, 1' assicurare que' ?osi vitali inte-

ressi,e per I

1

uomo di una necessita assoluta, e assai p/i indispensa-

bile che non il cibo, il vestimento, la casa, ond'ei provide alle piu

pressanti esigenze della vita Gsica. Se sfornito di questi -nezzi ma-

teriali ,
ei non conseguirebbe lo scopo secondario della sin esisten-

za, di quello cioe cbe non e amabile per se medesimo, ma trdinato

piu oltre : privo di religione ,
ei mancherebbe dello scopo Utimo ,

che non impronta il suo valore da un altro scopo piu alto : ei svie-

rebbesi da quel bene, al quale tutte le ragioni del suo sussiitere

debbon ferire e terminare.

Or 1' uomo e fatto da Dio per vivere ed operare socialmente. ia

socievolezza e per esso un attributo essenziale di cui non pu6 di-

spogliarsi, e che per istirito di natura si traduce in atto prima ancora

che il subbietto renda conto a se medesimo , e sia consapevole di

cio che la. Duuque egli e ordinato a socievolmente esercitare la re-

ligione, e coadiuvarsi deir altrui consorzio in ordine a questo biso-

gno supremo dell
1

esser suo. Quindi la societa religiosa, anche nei

puri termini della natura, non e opera fittizia e libera per I' uomo
;

ma e I'm t to spontaneo, che necessariamente nasce e mat ura in for-

za delle essenziali attitudini che in lui si vanno esplicando.

Nell' ordine soprannaturale non e stata rintuzzata, ne compressa,

ne spenta questa tendenza si propria ncir uomo
,
ma bensi e stata

nobilitata
,
e meglio svolta e assicurata

;
non essendo proprio della

grazia distruggere la natura, ma piuttosto perfezionarla ed elevarla.

La religion rivelata si presenia all' uomo in forma di perfettissima

societa con riti e sacramenti comuni
,
con adunanze e giorni e luo-

ghi determinati per Tesercizio del culto, con partecipan/a scambie-
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vole di preghiere e di azioni meritorie. con dislinzione di governed e

governanti, con ordinatissima gerarchiadi minislri edi paslori. Un

sol Capo supremo tenente in terra il luogo di Dio rcgge ed ammae-

stra e guida tutto il gran corpo di questa societa universale. Sotto

di lui i Vescovi presiedono nei singoli paesi ad un intero popolo , e

nazionalmente si coordinano insieme mediante Primati e Patriarchi.

I gruppi parzialidi fedeli son rommessi alia cura d' un pastore piu

parlicolare che immediatamente li sopravveglia, e che ricevendo il

nome di parrco, curato o simigliante, e come F ultimo anello di

quest' aurea catena che unisce e rannoda il popolo cristiano col su-

premo suo Capo.

In altrf categoric ancora si compartiscono i sacri ministri, coope-

ranti pe'ministero della parola e colla dispensazione dei divini mi-

steri a' grande ufBcio di condurre il gregge di Crislo al consegui-

mentc della saa felicita eternale. Fra questi meritano special men-

zion* gli Ordini religiosi, che formano come una svariata milizia e

pre>ta
ai comandi della Chiesa, e costituiscono coi loro chiostri

C(tne altrettanti propugnacoli contro gli attacchi del vizio e delFer-

ore. Ecco un breve schizzo delFammiranda costruttura della societa

divina della Chiesa cattolica. Questa societa sebbene spiritualissima

nello scopo ,
e nondimeno corporea negli elementi che la compon-

gono e nei mezzi di cui ha mestieri per adempire il suo uffizio

quaggiu. Alcuni dall' aver la Chiesa un fine spirituale brigansi di

dedurre ch'essa non ha diritto al possesso di beni temporali. Ma sif-

fatta illazione e uria solenne incoerenza. Anche ruomo individuo in

quanto uomo ha un fine spirituale, cioe F eterna beatitudine. Vor-

reste voi inferirne che percio non ha diritto a posseder cose terre-

ne? Si dira: quello e il fine ultimo
,
ma il fine prossimo e di con--

servarsi nella vita presente per dar gloria a Dio, e pero ha bisogno

dell' uso di mezzi temporali. Or lo stesso non e della Chiesa ? non

dev'essa mantenersi nei suo essere visibile sulla terra? Ella costa di

uomini
,

e di umani elementi fa uso per operare. Uomini sono le

persone addette al governo ed alle diverse funzioni del sacerdozio.

Essi dunque abbisognano di tutto quelio elf e necessario all' uomo
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per sostentare e conservare lu vila e per esinierli dull' attenderc ad

tltre cure aHin di pfocacciaraene i mezzi. Material! sono i sacri edi-

li/.i, gli strumenli e I'apparalo del culto esterno, gli utensili e 1'or-

namento de
1

tempi!, gli addohhi per le feste e le solcnnita religiose,

per la pompa visibile delta <|iialc vuol circondarsi, per apparire e ri-

splcndere ai nostri sensi . I* nugustu dignila del divino sacrifizio.

Material! sono le ingenti spese die si richiedono per I' educazione

del giovine clero ne
1

seminar!! e ne' collegi : per 1' insegnamenlo e

le mission! tra il popolo; per le cattedree le bibliotechc opportune

ad arricchire di scienza sacra e profana coloro che deono essere i

maestri de' popoli nella predicazione ,
i giudici delle coscienze iu-i

tribunali di penitenza , gli oracoli vivenli della legge del Signore .

gl' interpret! autorevoli delle sante Scritture.

Aggiungi a tutto ci6 il soccorso, le sovvenzioni a' poverelli , alle

vedove, ai pupilli ,
alle vergini sacre

,
alia onesla pericolante , agli

infermi, ai prigionieri, ed ogni genere d' indigent!, cose tutte volute

da Cristo come parte precipua di religione, e del culto dovuto a lui.

Imperocche egli per altissima degnazione si compiacque di delegare

i poveri ed ogni generazione di afllitli e di bisognosi ad essere suoi

rappresentanti sulla terra, colalche tutto quello che venisse fallo ad

essi per suo riguardo s
1

intendesse fatto a lui stesso. Leggasi in tal

proposito il capo XXX di S. Mattoo; dove Cristo personificando se

medesimo nei famelici, negl'ignudi, nei malali, dice: Kbbi fame, e

voi mi deste a mangiare; ebb! sete, e mi porgeste bere-, fui infermo.

e mi visitaste : esurivi et deditlis mihi manducare ; silivi el dedistis

mihi bibere; infirmus eram el visilastis me; e conchiude : tutto cio

che faceste ad alcuno di quest! miei fralelli menomi ,
lo faceste a

me. Quamdiu fecistis tmt eJT /it'.s fratrilnm meis mint nits, mihi fecislis.

Dunque la divina societa della Chiesa, benche ordinata a fine spi-

rituale, pure perche composta di uomini ed operante tra gli uomi-

ni , ha bisogno indispensabile di mezzi material! per adempiere il

proprio ullicio e conseguire il suo fine. Dunque essa ha innato ed

essenziale diritto ad usar di quei mezzi e possederli e procacciarseli;

se e vero che dall
1

obbligo di conseguire il fine nasce il diritlo ,
se
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non anzi il dovere ,
di procurare i mezzi necessarii ed utili ad ot-

tenerlo.

La Chiesa, (cosi sapientemente il Conte della Motta i), fu co-

stituita da Cristo in forma di societa pubblica e di regno visibile,

ci6 e di fede contro i protestanti. Essa ottenne certo da Cristo il

diritto di esistere
,

e di svilupparsi nel mondo , ne questo diritto

gli possono conferire
,
ne torre gli uomini. Questo corpo sociale

che vive in terra ha dei bisogni ,
e patisce delle peripezie , come

* qualunque altra persona morale
,
o corpo sociale vivente in terra.

Cristo adunque col diritto e dovere di esistere e di conservarsi e

dilatarsi, le diede diritto alle cose terrene necessarie alia sua vita

terrena . Ora perciocche la Chiesa ha un'esistenza non transeunte

o precaria nel mondo
,
ma permanente e duratura insino alia con-

sumazione de' secoii
, uopo e che permanente e duraturo sia altresi

il possesso e la proprieta di essi mezzi, che quantunque material!
,

sono nondimeno richiesti, acciocche quell* esistenza si conservi, ed

operi conformemente al suo scopo. In altra guisa ,
se quel diritto

dovesse riguardare beni soltanto mobili, senza stabilita di dominio,

dovrebbe dirsi essere consentaneo alia natura e all'ordinamento di-

vino, che la Chiesa manchi di quella provvidenza che ha ogni so-

cieta ed ogni individuo per rispetto al proprio avvenire. La Chiesa

sola sarebbe priva del diritto di assicurare e francare dai capricci

del caso e della voltabile volonta umana il possesso dei mezzi e degli

aiuti richiesti alia sua vita ed azione tra gli uomini.

Questo discorso e si chiaro
,

si palpabile, si valido
,
che per non

sentirne la forza vi vuole assolutamente una tempra afTatto partico-

lare d' intelligenza , e tutta propria di certi cervelli privilegiati del

nostro secolo.

II.

If ii '.!'

Un legislatore alia moderna nelle Camere torinesi ,
volendo dar-

ci un nuovo saggio di sapienza parlamentare, sput6 questa sentenza:

1 Teorica dell' ittitux. del matrim. Torino 1853.
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I ii jiroprieta roltoltiva (degli istituti ecclesiastici ) non e**er rera

propriela , poiche I enle morale riposa sul (Utponto dalla Icgge ci-

vile 1
. I>i quosta mcdesima rogione dell'esser la Chicsa corpo morale

si valsi'ro, tempo fa, PIT rapinarne i possess! altri legislator! di simil

farina nel Parlamento spagnuolo
* Non diresti esscre i modern!

Parlamenti come un aringo aperto alia libnra parola di tutti quelli

cho voglion tramare ingiustizie?TNon ti verrebbe il pensiero di scri-

ver sulle loro porte quelle profetiche voci del Salmo : effabuntur et

loquenlur initfuitatem; loquenlur omnes qui optranlur iniustitiam 3.

E qual' e la prima ingiustizia per la qualc aguzv.ano le avvelenate

loro lingue? Lo spoglio dell' eredita del Signore, la rapina del patri-

tnonio de' poveri ; populum tmim Domine humiliaverunl
,

el hanc-

AHatem tuam vea-aventnl *. Per altro essi non pensano, che in quel

medesimo Salmo Dio 6 chiamato Signore delle vendette : Deus w/-

tiomtm Dominus. Ma torniamo all
1

assunto.

Per attutare gli sernpoli e dimostrare che il loro non & furto ne

sacrilegio, ricorrono al partito di dire che la Chiesa non pu6 possede-

re, perche e un ente non fisico ma morale. Non sappiamo se potea

arrecarsi ragion piu ridirola e piii folle di questa. La Chiesa 6 ente

morale, dunque non e capace di avere proprieta. Ma di grazia, que-

sta inferenza deduces! dal concetto di ente morale preso general-

mente, o preso particolarmente? Diciamo cioe: non e la Chiesa ca-

pacc di vera proprieta per essere ella un ente morale, o per essere tal

mle morale? Se gli a^ersarii scelgono la prima parte della proposta

disgiuntiva, alloni do^anno conseguentemente concedere che nep-

pur laNazione o lo Stato possa possedere, essendo ancor esso un ente

morale. Come dunque gli attribuiscono non solo il diritto di aver

proprieta, ma o*i succedere anzi nel possesso dei beni di cui spoglia la

ri 1 i.-.-:a?certami >nte il diritto d' appropriarsi Faltrui, e qualche cosa

di piu che il semplice diritto di possedere. Se dunque alia nazione,

i UFcbb. 1852.

- Vcdi Gemiti della Chiesa di Spayita.

:\ Salmo 93. 4 Ki.



64 DEL DIRITTO DELIA CHIESA

benche ente morale, concedono non solo questo ma eziandio quello,

perche poi alia Chiesa per esser enle morale negano non purj quel

primo diritto, cui ella ben volontieri lascia loro non riconoscendolo

come tale, rna eziandio il secondo cui essa unicamente ammette?

Forza e conchiudere che dunque per gli avversarii non e vero, che

1'ente morale, sol perche e ente morale, non abbia diritlo <li posse-

dere
-,

ma che essi appigliandosi all
1

altra parte dell' altcrnativa
,
in-

tendano : la Chiesa non aver diritto a possedere ,
in quanto e tal

ente morale. Ma
,
dove ci6 affermino

,
noi dimanderemo in tal caso

se essi capiscono quel che dicono : secondo 1' opinion piii probabile

sembra che no. E vaglia il vero; il diritto a possedere nasce dal

diritto che si ha ad esistere e conservarsi. Dunque ogni ente (fisico

o morale che sia) secondo che ha, o non ha vero diritto ad esistere

e conservarsi
,
ha o non ha vero diritto a possedere. Dunque se la

Chiesa ha vero diritto ad esistere e conservarsi (e credo che gli av-

versarii avranno la cortesia di non negarlo massime dopo la dimo-

strazione fattane nel numero precedente) ha altresi vero diritto a

possedere.

Dirassi: un tal diritto venire pwaltro a lei impartitodallo Stato, o

almen ne dipende. Anche in cio codesti avversarii non danno pruo-

va di molta penetrazione d' ingegno. Imperocche e troppo chiaro

che da quella sola autorita sorge e dipende il diritto di possedere,

dalla quale sorge e dipende il diritto di esistere e conservarsi.

Laonde per conoscere da chi e con qual dipendenza la Chiesa ha

ricevuto il diritto di possedere, basta considerare da chi e con qual

dipendenza ricevette il diritto di esistenza e di conservazione.

Ora sarebbe solenne ignoranza lo star sospesi e dubbiosi intorno

a ci6 che e contenuto nelle nozioni piu elementari del catochismo.

La Chiesa fu fondata da Cristo, indipendentemente da ogni potenza

mondana, e da lui ricevette il diritto di esistere dove che sia in

tutto Torbe e conservarsi nella sua esistenza. Qui cade in acconcio

il regnum meum non cst de hoc mundo, che i libertini citanoa spro-

posito contra il principato civile dei Papi. Cristo nello stal ilire la

Chiesa non le impose il debito. per sussistere e durare, di chieder
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licenza dn Tibcrio, e molto mcno da! nostri Tiberii in sediresimo.

Forte dell' univcrsate cd assolulo dominio dutogli dal Padre suosul

cielo e sulla term, Egli ordino e commise agli Apostoli di predicor

FEvangHio a tutti gli uomini,c di azgregare jove che si fosse i cre-

dcnli alia sun Chiesa. A me <* data ogni potesta in rich e in terra;

artdate dunque (si Ladi a questo dunave") e ammaexlrale tulle le genii

battezzandole nel notne dfl Padre, del Figliuolo e dello Spirilo San-

to, e insegnandn loro di nervarc tulle quelle cose che io tt ho coman-

dato. Data est mihi omnis poteslas in coelo ct in terra; eunles ergo

docete omnes gentes. baptizantcs eos in nomine Patris et Filii et

Spiritus Sanrti; dorentes ccs servare omnia quaecumque manda-

vi vobis *
. Eccola formola deU'attocol qualeCristo istitui lasua

Chiesa per tutto il mondo e qnindi pei singoli Stali. Fn essa non si fa

menzione m* di Prinripi ,
ne di Parlamenti

, ne di avvocati volteria-

ni,n6 di medici falliti, ne di quanli allri prctendonooggigiornodis-

porre della Chiesa di Dio. 11 potere clie ricevono gli Apostoli ed i

loro successor! di bandirc da per tutto il Vangelo, di formare i fe-

deli, di ridurli alia piena osservanza di tutte le intimazioni di Cri-

sto, e quindi di crearne Fassociazione, enle morale, da lui prescrit-

ta, 6 dato come efletto e come conseguenza del dominio assoluto di

Cristo sopra tutto il create. Avete inteso?

Perci6 il diritto di esistere e di conservarsi che ha la Chiesa e

divino, fe indipendente da qualsivoglia potere umano, e puA e dee

esercitarsi in onta di qualsivoglia opposizione, che quinci le possa

esser fatta. Tale per conseguente e altresi in lei il diritto di posse-

dere; ilquale, torniamo a ripeterlo, scaturisce appunto dal diritto

che essa ha alia esistenza e alia conservazione.

E cosi infatli I' intesero gli Apostoli e i loro successor! nei primi-

tivi tre secoli di persecuzione. Imperocche come fondarono c pro-

pagarono per ogni dove la Chiesa, non solo senza permesso, ma

anche in onla delle proibizioni imperial! ,
cost contro le medesime

proibizioni cominciarono a possedere.

i MATTH. XXVIII, 18. 19, 20.

Smell, vol. IV. 5
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111.

Allora solamente potrebbo dirsi cbe un corpo morule possiede

per sola concession della Stato, o almeno con intrinseca dipende.n-

za dalio Stato, quando lo Stalo fosse qucllo cbe gli concedesse espli-

cilauiente, o almeno implicilamente la facollu di formarsi, e fosse

in suo arbitrio ordinance lo scioglimento. Ma cio non puo mai af-

fermarsi delta sociela religiosa anche in quanto nasce dalle srmpli-

ci e nude forze della natura. Noa e lo Stalo cbe concede al citta-

dino il diritto di professare la religione, ne ba di per se verun pote-

re legiltimo ad imporgli quella cbe piu gli talenta. Se proibisce I'e-

resia e T errore, ci6 e in quanto gia sonr,messo alia Cbiesa, a difesa

e protezione di lei fa servire le material! sue forze. I doveri verso

Diu sono i primi, i piu intimi all'uomo, anteriori a tutti gli altri

che gli corrono, non che verso i suoi simili, ma eziandio verso se

stesso. Cbiara cosa e dunque che 1'esercizio di quei doveri non pu6

dipendere per alcuu modo da un potere , cbe trae origine dalla ne-

cessita di meglio compiere ed assicurare nei mezzi esterni 1' ordine

imposto dal Creatore. Ne si dica che questa dipendenza concerne-

rebbe solo la forma pubblica ; imperocche la forma segue la natura

deir.essere e della essenza cui riveste e determina, e la natural so-

cievole/za dell' uomu lo mena a stabilir societa nella slessa sfera re-

ligiosa. In questa medesima sfera dunque ranipolla, come spontaneo

germoglio nolle persone da cio, il rispettivo potere religioso avente

diritto di regolare gli atti e let raanifestazioui csterne del culto. Code-

ste persone costituiscono T ordiue sacerdotale. Anche dunque stan-

do alia semplice natura ,
1' autorita religiosa nella societa e diversa

dalla politica, ed e inlonnaliva non del principe ma del sacerdole.

forse questa e la ragione percbe le primitive associazioni uma-

ne furono teocraiiche ,
in quanto nella tendenza a format- societu

onde T uomo e dotato
,

il primo ordine dei doveri
,
di quelli cioe

verso Dio, spiegossi con piu vigore, e in quella confusion d'element!

signoreggio tutti gli altri da esso non ancora distinli. E cio parlando
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,nel solo ordine naturole ; qnnnto piu poi allorch^ trnttnsi di reli-

gion positivu. di religion rivelata , di Chiesa fondata immcdiata-

nn'Mto da Dio stesso , di potere comunicato da lui a chi voile
, di

ordinam<M)li del tutto indipendenti dall' uomo?

Di
(|iii spuntano quattro evidentissime corollari.

II primo r. che eziandio neirordine di natura, lo Stato in quanta

tale non pu6 nver nessuna diretla mgerenza rispetto alle relazioni

religiose; dipendendo queste da un potere piu elevato, vogliam dire

<lal potere religioso.

II secondo, che se tutU i doveri dell'uomo debbono essere in ar-

monia, altrimenti si scinderebbe 1' unita del subbietto a cui appar-

iengono; Tautarita civile benchfe distintanon dee divellersi dall'auto-

ritiireligiosa, ma con essa accordarsi in reciproco aiuto. Ondeche la

sn^nata dai riformisti separazione dello Stato dalla Chiesa , e non

solo anticattolica, ma altresi innaturale ed illogica.

II terzo, che in questo giro di cose, 1'unico oflicio che compete

allo Stato . e di tutela dei diritti che presuppongonsi nella societa

religiosa; essendo 1'ordine materiale disposto da Dio per la difesa e

prosperita dell' ordine spirituale ,
a cui quello tende siccome a 6ne.

II quarto, che lo Stato in quanta aderisce e possiede la vera re-

ligione ,
ha non solo diritto , ma obbligo di far servire le forze ed i

mezzi che sono in sua mano alia integrita e ronservazione di lei;

e pero sono ridicoli que'politicastri che riprendono lapietadei Prin-

cipi cattolici perche puniscono con pene civili gli attentati contro la

Chiesa. Ecco a che mena il raziocinio condotto a rigor di logica . e

movente da principii saldi ed inconcussi. Non la oppressione e lo

spogliamento della Chiesa, ma la riverenza e la tutela de' medesimi

per parte dello Stato. Non la pretensione di averne creati i diritti ,

ma la obbligazione di riconoscerli e di tutelarli civilmente come

preesistenti, sacri e inviolabili e quindi da assicurarsi con civil san-

2ione.

II pensare diversamente procede da assurda argomentazione^ di

<}uelli che o per ignoranza o per mala fede concepiscono I' associa-

zione religiosa in un grado piu basso che un'associuzione agraria o
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induslriale o mercantile
,
le quali linchfe non merilino per qualche

attentato al pubblico bene di venire disciolte
,
ban dirilto naturale

di possedere in comune. E nondimeno il loro scopo non s'innalzaa]

disopra, no esce fuori
,
ma e piuttoslo elemento del grande scopo

inteso dallo Stato.

II fine e la gran norma, la regola suprema, la cagion prima che

produce e determina e coordina lutte le relazioni
,
e armonizza i

poteri e i diversi rami di attivitanegli esseri ragionevoli. E ci6 mo-

stra quanto fu insipiente nella moderna scienza rimovere come oc-

cupazione vana e sofistica la inchiesta e I' esame delle cause flnali.

E cosi quando trattasi di un' assoriazione formatasi nello stesso

ordine delta sfera politica e civile, di una congiunzione di sforzi in-

dividual! per conseguire uno scopo particolare, che sia parte inte-

grante dello scopo totale proprio dello Stalo, niun dubbio c' e che

siflatta associazione sorge con natural dipendenza da esso Stato
,
e

conseguentemente la sua esislenza, i suoi diritti, le sue operazioni,

debbono nella sfera pubblica ricevere dull' ordinazione di lui indi-

rizzo e leggi, acciocche non nuocano ma conferiscano all' interesse

generate. Dove lo Stato scorga alcuna di codeste associazioni essere

per se stessa
,
o per abuso sopravvenutovi pregiudiziale al comun

bene, ha diritto e talvolta anche dovere di scioglierla o limitarla, o

sommetterla a nuovi istituti.

Ma tale non e la Chiesa. II fine della sociela religiosa trascende

V ordine politico; k piu alto, piu nobile, piu elevato; perche riguar-

da 1' ordine morale
,

T ordine interno
,
T ordine delle relazioni tra

1' uomo e Dio
,
V ordine della vita avvenire e della eterna IVlicila

degli uomini a cui si predispongono e si avvicinano cogli alii
pii e

virtuosi nella vita presente. Un tal fine e al tutto indipendente dal-

lo scopo dello Stato ,
che e la prosperita temporale ,

e benche lo

perfezioni e lo aiuti colle sue influenze, gli sovrasta quanto il cielo

alia terra. Dunque come il line e 1'esistenza di queste sociela esce

fupri dello Stato sovrastandogli di gran lunga; e 1'uno dee conse-

guirsi, e 1' altra perdurare, anche astrazion fatta dallo Stato, arizi
,

dove avvenga. altresi in opposizion dello Stato: ognun vede ch' essa
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i aflatto aulonoma , di sua ragione ,
ornala di poteri e di dirilti

indipendenli ,
i quali spazianli in un cerchio piu ampio siccbe non

possano venir conlesi ne temperali da movimenlo di altra sfera, es-

sendo ogni altra sfera raccbiusa nella sua a lei subordinate

Niun discreto lellore vorra colparci di quesla cbe polrebbe sem-

brare digressionc e not) e
;
essendoci slato uopo <!' innalzarci al-

I' allezza de' principii universali e primarii per poler ragionare con

evidenza, e render cbiara e dislinla la nolizia il' una verila deter -

minala che di quelli e applicazione ed inferenza.

IV.

Discendendo ora novellamente alia sua particolar concretezza, se

F uomo non e religioso e molto meno rattolico per beneplacito det-

lo Stato, ma per obbligo e diritto di natura
,
e per ordinazione di-

vina; se la sociela religiosae ontologicamenleanleriore alia societa

civile, e la Cbiesa trae 1' origine sua e il diritto ad esistere da per

lulto e mantenersi dal solo fatto ed autorita di Crislo; se il diritto

a conseguire il fine porta seco e nel medesimo ordine il dirilto a

procurarsi ed usare e perpetuare i mezzi; se slrumenli in parte op-

poit inn. in parte indispensabili al conseguimenlodel fine e conser-

yazion della Cbiesa tra gli uomini sono i beni temporali : cbi e sr

cieco d' inlelletto e si folle . cbe osi disdire alia Cbiesa 1' aver ella

dirilto naturale e divino ad acquislare per legitlime vie sifTutli be-

ni, e poterne usare e disporre conforme al suo fine, sen/.a cbe pos-

sa venirne impcdila da qualunque siasi potere da lei diverso?

Ma forsec lie ci e mcstieri di fermnr per via di ragionamenli cio

cbe per essere un fatto universale e costante sinianifesta da sc me-

desimo qual legge di natura? Daccbe il mondo e mondo, i sacerdo-

ti di tulti i tempi, di tulti i luogbi ,
di tulle le religioni ,

esercila-

rono il diritto di proprieta pel loro sostenimenlo e pei dispendii del

culto, il quale dirilto fu riguardato da tutli i popoli siccome sacro.

GU Egizi per leslimonianza di Erodoto * e di Diodoro Siculo -

1 Lib. 11, N. 37. - 4 Lib. 1, sec. i.



70 DEL D1RITTO DELLA C. II IKS*

avevan diviso la loro terra in tre parti, delle quali la prima era pos-

sessione dell' ordine sucerdotale per sovvenire ai sacriGzii e al so-

stentamento dei sacerdoli. E questa proprieta era tenuta si invio-

Inliilr. che quando Giuseppe in tempo di fame
,
constrinse tutti gli

Egizii di vendere a Faraone le loro terre
,
ne eccettu6 solo quelle

dei sacerdoti per riverenza di religione 1. Lo stesso vuol dirsi dei

Caldei e de' Persi
,

i quali aveano presso a poco i medesimi istiluti

riguardo ai sacerdoti ,
le cui possession! erano esenti da catasto e

da balzelli. Esenti altresi da qualsiasi imposta o da tributo cranole

possessioni de
1

Druidi, per testimonianza di Cesare
,
nelle Gallic 2.

Nella Grecia basta mentovare il solo tempio di Apollo Delfico , le

cui ingenti ricchezze erano famosissime
,
e commettevasene la di-

fesa air assembled <lgli Anfizioni; i quali \i si obbligavano con

.questo giuramento se uomini empii aggrediranno le riccliezze di

Apollo ,
noi promettiamo e giuriamo di combattere contro di

essi e contro i lorocomplici, colla voce, colle mani e coi piedi .

Presso i Romani il frodatore dei beni sacri era punito qual parrici-

da: sacrum sacroque commendaium qui direpserit rapueritque pr-
ricida eslo. Cosi nelle leggi delle XII Tavole 3. Nel popolo ebreo poi

i Sacerdcxti e i Leviti, oltre le cilta date loro in possesso per abitar-

vi, e i suburban! campi per pastorarvi le loro greggie , riscuote-

vano il decimo del ricolto da tutti gli altri proprietarii , sicche al

dir di Filone, ssi erano i piu ricchi della nazione *.

Poste tali cose
, vede ognuno che il possedimento dei beni tem-

porali pei bisoigni del culto , e un fatto generale , costante
, anti-

chissimo, rispettato da tutti i popoli colti o barbari che si fossero.

Or che allro e un fatto generale , se non una legge stabilita ed

insegrtataci dalla stessa natura ? Omni in re consensus omnium gen-

tium It: i- naturae putamla est.

1 G*n. XLVII.

2 C. In ii CAESARIS Commentar. de Bella Gallieo 1. f I, N. XI Y

3 CICER. De Itijibus 11 . 9.

V Lib. de Praemiis Sactrdotum pag. 830 e seg. Yedi su tale argomento il MA-

MM in. il quale csamina per minuto tutto quello che venivano a possedert

presso gli Ebrei i Sacerdoti e i Levrti.
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1

Ma forseche Cristo wll' i>ti(uin' la sua ('luesa voile derogare a

quesla natural legge c impoire a' suoi ininistri posiliva obbiigazio-

ne di nulla possedere? Nicnte ili piu falso. Crislo avea cassa co-

mune , die S. Agostino chiama : crario di (piel primo nuclco della

C.liirsa; gli Apostoli riccvevano il prezzo de' canipi che i primi

convortiti spontaiieamente vendevano e loro oflerivano
;

S. Paolo

ci fa sentire esscr giusto die clii serve all'altare viva dell' altare
,
e

non recar meraviglia ,
die chi tra i fedeli seniina beni spiritual! ,

ne mieta per s& beni materiali *. Nei primi tre socoli in cui non-

( In'- i banditori evangelici . gli stessi semplici fi-deli non aveau si-

cura la vita
,
nondimeno la Cliiosa

, dove e quando poteva , pro-

curava di assicurare la sua prosperita con istabili possedimenti.

Basti ricordare il solo fatto di S. Marcelio . il ({uale indusse S. l.u-

cina matrona romana a islituire la Chiesa di Dio erode di tutti i

suoi beni. E notate che in quei tempi di ficra persecu/ione , gli

editti imperiali vietavano alia Chiesa, siccome associazione non

permessa ,
anzi proibita dallo Stato

,
di possedere in qualsivoglia

inodo. Nondimeno egli e indubitato che, a dispetto di queste ingiu-

ste proibizioni legali, la Chiesa avea di molli e ricchi possedimenti.

Ci6 apertissimamente si rileva (dove anchc tutt' altro mancasse)

dalle leggi con che Costantino appena convertito al cristianesimo

ordin6 la restituzione di quei possedimenti ecclesiastici che si tro-

vassero tuttavia in poter del fisco o dei privati.

Noi in un altro artioolo riportammo il primo decreto di quei

piissimo Imperadore ; sara bene ora riferire parte almeno della let-

tera inviata dal medesimo ad Anulino Proconsole dell' Africa per

sollecitarne la pronta esccuzione. Ecco le precise parole di essa

lettera : questo il costume della bonta nostra ,
di volere che

le cose le quali appartengono all'altrui diritto, non solo non sieno

1 St no* vobiM tpiritualia Mmtnoftmu* , magnum tut ti no* camalia vmtrt

nMUtmuf ? . . . AirWi* fitonium 9111 tu sacrario operuntur . 91100 de tacrario

iunt eduiu ; tt <jui altari </Mrctun( cum tiUari participenl f Ita el Domumt

ordinavit iu yui t'-anyelium annuntiaiU , <i Ewutgelio viuert. 1 ad Cor. IX,

11,13,14.
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in alcuna guisa disturbate, ma aurora die sieno restituitc. Laon-

de comandiamo .... cbe qualsivoglia cosa ,
la qualo nclle sin-

ce gole cilia e in allri luoghi opparleneva alia catlolica Chiesa dei

crisliani ,
ed ora dai Decurioni o da chiunque allro e rilenuta

,

lostiimenle sia resliluila ad essa Chiesa. Imperciocche vogliamo

die lullo cio che la prefala Chiesa prima possedeva,al dirillo della

mcdesima sia resliluito. Adunque la devozione tua vedendoque-

sia manifeslissima prescrizionc del noslro comando, dara opera ,

die lanlo gli orli
, quanlo le rase e qualsivoglia altra cosa , che

sia apparlenuta al dirillo di cssa Chiesa
,
lullo sia alia medesi-

ma quanlo prima resliluilo 1.

D1

allora innanzi la Chiesa in tulle le parli dd mondo comin-

cio pubhlicamenle e pacifbamente a possedere non solo moltili
,

ma allresi boni slabili in ogni genere. II che non venendo impu-

griato dagli avversarii
,
sarebbe un gillare il lempo e la falica a

venir qui recando documenli per dimostrarlo.

Ma quello che vuolsi piulloslo richiamare alia mente si e , che

sempre fu dalla Cliiesa riconosciulo come gran sacrilegio 1'altenla-

re a.simiii possess! sacri
,
e come lale averlo cssa sempre fulmina-

lo d' analema. Ne polea per verila essere diversamenle. Imperoc-

che se
,
come abbiam dimoslralo

,
la Chiesa ha dirilto a possede-

re, e i dirilli della Chiesa sonosarri perche dirilli di Cristo slesso

suo capo ,
il violare un tal dirillo e furlo e furlo in cosa sacra.

Si consullino inlorno a tal punlo le aulorila de'Padri, dei Ponte-

tici, dei Concilii si parlicolari ,
come generali, e si vedra una essere

I Est hie mos bonitatis nostrae
,
ut ea quae ad ius alienum pertinent ,

non nnxlo null. i inquicludinc affici scd ctiam rcstitui velimus. Quapropter

< iubcmus. ... si quac ex itlis
, quae ad Catholicam Christianoruin Frclcsiam

per singulas civitates aul in aliis locis pertincbant, ct nunc a Decurionibus

c aul quibuslibct aliis dctineatur , ea confcstim rcstitui ipsorum Ecclcsiis.

< Quamobr{uidem volumus, ut quae ipsae Ecclesiae antca possrderant, iurt ea

" rum restituantur. Cum ergo perspiciat dovotio tua huius nostrae iussionis

t manifcstissimum esse praescriptum , opcram dabis , ut sive horli , sive do-

t mus , sive qiiodcumque aliud ad ius ipsarum Ecclesiarum pcrtinucrint ,

cuncta ill! quantocius rcstituautur. EUSEEIO lib. X, Stor. Eccl. cap.V.
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la voce di tutli : i violalori dulla sacra proprieta della (iliiesa cssere

usurpatori ^a riK^lii, c come tali iacorrere il gitidi/.io di Din
, c la

scomunic-a iK'lla (iliii-sa. Ma bastera pur tutli riferire le gravi parole

del Sinodo Tridenlino. Se alcuno IraVliierici
,
o tra'lai i di qua-

Iun<|ue dignita risplenda. ezinndio rcale o imperiale, si lasci tal-

mi'iile occuparc dallacupidigia, radice di tutli i mali, che, sia per

i se, sia per mezzo d* altri con la forza o col timore, o anrora me-

diante supposte persone di chierici o laici , o con qualunque arto

o quesilo colore, ardiscedi converlire in proprio uso, o usurpare,

o impedire che ne usino i legittimi possedilori, Ic giurisdizioni, i

beni, i ccnsi, i diritli, i frulti, gli emolument! ed ogni sorta di

provenli di alcuna Cliiesa , o beneficio secolare o regolare , dei

monli di piela, e di altri pii luoghi, provenli lutti che si debbo-

no applicare al sustentamento dei sacri minislri e dei poveri; co-

stui sia soggello aH'anatema finatlanlot he non reslituisra inte-

gralmente aH'amministratore di essa Cliiesa o al Beneficiato, le

c giurisdizioni , gli oggetli ,
i beni

,
i dirilli

,
i frutti

,
i redditi che

c avra occupato, e non ne ottenga assoluzione dal Romano Pon-

tefice *.

Ecco la sentenza che la Cliiesa ha prolTerito per I' autorila da

Cristo comuni.'alale, e che ha vigore perpetuo contro i profani

1 Si quoin cloricorum vcl laicorutn quacumque is dignitale, ctiam impc-

riali aut recall pracful^eat, in tantutu uiiiloruin omnium radix cuuiditas occu-

paverit ut alicuius ecclesiac, scu ctiiusvis saccularis vcl re>;ularis boneficii,

montiuin pictatis aliorumque piorum locorum iurisdictioncs, bona, census

ac iura, fructus, emolument.-!, seu quascumqiie obventioncs, quae in mini-

strorum ct paiipurum nceessitatcs convvrti dcbent, per sc vcl alios, vi vcl

timorc incusso . tcu. ctiam per suppositas pcrsonas clcricorum aut laicorum

wu quacumque artc aul quocunquc quacsito colore in proprios usus convcr-

tere
, illotque usurpare prncsumpscrit ,

sen impedire, nc ab iis ad quos iure

pertinent pcreipiantiir; is an.itliem.iti tarndiu ubiaceat, quamdiu iurisilictio-

nes , bona , res , iura , fnietus ct reditus quos occupavcrit, vel qtii ad cum

quomodocumque, etiam ex donationc suppositae pcrsonac pervcnerint loir

site cuiusquc adminislratori scu benefieiato inte|;re restituerit , ac deindc a

liomaiio Ponliuce ab&olutionciu obtinucrit. Sett. XXII. c. II de Ref.
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usurpatori dei beni sarri. Ad essa converrebbe die ponesse mente

fchiunqoe si sente agitato dall' infernal cupidigia. Ma perciocche i

cosi fatti poco si commuovono dal timore dei danni spiriluali, aspet-

tando di sperimentarne P offetto dopo la prescntc vita, quando piu

non possono ripararvi ,
ascoltino almcno

,
ci6 che il pio Imperador

Carlo Magno ragionava intorno allo pene temporali con clie Idilio

suol castigare Prinripi e Regni per 1'invasione dei beni ecclesiastic!.

Egli dunqaenella generate assemblea di Wormazia cosi si esprcsse:

Siamo persuasi clie molti Regni e Re perci6 caddero, perchfe spo-

gliarono le Chiese, devastarono i loro possedimenti ,
li rapirono ,

u li alienarono, li dissiparono, li tolsero ai Vescovi, ai Sacerdoti, e

ci6 che piu e, per distribuirli a'soldati. Laonde ssi non furono

n& Jorli in guerra ,
n<? slabili nella fede ,

ne vUloriosi nefle batlti-

gUe . . . Lc quali cose tutte volendo noi schivare
,
non vogliamo

nfe commetteresimiglianti attcntati, neconsentirli, ne consigliarli

fc con T esempio ai nostri figliuoli e successori ;
ma quando voglia-

mo e possiamo, intendiamo di proibirli, ed esorliamo a non farli,

a ne consentire a coloro che volessero farli ^.

Questo Principe prosperoso fu grande ,
la gloria del suo nome

durera quanto i secoli. Ma ecco la soala per la quale egli solleva-

Tasi a tanta altezza: il rispetto a Dio ed alia sua Chiesa. Cbiun-

que terra diverso cammino non pu6 fare che alia fine non riesca

a termine luttuoso, e che non lasci a suoi posteri infelice retaggio

di awilirnento e di sciagure.

1 u iNovinnis multa Regna et Reges eorura propterea cecidisse, quia Ecclcsias

a spoliavcmnl, resquc carum vastaverunt, abUulc.'unt, alienaverunt, vcl iliri-

f pucrunt, Cpiscopis ct sacci'dotibus, alquc quod magis cst Ccclcsiis corum

abfUalcrunt ct pugnnntibus dedcrunt: quaproptcr nee fortes in bcllo., ncc in

fide stabiles faerunt, ncc victorcs r\t itorunt .... Quae oinnia viUntcs, nee

talia faco.rc, nee consentire, nee infantibus aut siiccessoribus nostris exem-

plum dare volumiis , sed quantum valemus et possumus proliibeius conte-

sUiuiirquc, ne talia i'aciant, vel face re voleutibus conscutiaiit. Ga.pt t. reg.

fratio, lorn. II, col. 190.
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n Ptotottantrsimo la Regola <U ftdt; per GIOVANNI PKHHONK d. C.

d. G. , prof, di Tkologia nel Coll. Rom. ; volumi trt. Roma,
coi tipi d-lla Civilla Cailolica, 1853.

molto in acconcio die condizioni ed ai bisogni present!'

(1'ltalia 1'opera che aanunziamo. Sono noti ad ognuno gli sforzi TO-

ramente roeravigliosi che da qualcbc tempo fa il proteslanbesimo

per iosinuarsi in Italia. La cosi delta liberta religiosa, dopo esscrsi

messa ai servigi delle ambizioni governative, si metteora ai servigi

delle follie democraliclie : e le rifortne polilk-he, non potutesi otte-

nere in Italia in nomc dei Principi e del Pontefice, si vogliono ora

otteDcre in nome del Mazzini e di Lutero. Argomento' chiariissrino

e perentorio dello stretto vincolo ohe unisce i Governi ammoder*

noli rollo spirito eterodosso. Ed in vero non sembra potersi altri-

menti spiegare 1' aiuto possente che i protestanti forastieri Jamio
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ai ribelli italiuni
,
e la grande cura che hanno i rihelli italiani d' in-

trodurre fra noi il forastiero protestantesimo ,
SP non che coll' am-

mettere una come a dire affinita chimica tra la riforma e liberta po-

litica colla riforma e liberta religiosa. Quelli cbe strillano contro la

intolleranza religiosa sono i medesimi che strillano contro 1'intol-

leranza politica, e quelli che predicano la liberta di coscienza sono

i medesimi che predicano la liberta di stampa; e (coincidenza me-

ravigliosa !) quel Mazzini
,
che tanto scrisse ed oper6 per ottenere

la Costituente italiana superiore ai Principi ,
scrisse poco fa un li-

bretto per ottenere un Concilio universale superiore al Pontefice.

Molte altre cose potremmo dire intorno a tale proposito : ma que-

sto poco e piu che bastevole per far intendere le condizioni present!

d
1

Italia
,
in quanto agli sforzi che ci si fanno per converlirla al pro-

testanlesimo. Tutti coloro che si agitano per ottenerle mal suo grado

rivoluzioni politiche, quei medesimi
(il sappiano o nol sappiano ,

poco monta) s
1

agitano per ottenerle una rivoluzione religiosa : e

per converse quanti s' agitano per otlenerle una rivoluzlone reli-

giosa, s' agitano parimente (forse con miglior conoscenza di causa)

per ottenerle una rivoluzione politica. d'altro luogo che di una

Rivisla il dilungarsi sopra quest' argomen to
,
e 1'additare parlita-

mente quali sarebbero i varii mezzi
,
coi quali 1'autorita politica

dovrebbe (non fosse per altro che per difesa di se medesima) aiutare

quanto pu6 e sa Tautonla religiosa nell'opporsi a questa propagan-

da vigliacca e traditrice, che si pratica con bibbie falsificate e col-

1'oro di Giuda. Noi non faremo qui che accennare quello che ci sug-

gerisce naturalmente Topera che annunziamo ai nostri lettori : ed

e il dovere che stringe ora la stampa cattolica di opporsi con ar-

dore e perseveranza a quel torrente di libricciattoli protestanti ori-

ginali e tradotti, di che ora T Italia e proprio iimondata quasi in o-

gni sua parte, piu o meno segretamente, piu o meno ipocritamente,

secondo la maggiore o minore vigilanza dell' autorita. Certamente

(come ci accadde piu volte di udire) non sono gli scrittori quelli che

converlirono il mondo : ma passata 1'era apostolica, non furono for-

se i Padri e i Dottori della Chiesa che sconfissero 1'eresie? E per
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venire ad esempii virini , chi potra negare che un solo libro del

sig. de Maistre non abbia dato il colpo mortale al gallicanismo in

Francia, e che un altro libro del Balmes non sia stato cagione po-

tentissima dell* infruttuoso predicare che fecero gli Anglican! in

Ispagna fino a rendere ridicoli i loro tentativi?

Ma siccome i libri d'ordinario non si srrivono se non perchfc siano

li'tti. se noi ammettiamo negli scrittori italiani il dovere di difendere

la loro fede , non saremmo logici se non ammettessimo poi il reci-

proco dovere di leggere nella classe piu numerosa di quegli altri che

non sono nel caso di scrivere. La cosa & tanto evidente che non am-

mette altra diflieolta, se non quella che sara gia venuta ora in capo

ft piu d' un lettore in forma d' interrogazione. E che? dovremo noi

dunque leggere tutto ci6 che si stampa in difesa della fede cattolica?

Questa domanda e molto simile a quella che facesse chi, ben con-

vinto e persuaso del suo dovere di alimcntarsi per vivere, chiedesse

poi se egli dee mangiare tutto ci6 rhe trova. I liKri . pascolo della

mente, debbono essere scelti e misurati come le vivande, pascolo del

corpo. La sola diHicolta consiste nel sapere qual sia la qualila e la

quantita che s' addice a ciascuno. Nel che se gli avventati si re-

golano col solo appetito, i savii usano pure il consiglio. Noi non ci

arroghiumo certamente il diritto di consigliar veruno : ma nel com-

piere il dovere di fare Ririsle di libri
,
onclie col pericolo di parere

poco modest i, non possiam a meno di non far a fldanza colla bonta

dei leggitori racromandando loro con qualche maggior zelo del so-

lito il libro annunzialo dal titolo di questa Hivista. Esso, come di-

cemmo, viene tulto in acconcio peMe presenti condizioni d' Italia:

ed ha poi questo merito molto speciale. d' indirizzarsi cioe di per se

ad ogni genere di lettori, sia per le dottrine come pel metodo e per

lachiarezza con cui sono espeste; in guisa che di quest' opera cre-

diamo potersi dire con verita quel noto verso :

Indued discant et amcnt meminisse periti.

Essa e divisa in tre parti, ognuna delle quali forma la materia d'un

giuslo volume in ottavo di presso a quattrocento pagine ciascuno ,
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ed e preceduta da un Discorso preliminarc , nel quale 1'Autore di-

scorre delle present i condizionid Italia, ed u lei dediea il suolibro.

Ed e appunto per i' Italia (die* egli a pag. \) che io prinripalmente

scrivo, come quella alia quale mi hgano tanli e speciali titoli di carita

palria , di comunc facella, di sociecoli relazioni, di scntila gralilu-

dine, di caldo zelo reliyioso. Ad cssa consacro questo povero mio la-

voro indirilto a guarenlire e lulelare U bene suo supremo, che i' la pu~

rezza e sanlita delta sua fede, il quale tutlavia non pud andarescom-

pagnalo dallo stesso suo benessere, con cui slreltamenle si lega.

Noi non potremrno poi dar ragione dello scopo dell' Autore, e di

tulta I econotnia dell
1

upera in modo piu preciso, piu succinLo e pia

cbiaro ad un tempo di quello che faccia 1' AuLore medesimo a pag.'

^QiXV del suo Discorso Preliminare. Desideroso, egli dice, di re-

care almeno con la penna secondo mie forze qualche rimedia o pre-

servalico a' miei concilladini, disegnai di .stria-re un' opera che nel

modo il piu spedijo, calzante, evidcnte, irrepugnabile, moslrasse luro

I" intrinseca fahila, assurditd, nullismo del proteslantesimo.

Cento si pud questo atlaccare da cento lati
, quante sono h sue

inconseguenze, quanti sono i don tint cristiani che niega o falsa e slra-

visa, e sempre riu&rire alia medesima dimaslrazione. Ma questa via

e lunga ed implicata: e un dar di scare di mano in mono ai rami di

quest' arbore. malefica; non gia schiantarlo d'un colpo dalle radici, e

quBSlo appunto io volli fare. Ogni sistema, di duttime filosofico o re-

ligioso ha un principio [ondaincnUde, vilale, supremo che Io informar

Io soslenta, pen-tide per ogni parte.

Spiritus intus allt totamque infusa per artus

Mens agilat moiem.

Egli e appunto da questo principio che pende il cimento e il giudizio

definitivo di lulto il sistema: se questo principio e posalo sul /a/so, se

e alogico, crolla, tutlo pure il sislema va a terra. Or nel sislema

protestantc cost come nel catlolico qual e questo principio fondamen-

t<ili' . vilale, supremo se non se la rispettiva regola di fede ? A questo
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dnti'inr ntnlsi ridiirre tutla la tjran hila che ferve tra il pro to.ifante-

simo td il cattolicitmo ; egli e su qitetto campo che e d' unpo decider*

la gran tenzone. Or cib forma il disegno e rintrakiamento detfoperb

presente.

Etamino la regola di fede prottstante, ma con tin esame che la

mctfd a'la prova sotto tutli i rispetti: la esamino in riguardo alia

Sacra Scrittura, all' antichila e tradisione ccclesiastica, alia treteo-

logia, a'la rrixtiana leolo /ia, alia polemica, all'etica, al senxo comune,

e dimoslro come sotto oyniristpetlo ella sia alogica, nu//a, ptrniciosa,

anlicrintiana. Chiamerd quesla prima Parte wdirilla a distruggers,

Parte Polemiro-Negntiva.

Mn perch* dal raffronlo con la vcrila mcglio si maniftsti V errore,

prendo posria ad esaminare la regola di fede catlnlira similtnente sotto

i risprlli hihlico, I r nli/iori;ilc. teolojpco, ra?.ionnle, polemiro; f dimo-

stro ch'essa ed essa sola adempie sotlo tutli i rispetti il 5110 uffirio di

regola di fede, ch' essa edessa sola ritponde a tulle leengense delta

fede e dtlla retta ragione, ctiesm ed esw sola e data da Dio a fonda-

mento del cristianesimo , a salute dell'uman genere. Quindi a questa

sefonda Parte rivolta ad edificarc dard il nome di Parle Polemico-Po-

sitivn.

Finalmenle quasi a corona e suggello di qursle due antitetiche di-

tqutsizioni che formano le due prime Parti dell'opera , ne aggiunQo

two lerza tullo pratira, che diro Parte Storiro-Morale, to/to dalk

viscere stesse del protettanlesimo: rnostrando r.iof qual fosse il carctt-

tere morale di quelli che inlrodussero questa regola di fede, o di quel-

li rhe prinrirramente la seguirono e favoreggiarono; e qitali i mezii

cdopcrati a stabilirla e imporla ai popoli, ie quali i frutti che nericel-

tero ; qnale il caraltere morale di quelli che abbandonano la regola

di fi'de del cattolicismo per abbracciare la regola di fede del protestan-

tesimo; e viceversa qitale il caraltere di qwlli che dalla regola prole-

sitnitr pasxano ad abbracciare la catlolica. Quale sin I' athiale stato

del prolestantesimo in virtu delta sua regola di fede, malgrado tutte

le favoreroli circostanze che I'han fecondalo; evictversa quale I'attua-

1e stato del catlolicismo in virtu della sua regola di fede, malgrado
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tulli gli oslacoli che se gli sono oppusli dalle sclle acalloli<hc, e tutti

gli assalimenti di che e slalo segno. Finalmente aggiungo un paragon*

tra lo slalo di perplessila, incerlezze, angosce di coscicnza che la re~

gola proteslanle di fcde dee produrre in chi la sicgue si in rifa, s\ e

mollo piii in wurle, e lo slalo di perfella pace, sicurezza e fiducia che

la regola callolica di fcde ingenera neU'animo del cattulico, durante

sua vila e nell'ora eslrema di sua morlale peregrinazione.

Con queste parole 1' Autore fa un sunto de' tre voluini: sunto che

percio non puo essere se non che molto ristrelto e conciso. Noi leg-

gendo 1' opera abbiani trovalo clie quanto si promette nel Discorso

Preliminare vi e mantenuto con molto vantaggio. E per recarne un

esempio togliamolo appunlo dal priino scopo che T Autore si prefi-

ge. Avendo egli promesso di esaminare la regola di fede prolcslanlc

in riguardo alia Sacra Scrillura ossia biblicamenle
, egli fa cio con

quattro lunghi articoli
;
nel primo de' quali prova non polere i pro-

testanti dimostrare di quali e quanti iibri si componga laBibbia:

ne se i Iibri ammessi siano autentici o no : ne se siano inleri e

molto meno se siano inspirati. Nel secondo prova lungamcnte la

regola di fede protestante non potersi sostenere colla Bibbia, anzi,

esservi esprcssameiite condannata: nel terzo che questa regola da

la parola di Dio dimezzala e tronca : nel quarto finalmen te che essa

e manchevole nella sua biblica applicazione a cagione della oscurila

della Bibbia stessa. Ed ogni arlicolo e dimostrato con grande appa-

rato di ragione e d' autorita e di fatti si antichi come recenti, cd anzi

recentissimi con quella erudizione copiosa e varia che e conosciula

come pregio singolarissimo dell' Autore. La stessa cura
,
lo stesso

ordine, la stessa logica ed erudizione presiedono ai singoli capi di

tutti e tre i voluini dell' opera. La quale viene opportunissima ad

uno dei piu urgenti bisogni d' Italia : quello cioe di un lavoro che,

facendo profitto delle dottrine degli antichi apologisti della religione

cattolica, riunisca insieme tutto quel piu di sodezza e di novita che

la renda adattata ai tempi che corrono.

Se T Autore della presente opera fosse meno noto ai cattolici di

quello che sia il P. Perrone : se la sanita
,
sodezza ed opportunita
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delle sue dollrine non avcsscro gia avulo il non dubbio testimonio

di una tragrande moltiplinla di ristampe e di molte version! ndlc

lingue viventi : se il favore con cui si ricevono le sue scritture

lungi dal Jiminuire non acquistosse ogni giorno un nuovo tilolo dal

suo diuturno insegnamenlo : se in fine I' Autore non ci fosse legato

con lunli e si slrelti vincoli di frattllanza, noi ci sarcinmo cerla-

uieute dilungali assai
jiiii

sia nel rendicorito, sia nelle lodi dell' opera

novella di die egli voile far dono speciale all
1

Ilalia catlolica. Cre-

diuuio nondimeno che il poco da noi piu accennalo die cspostb

debba bastare per invogliare i noslri lellori a conoscere questo

nuovo suo lavoro. II quale ,
nel senso di sopra spiegato ,

e certa-

mente opera originate ,
e utilissima se non necessaria a quanti

mt-mori del precelto dell'ApostoIo vogliono ora esser pronli a dar

ragione della lor fede. II quale non e precelto che leghi solamente

gli ecclesiastic! in pulpito e i dotlori sulle catlcdre : ma esso s
1

indi-

rizza pariniente a quanti si trovano nel caso di dovere spesse volte

udire nolle conversazioni e leggere nei libri le calunnie e le ob-

biczioni degli empii e degl' ignoranli. La lellura di quest' opera

scusera ccrlamenle quella di moltc altre in quanto al fornire le ar-

mi con cui difendere la propria fede ; giacchfc I' Autore crollando nel

primo volume , ed anzi stritolando da ogni lato lo stesso fonda-

mento del protestantesimo ,
e dimostrando poi nel secondo con

ogni sodezza e profondila il fondamenlo catlolico ,
ed esaminando

nel terzo i frutti pratici del protestantesimo e del caltolicismo ,
for-

nisce insieme le arnii difensive e le offensive si speculative e si

pratiche.

5me //, vol. IV.
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II.

/ sccoli dri due sonmi ItaTiam Dante e Colombo Wudiati e defintati

da TULLIO DANDOLO : frammenlo d' una sloria dd pensiero ne'

tempi moderni. Milano Vol. due. 1852.

11 conte T. Dandolo e nno de' pih fecondi scrittori della modettia

Italia. Frulti de'giovanili suoi studii sono parecchie opere da qual-

che tempo puhblicate , specialmente istoriche
,
come gli Slndii sul

secolo di Pericle, quelli sul secolo di Augusto ,
9ioma e V Jmpero, ?/

Medio Evo Elvetico
,
Firenze o la cadula della sua repubblica ecc.

Avanznndo nelle ricerche, negli anni e nel desiderio di giovare a'

suoi simili
, gli cadde in pensiero di porre unita nella varieta delle

sue indagini passate e future, e tutte dirigerle ad utile scopo. Gli

piacquedenominar questo ampio lavoro : Storia del Pemiero, esscn-

do questo, com'egli dice, 1'oceano intellettuale, da cui tutto emana

sulla terra, e a cui lutto mette foce. In questo vasto lavoro (e, altri

direbhe, troppo vasto) i fatti debbono essere come il corpo 5
e quasi

lo spirito le tenderize
, gli svolgimenti ,

i progress! e i traviamenti

del pensiero umano
,
che si osservano nella storia delle arti

,
delle

lettere , del commercio , e in particolare della morale e della re-

ligione.

!' Autore assume per epigrafe : Anzi 'tutto sono catlolico editn-

Itano. Si studia d'illuslrare in particolare gli
avvenimenti deH'Halia,

e i fatti e i detti de' suoi uomini celebri
;
ma assai diverse da que'

falsi amioi d' Italia e della sua unita
,

i quali vorrebbero toglierle il

maggior de' suoi beni, e la piu importante delle unita e la sola che

le resta, nulla ha esso piu a cuore che il mantenimento, 1'esaltazio-

ne e la gloria della cattolira Religione.

L'Aulore ha in animo di trattare nella sua Storia in primo luogo

del pensiero avanli Cristo, poscia del Crislianesimo nascente, del pen-

siero pagano e del pensiero cristiano ai giorni dell' impero, de' secoli

barbari (dal V al X), de'secoJi di mezzo (XI, XII, XIII), e finalmente
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della Sloria, del pentiero tie' tempi modcrni. la questasi e 1'A. prin-

npalmente occu|)ul<) in questi ultimi mini, e di questa e un esteso

fraiiiincnto il la\on> annunziato. Sappiumo clie 1 A. lia in inente di

puhblicare (se pure a quest
1

ora non lo ha gia pubblicato) un altro

frammento, il .I/OH<IC/J*.SMW, ch'Egli vorrebbe che scrvisse in Fran-

cia di aiinmi/i<> alia S:<>nn del penxiero , come all uopo inede^iino

lia destinato per 1' llalia i secoli di Dante e Colombo '.

Veneudo oru a questi , avvertianu) che 1' A. non ci traltiene sul -

taoto iif'
tt-nipi di quei due grand i

, ina cziandio in lulto lo spazioi

intermedio . nt- solo discorre le viceode e i pqcsonaggi dell' Italia ,

comocbe in quasti piu si comfi^-cia di tratteuersi ,
ma eziandio

delleaUru conlrade; e cosi reude piu varii e piu isLruttivi i suoi

racconti.

Coroincia I'A. con un discorso intorno alia Tradizione deQe letter*

in Italia, nel quale lia tolto a guida il ch. sig. 0/anain , die pub-
hliro iilijuaiili anni addietro un sinn'l discorso Ue la tradition lillo-

rowrc en Ilalie , depws la decadence latine jusqv,' a Dante ) e lo ri-

st;unp6 in fronte alia secoiula edizioiiQ della sua bella opera : Dante

el la philosophic catholique an treisidnie siecle. Pensa il uostro A.

cbc il chiarire esisteute in Italia la tradizione letteraria indcililrice

sia un. rendere buon uflicio ad altra piu grave dotlrina, della tradi-

zjoue delle verita nionili e teologiche ricevule dal genere umano Go

dull' epoca della sua creazione, ed arapliate e perfezionate in quella

della redenziooe. Avverte poi che la ricerca d'una cootinuata tradi-

zione letteraria in Italia, nou e a0are di solo amor patrio o di vanita

naziouale , ma e importaute a cagione del collegamento che a//Va-

tdlulc idee letlcraric colle plosoflche e Uologiclie. u Hasta poire inente

gl' influssi che Roma
,.
centro della Cristiauila

,
esercito e subi ,

> per compreudere qjuanto le arii . le scieoze, le lettere, i costumi ,

< tut to in una parola, die altrove allo studioso del vero polesse

i Un altro frammcuto assai piu breve, ma non scnza importanza, e riguar-

dante awciiiincnd piii recenti, c sUto pubblicato dll' Anrico Cattolico di Mi-

Uno fasc. 2. di Apriie 1853.
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parer sccondario, appo noi guadagni importanza. ISon possiamo

dare che brevi cenni di questo succoso discorso, onorevole alia reli-

gione ed all' Italia, ove si trascorrono rapidamente i secoli che cor-

sero dal primo decadere delle lettere latine fino agl' immediati pre-

decessori di Dante, Malaspini e Brunette Latini. Mentre cessavano

i grandi scrittori latini e s'avvicinava la decadenza del suo potere ,

Roma diflbndeva pel soggetto mondo la sua coltura
;
onde da Ter-

tulliano si pole con eloquente barbarismo appellare romanitas Y u-

nivers.nl coltura allargatasi dalia Britannia alia Pannonia
,

dallo

stretto gaditano all
1

Eufrale. Ma poscia le lettere si nascosero come

un fuoco sotto la cenere. Sopravv|nnero i barbari. 11 regno di Teo-

dorico fe apparire un raggio di speranza: a' lati dell' eroe Goto,

Boezio rappresenta il passato e Cassiodoro 1'avvenire. Ma il dominar

de' Goti in Italia non dur6 piu di sessantanove anni. I Goti erano

nriani ; e 1'arianesimo, dottrina impotente e disputatrice, priva del

coraggio, cbe fa aflrontare le salubri oscurita della fede. che amava

Tombra del trono e la protezione delle Imperatrici e degli eunuchi,

era inetta a sostenere una societa che si trasformava. Succedono i

Longobardi. Questa gente crudele, come una spada uscita del fode-

ro
,

viene a mietcr la messe del genere umano : le citta saccheg-

giate ,
devastate le campagne ;

e tra il fragore delle ruine tace il

pensiero e le lettere sembrano dovere al tutto perire. Esse furono

salve per opera del monachismo e del papato : 1' ingegno italiano
,

tutelato da queste due sublimi istituzioni, traverse la procella senza

rimanere aflbgato. II monachismo si era organizzato la vigilia del

pericolo. Subiaco e Monte Cassino preparavano 1' area destinata a

salvardal diluvio le virtu cristiane e la scienza. II fuoco sacro delle

lettere si mantenne custodito dall' austera verginita del chiostro.

Intorno a quell' epoca il papato s
1

innalz6 all'apice della gloria nellt

persona del veramente Magno ed eroico Gregorio. V ebbe chi ap-

pel!6 Boezio 1' ultimo de'Romani. Quest'appellazione, dice il nostro

A. col sig. Ozanam , di cui altri onor6 Bruto, io 1' applicherei

volentieri a S. Gregorio Magno, se non iscorgessi dopo lui il ca-

rattere de' padroni del mondo ,
in ci6 che avea di piu nobile

,
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rifiorire in alcuni grand! pontefici , di cui Cregorio VII ed Inno-

cenzo III non furono gli ullimi : I' ultimo de Romani ha da nasce-

re aurora.

Seguitnndo a scorrere pe' seooli seguenli siom guidati a conclu-

dere, chc tutta la ronservazione della tradizion letteraria in Italia

cattolica , e che pervenne al secolo di Dante col mezzo delle scuole

monastiche e delle istituzioni de' Sommi Pontefici.

L'unita, che sembrava interrotta tra I'antichita pagana ed i tempi

cristiani, si e perpetuata in Italia, posta nel centre di tuttele comu-

nicazioni del mondo di allora, e soggetta a vicissitudini, che non le

permisero di costituirsi solidamente in una nazione , e semhra
,

dice il sig. Ozanam, in vero riservata a qualche funzione piu augu-

sta e di universale vantaggio. L'ltnlia e 1'organo di Roma; e Roma

i' T immortal depositaria della tradizione politica , letteraria e reli-

giosa del mondo. In particolare nel nostro Occidente, tutto I' incivi-

limento e romano 1
,

e possiamo aflY'rmare collo srrittore citato,

che i destini dell' umanita riposano tutti interi sopra questa miste-

riosa citta e che siamo costretti a dire coll' Allighieri : Piii chieder

non si dee a vedere che special nasoimento e processo da Dio pen-

sato fosse quello della santa citta. E certo sono di ferma opinione,

che le pietre che stanno nelle sue mtira sieno degne di riverenza,

e il suolo dov' ella siede ne sia degno oltre quello che per gli uo-

mini e predicato.

Concludono i nostri Autori. Per aver compresa questa missione

dell' Italia, Dante ne divenne il vate sovrano : la tradizione non eb-

be erede piu fido : fu grande per aver molto osato, forse piu grande

per aver molto saputo. Da sei seroli i commentatori non cessano di

studiarne il poema e d'istruirsi in esso. tstato raflrontato coll'Ilia-

de e coll'Eneide
;
ne danno meraviglia questa ommirazione e queste

ostinate fatiche: v'e un soggetto inesauribile di studio nell' epopee

di Omero , di Virgilio e di Dante
5 perocche elleno rappresentano

\
, .' I*.

'

1 Latiale caput (Koua) cunctis pie tsl Itali* diligendum. tanqnam commune

tuae cinlitati* principium. DAMTI: nclla Kpist. Cardinalibiit Italicit.
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tre momenti solenni della storia del mondo ; 1' antiehita gretra nel

suo Gore, i destini di Rama che annodano Ic antiche eta colle mo-

derne, e il chiudersi del Mcdio Evo, chc cb' tempi nostri conli

Yiene poi il sig. Dandolo a parlare di proposito di Dante. Lascian-

do ci6 cho ne dice intorno alia vita
,

alle opere e in particolare aL

Sacro Poema, alia sua fama, ed alia sua Closofia ,
ci fermeremo im

momento nell' appendice ,
ove tratta della cospirazionc antipapab.

in Italia ne secoli di mezzo , sognata dal sig. G. Rossetti
;
benche

portiamo ftducia che quel sogno o piu non conti seguaci o assai po-

chi. II Rossetti, frrawioso, dice il nostro A. r di rovesciare il Catloli-

cismo e di renders* accetlo a(jli Anylicani, da quai si bnsca il pane ,

si conGd'6 dimostrare che dal secolo XJII al XV i migliori ingcgni

furono fieri nemici della Santa Sede ; che quanli furon coloro che si

sollevarono dal. volgar sentire , quasi altrellanti furono quelli che la

disprezzavarw e maledicevano. S'immagin6 di evocare da cento sepol-

cri (f Europa It ombre de piu chiari cslinli e menarli ad assalire il

Vaticano. II suo occhio infermo gli mostra dappertutto scritti set-

larii, oscuri
, politici e irreligiosi, cominciando daiduepoemi edo*

due canzenieri di Dante e Petrarca* e ttrminando a commedie e favo-

Icllc dc' pin iijuoii xcriiUiri. e in questa immaginata scuola antipapale

e anticattolica pone a seder maestri e Dante e Pelrarca e Boccaccio

e Cavalcanle e Cwo e Fazio e Bonaccorso e quasi tutti coloro che

grandeggiarono piii venerati in Parnaso. Dante era UD archimandrita

della setLa. Le dinumlraziuui che da il Rossetti di questo sistema

sono interpretazioni violente ed aflatto arbitrarie, allegorie foggiate

a capriccio con escliisionje del senso letter ale, eziandio ove questo 6

eyidente 1, e Gnalmente uo metodo versatile col quale pu6 apporsi

aqunlunque scrittore quella dottrina che piu ci piace, e che percio

nulla dimostra n6 pu6 dimostrare
;
e quest* maniera d'interpretare

si chiama eleusina. I vecchl scrittori provenzali ed italiani scrissero

i Es. ;;r. Dan to nella Epistola a Can Grande scrissc: Vrget enim me ret fa-

miliarit angustia. La lettera e assai cliiara; c pure il Rossetli soslituisce al

si:ns4i leltcrale 1'allcgorico e c'insrgna: Intendi ilpoco successo della sua part e!

(Disquitizioni pa;. 102). E inipossibile odiar piii il senso chiaro c letteralc.
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spesso vorsi di nmore-, anzi fu opinione di alciuii . a' quali Dante

mdfesimo si accost6 nella sua giovinezza , che soli quest i c non

quelli di grave argomento dovessero scrivcrsi in lingua volgare. 'Or

bene: Innli versi erotici, lanli sospiri amorosi sono, senza piu, t rat-

tali politiri: seguite il maestro eleusino , e forse quanti trovate a

quell ejx)ca versi amore e prose di romanzi vi si trasformano in

allegoric irreligiose o furiosamente ghibelline. Dante per contrario

ne fa intondere che 1'amore di FoK'o (infin che *t conveiine al y>e/o)

c
'jurlli di fiuido (ruinicelli e di Arnaldo Daniello non furono alle-

gorici 1. Le dorme celebrate da' vecchi rimalori
, Beatrice., Laura,

Fiammetta, Selvaggia ecc., secondo il Rossetti, :Sbno senza piu csseri

allegoric i
,
cioe la personifirazione dello spirtto ghibellino o delta

potesta imperiale. Questa e la parte mono assurda del sistema. II

piu bello si e che ciascuna di costoro e una cosa miidesima col poeta

clie di lei cantava. Secondo il Rosselti , il Petrarca confessa che

Laura era eyli stesso
,
e co.si fa U Boccaccio riyuardo a Viammetla e

cosi molli amanli rispetlo alle loro donne : ma solo a lui si son con-

fessati; e Dante in parti.-olttre ha detto a lui (ma a lui solo), rli'es-

so e Beatrice, e che questa confusa con Dio altro non e che I'lmpera-

tore Arrigo : sono le proprie parole del itossctti ! Colali follie sono

indcgne di confulnzione. On avesse detto a Q. Orazio Flacco, che

Lalage da lui celcbrata non era giu una donna con ossa e polpe, ma

tin simbolo del governo repubblicano da esso amato e il quale aveva

pur voluto difender colle armi
, bonche il suo cora^gio non corri-

spondessc allafletto, eprobabile che ne avria avulo in risposta quel

com|iliniento : Tribus Anlicyris cajnU insanrtbile. Mi se colui HVCSSC

ggiunto che lo stesso dee dirsi di Lesliia , di Cinlia , di Nccra ,
li

Corinna e d.;lle altre celebrate da' classici Latin i , e di pin "he

ognuna di coloro s' idenliK^a col poeta che la cantava , Lesbin <HHI

Catnltoe cosi le altre, niuno arria ascoltato ootali sogni d infer-

mo, salvo se per deridere il sognatore. Si legga il poema di Dante

o la sua Vila Nuova (che il Rossetti cita dopo le parole recatej,

1 I UM i Parad. IX; Pargul. XXVI.



88 R1VISTA

supponendo che per lui Iddio
,

T Imperatore Arrigo , Beatrice e

Dante medesimo sit-no una sola cosa
}
e si die a se pu6 immaginarsi

piii
insulsa goffaggine.

Le Disquisizioni sullo spirilo anlipapale ecc. del Rosselli richia-

iiiano alia menle il libercolo : Avviso piacevole alia Mia Italia di itn

nobile giocane francese ( 1586 ) , die fu solidamente e stesamenle

confutato dal Bcllarmino '. Noi abbiam potuto leggcrcquel libello,

ci6 che per avventura a podii Italian! viventi e avvenulo , essendo

esso divenulo rarissimo e mancando in quasi tulte le biblioteche

d Italia : lo abbiamo trovalo non meno insulso die maligno ;
ma il

libro del Rossetti lo vince d' assai per copia e stravaganza di matte

fantasie e d' interpretazioni le piu assurde.

II sig. Dandolo, come tutli i savi nostrali o stranieri
, disapprova

le fantasticberie rossettiane , specialmente per ci6 die riguarda la

religione di que' nostri vecchi scrittori. Tuttavia, appoggiandosi ad

un articolo di un giornale inglese , pensa che qualdie parte di vero

si trovi in ci6 die insegna il Rossetti rispetto alle tendenze politi-

che e cbe possan talvolta i Gbibellini aver mascherato il lor sentire

politico con frasi erolicbe. Cbe uno o un altro abbia cio falto , &

possibile , benche non si vegga perche piuttosto i Gbibellini die i

Gut-Hi dovessero studiosamente velare le loro opinioni : ma non veg-

go dul Rossetli provato cbe cio inai sia accaduto , ne 1' oscurita di

qualcbe passo basta a provare la sua piu che un' altra qualunque

congettura. Scrive il nostro A. che se non fosse qualche elemenlo

genuino, se non acesse avuto pur un'ombra d'appiglio, il chiaro pro-

fessore, anziche sognalore erudito , sarebbe paruto (roppo evidente-

menle pazzo da catena. Forse c' inganneremo ,
ma questa conse-

guenza non ci fa gran paura. Le poche cose , che di questo inter-

prete eleusino abbiamo recate in altro articolo di questo periodico 2,

e forse ancora le pocbissime tesle accennate ,
bastano a provarlo

1 Retponsio ad librum anonymum contra Summum Pontifif-em y cut titulut

ttt: Avviso ecc. Nell'ediz. di Colonia dclle opere del Rellauuino; e ncl T. Vlf.

col. 530.

2 Civilta Cattolica 1 Serie, Vol. VII, pag. 206 e seg.
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non sono di monte, allorobo drttava cerli suoi Invori : e quanto po-

tremmo aggiiiMprore se quosto no fosse il luogo e ci convenisse pin

difTondcrci in questo argomento * !

N6 intorno ngli altri molti, trnttnti ne' due volumi del nostro A.

ci o pcrmessodi stenderci ; o poreio ci contentiamo accennnre co-

rn' egli tratla no' seguenti capiloli del Petrarca , del Boccaccio , di

Franco Sacchctti ,
del Passavanti, e di Bonaccorso Pitti ed Agnolo

Pandolfmi, dandori insieme noti/ia de' loro tempi, e mescendo alle

biografie alruno curiose e piacevoli digression! in particolare intorno

aH< morif e supnstizioni nel secolo XIV , e alle danze de' morli.

(hicste furon dapprima rappresentazioni ora carnevalesrhe ora se-

mireligiose ,
le quali fornirono poi ai dipintori argomento inesauri-

bile di stravaganze, e anche di satirirhe rappresentazioni , le quali

non s' intende come dal clero si tollerassero ne' luoglii santi
,

e le

quali prenunciavano e preparavano la pretesa riforma del secolo

XVI. Profondo e sincero
,

si e detto
,

fu il concetto del primo che

imprese a delirieare danze di morti : scetticismo e derisione guida-

rono i pennelli dell' ultimo.

Spesso il noslro A. cliiama sulla scena i suoi protagonisli e ci fa

udire dalle loro labbra i loro sentimenti
,

le loro avventure
,

i fatti

de' loro tempi, con cbe accresce il diletto della lottura e ci fa vivere

in certo modo con que' personaggi ed assistere ai rivolgimenti di

quei secoli. Cosi udiamo daGio. Vitlarii del giubileo del 1300, dal

Boccaccio la descrizione della peste di Firenze
,
e le lodi dell' Alli-

ghieri e del Petrarca, unite ai biasimi d' una patria, cb' era stata al

primo crudel matrigna, ed al secondo madre poco amorosa. Ascol-

tiamo dal Saccbelti due novelle relative a Dante ed a Giotto
, e pa-

rcccbie devote leggende dall' aurea lingua di lacopo Passavanti.

Alcune sue avventure ci narra Bonaccorso Pitti
,

e il Pandolfini

ci fa udire parecchie pagine del Governo deda famiglia. Peraltro

molti non s' accordcranno col nostro stimabile A. nell' attribuire

1 Possono vedersi due rapionamonti : Intorno'alle ditqitisizinni di G. Hot-

Utti ncgli Annali dU Stten-.e Rtligiote. Roma Vol. X, 3, 26S, 311.
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al Pandolfini quel tanto da lui pregiato e dotto trattato, dopo ci6 che

per rivendicarlo a Leon Battista Albcrli ha scritto V editore delle

opere volgari di esso Alberti, il chiarissimo dolt. Anicio Bonucci.

Ci e duopo passare sotto silenzio il capitok) : Gli Anyioini a Na-

poli ,
e con piu dispiacere i tre capitoli consacrati all' Elvezia

,
e

senza dispiacere quclli dei Papi in Avignone e del Grande scisma

d'Occidente e de' Concilii al cominciar del sec. XV. Un' appendice

a questo ci ha dilettato colla vivace descrizione dell' incoronazione

di Felice V (antipapa eletto nel concilio di Basilea) tradotta dal la-

tino di Enea Silvio Piccolomini ( poscia Papa Pio II
) ,

e con altra

descrizione d'un torneo del cavalier errante Spagnuolo don Giovanni

de Merlo
, contemporaneo alle pompe di quella incoronazione

,
che

Basilea era allora destinata a teatro di scene straordinarie. Nel cap.

seguente: Enea Silvio Piccolomini
,
sono lunghi hrani di lettere di

quel grande ed amabile uomo, il quale, malgrado de' trascorsi della

sua gioventu, non si pu6 non riverire e stimare.

Lasciamo pure / Visconli, benche abbastanza dilettevole sia V ap-

pendice, ove si descrive un fattarello assai umano del peraltro inu-

manissimo Barnab6.

L' A. dopo averci dato de' brevi cenni intorno alle vicende del-

V Allemagna e degti altri Stati settentrionali d' Europa ,
ne' secoli

XIV e XV
,
termina il suo primo volume con quelle dell' Impero

Greco nel fine del secolo XIII e ne' due seguenti, dolorosa epopea,

com'egli dice, di cui e protagonista Maometto II.

Del secondo volume possiamo poco piu che accennar gli argo-

menti. L' A. ci fa passeggiare per una bella e varia galleria-, e pri-

mamente ci offre ad ammirare I' arie fiorenlina sino a mezzo il se-

colo XF, e fra i tanti capolavori di quell' epoca, ci trattiene alcun

poco dinanzi alia grande opera del Ghiberti, le porte di S. Giovanni,

le quali, se crediamo a Michelangelo, sono porte degne del paradiso.

Passiamo poi alia scuola mistica di pittura nel secolo XV, la quale,

benche riconosca maestro il beato Angelico da Fiesole e sia illu-

strata da Benozzo e da altri Toscani ,
nondimeno prende il norne

dall' Umbria. Nella prima meta del secolo XV la scuola fiorentina
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goidata dn Masacrio e da'suoi discepoli per vie nuovr. invaghita

del natural'i*mo. trov6 ncH'aumi'nto delle ricchezze, nclla vanita pa-

trizia, nella protezionc do' Medici c nella corruzinti pnjiolare, ga-

gliarde st'duzioni; e quindi la scuola pittorica veramente cristiana

rifugps>i nellTmbria c nc' luoghi vicini. In queslo capo l'A. espo-

ne brevcmente molte doltrine di filosofia artislica trutte dal libro

di Rio Di'llu Pocsia Cristiana I
, delle quali il sig. Dandolo franca-

mente si professa seguace.

Faccinmo poi conoscenza con Leonardo da Vinci, non solo sommo

arlista, maeziandio illustre scienziato; e quindi ci tratteniamo ad

esaminare V arte fiorentina nella seconda ruetd del secolo XV. In

Maso Finiguerra ,
valente scultore e niellatore, lodiumo principal-

mente rinventore dell'arte di stampar le incisioni, eci compiaccia-

ino nel codice miniato di Atamante, qui per la prima volta descritto.

Ni solo contern pliamo le opere dell'arle, ma ci tralteniamo ancora

co' letterati di que
1

tempi c co' protettori muniftci de
1

letterati,

quali furono in particolare Cosimo de' Medici e suo nipote Lorenzo

non meno cultore che proteggitore degli studii.

Prima di abbandonare 1' Italia ci fa I' A. assistere ad un dramma

straordinario e d' esito tragico. Ascoltiamo le ardenti prediche del

famoso Savonarola ,
assistiamo attoniti ai suoi trionfl e quindi alia

sua precipitosa catastrofe ed al supplizio: fine consueto de' favoriti

del popolo.Qui sappiamo che alcuni vorrebbero cbe alquanto ci trat-

tenessimo ad esaminare la vita del celebre e sventurato frate, ed a

recare un prudente giudizio intorno ad un uomo cosi diversamente

giudicato. Ma n ;> cbi scrive queste rigbe si puo credere uomo da ci6,

DC in ogni caso questo sarebbe il luogo per una iridagine ,
che non

potrebbe riuscire assai breve. II riformator de' costumi e della reli-

giosa osservanza, ed avversario intrepido delfirreligione, della vita

molle e voluttuosa, del paganesimo risorto nelle lettere e nelle arti,

& degno senza dubbio di lode. D' altra par to non si saprebbe fa-

cilmente difendere il predicatore cbe associa la politica al Vangelo,

1 D ta Poem CAr*inn. Forwdt fart.
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1'ecclesiastico che nun fa caso delle proibizioni e delle censure ponti-

ficie, il religioso che comparisce alia testa di un partilo popolare. It

nostro A. e suo ammiratore; ma riconosce the pecc6 di csagcrazione

e di eccesso. 11 Rinaldi negli Annali Ecclesiastic! ce lo dipinge con

neri colori, comeche confessi calunniose essere state alcune accuse

venute a Roma contro di lui *. II Mansi nelle annotazioni agli An-

nali lo scusa, ma aggiunge che prudenlemente avrebbe operato,

astenendosi dal parlare spesso e corampopulo delle colpe de' sacri

Pastori
,
de' quali un pio dee nascondere non rivelar le vergogne.

A noi sembra ancora Utopia troppo slrana quel suo confidarsi di

ristabilire il governo popolare , opportuno soltanto alia giovinezza

de' popoli, in una citta invecchiata e corrotta, e congiungerlo con

grande severita di costumi. Cicerone biasimava Catone, qualora i

suoi pareri sembravano dati neirimmaginaria repubblica di Platone,

non lanquam in Romuli faece : il frate Ferrarese sembrava immagi-

narsi di traltare con una fervorosa adunanza di primilivi Oisliani.

non con gli ammolliti nepoti di coloro che Dante chiamava bestie

Fiesolane.

Checche si pensi del vecchio Savonarola, Iddio ci guardi da quei

Saronarofa, che il Mazzini bramava che sorgessero m ogni capitals

d'llalia, per far con essi passi da gigante 2! Dio ci guardi dal pre-

teso Eco del Savonarola, per cui gT italianissimi nemici d' Italia,

cerran di loglierle la residua e piu necessaria unila!

Tornando al nostro A. ei ne conduce a vedere i piu notabili av-

venimenti di Venezia ne' secoli XIV e XV, equindi, valicate le Al-

pi e il mare, ci fa assistere
,
ne' medesimi secoli, alle vicende del-

1'Inghilterra, della Francia e della Spagna, ove con dilelto ed ammi-

razione impariamo a conoscore il gran Cardinale Ximenes^ e linal-

mcnte, dato un rapido sguardo ad alcune principali scoperte fatte in

Europa, navighiamo coll immortal Colombo ver 1'Occidente in cerca

dell' Indie e troviamo invece le Antille (che in grazia del vecchio

i Ann. Eccl. 0. li \\\.u.n. a. 1498. MANSI. ibi.

i V, il faiuoso proclaraa di G. MAZZINI agli amid d' Italia.
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errore ritengono il nome di Indie Occidental!), e quindi il gran con-

Unente, cui tin- il nome un altro llaliano.

Dopo le scoperle del Colombo, del Magellano e degli altri navi-

gatori di que' tempi, quanlo e ingrandila per noi la terra abilabile!

Quanto piccolo ci appare 1'antico mondo romano, cbe poco si sten-

deva al di la delle regioni che cingono il Mediterraneo ! ma questo

antico mondo era tutto romano, e il Mediterraneo fu un lago interne

dell Impero romano. Al moderno incivilimento < concesso teatro

ben piu ampio. Venga presto il momento che questo mondo cosi

tmpio, che questo piu esteso incivilimento sia esso pure tulto ro-

mano, ma in un senso piu pacifico, piu felice, piu santo ! e allora

(conchiuderemo colle parole divine colic quali termina il nostro A.)

fiel unum orile el units pastor 1

III.

Krrori di Luigi de Sanctis sul dogma della Confessione ; del Teologo

BENEDETTO NEGRI Torino 1852.

Un protestante inglese dopo aver ricordato che la virtu, la giu-

slizia
,

la morale dcvono servir di fondamento ad ogni societa , di-

moslra essere impossible slabilir la virtu, la yiustizia, la morale so-

pra solide basi senza il tribunate della penilcnza '. II cuore umano

per guarirsi delle sue piaghe e prcmunirsi dai mnlori, che quasi po-

st ifera erba da vizioso terreno van del continuo in lui ripullulando,

ha d' uopo u" una cura assidua ,
delicata , profonda ,

e d' una mano

esperla e pielosa che lo tratti e rimondi. Questa e 1' opera della

confessione sacramcntale
,
dulla Provvidenza divina isliluita nella

cullolica Chiesa.

II Protestantesimo nato a sovvertire ogni operazione divina pel

riMauro e prr la salute del genere umano, non potca fare che non

i FITI WILLIAM, Letttrt f Attico.
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prcndesse di mira precipuamente questo principalissimo Ira i merai

da Cristo stabilili per tanto uopo. Per conseguenza era da aspdt-

tarsi clie gli empii ministri di Satana
,

i quali s' adoprano con ogni

artr o" introdurre il protestantesimo in Italia
,
contra un istituto si

salutarc avrebbono rjvolti con maggior cura gl'iniqui loro sforzi.

Ed eccoti tra gli altri primoggiare 1'apostata de Sanctis, con un suo

sudicio libello, tutto contesto di bugie e paralogismi , per porre in

discredito questo sacramento ed ispirarne abbominio nell'animo del

fedeli. Dove I' empio conato avesse possa, vedremmo inaridita una 3

delle precipue fontane, onde la grazia divina sgorga ad inafliare 1'a-

nimo de' fedeli. L' insano conato 6 non solamente empio verso Dio,

ma altresi antisociale e spietato per 1' uomo. Esso tende a distrug-

gere uno de' precipui elementi onde il Sacerdozio cristiano ferve e

risplende di tanta carita verso il prossimo, e lo ridurrebbe alia ste-

rilita ed apatia de' ministri della riforma.

Se il prete cattolico e 1' uomo del sacrifizio, dedicate anima e

corpo a sollievo del popolo, massimamente degli afflitti e de'poveri,

ci6 deesi in modo principalissimo al ministero ch' egli esercita di

confessore. Per esso egli si affratella, s 'arnica con ogni sorta di de-

relitti e di tribolati
;
entra in comunicazione la

piii intima colle a-

nime alle sue cure commesse, e che cercano in lui un conforto
,

i

fa partecipe delle angosce^ delle ansie, dei martori d'ogni cuore tra-

fitto dalla sventura e dalla colpa ; piange con quei che piangono* si

duole con que' che si dolgono ;
si fa vero rappresentante di Colui

che disse : evangelizare pauperibus mmt me Dominus , sanarc con-

iritos corde; diviene il confidente, il padre, il medico, il consiglie-

re, il consolatore di tutti. Rimovete questo divin ministero eserci-

lato nel tribunal della penitenza ,
e voi tra gl' innumerevoli danni

arrecati alia morale individuale, domestica
, civile, avrete annullata

la operosita, la grandezza, la carita del Sacerdozio cristiano, e pri-

yato il popolo fedele di una vena perenne di dolcezza e di aiuto. Se

la confessione sacramentale non fosse d' istituzione divina, bisogne-

rebbe desiderare che fosse per conforto e medela dell' uorao.
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Questa sola considera/iow Imstar doyrebbe a far esecrare I'opera

inuinana dd <lr Sandi> r ili quanti a lui si associano nd perGdo o

crudele intend!mento.

Tultuviu poirhe la currotta rostra natura non rede sempiv il suo

roepli". spcdalmcnle (juando trattasi di cosa die in qualchc guisa

rinluzxa 1'orgoglio o altra passione, e i cavilli e le menzogne in lal

caso trovano facile adito presso la inoltitudine idiota ; opera oltre-

modo benefica e lodevole ha falto il Teologo Negri nell'opporrc a-

<:li errori ddl'a|>ostala de Sanctis 'il suo piccolo c ben ragionato li-

lin'tio : sicche possa facilmente correre per le maiii della inoltitu-

dine. In esso sono ribattule ad una ad una tutte le falsila e gofthg-

gini proflerile da quell' empio, e con niirabil cbiarezza, semplicita e

profondita di doltrina e esposto il dogma cattolico e la pratica tra-

dizionale ddla Cbiesa circa questo incomparabile sacramento.

Noi ci congratuliaiuo col dotto e zelante Teologo, e ardentcmen-

te desideriamo die questa sua operetta si diflbnda il piu che sia

possibile nel Piemonte, dove il protestantesimo, gia vicino a mori-

re nel suolo u;.ti\ o, si sludia di ristorarsi delle perdute sue forze,

attossicando col peslilenziale suo alito il bel cielo d' Italia.

IV.

Disserlazione slorico-teologica del P. GABRIELE MARIA BIBBIO del

terz ordine di 5. Francesco , conlro le bibliche socield de' prote-

stanli (di pay. 215). Assisi 18o2. Tip. Sgariglia.

Inorridito del protestantesimo ond' e minacciata I' Italia
,

1' A.

intende ad arginarlo con uno zelo degno ugualmente e di chi ama

la palria e di clii adora la Croce. Egli divide I" opera sua in tre parti.

La prima Slorica narra 1' origine delle biblicbe societa, i loro mezzi.

gli efletti e gl' intenti veraci : la seconda Critica dimostra la ripu-

gnanza di quelle societa al protestantesimo donde nacquero. al cri-

stianesimo di cui si vanlano e ai popoli cui recano la peste
. la terza
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Teologico-politico combatte i principal! errori che alle bibliche so-

cieta sono o forieri o seguaci. II razionalismo dei libertini
,
la pre-

tesa chiarezza delle Scritture, Y indipendenza dall' autorita della

Chiesa istillata fra i cattolici appiana in Italia la via al protestante-

simo; e se vi penetrasse avremmo perduto non pur la fedc e la pieta,

ma perfino il carattere proprio di nostra gente e quella unita di cui

si mostrano si caldi i propagatori in Italia dell' empia dottrina.

L1

impresa dell
1

A., come ognun vede, e degnissima di vero cat-

tolico
;
la condotta dell' opera e ben divisata

,
I' esecuzione non e

sempre uguale a se stessa
;
e come vi sono dei tratti cbiari

, ele-

gant! , eloquent!, altri ve ne ha ove Omero sembra aver sonnec-

chiato. Ed uno di quest!, a cagion d' esempio, troviamo a pag. 190,

ove fra t forli ed acuti intelletti , fra i valorosi e gentili ingegni si

annovera piu di un nome (Gioia, Genovesi, Campanella ecc.) , che

non meritano di stare in compagnia di que' santi e dotti uomini a

cui sono accoppiati ,
e due africani Arriobio e Lattanzio annoverati

fra coloro cbe videro la luce in Italia. La dicitura talora troppo stu-

diata non mostra sempre tutta la proprieta. Ma utile potra riuscire

quest' opera all' Italia facendole conoscere 1'empieta e fatuita della

setta che vien propagata e le arti con cui si tenta di condurla

all' apostasia.
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Roma 26 Settembre 1853.
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%

COSE ITALIANE.

STATI PONTIFICII. 1. Una scopcrla archeologica. 2. Carta moneta. 3. II

S. P. alia Trinita de' Monti. 4. Accadcmia di HeligioneCatlolica. 5. l.i-

bri all' Indice. 6. I .a cattedrale di Benevento. 7. Esercitazioni scolasli-

che. 8. Un nuovo Ginnasio in Senigallia.

1. Una scoperla archeologica di grande rilievo troviamo nel N. 26

Agosto del Giornale di Roma. 11 Commendalore Canina
, prendendo

per base delle sue ricerche le due grandi colonne coclidi di Traiano

e di Marco Aurelio Antonino
, giunse a poter determinare con pre-

cisione la giusta corrispondenza delle misure d' estensione lineare

adoperate dagli antichi Romani. Si sapeva gia che la seconda delle

dettc colonne denominavasi dagli antichi Centenaria. Considerando

poi il sig. Comm. Canina che col la definizione di colonna si e sempre
inteso dagli antichi denotare solo il fusto colla baseecapitello, trovo

che dallo spigolo superiore deH'abaco del capitello a qucllo inferiore

del plinto del l.i base corrispondeva la misura di metri 29,635, valore

di cento piedi romani. Lo stesso egli osservo nella colonna Traiana.

11 pregevole articolo pubblicato sopra la Gazzetta di Roma ed altri

giornali nota diligentemente sia 1'accuratezza delle ricerchc, sia 1'ap-

plicazione del ritrovato. Ma la ristrettezza dello spazio vieta a noi di

piii dilungarci.

SericlI,vo].lY. 7
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2. Nello stesso Ciornale di Roma nel Numero del Ire Settembrc

troviamo una Notificazione del sig. Pro-Ministro delle Finanze A.

Galli, colla quale si prescrive che i Boni del Tesoro della valuta di

scudo uno cessino dal corso coattivo col giorno 30 Seltembre cor-

rente: che dal giorno 1 Ottobre fino al 31 del dello mese siano rice-

vuti dalle casse del (Joverno, e dal 1 al 15 Novembre solamente dalla

Depositeria generate in Itonia. I Boui poi di scudi 100 cesseranno

dal corso coallivo col 31 Dicembre : lino al 31 Gennaio del 54 sa-

ranno ricevuti da tulte le casse del Governo, e fino al 15 Febbraio

dalla sola Depositeria generate . Scorsi i quali termini, i predclti Boni

non ancora versati diverranno di nessun valore. passo non piccolo

alia estinzione totale della carta moneta.

3. 11 5 corrente la Santita di N. S. Pio IX degnavasi di onorare con

una sua visita improvvisa il monastero delle religiose del sacro Cuore
alia Trinita dei Monti. Esamino il monastero in ogni sua parte, am-

mise al bacio del piede le religiose e le molte nobili donzelle che da

esse sono educate con tanto zelo : visito una di queste inferma, vol-

gendole parole diconfoi to. Fattosi poi circondare dalle povere fanciul-

le, che frequentano le scuole pubbliche esterne del medesimo moni-

stero, le inlerrogo sopra la dottrina crisliana, e lielo di loro prontezza

compiacquesi lodare e distribute a oiascuna di esse un piccolo premio
che certamente sara da quelle giovanette custodito come un tesoro.

4. 11 dl 4 Agosto nell' Accademia di ReligioneCattolica recitava una
sua dotla disserlazione il Rev. P. M. Giuseppe Palermo Priore gene-
rale degli Agostiniani. L' argomento preso a trattare si fu che il So-

cialismo recato alia pratica e il piu terribile flagello dell'umanita. Toc-

oalo in prima il vezzo comune di tutti i nemici dell' umanila
,

i quali

cercano perverlirla e ruinarla con belle parole, sotto cui nascondo-

no perversi disegni ed empie dolliine, il Disseretile annuiuio che a

pro \ are il suo lema avrebbe messo in palese le oiTibili dotlrine dei

socialist, il che avrebbe seaminiiU.i aVo ma lei ia per argomentare d;il Ic

cause agli etfetti, dai principu alie conseguen/.
Dalle tre relazioni che ha 1' uomo con Dio di dipendenza nell'esse-

re, nell' intendere, nel volere, nasce in lui il debito di adorar l)io,

di credere in Dio, di aiuar Dio; e daU'osservanza di quesli doveri emer-

ge 1'ordine morale. Quest' ordine cerca di sommuovere il socialismo,

sostiluendo prima al vero Dk) Tastrazione melafisica dell
'

umanita:

poi alTunianita sosiituendo 1'uomo medesimo, gl'insegna uou trovarsi

cute a lui superiore, ne esistere altro culto che il cullo di se medesi-

mo, altra religione che qut-lla della coscienza. Francato cosi I

1

uomo
dalla soggezione a Dio, egli e piu facile il francarlo da ogni rispetto

al passalo edal presente, aprendogli il fantastico regno deiravvenire,
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in cut si avverl il bene sociale umanitario indipendenle da qualun-

quesiasi autorita o reggimcnlo. Tolto cos'i all' umanita il suo diret-

U>re, smarrila la ragione iirl huio deU'errore, sbrigliate le passio-

nl, ognun vede come la soru-la minerebbe. Che se il socialismo di-

ftrugge ed aimimla Dio, e Cicile il vedere qualc strazio dcbba fare

del l,i religione. II socialismo nun leiicndo I'cdc in cose determinate,

vagheggiando una felicita indefmila, prtvo dell' idea posiliva di verl-

ta e di dovere , per for/a di sua natura dee nimlcare la religione, la

quale e contraria ad ogni sfrenatr//.a sia nel pensare, sia nell'opera-

re. Alia religionc vera essi sostiluiscono una novella, la quale dl-

cono consistere nell'amor del prossimo, nell'amor di patria, ncll' u-

niversalila degli esseri, nella libertadi coscicn/a. Ma per prossimo essl

Intendono questt Atlila novelli che si chiamano essi medesimi il lla-

gello di Uio: par patria significano quella che dovra sorgere dalle

ruiue di quanto esiste: per I' vniversalita fagli esseri inlendono i ban-

derai della vendetta, che danzeranno nella festa dello sterminio: per
liberta di cosciensa la liberta dell' errore. E questa nuova rellgione

cercano d' innestare col medesimo Vangelo, in cui, dicono
,
trovasl

la figura del socialismo
, come nel Giudaismo copriasi la figura del

Crislianesimo.

Se il socialismo annienta Dio e la religione, egli e facile concepire
come debba trattare laChiesa infallibile maestra della rcligione. E se

esso si ribella aU'aulorita sacra della Chlesa, a maggior diritto si ri-

bellera ancora contro la civile autorita e contro ognt ordine sociale.

Quindi egli predica in nome deU'uguaglianza una sock-la scnza rict-hl,

in nome della libcrta una societa senzacapi, in nome della fratellan-

za una societa senza giudici. E dopo aver sovvertito 1'ordine divino,

iflii;ioso, politico e soc-iale, s'intromette ancora nei penetrali dome-

slici e investe ogni ragione di famiglia, dislega i vincoli piu sacrosan-

ti, i-ompe i costumi anche privati , sciogliendo ogni obbligo di scam-

bievoli affetli. Avveraudosi il socialismo e il comunismo, la societa e

la famiglia diverrehbero 1'immagine del regno dell'eterno pianto,
dove Dio si bestemmia, dove non isplonde scintilla d'amore, dove I'o-

(li<> -paiiil,- maisemprc una luce sinistra. II Disserente raccogliendo le

fila del suo ragionamento, conchiudeva dicendo : cho non essendovi

slstema nelle sue massime e nei suo) principii piu assurdo ed em-

pio del gia discorso, avvegnache non ammette ne Dio, ne religione,

leggl, ne famiglia, e in quella TCCC divini/v.ando Fuomo ne sbrl-

<( glia le passionl , ne alimenta e ingigantisoe i vizi, ne guasta e de-

ft prava gli affetti: se mat per disgrazia giungesse ad attuarsi e porsl
u in pratica sarebbc il piu terribil (lagcllo deU'umana societa.

5. Furono recentemcate poste all' Indice de' libri proiblti le opere

seguenti.
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11 Mechitarista di S. Lazzaro di Venezia. Osservazioni critiche so-

pra 1'opuscolo intitolato : Memoria diretta a sviluppare i motivi delle

imputazioni che si riproducono a carico della Congregazione de' Mo-
naci Anneni Mechitaristi. Deer. 6 Sept. 1852.

Contro 1'anonimo autore del libello intitolato: II Mechitarista di

S. Lazzaro di Venezia , breve risposta nella sua specialita , del prete

veneziano GIUSEPPE CAPPELLETTI. Deer. 5 Sept. 1853. Damnatur u-

trumque opus ut libellus famosus.

Les origines de I'tiglise Romainc, par AKDRE ARCIII^ARD Pasteur de

I'figlise de Geneve. Opus iam damnatum in Regula II Indicis, ut alia

id genus sive Haereticorum, sive Incredulorum scripta. Deer. eod.

L' Univers. Histoire et description de tous les peuples. Dictionnaire

encyelope
1

digue de la France, par M. PH. LE BAS. Deer. eod.

Palestine. Description geographique, historigue et arche'ologique, par
S. MUNK employe au de'partement des manuscrits de la Bibliotheque

Royale. Deer. eod.

Sull'evidenza del Cristianesimo, Lezioni. Firenze 1850. Deer. eod.

6. Riceviamo daBenevento una lunga e particolfreggiata narrazio-

ne del ristauro dell'insigne cattedrale di quella citta. Noi ne ricaviamo

i seguenti pochi cenni , uon ci essendo possibile per manco di spa-

zio riferirla per intiero. Quel sontuoso tempio dedicate all' Apostolo
S. Bartolomeo fu edificato nell'anno 600 e poscia dichiarato metropo-
litano da Papa Giovanni XI11. Arricchito poi ,

e quasi rifatto in va-

ri tempi, specialmente nel secolo XIII per cura degli Arcivescovi

Roffredo e Ruggiero e di altri suoi successor'!, veniva pressoche inte-

ramente ruinato nel 1668 dal terribile tremuoto che dislrusse an-

che gran parte della citta. II santo Arcivescovo che era 1' Orsini,

salvato per evidente prodigio dal cumulo di macerie sotto cui era

stato sepolto ,
lo riedifico nella forma presente piii bello e piu ricco

di prima. Se non che il tempo 1' avea ridotto in assai cattivo stato.

Quindi il presente Cardinale Arcivescovo Domenico Carafia pose ma-

no due anni fa alia piena ristaurazione della nobile cattedrale, e dopo

grandi spese e cure, ebbe la consolazione di veder compiuta 1' opera

sua. II di 15 Agosto teste scorsoil tempio fu riaperto alle sacre fun-

zioni con gran pompa e solennita, a cui 1' intiera citta prese parle,

consolata e godente di vedere reso al suo antico splendore quell'in-

signe suo monumento.

7. Sebbene Roma in tulto il volgere dell'anno offra abbondante

pascolo alia lodevole curiosita degli eruditi con un gran numero di

Jetterarii e scientific! esercizii
^
nulladimeno particolarmente nei due

mesi di Agosto e di Settembre essa porge loro una piu copiosa mes-

se di cosiflfatti trattenimenti. Difatto, ollre le amene ed erudite
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tornate accadpmichp . dp luiifro qud tpmpo proseguono a dare gH
Arcadi , I Tibprini, gli accademioi della Conrt'zionc e i Quiritl ,

oltre le soientifiche sedutc die aurora -i awicendano cos\ del Lin-

nir d-_ li Accademioi di Archeologia, oltre ledotte disserlazlont

dell' Arcadrmia di Heligione, lungo que'due mesi avvi un numero
strairrandr di SauL'i. di Dispute, di Accademle; i qualieserciziisoglio-
no tornarp ;uvptti nun IIIPMO dpi precedent!, come quclli che si at-

tengono alia piu gelosa ed amabil classe della SocietA, la gioventu.
Hoi avremmo potuto gia da circa due mesi discorrere di simlll p<er-

ci/.ii scolastici: cio nulla ostante ci parve opportune di rimandarogni
cosa agli ultimi di Settembre, e rappresentare loro piii tardi unite

insieme tutte le letterarie e scientifiche esercita/.ioni che vennero a

nostra cognizione.

Prendendo le mosse dalla prestantissima delle scienze, ricordere-

mo da pi iiu.i con soddisfazione la pubblica disputa di Teologia, av-

venuta il d^ 31 Agosto nel Liceo pontificio del Seminario Romano.
II giovine sceso in campo a dare onorata prova di se, fu un chierico

roin, iiu.
;
e la disputa si verso intorno a due amplissimi trattati di Teo-

logia, della Chiesa cioe e della Grazia. Lucidita d' idee, facilita nello

esprimersi, prontezza nello afferrare le difucolta opposte, copia di

cognizioni procacciate, ecco le principal! qualila che ci parve di osser-

vare in quel giovine di bellisslme speranze. I Saggi di Filosofia da-

ti al pubblico in quest' anno, montano per lo meno al numero di

qualtro. Nel Convitlo Nazareno diretto dai benemerili PP. delle Scuo-

le Pie, tre ottimi giovani diedero un pubblico sperimento relative

a parecchie parti della filosofia; nel quale si vide aperlo, e quanto
bene avessero trafficato i talenti ed il tempo, e quantosavieesperi-
mentate fossero state le guide toccate loro a gransorte. Nel Collegio
Romano sei scelti giovani studenti di Filosofia, trascelto un buon nu-

mero di tesi risguardanli laFisica-Malematica, si offersero a dimostrar-

le, esoddisfeceroalcaricoaddossatosi, meritandosi lode d'ingegni nonr

volgari e di assidui cultoh dello studio. Anche nelle scuole di Filoso-

fia presso S. Maria della Pace setle giovani fornirono bella pruova di

valcnlia d' ingegno e di accuratezza in isludiare, offerendosi a propu-

gnare una ben intesa serie di cinquanta proposizioni di Etica. II sag-

gio fu coronalo da lieto successo ,
e riscosse ammirazione e plauso

da chiunque conosce, che cosa voglia dirsi in eta di poco piu di tre

luslri studiare profondamente le filosofiche quistioni, ed esporle la-

tinamente, e difenderle contro gli assalti dl cortesi s\ ma validi op-

pugnatori. Ma il Saggio che per ampiezza dl materie prlmeggio per
avvenlura sopra ogni allro, fu quello che il giovane alunno del Cx)I-

legio Germanico Ungarico per nome Ferdinando Stentrup dava in
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sullo spirare di Agosto nel Collegio romano, Saggio che si ravvolse

intoino tulte le preclpue parti della Filosofia. Le lesi erano 134

scelte tra le principal! della Logica, Ontologia, Teologia naturule ,

Cosmoloyia , Psicologia, Etica, Dicelogia, Eudemonologia , Filosofia

di Religione. Quanto poi alle scienze naluruli il medesimo giovane

difese le Tesi precipue del moto in genere, del moto dei yravi sopra la

superficie della terra, delleforze centrali, del moto de'Piancti, dei cor-

pi celesti, dell'esposizione del sistema mondiale e della t'isica clumica.

L' KmiiuMi/.a Kiua del Cardinale D'Andrea, Abate perpetuo Commen-
datario ed Ordinal k> di Subiaco, Prefello della Sacra Congregazione
dell'Indice degnossi accogliere la dedicatoria di quel uobile esperi-

mento e vi soprantese. Parecchi in udire quel giovine al tulto egre-

gio, sentirono aprirsi il cuore a belle speranze, e ferero caldi voli,

perche egli proceda a gran passi nella via del sapere, e addivenuto

Levita, corra ad ingrossare il drappello di que' valorosi, che m lie

regioni del Settentrione propuguano bravamente la causa dell' uuica

vera Chiesa. Passiaino ora ai Saggi di letlere. Le scuole del Collegio

Nazareno e del Collegio Romano offrirono al pubblico una seiie di

Sperimenli, che cominciando dalla Crammalica inferiore furono co-

ronali dal Saggio della scuola della Ilmanita. Quesli Saggi nonsivep-

savaiio solamente sopra i Classic! ,
ma aocora sopra la Sloria e la

Geogratia. Ma i letterarii eserci/ii , che riportarono la palma sopra

d' ogni altro, furono le Accademie di poesia che ebhero luogo nei

due gia mentovaii Collegi. 11 subbietlo del le due Accademie fu ii me-

desimo, cioe la Via Appia, quella Via un di regina di tulle le strade,

e che ora per la muuificenza dell' immorlale regnante Poateuce sur-

ge ogni di piu dalle sue secolari rovine. 11 uobile, ampio e poelico

argomento fu svolto in amendue le Accademie con decoro, cou gra-

zia e cou variela ; i due libretti poi messi a stampa in occasiooe di

tali Accademie ,
nei quali si espongono gli argomenti delle diverse

poesie, sono opera di due scriltori di merito, adomi ameudue di i ic-

ca suppellettile archeologica, i quali, gittato 1'occhio maestro sull'ar-

gomento da svolgere, il misuraroao tosto in tut la la sua profoudita

e ampiezza.

Accennati cosl tutto alia sfuggita i principal! Saggi di lettere e di

scienze, ci si penneltu di far anche parola dialcuua fra le mollissime

PremiazionL, chp ebbero pur luogo qui in Roma dall'Agosto insino

ai 20 di Settembre. Le principali furouo quelle della Sapieuza , del

Collegio Komaiio, deile scuole delTApollinare, del Collegio di Pro-

paganda, delle scuole della Pace e del JNazareno. .Ma olUe queslefuu-
zioui lulte a proposito per iacoraggiane i giovaui sludeuti

,
ci piace

far menzione di due altre, men riccho quanto alle ricompense, ma
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non mono snnte quanto allo scopo o utili quanto agli effettl. II Ri-

gtretto di S. Lvigi Gonsaga dellc scuole dell'Apollinare e composto

per intern di giorani che frequcntano quel (.iimasio, e die m-i giornl

di vacama si rauuann in un cotal loro giardino, posto a' pir del Va

ttcano nel borgo d< Ho Vitiorio, ove passano parvcchie ore in onestft

sollazzi e in opere di religtone. Or bene ia premki/ione dei miglinrl

giovani appartenenti a questo Ristretto, ebbc luogo il d\ 13 del cor-

raite Settombre ncl sopraddetto luogo. sotlo un beHissimo cielo ax-

rurrino, tra i fieri e le pianle di arancio. hue lurono Ir principali

circostanj.e che diedero un pregio t til to proprio a quella festa, dirrm

ro-i, di famiglia. Ln prima fu un'aftVttuosa ma opportunissima allo-

cuzione a que' giovani ; la seconda furono alcuni soavissimi canti di

generesacro, eseguili con rara perfezionc, ed in ispecial modo la

incomparabile cantata del celebr. (^artoni che comincia: Cantiam dei

nobile Gonsaga i vanti
,

alia fine del la quale ebbe luogo la tenetm

funzione dell'abbruciamento dell cos\ dette Letters a S. Luigi. I*.

seconda Premia/ione, degna pure di essere rammemorata, e quella
che fu fatta il d\ 4 Settembre nella Basilica di S. Giorgio in Velabro.

L'adunanza di S. Maria del Pianto e uua Congre^azlone di molti gio~

vinetti . i quali nei di festivi raccolgonsi nella prefata liasilica, ove

sotto la direrione di zelanti e amorevoli Sarerdoti passano varie ore

del giorno, parte in onesta ricreazione, parte in opere di cristtan*

pieta. 1 premii furono compartiti alia prcsenza di molla folia da Stia

Kin'mcn/M Rma. il Card. Moricbini. Allonche leggendosi i nomi del

iriovinctti drgni di premio o di lode, udimmo nominarsi coloro, i

quali si enrno segnalati per I'assiduita nel recarsi ai pubblici Ospedali

per servir ivi e consolare gl' infermi , nol , il confessiamo ingenua-

mente, fummo soprappresi da meraviglia e benedicemmo a quegll
otlimi Sacerdoli romani, i quail giungono col loro zelo ad ispirare

virtu s\ maschia in giovinelli di poco piu di dodici in quindici anni.

harem fine alia serie delle Premiazioni . col ricordarne una eolen-

nissima, usa irsi ogni anno qui in Roma per incoraggiare la gioven*
tii ,dl> studio della Dottrina Oistiana. Fra le ammirabiii Istittiztnni

fhnd.ite in qneta cilia
,
awi I'.\rciconfraternita della Dottrina Cri-

stiana, il rui lodrvole scopo si t; promuovere lo studio del Catechl-

smo, usando a questo fine di tutte le Industrie, e fra le altre dei pub-
blici premli. I giovinelti che hanno bene appreso 11 Catechismo , o

sotto la direzionc del rispettivo lor Parroco, owero sotto altra per-
sona , sostengono un esame innan/.i ad una Commissione legittima-

mente Ulituita, e i giovinetti meglio ammaestrati nelle nozioni cate-

rhistif lu- sniiM riputati degni di premi<, e il piu valent' di tutti sara

pubblirn mente aecUnatt) I' Imp^rntorc della Dottrina Cristiana
,
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rimunerato con premii e distinzioni non ordinarie. Or bene la solenne

Premiazione di que' fanciulli
, cbe , subito 11 consueto esame, furono

si iin ail degni di premio, ebbe luogo nella chiesa di S. Andrea delle

Fratte il dl 11 Settembre. Cento incirca furono i giovinetti, che rice-

vettero la meritata ricompensa dalle mani di Sua Emza Rma il Card.

Vicario, presente un folto consesso di persone di conto, fra le quali

primeggiava la massima parte dei Parrochi di quest'alma citta.

8. La Santita del regnante Sommo Pontefice volendo dare un attesta~

to di affetto e recare un solido e perenne vantaggio alia sua patria Se-

nigallia, ha eretto in quella cilia un Ginnasioacquistandone ed appro-

priandone, con regale munificenza, un acconcio edifizio con chiesa ed

oratorio attigui, perche alia istruzione della giovenlu potessero ac-

coppiarsi gli apostolici ministeri. Come sostenne le prime spesecosi
tia dotato eziandio del private su o peculio il Ginnasio slesso per man-

tenervi professori di lettere umane, di filosofia razionale e naturale,

di matematiche, di S. Scrittura, di teologia dommatica e morale
,
di

diritto canonico, di Storia ecclesiastica ,
di dritto civile e criminale.

A richiesta poi del Municipio, che ne sosterra il dispendio, vi saran-

noaggiunte scuole di nautica, agraria e disegno lineare.

Di questo Ginnasio la Santita Sua si e degnata commettere la dire-

sione, 1'amministrazione e 1'insegnamento, meno delle cinque ultime

scuole, alia Compagnia di Gesu, e ne fa la solenne concessione in una

Costituzione Apostolica del 30 p. p. Agosto. Nel farlo poi pronunzia
tafi concetti di commendazione per quest' Ordine religiose ,

che per
ssere del Capo supremo della Chiesa

,
non dobbiam preterire di re-

carli in nota, perche servano a disinganno e conforto di molli 1.

1 lam vero huius Senogalliensis Gymnasii a Nobis insliluti regimen, curam et

administrationem dilectis filiis Clericis Regularibus inclytae Socictatis lesu

quam libentissime committendam esse censuimus. Etenim probe cognoscimus

quomodo Deo auxiliante ipsa Socielas tot sane viris sanctitatis, doctrinal- et

o nidi lion is laude clarissimis illustris, ac de catholica Ecclesia, deque hac Apo-
stolica Sede praeclare sit merita

, atque iccirco amplissimis privilegiis et lau-

dibus a I toman is PontificibuS Praedecessoribus Nostris decorata. Ac siiniina

animi Nostri consolatione optime scimus , ipsius Societatis Sodales e\ proprii

Ordinis more institutoque nihil potius, nihil antiquius haberc , quain singular!

cura, studio, industria, consilio, labore et maiorem Dei gloriam ubiquc promo-

vere, et sempiternam homimun salutem procurare, et sanam tueri ac propagare

doctrinam, et iuventutem pietate ac litteris imbuerc cum maxiino christianae

el civilis rcipublicae bono, ornamento, atque praesidio.Itaque persuasissimum
Nobis esl, eiusdem Societatis lesu Sodales Nostris desideriis quam cumulatissi-

me esse satisfacturos, nihilque intentatum rclicturos, ut in Senogalliensi civitate

noii soluin tcneras adolescentium mentes et cerea corda ad sanctum Dei timo-
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In i >H:II.IE |'/)<i nottra Cnrr\s
t cind*nm). 1. l.a fesla cli PiedigrotU. 2. I'n

libro d* Arte p<

1. Vi arrrnnai allra volla la frsta della B.V. di Picdigiolla. S it-come

ha rota I fcsla una c Iclnit i. puo dirsi. ruiopra, non sara forsedisca-

ro ai vo>iii Iruuiloii sipernr alcuna cusa deU'unlicliita, dell'origine e

del niodd. Trarro la parte istorica da una erudila e ragionata dtsser-

piibblicatane per questi di senza nomc d'autore, ma '-IT io

lavoro di D. Giovanni Scherillo Canonico della Cattedrale di

I'n// IK ill cd amicissimo de' HI'.. Canonic! Regolari; alia qualc con-

uhu'Unra mi conduce 1'apparir chiarissima neU'opuscolo la mano di

un rmincnte archeologo, qual e lo Scherillo. II modo della festa se-

colare il compendiero dal programma, con che que' Hmi Padri ne

ammonirono il pubblico.

IX)ve la celebre grolla da Poz/uoli sbocca entro Napoli, era nel

lento secolo un tem|>ietlo idolatrico ricordato da Pelronio Arbitro.

Poscia dall'anno 1207 infino al 13-43 almeno vi troviamo, per testi-

nuinian/a di un pubbiico istromento del Petrarca \\v\\' Itim-ntrin >/-

rt'oco, e del Boccaccio in una lettera da lui detUita in dialelto na-

polilano, una chiesa dedicata a Santa Maria di Piedigrotla. Convien-

credere ch' ella fosse picciola e mal confacente a ricevere il mol-

to popolo, precipuamente di marinai che vi traeva a pregare. Peroc-'

che nell'anno 13.*>3 il di 8 Seltembre apparve la Beatissima Vergine a

Ire persone, delle quali la prima fu Benedetto monaco basiliano li

S. Maria a Cappella, laseconda Pielro eremila vivente sovra la grotta

in una chiesicciuola nomata 8. Maria dell' Idria, la tcrza una monaca

domenicana della regal famiglia Durazzo, in quel Monastero che ora

e Castel dell'Ovo; alle quali persone manifesto essere suo volere che

nuova chiesa le si ergesse alia imboccatura della grotta. 11 popolo
volenteroso eseguiva il comandamento, e nel cavar per le fondamen-

la, si trovo la stalua della Vergine col bambino sulle ginocchla, quella

proprio che ivi ancora si venera. Edificat;i la chiesa e data in cuia a

buoni sacerdoti secolari, crebbe la moltitudine delle gra/ie e con es-

sa la divozion del popolo. Si credette opportune aflidare il santuario

rent, qui fons est vilac el sapienliac initium , atque ad rcli^ionem , pictatcm ,

omiiemquc virtuteni mature iui|;ant, et luiiuanioribus liltoris , gravioribusque

disciplinis scdulo erudiant
,
vcrum etiam divini verbi pracconio, et sacramen-

loruin administratione, ct piis aliis exercitationibus in spiritualem illius civitatis

ac dioecesis populorum salutcm procurandam omni studio incuiubant. I.ITT.

APOST. 111. Kal. Sept. MDCCCLHI, pag. 6.
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alle cure costanti d' una comunita religiosa ;
ed Alfonso 1

,
con di-

ploma degti 11 Dicembre 1453, la diede ai Canonici Regolari Latera-

nensi del SSmo Salvatore, che la conservarono, abbellirono ed uffi-

ciarono, com' e lor costume, nobilissimamente insino a quesli giorni,

ed ora la ristaurarono tulta da entro con marmoreo pavimento nuo-

vo. nuovo altare impreziosito da un taberuacolo antico a colonnelte

di lazulite, siccome dal noslro Municipio fu rifatta la facciala esleriore.

Or a questa chiesa
,
davanti a questa immagine viene ogni anno a

pregare nel di 8 Settembre in solennissiraa forma il Re con lutta la

uegale famigiia. E prima ch'ei si parta del palaazo, glk ditilano in-

itunzi tulte le mili/.ie che si accolgono per cio a Napoli, anco da luo-

ghi non molio lonlani: e quest' anno furono 34 batlaglioni di fante-

ria, 40 squadroni di cavalleria, e 9 balterie d'artiglieria; sicche per
tutta la magnifica strada di Santa Lucia e del Chiatamone, e per la

incomparabilmente deliziosa della riviera di Chiaia procede poi il

reale corleofradue ale di iniii/.ia schierata in tutta la splendidezza di

lor bellissime divise. Intanlo buon numero di navi da guerra pave-

sate splendidaraente ed ancorate lungo la spiaggia vengono salutando

laVergine ed il Re con assiduo rimbombo di artiglierie.

MolU estimano incominciata questa nobile e religiosa costumaiua

da Carlo III fondatore di questa Borbonica Monarchia-, ma document!

moltiplici ed indubitati ne fan certi ch'ella risale a' tempi di molto

anteriori, e sembra incominciasse dal di 8 Settembre 1528 quando,
In quel giorno appunto, 1'Agamonte, ultimo fra i Generali del gia

estinto Lautrec, sciolse 1'assedio della citta.

.Nrl corrente aano, cb' e il quinto secolare dalla invenzione della

sagra immagine, si aggiunse alle consuete solennita una grande e no-

bilissima processione il giorno 29 Agosto , ed un solenne oltavario

sussegueate alia fe&ta, decora In ciascun giorno da Messa e Vespero

pontificalmente cantatl e da orazion panegirica. La divozlone del

buoii popolo napolitauo fu grande e di tenera ediucazione agli stra-

nieri.

2. Ora una notizia letteraria e sacra insieme. Ho veduto una trrza

edizione delle Istitu&ioni di Artepoetica di Francesco Prudenzano, e

o die quaranta Seminarii, o in quel torno, 1'hanno adottate pei loro

giovani. Mi sembra che la parte meccanica ed istorica della poesia vi

si tratli con ulilissima chiarezza^ e cio che distingue queste poetiche

istiluzioni e le fa piu pregevoli si e il tornarvisi 1' idea della poesia ,

non piu ad inutile dilettazione, ma si ad alia ed eracace manifestazio-

ne dello spiritocristiano. Certo il giovane che avrastudiata quesl'ar-

te poelica ,
se non nacque a poelare ,

contenterassi di ammirare i

fortunati, ed egli trarrassi fuor della schiera de'noiosi verseggiatori ;
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chi poi sonic In favilla poetica in seno, la esalera In concetti verace-

mente imbili volli a comune utilita

SIAII SAKIH (Da nottra Corrispondenia). 1. L* bolenuiu drll'8 Seltrmbre.

2. Due decreti sopra I'Kconoiaato Generale R. A. 3. 1 Fratelli delta

Dotlriiia Crisliana. 4. Aduiianze di Vescovi. 3. Monument! patriot-

tici. 6. La Cronaca dci ladri. 7. II giornaliuno, la jiarola cattulicn. e

le conseguenze. 8. Notizie varie.

1 . Sotto il governo delta monarchia assoluta le glorie militari dH
Piemonte voleansi consacrate a Dio con atti di IT lipiosa pieta chr ne

perpeluassero la mrmoria . e i<seio autnrevole teslimonianza del-

1'ossequio per cui Principe e popolo riconoscevano dal bio delle bart>-

taglie i loro trionfi. Tra questi il pin splendido , per non dire il piu

prodigioso, e quello con cui nel Settembre del 1706 un fortissimo esen-

cito di polentissimo Re . che da pin mesi slringeva d' .-issrdio la ritti

di Torino, venne inpoche ore vinto, rotto, disfatto e sperperato per
cui-. i che poterono a stento riparare al di la delle Alpi alcune srarse

e miserande reliquie. Per voto solenne di tutti gli ordini di citladini,

in mcmoria dl tale vittoria, nel d'l sacro alia NatWita di Maria SS. gii

da oltre un secolo e mezzo si fa ogni anno in Torino una maestosa

processione, la quale ,
fra il rimbombo delle artiglierie che la salu-

tano . percorre le vie degli antichi quartieri della cilta portando in

trionfo il simulacro della K. V. delle Consolazioni
, seguito dai varik

ordini della Magistratura ,
dall' Universita , dal Municipio ecc. err.

tutti in divisa di gran gala. Negli anni addietro il Coverno con la

poropa di schierc armate
, e con corteggio di guardie partecipava al-

1" omaggio che con questa festa rendesi alia Regina del Cielo. Ma dao-

che il Ministero moderate ebbe soddislatti i voti de' miscredenti, dando

al 1 . articolo dello Statuto una interpretazione che ne annulla ogni

forra ed ogni senso, venne sempre scemando 1'interventoe la rappre-

sentan/a del Governo alle feste religiose, che quesl'atino pare si vo-

lessero abbandonate al ludibrio della ciurmaglia. La Gazzfttn del

Popolo proiW alia Guardia nazionale di muoversi e trarre in piazza per
assistere a feste religiose cui non comandassero e a cui non presedesse-

ro i nuovi poteri dello Stato. I carabmieri reali devono cedere il posto

alia guardia nazionale, che ad essi lo toglie, senza volerlo poi occu-

pare. Eppero, essendo per gli stessi motivi interdetto alia tmppa dl

linea il far parala, la festa del giorno 8 Settembre venne spogliata di

quell 'estrinseca mostra di pomna, che serviva allresi al buon ordine.

S' ando perfino alia gretta spilorceria di risparmiare alcune carrel-

telle di minuta sabhia, con cui a spese del Municipio si solerano T-
guagliare le vie percorae dalla processione. Prevedendo quello che ne
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sarebbe avvenuto, parecchi fra i piii ragguardevoli Magistrati erano sul

punto di ritirarsi dalla Cattedrale e ricusar d' intervenire alia proces-
sione , poiche indegnavali quel vedersi privati del la consueta scoria

d' onore che li guardava dalla pressa e dagli urti della moltiludine;
ma cedettero alle istanze de' lor colleghi, e rimasero dichiarando che

ne avrebbero falte lor doglianze a chi si spettava. I tristi
, che merce

le arti della propaganda Anglicana e Valdese sono molti ed audacis-

simi
,
ne tolsero baldanza a vilipendere questa* solennita cattolica

,
e

poterono impunemente a tutto lor agio pigliarsi il brutto spasso di

gittarsi a frotte attraverso alia processione con cappello in capo e

laide contumelie in bocca
, dileggiando il clero e beffandosi de' sacri

riti. Di che era grandissima lacommozione di sdegno che risentivano

i buoni, a' quali 1' indifferenza del Governo e 1'inerzia della pubblica
autorita verso i profanatori delle cose divine mette in cuore grande

spavento per 1' avvenire religiose del Piemonte. Conseguenza forse

inevitabile di quel che avvenne quest' anno ,
sara che nel venture i

Magistrati e gli altri pubblici dignitarii si ritrarranno dall' intervenire

alia processione ;
e cos\ i malvagi otterranno il loro intento di see-

mar sempre, e, se fia possibile , spegnere affatto ogni lustro ed ogni

pompa di culto cattolico in quesla parte d' Italia.

2. Le prime avvisaglie de' nuovi assalti che si debbon muovere tra

poco contro i diritti della Santa Sede e della Chiesa cattolica, si fan-

no sentire in due decreti Reali firmati dal Cav. Boncompagni, e pub-
blicati dalla Gazzetta Piemontese del giorno 6 Settembre. Col primo
di essi, in data del 21 Agosto 1853, viene esautorato d' ogni efiicace

diritto 1'Ecclesiastico al quale era affidata la carica di Economo Gene-

rale Regio Apostolico, lasciandogli solo un voto consultivo-, e viene

istituita una Commissione laica, alia quale spetti I'amministrazione dei

beni ecclesiastici che formano il gia tanto espilato patrimonio dell'E-

conomato. Con decreto dell'll Maggio 1852 era statuito che 1'Econo-

mo Generale dovesse trasmettere al Ministro Guardasigilli la nota

particolareggiata di tutti i beni posseduti ed amministrati dall' Eco-

nomato; 1'annuo bilancio attivo e passive da sottoporsi all'appro-

vazione del Ke
\

il conto della gestione d' ogni anno
;
lo stato della

Cassa economale ad ogni trimestre. Con questo pareva che potesse

riguardarsi come perfettamenle rassicurato e posto in salvo ogni di-

ritto del Dio-Stato sopra 1' impiego di tali rendite della Chiesa. Ma
cosl non la pensava il sig. Boncompagni ,

il quale recando speciose

ragioni di guarentigie ,
di uniformita nelle norme amministralive,

d'imparzialita illibatu nello spartimento delle rendite ecc. ecc. annun-

ziava nella sua relazione al Re, che : la distribuzione dei beni desti-

(c nati ai servigi del culto divino e della Chiesa e materia che debbe
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dar luogo a provvedimenti importanlissimi. Se per una parte il

K Governo e rlsolulo a non fare alto che ecceda i suoi legitliml pote-

ri , e che menomi I diritti e le llberta della Chiesa
,
esso ha fermo

* proponimenlo di fare tulti i provvedimenli che sono In poter suo

affine di ollenere, che le sostanze destlnate a quegli usi siano ripar-

tile in modo che
,
cessata qualche largizione mono utile al decoro

del culto ed al servizio della Chiesa, si provvedn ad un tempo ed al

* conveniente sostentamento della parte piii utile e piii faticante del

u C.lcro, ed al sollievo dei Comuni e dell' erariu pubblico. I)' onde

avrebbesi ragione d' inferire che il Dio-Slato si creda in pieno dirilto dl

rapire altrui le sustanze per riparlirle secondo sue convenienze e sue

vedute di opportunist . In quanto al rispetto pei diriltieper le liberta

della Chiesa
,
non se ne puo dubitare, aventione pegno la parola del

collega e complice d' un Siccardi ed aulore in gran parte di tutti i

dissidii sorti in questi anni colla Santa Sede
,
e dei danni patili dalla

Chiesa.

L'altro decreto reale accennato qui sopra, e in data del 31 Agosto,

e conferisce facolta al Consiplio d' Ammlnistrazione dell' Economato

perche proponga al Guardasigilli il modo di ripartire 1'asse eccle-

siastico in modo conforme alle regole della giustizia e della equita.

E per dare un saggio del suo ossequio per tali regole, il sig. Bon-

compagni si fa subito a risolvere
,
o piutlosto mettere da parte , le

difiicoltu che si potrebbero opporre. Non potrebbe|qui aver luogo
1' obbiezione che si muovcrebbe con fondamcnto allorquando, invo-

cando gli stessi principii, si volesse togliere dal parroco troppo
lautamente provvisto ana parle deibeni della parroechia. Nell'atto

deH'istituzione egli acquisto su tutto cio che forma la dote del be-

neficio un diritto che, cssendodi sua naturaperpetuo, non pud essere

menomato senza lesione della giustizia . Preziosa confessione!

Vuolsene tener conto
, perche servira a tempo e luogo. Di qui pare

che il sig. Boncompagni creda iniquo il toccare i beni ecclesiastic! .

anche sol per lo scopo di levar un poco a que' che han troppo e darne

a quei che ne mancano : pare anzi che con queste parole il Ministero

voglia far palese che egli abbia deposto ogni pensiero d' appropriare

allo Stato i beni della Chiesa, sotto preteslo e nome d' uno sparti-

mento piu equo. Cost la intesero anche i fogli del parlilo libertino e

democratico, i quali se ne mostrarono molto malconlenti.

3. L' uguaglianza di tutti in faccia alia legge e un principio che

non trova mai rigorosa applicazione in Plemonte
,
se non quando

tratlasi di Tolgerlo in arme contro il Clero e la Chiesa. Ed appunto

per amore di questo principio il Ministro della Guerra die fuori in data

del 30 Luglio una circolare
, per la quale notifica esser revocate le
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concession! fatte da Carlo Alberto riel 1839 e nel 1842 per esonerare

i Fratelli della Dotlrina Crisliana dall'obbligo del servizio militare.

Essi SOHO ora sotloposti alia legge comune, con solo un po' di initi-

gazione afavore di quelli che negli anni trascorsi otlcnnero la sospen-
tione di partenza. Questo e un colpo da maestro contro le scuole dei

Fralelli delle Dottrine Cristiane!

4. II partilo de'raoderali, vendutosi all'lnghilterra, e costretto ora

di subirne 1'influenza e il giogo, e favorirne la propaganda, cui serve

di manlello la lolleranza religiosa proclamata dal Ministero. Gia gh
emissarii d' ogni generazione piu non si celano, e spendono lor de

nari a comprar proseliti a tutta sicurla, senza molestia veruna. Che

per ora lor basta aver numerosa Hsla di nomi ascritti al culto etero-

dosso di qualsiasi confessione, per aver dal facile Ministero piena
balla di edificar templi nelle cilia piu popolose, e fermarvi sede a' mi-

nistri e predicant*!, i quali insieme con i proprii sapranno traflicare i

capilali de' lor mandatai ii e signori. Qualche prete aposlala, qualche
cxiraic dallavita laida, qualche spiantato senza coscienza vi danno di

mano vigorosamente, e la Buona Novella va alliera di scritture spro-

positate che si atti ibuiscono alia penna del gia Mons. Gazola e di un

certo abate Delia Noce. II pericolo si fa ognor piu grave, non per la

religione che uscira sempre Tittoriosa dalla loUa, ma per questo

popolo subalpino miseramente insidialo nella swa fede e corrotto

con infamissime arti nel costume. L' Episcopate sente la necessila di

premunii si validamenle sia contro i perfidi raggiri delle fazioni ora

prevalent! ,
sia contro gli sforzi della propaganda Valdese

,
sia per

ultimo conlro le aperte invasion! del poter civile. Si tengono adun-

que adunanze di Vescovi, i quali dicesi che abbiano per iscopo di

determinare una linea fissa e comune di condotla in faccia alle cre-

scenti esigenze de' loro giuiati nemici
,

i quali dal canto loro non

rifuggono dalle minacee e dalle violen/e per conquidere la fortezza

dell' Episcopate. Credesi pure che tali Concilii provincial! abbiano

per iscopo di ordinare qualche provvedimento riguardo all' istru-

Eione dei chierici , che ora piu che mai debbono essere informal! a

severe e profonde discipline purgale dal veleno di un funesto Galli-

canismo
,
onde sono infette eerie scuole. I maligni bandiiori della

separazione da Roma ne fremono, e si studiano subilo di dar colore

e lendenze di politica reazionaria e sovversiva ad ogni convegno di

Vescovi, con manifesto ollraggio alia virlii di quesli prelali , cui fin-

gono di reputar soggetli a vigliacche paure ,
e dominati da codarde

servilita.

fr, Se si volesse tenere il novero dei monument! che i libertini del

Piemonle hanno gia decrctati a' loro eroi
,
ce ne sarebbe da fare un
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JtaMfclpmoftittm curkoso cd Intcressaute. Solo rinrrrseedl

tato al Botlaro, ed nltrettali disgraziatl aposloli di stramberte
, cm

6ware Balbo. Ma II Munlclpio torinese nelP aasegnare h. 1.000 per

un tnomimento a quest' ultimo, ebbe cura di associarne il nome a

quetlo di Vlncenzo Globerti
,
sen/a brigarsi se Cesare Balbo debba

trovarsi ronirnto di tal compagnia. II Bottaro fu un povero prete di

testa assai calda e di splriti avvenlati, rhc la die giu a rapo chino nol

turbine della rlvohizione , e scrisse salmi da furibondo, e si trasse

addnsso le censure ecclesiustlche , e fu corifeo delle societa operate ,

ed idolo della Maya dl Geneva. Mort di repente avvelenato con

arsenlco di rame, non si sa ftnora per colpa di cui. Fu seppellito con

onori poco Inferior! al renduti alia madre di Ma//ini
, e le societa

operale di Geneva ne vogliono eternare la memoria con un monu-

mento. Intanlo resta in fo/i* quello decretato a Re Carlo Alberto.

6. Alcuni giornali del Piemonte, col lodevole intento di spincnre il

Govenio ad adoperare mevzi validi ed eflicaci per reprimere labaldanza

de' ladri e malfattori, tengono la cronaca giorualiera de' misfalti -he

si commettono. ft cosa che melte compassione! In poche sett imane

sono piu dl un centinaio i furti , gli assassinii e le ferite che si nan-

ratio della sola Capitale, e commessi talvoUa nolle contrade pin po-

polose e ricche. Suicidii eduelli in buon dato ; sicche og^imai Torino

poco ha che invldiare alia Sardegna, la quale con lamentevole grido

si duole d' essere espilata dal Governo per una meta , ed ispogliata

per I' altra meta dai briganti armati ed inesorablli. I fogli della Sar-

degna ci recano ogni giorno miserevoli racconti d' agpressioni mid-

diali , e^eguite in pit-no gioruo da bande di 30 e 40 ladroni armati dl

tutto punto, e che non temono di venire poco mcno che a giustabat-

taglia con la forza pubblica ! Altro che le vantale imprese del Pasa-

tore! I vecchi banditi della Calabria e delle Romagne troverebbero

truona scuola negli Slati Sardi, dove ognl gionio si leggono pubbK-
oato le narrazioni or di un atroce parrkidio ,

ora di una quindicina

di fin ti in una sola notte nella Capitale, ora di carabinieri pugnalall,

ora d'lncendii ecc. ecc. Nella sola Sardegna dal Hal 19 di Ago*to s'eb-

NTO 37 incendil repulati effelto di rrimini . 11 demolizioni di duu-

dende, e ventteette attentati di omicidio con isparo d'arme da fuocol

Senza esagerazione veruna si pub assevernne che II numero ck>t rc.iti,

in questi due ullimi anni, e piu che triplicato da quello che era prima
del 1847.

7. Itopo I ladri vengono i giomalisti. II Fischiftto, che leggesi com

compiacenza dai sigg. Ministri nell'aula parlamentare, melteva fuori

una schifosa profanazione di quattro Ira i sarramenti istituiti da Gesu

Cristo , e ramgurati In quattro sozze scene da bordello. 11 Fisco lo
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lascia fare. Ma la Campana stampo un sonetlo
,
nel quale finge aver

sognato la ristaurazione morale e religiosa del Piemonte^e tosto un de-

creto ministeriale la colp\ di sequestro. 1 buoni si studiano di conlrap-

porre a tanti mail, buoni libri; e con tale inlenlo viene annunziata una
nuova pubblicazione, da giovarne specialmente gli ecclesiastici, sotto

il titolo: Laparola cottolica. Pareche debba riuscire abuon frutlo, e

1' Episcopate la promuove. Pel popolo si vogliono slubilire Conferen-

ze, cioe una continuala istruzione intramezzata di savia e giusta po-
lemica diretta a svelare le perfidie del la propaganda eterodossa

,
e

gia in quattro chiese di Torino si tengono tali Conferenze nei d"l fe-

stivi, con molto concorso di uditori. Ma non ne e meno sentilo il bi-

sogno nelle provincie e ne' villaggi, dove sotto un titolo o sotto Fal-

tro sono disseminati in gran copia gli apostoli dell'eresia.

8. II caro del pane e delle derrate va crescendo. A Nizza v' ebbe

tumulti degli operai panettieri che ricusano di proseguir il lavoro

senza aumento di stipendio. II raccolto della vendemmia e perduto

iorse per cinque sesti. Molli vorrebbero che il Governo togliesse al-

men per qualche mese le tariffe daziarie sopra 1' introduzione dei ce-

real i
, per favorirne 1' importazione. Ma che cosa farebbero allora

certi ricchi monopolist!, i quali hanno gran polere in mano, e voglio-

no aver la borsa niente meno grande e grossa del potere? La via

ferrata di Geneva sara forse compiuta entro il mese di Settembre o

di Ottobre al piu. Grosso nerbo di truppe fa campali evoluzioni

sulle pianure di Marengo, e la milizia nazionale ne occupa le stazio-

n i di guardia nelle citta.

Nel prossimo passalo volume il nostro Corrispondente di Torino

ci scriveva (pag. 595) che nel Collegia di Oneglia da un cotale, in una

Accademia diprosaepoesia, sera declamato contro il cattolicismo ecc.

Quesle parole nella loro generalita potendosi porgere a qualche in-

terpretazione sfavorevole alia illustre Congregazione che dirige quel

Collegio (circostanza da noi non conosciuta), siamo lietissimi di poterle

determinare nel vero loro significato secondo una lettera inviataci da

Geneva dal M. R. P. Provincial delle Scuole Pie. Vuol dunque sa-

persi che a quell' Accademia non presero veruna parte ne i RR. PP.

Scolopii, ne i loro alunni. Fu certo emigrate veneto che, volendo

dare un' accademia in quella citta, prego 1' Intendente della Provin-

cia e F autorita municipale che lo volessero accommodare di una sala

all' uopo; ed altra migliore non essendosene trovata fuori quella del

R. Collegio, i direttori di questo non poterono rifiutarla ad autorila

che invitando ottengono quasi il medesimo che col comando.
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II.

COSE STRAMERE.

QUESTION! I'()HIENTE. 1. Xota della Porta a propo&ilo drllc tnodificazioni fat-

te alia Proposta Viennese, 2. Probabilita di guerra. 3. Forsc scnza

roticorso dellc Potcnze.

1. Non erano dunque senza fondamento i Umori manifeslali nel-

1' uliiiin > i.i M-irolt i a proposito della quistione russoturca. Sol pochi

giorni concordo la stampa europea nel dar finite il litigio e seongiu-

rata la tcmpesta. Immediatamentc dopo la notizia del It- postille ag-

giunte dal Turco alia nota Viennese e della partenza da I^assy 'capi-

lale della Moldavia) de' due consoli francese ed inglese, cominciaro-

no i commentarii e piu d'un periudico sospiro e temette di dover

cant. nc. suo malgrado, la palinodia. Sopravvenne 1'ullima Nota della

Porta dedicata alle qualtro Potenze mediatrici, in cui professando essa

riverenza a' consigli loro e desiderio di rappattumarsi coll'emolo, non

lascia di muover querele del non essersi fatto verun conlo d' un suo

progetto antecedenle lavorato in Costantinopoli. Lagnasi deslramen-

te che, senza neppur consullarla, abbiano le Potenze inlrapreso

di assestarc un liligio che esse medesime avean gia dichiarato essere

di sola pcrtinenza della Porta, giudice naturale di quantospetta alia

sua dipnitu ed indipendenza. Uignasi di troppa condiscendenza verso

la Russia in cio che riguarda il protetlorato della Chiesa Ortodossa
,

sicche 1'Autocrate acquislerebbe certa preponderanza nelle cose tur-

che con danno dell' autonomia orientale. Per la qual ragione si dis-

colpa delle fatte modificazioni cercando di provare che 1' onor del-

1' impero non esigeva meno : che il Governo non vuol essere ingiu-

stamente vincolato : che alcune frasi sono equivoche e tali che pos-

sono dare appiglio per 1'avvenire. Finisce con promettere che, ove la

sua prima Nota ovvero la Viennese cos\ modificata venga accolla da

chi spetla . non tardera il Gabinetto costantinopolitano di spedire a

Pielroburgo un Ambasciadore straordinario, a condizione pero che si

libri im > dalle milizie russe le Provincie Danubiane. Invoca da ultimo

una guarentigia all'uopo dalle Potenze alleate.

2. Tal e il tenore della recentissima Nota del Governo di Costanti-

nopoli, la quale sebbene condita di molte frasi gentili , non lascia di

aver sapore di forte agrume e d' inasprire le glosse che prima si eb-

bero concordemente per mitissime ed innocenti. Come questa fu dif-

fusa tra il popolo ,
eccito nuovo fuoco marziale nel petto de' Musul-

mani i quali , gia animatissimi per la guerra, ne spinsero il desiderio

SmtlI,voLIV. 8
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e le inchieste fino alia pazzia. E in ciu concorduno le corrispondenze

venute dal Bosforo. Alia lor volta quasi tutle le principal! autori la

non si mostrano meno ardenti pel cozzo delle armi, de' settanta sei Pa-

scia (di due e di tre code) convenuti aH'ultimo consiglio: settanta due,
come ci costa da letlera autorevole venutaci di cola , volarono pel
rifiuto della Nota Viennese, avvegnache tal rifmto fosse una sfida guer-

riera; cosi pure opinarono il Muftt capo della legge, tutti i membri
del corpo religioso, il gran Maestro d'artiglieriaed i Ministri di guer-
1,1 e di marina. 11 Sultano invece, e gli altri pochi tra i suoi Ministri

amarono di sacrificare in parte 1'onore nazionale
,
anziche venire al

sangue. Ma il sangue non sara. probabilmente risparmiato-, che rnal-

grado delle tante speranze di un prossimo aggiustamento, 1'Autocrate

ha respinto le condizioni di pace poslillate dal Gabinetto del Sulta-

BO. Or qual ripiego resta egli a prendere od aspetlare? La Patrie
,

qualche giorno prima dell' ultimo dispaccio lelegrafico, facendo tre

diverse ipotesi sopra il probabile ad accadere nell' accettazione rus-

siaca, trova in ciascuna argomenlo di sicurta per 1' Europa. Concios-

siache se il Russo accoglie in tutto od in parte le modificazioni della

Porta, la pace resta issofatto conchiusa o di poco differita-, che se poi le

rifiuta affatto si prelungherebbero ledifficoltasenzapuntoaggravar-
le

5 poiche, secondo quel foglio il giorno in cui la proposla di Vien-

na fu accolta in Pielroburgo la pace resto assicurata sebbene non an-

cor soltoscritta . . . Sara ufficio delle Potenze mediatrici di acconciare

la difforenza. Degli allri giornali qual confida nel congresso che si fara

in Olmutz tra' due Impenilori d'Austria e di Russia e il Re di Prussia;

quale spera in nuove tratlazioni a cui la Turchia invierebbe un suo

rappreseulante; qual s'illudecon questo e quale con quel sogno. Piu

esplicito di totti parve un renente dispaccio parigino, il quale per

quuntunque sailed to di calmare gli spiriti agil.iti e le burrascose vi-

eende delle Borse d' Europa, non ci seppe dir mil la di meglio se non
che (( la slampa inglese e francese non c.rede che lo Czare voglia per
cxra atleggiarsi ad ulterior* assallo . . . Ma le notizie di CostantinopoH
del 5 fanno lemere che ogni cosa violeritemente si seonci dalP ardore

beHiroso dei Turchi . E un altro reoentissimo ci avverte che u A Co-

stunrmopoli aflissi incendiarii accrescono 1' offervescenza. E impossi-
bile effeltuare 1' imprestito licenziato. Rumori diguerra oircolano da

tutte parti.

3. 1 fogliinglesi, segnatameivte quel proteo del Time^ incolpando la

Turchia del non voler la pace , dopo aver finora fartoggiato e fatto

capire che il Govei no inglese parteggiava per lei, batte vergognosa-
mente la ritirata e dice che forse I' Inghilterra la lascera correre da

se la sorte delle armi. Anzi e voce che stiasi trattando coll' Auto-

crate d' introdurre ne' Dardanelli la doppia flotta anglofranoese per
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cortringere II Sultano ad ;. i patti propnstlgll nella Nota di

Vienna. II Stick si lagnaabuon diritto di tal proposta messa pero in

diiMiio, aim ncgata da'fogh in^lr-i V.u ostante I'immenso apparato
cH guerra di <ui pun di>poi re, \m.Ui .lie la Porta conosoa il suo pe-
floolo e messa alia dura ele/.ione di vincere o dl morire, sia fernm

di tentare il primo per otteiiere almen con gloria il secondo. Se slri-

ttra, oltre alia perdita de' pi inripati del Ihnubio, s'acrolla un grava-
ni. di \ .- ill urgio che di ronoessione in concessions la eondurrebbe

ad una lenta ma inevilabile rovina. Seattacca la misdiia, par che dioa

tra s< . Li forluna >oa'oiTc a'coraggiosi. Una cosa e degna di es-

sereosservala nella prescnle questions, I'avversione cioeche mostra-

no generalmenle verso il Ttusso i gtornali di qualsiasi tenden/a. I cat-

tolici lie pavenUuo le persecu/.ioni, ed i liberlini I'autocra/.ia trenienda.

IHPEBO n' Vrsmu. 1. trrestodel ribcllr CouU e conseguenze. 2. Missio-

ne austriaca nell'Africa.

1 . Quante diverse oplnioni sopra 1'aflare Coszta ! 1 giornali politici

iion si -t. MM MI 10 di commentarlo ciascuno a sua maniera e con inter*

minabili dissertazioni : chi da torto all'esule sciagurato, ohi se la pigHa
oonlro il rappresentante dell* Austria, chi finalmente, tirando fuorl

certi suoi nuovi codici di diritti na/'umali. vede necessaria o almen

probabile una rottura Ira i '.ahinciii di Washington e di Vienna. Iv-r-

< In- i nostri lettori non siano ignari del fatlo e comprendano la se-

quela degli avvenimenlt che dovrem forse altre volte racconlare,

crediam opportune di restringere in breve il fin qui accaduto. Un
cotal Marline Cos/la ungherese, gia colonnello uell ultima ribellione

della sua patria, erasi, dopo vinto dagl' imperiali, rifuggito con molti

altri de' suoi compagni nella Tin chia a cercarvi scampo e salute. It

Suit. MI.
,
o fosse per acconsenlire a' richiami del Governo austriaco ,

o |>iuttosto per togliersi la moleslia di cotal ospite ,
il fe trasporlare

con parecchi consorli agli Siali I'niti ; dove giunlo il Coszta promise
aolennemente prima di sbarcare che non tornerebbe mai pin nella

Turchia. Ma il lalto non rispoae alle promesse : dappoiche il valente

onto
,
aUirato probabilmeule ul luiricare delle armi nn entrinente

braiulile nell' Oriente ,
fu visto nello scorso Giugno vagolarc per la

citta di Smirne. Ind-irno il (Console auslriaoo cola stanzialo supplico

al Governatore Alt Pascia perclie. si arreslasse il fedifrago ribelle
;

ii'ebbe sulle prime buone parole , poi non curan/a, infine promessa

esplirita di concorso, ovc I' Austriaco procedesseegli, siccome n'avea

dii'itto, all'arresto. Qualclie giorno dopo U Coszta vien rapito da' lua-

rinai dell' Hussard legno guerresco dell' Austria e portato a bordo

dello stesso bastimento. Kuggirono di superba febbre gli esiliati po-

litici che hawio stanza in quella cittu e mcditarono lor vendetlc.
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Raccolsero adunque un qualche centinaio di aderenti e per primo

siogo gittatisi sopra un paciflco ternario dell'equipaggio dell'Hussard,

composto del sig barone Hackelberg, del Luogotenente Auerammer
e del medico Hubna, i quali si stavan centellando il caffe in un fon-

daco smirnese, vituperaronli con parole, e gravemente ferironli colle

coltella. II barone cui era toccata una pugnalata in petto si lancio

nel mare e vi rimase affogato , gli altri due riuscirono a scampare
dalla morte. Fin qui 1'affare sebbene increscioso poteva dirsi privato:

or incominciano le note diplomatiche e i semi di discordia nazionale.

II sig. Brow incaricato degli afFari per gli Stati Uniti in Costantino-

poli, chiese al sig. di Bruch Internunzio austriaco nella stessa citta la

consegna del Coszta, arrecando aver quegli prestato giuramento di

sudditanza alia sua Conlederazione, e avulone, dopo rinnegata la pa-

tria nalale, patente di ciltadino. Per contrario rispondeva il sig. di

Bruck non aver mai il Coszla rinunciato alia cittadinanza ungherese,

siccome appariva dalla sua confessione fttta poc' anzi al cospetto del

Console degli Stati Uniti sedente a Smirne; essersi percio arrestato il

reo secondo le norme di antichi trattati sancili tra 1'Austria e la Tur-

chia. Alle quali parole non acquietato il sig. Brown ripete ladomanda

della liberazione, protestando contro il rifiuto del Ministro austriaco e

le successive conseguenze. L' ultima Nota ebbe 1'effetto della prima,

cioe nullo. Allora il sig. Ingraham capitano del vascello americano S.

Luigi punto i cannoni e chiese risolutamente il Coszta al legno au-

striaco
,
cedesselo senz' indugi ,

ovvero si verrebbe alle mani nello

stesso porto. A quest' inlimazione ,
o fosse impotenza di resislere a

forze superiori, o proposito di non sparger sangue, il Capitano au-

striaco rilasciollo a malincuore
, protestando contro della violenza

che ingiustamente gli si facea. Tutto il giornalismo libertino, com'era

da aspettare, canto inni di trionfo, fece ovazioni al capilano Ingraham,

complimenti al Coszta, e ingiurie all' Austria. Nell'America s'imban-

dirono banchelti democralici (cotal genia non conosce parlamento piu

opportune) per decretare onori al prode capitano che sferro dagli ar-

ligli grifagni 1'innocente palombella. II Governo stesso approvo 1'ado-

perato ddl sig. Ingraham e scrivera
,
dicesi

,
il suo memoranda sopra

i diritli delle genti in somiglianti bisogne. Per parte sua il Gabinetto

Viennese lodossi pure del suo Rappresentante, diede una decorazionc

onorifica al Capitano deU'Hvssard e stampo una Nota relativa a'diritti

nazionali riguardanti il fatto fin qui raccontato. Se si adempissero i voti

de' demagoghi la scissura tra le due Potenze dovrebbe essere gravissi-

ma e da non rammarginarsi cos\ di leggeri; ma noi speriamo che le loro

spavalderie saranno frodate, e perira inesaudito il desiderio degl'iniqui.

2. Fra tutte le parti visitate dal sole, la mcno esplorata forse fino agli

ultimi tempi, e stata la parte superiore dell' Egitto o, a meglio dire,
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'

interno mcridion ilr <1< IT Africa che plega a ponente. Fu pensiero

p-nrmso del I' M,i-imili,mo l',\ll. d. C. di (i. II tentare per aposto-
Ilca missione quelle sconosciute contrade; e la gloriosa memoria dl

Cregorio XVI CUM Hre\r del '.\ Vprile 1846, coslilucndo un Vicariato

Aposlollco neir Africa n-ntrale no dichiarava Vicario monsig. Caso-

lani, e benediceva il piccolo druppcllo che movea verso quelle sco-

nosciute region!. Ad essi si associava il H. Ignazio Knoblecher della

DioceM di l.tiluch. ui.i aluniio del collegio di Propaganda. Mentre

T Europa cominciava ad agitarsi in quelle rivoluzioni che la porta-
rono ad un capello ad un'estrema rovina, la piccola carovana apo-
slolica si riuniva nel Cairo il 1. Setlembre 1847, e 1' 11 di Febbraio

del 1848 gia stabiliva il centro della sua missione in Chartum, ritta

di circa 25 mila abitanti
, dove fu accolla dai capi mm meno clie dal

popolo coi piu segnalati argomenti di venerazione e di stimn.

Chartum e posta al grado 15, 33' di latitudine; e 1'ardore del clima

congiunto ai disagi del cammino e della stanza, capiono al P. Ryllo

grave infermita, della quale mort nelGiugno del 1849. Questa morte
non iscoraggio i compagni : e il Dr. Knoblecher tenace del suo proposi-
to si addentro sempre piu nello sconosciulo paese lino alia latitudine

4, 9'. L' estremo punlo che toccarono i missionarii fu la Collina Lo-

vek accanto al quale pettnrono Panrora il 16 Gennaro 1850.

Ma altro era esplorare il paese ,
altro Pevangelizzarlo. Quanto al

primo s' accorsero che i natural! erano dispostissimi a ricevere la

parola di pace : quanto al sccondo ci volevano pin copiosi operai ,

prolezione, facoltaemezzi d'ogni maniera per fondarvi una missione

cui sorridesse un lieto avvenire. A questo fine il sig. Knoblecher fe

ritorno celeremente in Europa} corse 1' Austria suo paese natale,
v'lMto Uoina per avervi piu ampie facolla e piu esplicita missione . e

in pooo tempo in in condizione di ricondursi alia sua diletla Africa ,

cui aveva abbandonata a tempo per meglio servirla. L' Imperatore in

lunga udienza accordata al Knoblecher prese una parte vivissima

all' apostolica inlrapresa di lui -. gli assegno mil Ic fiorini annui dal

fondo destinato alia redenzione degli schiavi, e tutti gli augusli membri
di-lla famiglia Lmperiale ne imitarono il generoso esempio; e perchei
TIH //i crescessero e si perpetuassero fu slabilita un'associazione sotto

la lutela della B. Vergine (Marien-Yereinj e 1'unione stessa venne

posta sotto la protezione del Card. Arcivescovo di Praga.

>Oi abbiamo sotlo 1' occhio il primo rendiconlo annuo di questa
iiuo\a MHu/ioiir < In- per ogtii litolo deve dirtiuustriaca i. Esso ren-

1 Krster Jahresbcricht dcs Maricn-Vcrcincs zur Befdrderung dcr Kalholi-

schen Mission in Ontral-Afrika Das Jahr vom 4 Mara 1HM bis Irtzten Fe-

bruar 1852 i;crcclnol Wien aus der Kaiserlich-Kdoiglicben llof-und

StaalMlruckerei 18t>i.
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diconto e preceduto da una esposizione di fatti dettata dall' illustre

Federico Hiirter, istorico impcriale e gia noto all'Europa per li mara-

vigliosi suoi lavori e segnatamenle per la vita d' Innocenzo HI e per
1'altra recentissima di Ferdinando II. Ci sarebbe caro e forse non

sarebbe meno ai nostri lettori se andassimo traducendo dall' origi-

nate suo tedesco varii tratti del pin curiosi e del piu ediflcanti di

quella narrazione. Ma questo ci condurrebbe fuori del limitt di una
Cronaca Contemporanea ; e cos\ nella espettazione di fatti piii recent i,

che ci possano venire da quel drappello apostolico, che sotto pli au-

spizii del la croce e protetto dalla bandiera austriaca s' inoltra ad

evangeliz/are sconosciute regioni, noi ci contenteremo di accennare

per ora le somme raccolte dalla associazione Mariana. Essa dal 1.

llar/o 1851 fino al 28 Febbraro 1852 avea versato in mano del Conte

Maurizio Fries, cassiere del comitato
,
la somma di fiorini 16,631,

46,3/4 Kr.

Ogni animo bennato associera se non le sue largizioni ,
almeno le

sue compiacenze e le sue preghiere ad un' impresa rhe puo riuscire

d' immense spirituale vantaggio a quei popoli seduti tuttavia nelle

tenebre e nelle ombre della morte.

SVIZZERA. i . Congresso della Giovine Allemagna. 2. (Nottra Corropon-

denza] Corruzione dell' insegnamento. 3. Pauperismo. 4. Abbandono

del Cantone Ticino, ritrattazione d'un Prete, vie ferrate.

1. Non sono senz' importanza certe preziose rivelazioni fatteci dal-

1' Inddpendancc Beige intorno alia societa della Giovane Allemagna.

Pare, dice quel giornale, che i membri della Giovane Allemagna aves-

sero fermato di congregarsi in una campagna de'contorni di Ginevra:

ma che poscia, sia per non esporre a pericolo il sig. James Fazy, sia

perchepoco si fidavano diquel luogo, il conciliabolo si tenne aUrove.

Trattavasi di fare il novero de' sociiediriordinare lasettasopralebasi

della Giovane Italia, 1'esito della quale riputavasi accertato. Vuolsiche

pli aderenti alemanni salgano a 100 mila, ma che a motive del tributo

menstruo di 40 centes. le fila si diradino e invece di 50 non se ne trag-

gano che 12 o 13 mila lire al mese; la qual cosa dimostra che i zelan-

ti (per lo piii artisti di cui formerebbesi al bisogno lo stato maggiorc
deH'esercito rivoluzionario), non oltrepassano i26mila. Fufiittoilcon-

vegno supponendo che la quistione d'Oriente debba mettere in guerra
1* Europa. Da principio si declamo contro i traditori che rivelano I

segreti della societa a Governi stranieri. Riconobbesi che v'ha di sif-

falti delatori e che voglionsi percio stabilire de' tribunal! segreti per

pronunziarne giudizio e condanna. Venne respinla laproposta di fare

ona cassa federate (con le allre societa segrete) ; ciascuna avra cura

delle sue entrate come le parra meglio a vantaggio AvUa. propaganda
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c ilt lla liberta. Tutl.ma iiuaniunque I amoaiablrazlone stadisgiunta,
-lnl.il i. 1. 1 ijuanlo al movlmento politico. I*a Giovune Italia

fuudata molli anni addielro dal M.i/./.iiti |irv uno >volpmrnto ognor
erecouuU' ; laddove la (iiuviue Allettutgna, isliluitadaGuglielmo Marr

e d linili\ i ganizzalu in 1>\ i//n ,1 nel 1843, lascia mullu a desl-

dfiaic :
|

in.i opera di rislabilirla sopra basi novelie. Gravl

rove* i h.i |>i.-\ u. in <|Mrsii ulliiui tempi I'occulta propaganda che

in ogni luogo si esercita. stato riconosciulo che essa troverebbe

gravi diflicolta nell* Austria : clic da due aimi lo spirito rivoluzio-

nario avea inollo perdu lu nella Prussia e non s' era cmfeervalo vivldo

( i i \ ni. fuorche uelle provincie reuane. In decbu &nalmente die

-I i superior! si darebbe conto di codeste cundi/.ioni esiprovve*
derebbe aravvivar \afede che si va estinguendo. Alcuni Tedeschi fe-

cer parola deU'Ungheria e, sic-conic tenevasi per imminenteuna colli-

sione sulle spoude del Danubio, fu chieslo se uon convenisse mandarvi

di^li ugcnti a preparare gli spiriti-, ma generalmente si rtcoiiobbe che

dopo le ullime provvideiize dell'Austria non rimaneva piii speranza ve-

runa : esser bens^ viva la fede ne'cuori, ma non poteraene attendere

cooperauone altiva, dappoiche 1'elemenlo slavo erasi mescolato alia

quc^iionc. polilied ed avea modificato le idee phncipalmente nelU
Ti aii>il vania e nellaSlavonia per tal guisa che le presenli complicazio-
ni vcuivait considerate non tanlo come politiche, quanlo religiose. Da

quell' aduuaiua si venne in chiaro d' un falto curioso, ed e che il gia

Dill.itoi e Kossulli ha lultaviaintorno a se una specie di Governo com-

poslo de'dignilarii che lo circonduvano nella prima diltatura. Prelen-

desi che abbia pertino il suo Prefctlo di Polizia. Cio puo essere; non-

diuuMio non si deve negare che kossulh sia ormai cadulo in tale discre-

dilo cbe pin non se ne potra rilevare. Co&\ il giornale indir.ii.. il

quale avulo riguardo al partilo di cui e servitore, mcrita in tali mate-

lit una fude non ordinaria.

2 Peidula la speraiua di perverlire gli adulti, il Governo di Kri-

borgo procaccia di corrompcre la gioventii e I'eta piii lenerella afline

d" iniu .'lai \i il liberalismo sopra la corru/ione de* costurn i. A tale

.x-.|>() furono scelti maestri e libri opporluni, dopo resa obblipaloria

la frequenza delle pubbliche scuole. Piii d'un innocente ha rotlo allo

scoglio ialale e falto naufragio ; nondimeno, grazie all' oculatezza e

M>I \<--li. in/. i de' buoni padi-i di famiglia, il dantio non e cosl univer-

sale come potrebbe sospetlarsi per avventura. I'liimamente i consi-

j:li ( oinunali- dt-lla provincia Siginese indiri/^arono a' Direltori della

pubblica islruzione voti e preghiere per la riforma del corso normaJe

che i|uanlo prima debbesi aprire in Friborgo. Ne il metodo soltanlo

e niu>tanu'nle vituperevole ,
il fondo slesso dell' insegnaraenlo oon

va eseute da gravissime censure. Senlite quello che ue peuaano i
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nostri semplici, ma assennati campagnuoli: Tna scuola pe' catlolici

debb' esser cattolica: or se i libri ed i dettati di cui debbono servirsi

gli alunni sono composli da protestanti ,
ostili in molti passi alia re-

ligione cattolica e pieni di errori
$
se nelle le/ioni di storia naturale

si danno insegnamenti pin dicevoli ad istruir levatrici che non il no-

bil sesso; se si giltano dubbii arm si negano apertamente degli arlicoli

di fede, non & questo un avvelenar le fonti perche si diffonda ne' ri-

voli il veleno? Qual genitore osera commeltere a maestri cos\ foggiati

le piu care speranze di sua famiglia?

3. Sotto colore di lottare contro la miseria e levare in rinomanza

il Canlone, i Municipii di Friborgo e di Romout decisero di far venire

nelle loro citta certo numero di orologieri protestanti a piantarvi of-

ficine ed ammaestrar nell' arte i giovani artisti. A' nostri governanti

non ista punto a cuore il progresso dell' industria , bens\ quello del

liberalismo o meglio libertinismoche voivogliatechiamarlo. A questo

e non ad altro debbesi la miseria stragrande la quale da sei anni ci af-

fligge peggio che non fa la grandine rovesciata nel campo d' un agri-

coltore. Nel 47 il Cantone di Friborgo contavasi tra' pin floridi di

tutta la Svizzera; nel 53 e oppresso dalla piccola bagatella di 95 mi-

lioni di debiti ipotecarii. Dopo la guerra del Sonderbund i caporioni

della giovane Elvezia del Vallese, tolti i beni al clero, eranseli, sotto

finta di comprarli a danari sonanti, appropriali. Un giornale avverti

1'anno scorso che il prezzo della compera di colali ben'rnon era ancora

stato pagato. Dalli alia calunnia, gridarono arrovellati i compratori:
fino aH'ultimo danaruzzo noi abbiam saldate le ragioni. Ora il Cover-

no del Vallese pubblica i conti e fa manifesta la lor doppia sfronta-

tezza. Da una sola famiglia furon comperati per 60 mila lire beni

religiosi senza che quella siasi fino ad ora incomodata di pagare un
sol obolo. Nel la delta somma il Presidente del Consiglio entra debi-

tore di oltre 40 mila lire
,
e un cotal deputalo divenulo padrone di

altre terre pur tolte a religiosi del valore di 14,617 lire ha fatto Fe-

roico sacrifizio di sborsare in tutto 7 lire e 32 centesimi.

4. II Consiglio federale, dopo aver caldeggiata e resa colle sue im-

pudenti polemiche assai piu scabrosa in faccia dell' Austria la causa

del Canton Ticino, or si ritira e lascialo abbandonato a se stesso, ope-
rando in cio secondo la fede omai proverbiale de' nostri nuovi gover-

nanti. Fanno poi ridere i dabben uomini del Consiglio ticinese, i quali,

dopo aver bistrattato i diritti delle genti, vorrebbero solidaria con loro

tutta 1' Elvezia a porlar 1' ignominia e il danno de' loro spropositi

madornali.

E uscita una solenne ritrattazione del sig. Bartolomeo Bassi di

Sonvica
,
ecclesiastico e deputato al gran Consiglio Ticinese

,
il quale

avea gia votato per la vendita dei beni ecclesiastic! . Dichiara nullo
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e quasi non ;\\ \cimto il suo sufTragio, lo detesla, lo proscrive e con*

danna come il pcggior de' mbfatli di cul slasi reso colpevole in lutta

la -u. i vita.

II mondo mercantile e tutto inteso alle vie ferrate . le quali sono

come mi porno di discordia gitlato nell' 1. 1 \tvi.i. Ogni Cantone vuol

aver il suo tronco. La questione principale e quella del passaggio
delle Alpi e due proposle furono fatle e messe avanti da' loro fautori.

Dal Piemonte si favorisce la tinea del Lukmanier, ma quella del 8. Got-

tardo la vincera probabilmente 1 .

SPAC.NA e PORTOGALI.O. 1. Condiziotii volute dal (Jovcrno spagnuolo a pro-

posito del cimitcro pei protesUnti. 2. II Times proibito nella Spagna.
3. Protesta del Clero portoghese.

1 . K cosa veramente degna di essere ponderata che la mala pianta

dd protestanlesimo abbia saputo, dove piii dove meno, insinuarsi in

tutte le nazioni, non esclusa I' Italia, e soltanto nella Spagna non sia

pervenuta finora ad attecchire neanche leggermente. Eppure gli sforzi

e le arti adoperate a talescopo non furono poche, nc meno scaltrite:

ma, la Dio merce, trovarono sempre popolo e governanti abbastanza

oculati nel rigettare ogni merce sospetta per quantunque speciosa e

all'apparenza innocente. Anche in queste ultime settimane il Governo

spagnuolo fece opera lodevolissima a proposito delle sepolture pro-

testanliche. Da qualche tempo richiedevalo il sig. Howden ambascia-

dore inglese a Madrid che fosse data liberta a' protestanti di condurre

aU'ullima dimora i loro morli trapassati nellaSpagna, con quelle pom-

pe che essi giudicano convenienti. Risposegli il General l^rsundi con

una Mota, la quale fissando a certa dislanza e in luogo appartalo dal-

la Capitale il richiesto cimitero, esige che nessuna chiesa o cappella

vi si costruisca: nessunallo o indizio vi si fuccia di cullo religioso: e

ogni pompa e pubblicila si evili nel trasporlo del cadavere. Queste

restrizioni indegnarono il nobile Howden, il quale confessando aper-

to la sua irritazione rispose: meravigliarsi altamente del volersi con

tanto rigore proibita ogni specie di pompa funerale: tal frase essere

troppo ambigua anzi intollerante ;
non cos\ pralicarsi nell' Inghil-

terra dove, se per disgrazia (giunto ch' egli Ti sia tra breve) s'abbatte

nella salma d'uno Spagnuolo trasportato pomposamente al sepolcro ,

scopresi il capo, addolcisce il suo dolore col pensiero che quel cada-

vere avra cristiana sepoltura, e soddisili per tal modo al suo amor pro-

prio ricordandosi che lal omaggio e reso ad una creatura di Dio. ecc.

1 Ci e arrivata per via tclegrafica la nolizia : che la discussione tonuU a

talc scopo in Uellinzooa tcrmino col trionib compiuto della linea del Lukmanier.
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1' Ambasriadore
,

il quale ,
alto locato com' e

,
non vide o non

voile vedere la immensa dispart!a checorre Ira'cattolici e protestanti,

e che quella ch' egli dice tolleranza, se negli ultimi e dovere
, puo

cssere illecita o almeno sconvenevole ne
1

primi.
2. Un secondo alto e sopraggiunto a confermare le nostre asserzio-

nl. Noi non possiam racconlarlo con parole piu religiose delle ado-

perate dal Min. Egana in una sua recente Circolare, la quale dice co-

sl : I nemici del la pace che or gode la Spagna, non potendo in que-
sto suolo oltraggiare ogni giorno la pubblica decenza e vilipendere
cio che qui si venera come obbietto di culto, cercarono in terra slra-

niera penne e scrittori che si acconciassero al loro perfido disegno.

Daqualche tempo riceviamo con indignazione certi arlicoli del Times

intesi a lacerare e manomettere di proposito quanto ha di pin caro

ogni vero Spagnuolo. Codesto scandalo non puo tollerarsi piu avanti;
la dignita pubblica lo riprova ,

il sentimento monarchico del paese
lo respinge con orrore, e la stessa liberta se ne adonta come d' un
lurido spettro che cerca affievolire e perdere cos\ bella causa. II ri-

mediare adunque a tanto male e il rimediarvi senza indugio e in for-

ma solenne, per indicare quanto sia vivo nella Spagna il sentimento

dell'offesa dignita nazionale, non e solo compiere un importante do-

vere del Governo, ma bensl rispondere a quel grande e generoso de-

siderio della nazione, senza di cui indarno chiederebbesi rispetto alle

autorita e pace allo Stato. Per tali motivi ecc. S. M. la Regina proi-
bisce in tutti i suoi Stati la circolazione e la leltura del detto giorna-

le, minacciando di eslendere lo stesso rigore verso tutti gli altri pe-
riodici interni o forestieri, i quali non mostreranno la debita osser-

vanza a'nobilissimi obbietti che la nostra nazione cattolica e monar-
chica venera da tanti secoli per ispirito di legalita, di gratitudine, di

giustizia, e perfino per certa ispirazione cavalleresca propria e degna
della nobile ra/za spagnuola . Questo e sentire e parlare da uomo !

3. Del Portogallo abbiamo un beU'atto a registrare. Dicevamo

(vol. HI, pag. 596J che la nazione intera si mostro stomacata della

oltracotanza di alcuni pochi suoi rappresentanti ,
i quali vilipesero

in Parlamento 1' autorita della Chiesa. Or godiamo di aggiugnere che

un numeroso drappello del Clero piu eletto pubblicava per le stam-

pe una solenne protesta contro 1'operato nella Camera in quella cir-

costanza : contro la spacciata calunnia che il pensare di qualche mi-

scredente sia comune alia nazione ; contro 1'asserzione che il Papa non

possa riftutare d' innalzare all' Kpiscopato i presentitigli dal poter
secolare : in una parola conlro tutte le dottrine scismatiche ed ctero-

dosse forrriolate in quella sessione tristamente memoranda. Ricono-

sce nel Vicario di Cristo la supremazia di giurisdiziorie e non solo di

dignita e di onore ecc. Anche i compilatori del giornale A tiaqao
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dopo questi un buou numero di dhoti crcdeuti, fiure delle principali

iamiglic di Lbbona, fecero allo di adesione a' uobili e caUnlui senli-

menti supra espies*!.

STATI-UMITI, E VENEZUELA. 1. La spedizione del Giappone. 2. 'Lqjge re-

cente di New-Jersey. 3. Galami la pubbliche. 4. Itovina toUle di

Ci

1. Dopo parecchi raesi trascorsi dulla partenza della flolta ameri-

iian.i alia voitu del (iiappooe qualche raro giornale comincia u dirci

die avendo il Capitano proibito rigorosamenle a'suoi di scriver mil la,

nun >r ne sanno vere notizie. Tutlavia il New-York Herald ci fa >a-

pere che la fregata a vapore il Mississipi, capilana dell'armata, giunse

il 7 Aprile a Hong-Kong, e che unilasi a parecchi allri legni guerrieri

della sua Holla riparti nello slesso mese alia volla delle isole Loo-

Choo, dove aspetlavansi allri baslimenti da guerra degli Slati-l nili.

Quiitdi dovea avviarsi verso Nangazaki, il solo porlo giapponese

aperlo a' forestieri. Speravasi di far ritorno a Hong-Kong in sul ca-

dere di Sellembre ; il che ove accadesse, si verrebbe a sapere prima
dell'anno nuovo U risullamenlo della famosa impresa. Mollizelanti

callolici fecero voli e slabilirouo perfino una associazione di pregbiere

perche si aprano di bel uuovo al Vangelo le porte di quell' isola

svenlurala. Chi puo leggere ne' disegni della divina Provvidenza?

Secondo i consigli umani poco resta a sperare , mm solo perche gli

Americaiii non si curan guari di far parle a' Giapponesi de' bencfizii

del Crisliauesimo, ma soprallullo perche alcune lettere veuute dalla

Cuia allorquando la Holla era ancorata ne' suoi port! ci annunziano

che il Capilano Perry e malcoutento del suo Governo da cui dicesi

frodato delle promesse di fargli arrivare allri Ire grossi legni da guer-

ra; U che indurrallo a procedere ollre con grande circospezione come

chi non ha ibrza baslevole da spiegare irancamenle lo scopo e la giu-

slizia della sua mission c.

2. II corpo legislalivo di New-Jersey (uno degli Slati-Uniti) nell'ul-

tima sua sedula approvo certa legge die coiisidera i briaconi quail

menlecalli e dichiarali incapaci di amminblrare le loro sostanze.Quin-

di la Corledi Princeton appliou immediatamente la nuova legge conlro

un col.ile dedilo eccessivamente a' liquori. Provata, secondo le solilc

forme, la reila dell'accusalo, vennegli lolla 1'amministrazione de'beni

e poslosollo tulela fino a che corregga 1'abiluale suo delilto. Int. into

perche nessuno porga alimento al vizioso, furono intimate severissime

pene a' mercanli di liquori i quali osassero vendergli la merce prol-

bita. Luminoso esempio degno di essere ponderate da' modern! ri-

formalori.
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3. Non meno di dugento vittime al giorno si miete la febbre pialla

nella nuova Orleans degli Stati Unili. Quantunque i particolari che

ce ne trasmette la stampa sieno a un dipresso comuni a tutte le 'pe-

stilenze
,
ve n' ha tuttavia di cosi leneri a un tempo e spaventosi da

cavar il pianto.ad ogni bennalo lettore. A nuova York i calori dello

scorso mese fuion eccessivi e falali a buon numero di cittadini. Ba-

sti dire che in un giorno solo, siccome cosla, perirono poco meno di

cinquanta persone atterrate dal cos\ detto chiodo solare o da somi-

glianti malattie e che le vampe estive durarono a produrre gli stessi

effetti per parecchie settimane. Verso il Norte grandi sventure sulle

Tie ferrate. In una settimana contaronsi non meno di sei grayissimi
disastri cagionali da cozzi, da sregolamenti ,

da sfascio di velture con

danno irreparabile di molte vile umane.
4. Ala la strage piu luttuosa avvenne nella Repubblica democratica

della Venezuela, ove 1'intera cilia di Cumana fu, non e guari, distrutta

dal terremuoto. La qual citta di antichissima origine, in quanto fu la

prima a fabbricarsi dagF Ispani sul continente americano
,
era gia

stata nel 1766 interamente disfatta dal terribile flagello ;
ricostrutta

incontro di bel nuovo nel 97 la stessa sciagura. Ora erano ses-

sant' anni che le sue case novelle fabbricate a poca levatura e con-

tenenli forse un dodicimila abitatori se ne stavano in piedi, quan-
do il 15 Luglio di quest' anno, dopo qualche leggera commozione di

cui nessuno per antica abiludine avea fatto caso, succedette tale sco-

timento, che d' un colpo ogni ediflzio fu pareggiato al suolo. Questo

per sopraggiunta s'aperseene scalurirono colonne d'acqua bollente.

II ponte che s' inarcava sopra il Manzanares da cui la cilta era corsa

rimase ingoiato dalle onde, eil fiume stesso orribilmente gonfio stra-

ripo in ogni senso
,
intanto che il mare ritiratosi da prima e poi cre-

sciuto di repente inondava i ruderi delle atterrate mura, ed i moltis-

simi cadaveri e moribondi che vi eran solto stritolati. Numerose fa-

miglie disparvero interamente e di quanti voile risparmiati dalla

morte la divina Prorvidenza non e alcuno che non abbia a piangere
estinto qualche stretto parente. Era delta citta da qualche tempo in

discordia politica e divisa in fazioni siccome e tuttora quella Repub-
blica straziata da tanti rimestatori che la travagliano senza riposo.

Alcuni pochi fra' metlitori di discordie che lavoravano ad agitare quel

popolo infelice scampati dal I' eccidio se ne partirono insieme co' ca-

porali del Governo provvisorio. Tanto visibile parve a tutti la col-

lera divina, che le passioni umane ne dovettero restare affrante cd

umiliate.
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UlfA CONSlDERAZiONE. Lu fame, U peste e U guerra ci minacciano.

Tre sono le principall calamita con cui Dio suol visitare i popoli

le nazioni : la fame, la pesle e la guerra. Or lulte Ire ci si moslrano

minacciose ; sebbcne , la Dio merer, sieno ancor mollo rimote dalle

noslre contrade. La fame travaglia da molti mesi alcune provincle

dell' ubertosissima Spagna. In parecchie citta di Francia, del !'.< I-

gio ,
di Svizzera

,
di Piemonte avvennero tumulti pel caro del pa-

ne, cotalche parecchi Govern! tin on coslretti fin d'ora di pigliare

all' uopo serii provvedimenti. Che se incarisce il pane due mesi dopo
la ricolta che awerra nellaprossimaprimavera? Ammetlasi pure che

1'ingordigia de' mercatanti e il mal genio della rivoluzione lavorino di

concerto a scontentare il popolo; non puo tuttavia negarsi che le stem-

perate slagioni fecero notevolmente fallire le messi e le speranze de'

coloni. Egli e vero che nella Russia meridionale vi fu grande compenso
e che secondo le ul time relazioni, rigurgitano fuor dell' usalo i granai

di Odessa; ma chi tiene le chiavi di quello sterminato emporio?
11 colera dopo aver funestato la capitate della Russia e parecchie

citta principal! dell'impero, passo nella Svezia, quindl nella Danimar-

ca, poscia nella Prussia d' onde iacendo un salto improwiso s'appicco

quinci a Londra e a New-Castle , quindi nella Bessarabia al di la del

Prulh, proprio a' confini de' principal! Danubiani, e in tutti i luoghi

sovraccennati abbatte vittime e mena ogni giorno di molte stragi.

Altri paesi piii vicini gia sidicon infetti, maforse le son dicerie senza

fondamento. Ad ogni modo ,
essendo il morbo probabilmente , per

non dire (secondo 1'esperienza di alcuni fatti recentissimi) quasi cer-

tamente epidemico ,
con quanta rapidita si potrebbe diffondere ora

che e giunlo nel cenlro d' Europa ove cominciano le reti indefinite

delle vie ferrate e per conseguenza un attivissimo molo di merci e di

viaggiatori?

Della guerra non occorre parlare dopo il deltone da'piu assennati

periodici, i quali fin dal principio della presente conlroversia riposero

nella pace e uella guerra d'oriente la pace e la guerra di buona parte

d Luropa. A qual segno sien giunti gli affari del levante, e accennato

piii sopra. In allri secoli un tafferuglio in Turchia sarebbe stato per

il resto del continente come avvenuto in un allro mondo : ora non e

pin c os\
;
le distanze si son abbreviate e il cozzo orientale troyerebbe

eco e contracolpo in molte regioni Europee. Or chi assicura 1' Italia

da tulte e Ire le calamita anzidette ,
ciascuna delle quali e gravida

di sciagure e di morti?
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III.

COSE SCIENTIFICHE.

i. Guore pneumatico-respiralorio del prof. Gandolfi 2. La comeU di Klinker-

fues 3. Produzione artificiale del diamante.

1. Egli e noto che I'insomamenlo dell'aria respirabile nei polmoni
e nit7./.o efficacissimo per richiamare a vita gli uomiin apparente-
mente morti, chc diooasi asfissiati: ed e noto altresl che due gene*
ralissimi metodi soglionsi ora adoperare. L'uno e 1' insoffiare 1' aria di

bocca inbocca : 1'altro e 1'usare un qualche strumento meccanico, per
mo' d' esempio un soffietto. Ora quantunque il primo naetodo abbia

sue ragiom di preferenza sopra il secondo
,
sia perche 1'aria cosl ispi-

rata e piii conforme al viscere che la riceve
,

sia perche la misura e

da se proporziouala alia capacita polmouale: nondimeno i molti

svantaggi riconosciutivi han fatto volgere le cure dei dolti a perfe-

zionare il secondo. Cos\ ebbesi il soffietto respiratorio d' Hunter per-

fezionato dal prof. Configliacchi; ebbesi il tdbo laringeo diChaussier;

ebbesi il soffietto di Corey variato un poco da Rouland; quello del

Borzellotti, quello di Pichel : s' ebbero le pompe respiratorie di Marc

e di Nopp. Ma lutti cotesti arnesi furono trovati dalla pratica o im-

perfelti, o pericolosi, o pregiudizievoli. II ch. prof. Gandolfl di Mo-

dena voile studiare la ragion generale di queste comuni imperfezio-

ni, e la trovo nell'avvicendarsi che facevano coll'insufflar 1'aria ladi-

latazione e il restringimento delle parti polmonari-, il quale avvicen-

darsi, quando e prodotto dall'arte esterna, produce V ulcerazione nel

tessuto polmonare, incurabile malattia. Scorto il vizio, gli fu agevole
trovarne il rimed io. Bisognava inventare un artificio, il quale sosti-

tuisse nel polmone 1'aria respirabile all'aria cattiva, e al tempo stes-

so non facesse variare in nessun momento di tempo la capacita di

quel viscere. Penso adunque che un cilindro a doppio stantuffo, 1'uno

aspirante, 1'altro premenle, potrebbe, la merce d' una siringa flessi-

bile e a doppio canaletto o lume che vogliasi dire, tant' aria respira-

bile introdurre nel polmone colla tromba premente, quant' aria mal-

sana ne estrarrebbe al tempo medesimo colla tromba aspirante: a si-

militudine dell'entrare ed uscir del sangue dal cuore. Per questa si-

miglianza il ch. sig. professore chiamo il suo strumento Cuore pneu-

matico-reapiratorio, e il suffragio favorevole dell' insigne Societa me-

dico-chirurgica di Bologna ne e mallevadrke che il modenese profes-

sore ha ottenuto perfettamente il suo bello e profittevole intento. Chi

volesse leggere la descrizione dell'ingegno mentovato legga il fasc. IX

dell'opera Fondamenti delta medicina forense analitica che va, pei tipi

del Vincenzi di Modena, pubblicaudo il dotto professore : ovvero la
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Jieffriziont sptcidk deliopparato, mcssa a stampa in Modcna pel Upi
del Pel Ion i.

2. Non abbiamo polulo parlar prima d'ora della bella cometa die

in la |u iina volla osscrvata a (iolt'mya daJ sig. Kliukci foes il 10 Giu-

gno 1853, e che ha fnmalo per Uc mesi I'atU-n/ioiie c gli sludii de-

uli a-iionomi. non menoche In curioslla degli spettalori. A quest'ora

saran nole alia mappior parte dei nostri lellorl lulte le partirolarlta

fatle osservare dai chiaris>iml aslronomi Hind, Petit, Secchi, Mathieti,

Klinkei fues ecc. ecc. Nondimeno non sara vano per tulti 1'espoiTC

qui brevemenle alcuni punti degni di maggiore riHcssione. In primo
luogo il nucleo del la cometa si e conservato IK -I la sua forma rotun-

da con assai i egolai ita, salvo chc nelle sere 24 e 25 Agosto che paneva
nella parte anleriore fornilo di pennacchi, e nella seguentc del 26

che non mostrava cos\ risentita e spiccata la sua forma come per lo

iniiaii/i. II. La posi/.ionc della coda fu come sempre opposta al sole,

pero osservata da noi per iscorcio. La larghezza non usc\ forse mai

da circa un quarto di grado. La lunghe//a fu varia : da piccolissima

die era sulle prime, aiuiu sempre ed enormemente crescendo fino ad

eslendersi nella scrata del 27 Agosto ad otto gradi almen/> ,
chc sono

undici milioni e nuv/.o di miglia. Ill La celerita del suo corso fu

grandissima. Dal mcz/.od'i del 25 Agosto fino alle 7 a. m. del 2 Set-

tembre percorse 12 milioni di.leghe con celerita crescente: in moda
che dal 1 al 2 Settembre compie il cammino di 12 leghe e mezzo per
ciascun minuto secondo. IV. 11 maggior suo avvicinamento alia terra

fu nel 5 Seltembre quando il suo nucleo trovavasi al perigeo. Ora a

void supporre la lunghe/za della coda anche due volte il detto da

noi piii innan/i. in quella sera della masslma vicinanza essa era Ion-

taata da I la terra nicnle mcno che un circa 68 milioni di miglia. V. Di

qui vcdoi che non pote in nessuna maniera recar danno al nostro

pianola, quando anche si volesse supporre, cio che non e, dirigersi

essa precisamenle verso di noi. La sola piccola influenza dcll'a/.io-

ne ratorifica di qwesto luminare si potra con precisione calcolare

quando ne saran ben conosciute le fast. VI. Anche in questa come in

jualche altra cometa fu osservalo che il mezzo della coda era molto

meno luminoso die gli orll: e cio si vedeva chiarissimo negli ul-

timi giorni. .Ma singolarita tutto propria di questa cometa fu chc il

nueleo apptu iva quasi diviso e separate dal resto e circondato a certa

dislan/a dalla chioma che poi ripiegandosi gencrava la coda. II P.

Secchi congetlura che la piii probabile supposizione che possa farsl

die la coda sia in parle analoga ai nostri vapori. che sollevan-

in alto si condcnsano nel freddo, e cos\ acquistano facolla di ri-

la luce, mcnlie ^i uianltMi^onu diafani dove sono elastic!

j il suolo. VII. Gli elenienli dell'oibita paru!>olica calcolatl
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dal sig. C. Mathieu sopra un arco abbastanza lungo colle osservazio-

ni fatte a Gottinga (11 Giugno) , Amburgo (
19 Luglio) e Parigi (24

Agosto), sono i seguenti:

Passaggio al perielio Settembre 1853 1. 746. 833.

Distanza perielia 0. 306. 006.

Lonaitndine del nodo ascendente 140. 28.' 8." 7.) _ .

Longitudine del perielio . . . Sll.o l.' 24." 4.\
Eq 'M' de

Inclinazione dell'orbita . . 61. <> 29.' 40." 7.

Direzione del movimento . . . diretta.

3. Nella tornata del 5 Settembre tenutasi dall' Accademia delle

Scienze in Parigi, il ch. Pr. Despretz annunzio fra le altre cose come

egli sia riuscito, per mezzo della lenta volalilizzazione prodotla con

una corrente d' indnzione, di convertire il carbon puro di zucchero in

piccolissimi cristalli ottaedri dotati della proprieta di pulire i rubini,

propriela che apparliene esclusivamente al diamante.

Gia eransi dal medesimo dotto e sagace sperimentatore col fuoco

della pila avuti crislalli perfettissimi da molti corpi: per averli e/iandio

dal carbone vi sarebbero bisognate delle coppelle che reggessero al

fuoco piu del carbone istesso, e quesle non vi sono. In luogo adun-

que di domandare i diamanti al carbone fuso
,

li ha richiesti al car-

bone volatilizzato. All'un dei capi d'un pallone di vetro pose un ci-

lindretto del piu puro carbone di zucchero, grosso un centimelro
;
al-

1'altro un fascetto di 12 flli di platino, colle punte discosto dal car-

bone quasi sei centimetri. Tolla 1'aria dal pallone, e facendovi per

oltre ad un mese circolare sempre la corrente d' induzione del so-

lito suo apparato di Ruhmkorff, animate da qualtro element! della

pila di Daniel, trasse quei fill di platino coverti d'uno straticello ne-

ro di carbone. 11 microscopio mostro al sig. Despretz, ed al sig. De

Lafosse celebre cristallografo, dei piccoli ottaedri neri, e altri oltaedri

bianchi opalini. 11 sig. Goudin
, peritissimo di pietre dure, saggio

quella polvere al polimento dei rubini, e la trovo corrispondente ed

eguale al diamante. L' intento cercato avea conseguito il sig. Des-

pretz, se doveva egli stare alle sue proprie osservazioni, ed al giudi-

zio di uomini cos! periti. II convertire adunque il carbone in dia-

mante, che si annunzio possibile solo colla elettricita
,
ora sembra

dal fatto comprovato ,
merce 1' ingegnosa perseveranza del Despretz

nel cimentare alle correnti della pila i corpi anche piu retratlarii.

Facendo la Rivista Milano ed i Principi di Savoia (vol. ///, pag.
560 e segg. ) credemmo che 1'A. Antonio Gasati fosse il gia Presidenle

nel Governo provvisorio di Milano. Siamo di cola awertiti Antonio
essere un parente dell' ex Preside il quale ha nome Gabriele. Cos^

pure 1'Ausonio Franchi (vol. Ill, pag. 681) e veramente il sac. Bona-

vino, ma non e professore.
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IL PATRONATO PORTOGIIESE

Dai porhi cenni fattine altrove i nostri lettori debbono avere suf-

ficiente contezza dell' uno non meno che dell' altro subbietto posti

in fronte a quest' articolo. 11 Breve del regnante Pontefice Pio IX

sot to la data del 9 Maggio 1853 e da noi ricordato a pag. 475 del

terzo volume , pu6 fare intendere a quale termine siano condottf

le cristianita dell'India cisgangetica da uno scisma malaugurato, che

divide miriadi di cattolici dal centro della fede. Le acerbe ed impu-

denti diatribe levatesi nella Camera portoghese ad occasione di quel

Breve medesimo, e da noi toccate a pag. 476, 595, fan compren-

dere in quale singolare maniera quei Parlamentari volteriani inten-

dono il diritto del Patronato.

Noi crediamo di utilita segnalata per la nostra Italia, e diciamo

eziandio pel resto di Europa, lo spargere qualche lume sopra una

quistione die, quantunque agitata in lontane contrade, si attiene

tuttavia coi principii e colle pratiche, delle quali ha dovuto bene

spesso intrattenersi la Civilta Cattolica. Ce ne porge poi il destro e

Serie 11, vol. IV. 9
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ce ne somministra la materia un opuscolo venutoci or ha pochi gior-

u i alle mani colla data di Genova 1853, e intitolato : Cenni sulla qui-

slione del Patronato Indo-Porloyhese proposli da un Missionario

dell' India in Ire Memorie. L' Autore delle Memorie non pure ci per-

mette ma c' invita quasi ad attingere largamente dal suo scritto

dicendoci nella protesta che leggesi alia prima pagina : Yogliano

K ;ulun(|iic i giornalisti cattolki approfittafsi di qoesti documenti

autentici, onde trarre argomenti a confutare 1'audacia scandalosa

di quei giornalisti portoghesi che per difendere il preteso Patro-

K nato
, vorrebbero fosse immolata alle loro ambizioni la salute

eterna delle anhne. E noi Ce ne approfitteremo tanto piu di buon

grado,quanto che i fatti a narrarsi e le dottrine a tutelarsi sono per

1'Europa, per 1'Italia e nei tempi che corrono d'importanza suprema.

Ci e d' uopo nondimeno pigliar le mosse da alquanto piu alto che

non fan le Memorie.

Nel languore a che 6 divenuta a' di nostri la fede noi non ci po-

tremmo formare un concetto di quello zelo altamente operoso onde

le Potenze cattoliche
,
e segnatamente la Spagna ed il Portogallo ,

nei secoli XVI e XVII ordinavano principalmente le longinque spe-

clizioni
,

le nuove scoperte , gli acquisti di terre fino allora scono-

seiute all' allargamento del regno di risto
,
ed alia propagazio-

ne della sua fede. <Con sotto gli occhi lo spettacolo dell' anglicana

tnghttterra e di qualche altrn gente eterodossa
,
che non conoscono

altro sc-opo delle loro navigafeidni e dei loro dominii coloniali fuorche

q*rello della vofutta e <tel danaro
,
noi qaasi non sapremmo credere

che vi fosse un setolo, nei quale Moarchi potenti, intrepidi navi-

gatori, duci valofosi
,
e dircmmo quasi intere nazioni non avessero

a promettersi pid bel frutto dai nuovi dominii tra i pagani ,
che

quello d'innalzarvi sopra la loro bandiera nafcionale il vessillo rive-

rito della Croce. Ma tjuesto secolo ad onore del cattolico incivili-

mento vi fu : non sappiamo se esso sia per tornare
;
e certo ne ab-

biamo poca speranza al vedere ch il nostro, operante politicamen-

te e civilmente
, appena sa fafe ltro che distroggere il fatto ad

opera di tante gtoriose faticbe dei nostri maggiori.
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Ai Re lusitani non fu ostacolo la ristrettezza del loro dominii

europei a farsi potenti lungo le coste occidenUii dell' Africa e piu

ancora nella vastissiina Penisola indoslanioa quasi tutla, se non do-

ma dalli- aruii, fatla cerlo o tri but aria, o almeno riverente al norae

dei Portoghesi. Al fiancodei navigator! dei guerrieri moveanori-

\ Hiii ed ainmirati p\i apostolici opera! ;
si piantava e slendevasi

quasi nel medesimo tempo I

1

iuflueuzalusitana, la cogniziooe di Dio

e del sun Cristo, e con essa un incivilimento che in naziooi, vergtni

dagl
1

inll II-M corrompitori delJa no&tra deerepita cultura, avreM*

dato frutti meravigliosi alia societa ed alia Chiesa. Si fabbricavano

teiupU, si erigevano monasteri, si fondavaao vescovati, s'iniziavano

scuole e collegi, si stabilivano spedali, orbnotrofii, e quanto di piu

acconcio potea cola trapiantarsi delie uostre saluturi istituzioni

europee: lutto cio poi con tanta alacrita, con tan la muniiicenza e

diremo and n- profusione dalk parte dei Re di Portogallo . che cbi

ne vedesse anche a' di nostri i frutti superstiti nan potrebbe non

ammirarsene grandemente , soprattutto atteso la diflicolta e la len-

tezza delle comunicazioni, onde per quel tempo il nuovo al vecchio

xnondo si collegava.

Fu naturale che i Romani Pontefici non solamente secondassero

alacri le intenzioni zelanti di quei religiosi Monarchi . ma eziandio

li favorissero di tutte quelle premincnze e di tutti quei privilegi

che, mentre attestavano la loro gratitudine, servivano a mantenere

il buono accordo tra le due autorita in quelle remotissime regioni.

Paolo III con una Bolla del 3 Nov. 153-i, isdtuiva la sede vescovile

di Goa
;
e ne determinava i limiti tra lo sterminato tratto di paese

che si stende dal Capo di Buona Speranza ai coniini della Cina. Di

quella sede conferiva il Patronato al Re di PortogaUo ed ai suoi

successor!
,
e cio a riguardo di fondazione e dotazione , in quanto

quei Monarchi non pure avevano dotata la nuova sede ,
ma accet-

iavano T obbligo di fondar chiese e monasteri
,
di mantenere e ri-

parare i sarri edifizii, di stipendiare i rettori, i vicarii, i oappellani e

via discorrendo. Ventitr^ anni appresso cioe nel 4 Feb. 1587 Pao-

lo IV
, moltiplicando in quelle regioni la cristianita

,
divideva in tre
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il vescovato di Goa
, questo erigendo in metropolitano ,

ed aggre-

gandovi i suffragariei di Coccino e di Malacca. Gregorio terzodeci-

mo in 1

! 1575 istituiva il vescovato di Macao che abbracciava i due

imperi della Cina e del Giappone. Di questo, non meno che dei pri-

mi, ambedue i ricordati Sommi Pontefici conferivano il Patronato ai

Re di Portogallo ;
ma alle medesime condizioni ed al medesimo ti-

tolo ex meris fundationibus et dotationibus. Ne si pratico diversa-

mente pei vescovati nel tempo seguente istituiti; e quantunque

nella Bolla gregoriana si dicesse che a quella regalia non si sarebbe

potuto derogare senza espresso consentimento del Patrono, e chiaro

che con ci6 i Romani Pontefici non intesero e non poteano inten-

dere di vincolare in perpetuo il loro apostolico ministero, lascian-

dolo interamente alia discrezione di un potere estraneo e incompe-

tente qual e il laicale. Come ne pure intesero ne poteano intendere

di sconvolgere il diritto canonico
;

il quale come stabilisce i diritti

e i doveri del patrono ,
cosi assegna le cause per cui questi puo

talvolta decadere non sol per sentenza ma eziandio di per se dal suo

Patronato in quanto manca agli obblighi che assunse nel conse-

guirlo. E qui vogliamo avvertire quanto vadano lungi dal vero

coloro che stoltamente credono il Patronato essere un necessario

efletto della fondazione, quando esso non e che un gratuito benefi-

zio della Sede Apostolica. La fondazione o dotazione e un mero

dono che si fa alia Chiesa
;

il diritto di Patronato e un mero privi-

legio che la Chiesa gratuitamente concede
,
mossa da gratitudine

verso U donatore. Se fosse altrimenti s' incorrerebbe simonia
5
es-

sendo simonia il barattare o contrattare non sol cosa spirituale ma

ancora ci6 che colla cosa spirituale e connessa.

Noi passiamo sotto silenzio le infinite brighe che si agitarono tra

la corte di Lisbona e la Santa Sede fino a mezzo il passato secolo
;

nel qual tratto di tempo i Romani Pontefici con isquisita delica-

tezza ogni qualvolta non poteano comporsi col presunto patrono

quanto alia erezione di nuovi vescovati
,
vi provvedevano colla no-

mina di Vicarii apostolici con poteri episcopal! e ricevuti immedia-

tamente dalla Sede Romana. Con somigliante tcmperamento menlre
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per 1' una parte si rispettavano fino le pretension! graluite della

corte di Lisbona, si otteneva per 1'altra che le nascenli cristianila

non restassero senza pascoli ,
senza pastor! e quasi fuori della catto-

lica gerarchia.

Cosi si procedette fino a molto inoltrato il secolo XMH
, quan-

do le vertigini rivoluzionarie ed anticattoliche avendo compresc

quasi tutti i Gabinetti di Europa, ed il portogbese forse piu di tutti

e pria di tutti, merce le influenze e le pratiche del sacrilegamcnte

scellerato Poinbal, non fu piu possibile intendersi col Patrono, i cui

diritti erano maneggiali da persecutor!. Se in Europa la Cbiesa eb-

be tanto a soflrire nel suo capo c in-lit- sue membra, da Principi e

popoli che forse non banno ancora abbastanza espiata quella per-

secuzione parricida, s' immagini che doveva essere in quelle l<m-

ginque regioni , dove i Ministri poteano meglio ravvolgere i fatli

e opprimere la Chiesa a loro capriccio. Le sedi vescovili restarono

lunghi anni vacant!; 1'uno e 1'altro clero abbandonato a se stesso

senza la guida ed i correggimenti cosi necessarii ad una sacra mili-

zia non ancora ben raflermata. E tutto ci6 dovea condurre quelle

cristianita, frutto che erano di tanti sudori e di tanto sangue, ad una

prostrazione da fame temere di anno in anno il totale deperimen-

to. E i segni ne apparivano ogni giorno piu chiari . fino a muni-

festarvisi pria le disposizioni poscia gli rlVt-ui dolorosi di un malau-

gurato scisma, per lo quale meglio di dugento cinquanta mila cri-

stiani aderiscono per inganno o per mala volonta a pretesi Vescovi,

ad illegittimi preti non riconosciuti dalla Sede Romana, che da

essa non hanno ricevuta ne missione, no autorita
,
e che trovavano

luttavia in Portogallo non che approvazione ma incoraggiamento

alia loro ribellione.

Alia Santa Sede ncssuno appunto mai la taccia di essere avven-

tata o corriva ; e noi crediamo che quasi un secolo di pratiche . di

uffici e diciamo ancora di preghiere edi scongiuri dei Romani Pon-

tefici presso la corte di Lisbona perche si provvedesse una volta a

tanta rovina delle anime, sia argomento di longanimita meraviglio-

sa
,
e giustifichi pienamente I' adoperato dalla gloriosa memoria di
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Gregorio XVI nel Breve apostolico del 24 Aprile 1838 che comin-

cia Miilia praeclare. In questo Breve, senza clie si rechi oflesa al Pa-

tronato portoghese, si provvede alia spirituale amministrazione dd-

le cristianita cisgangetiche, merce la erezione di ventidue vicariati

apostolici di cui si definiscono i limiti, si coordinano le incumbenze

e si nominano eziandio gli amministratori. Con cio pareva che lo

scisma dovesse esser tronco dalla radice-, e vi era a sperare che a po-

co a poco o si ravvedessero i dissidenti o almeno che col tempo sa-

rebber cessati per morle. Ma una sventurata condescendenza al Pa-

tronato di Portogallo inaridi quelie speranze, e getto lo scornpiglio

in quel paese che andava a poco a poco riordinandosi.

Sulla proposta del Gabinelto di Lisbona fu nominato Arcivescovo

di Goa nel 1842 un tal Torres de Sylva, al quale dalla Santa Sede

fu data la Bolla d'istituzione secondo T antico stile come a Primate

dell' Indie
;
ma nel tempo medesimo con un Breve gli si limitavano

quei poteri alia sola diocesi di Goa
, gli s' imponeva di rispettare le

giurisdizioni dei Yicarii apostolici ,
sui quali non gli si attribuiva

autorita di sorta
,
anzi espressamente gli si dinegava. Ma il Tor-

res d' indole turbolenta, di smisurato orgoglio e di sensi scismatico.

recatosi a Goa nel seguente anno fe pubblica la Bolla senza fiatare

del Breve ; ne neg6 anzi la esistenza ed il valore ai Vicarii che ne

erano istruiti
, pretese governare tutte le Chiese indiane

,
si uni

strettamente cogli scismalici
;
e quasi vi fossero cola pochi preti di

questa farina
, egli ne ordin6 non meno di 800

;
e s' immagini che

fior di roba dovettero essere quei nuovi ministri del Santuario scelti

in paese di novella cultura, quando nelle nostre piu colte metropoli

di Europa appena se ne troverebbero da ordinarne 80 non indegni.

Malagevolmente si potrebbero descrivere a parole le turbe eccitate

da quell
1

esercito di nuovi preti sguinzagliati per quanto e larga e

lunga la penisola indostanica, i quali venivano ad aggiungerei nuovo

insperato presidio alle seniisopite reliquie dello scisma. Invasero

quasi tutti i vicariati
, si scagliarono contro i prelati ed i loro mis-

sionarii chiamandoli per istrazio propagandists ,
eccitarono le cri-

stianita alia rivolta coatro i pastori, s impossessarono di chiese, pre-
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sbittTii, beni mobili ed immobili; ed insomma gittaronoloscompiglio

in qurllo riiirse, nelle qtmli pure vi era tanto bisogno di pace e tran-

quillita per ridestarvi quella fede, che per tante sveiiturate scissure

era se nou ispenta , certo altam^nte dehilitata. Tanto stra/io della

vcnia e dell* giustizia trovu eco putente in Roma, che k> fe scntire

eziandio in Lisbon*. II Torres fu riciiiamato in Portogallo non sap*

piamo se onorerolmente
,
ma non certo a portanri la pena del sa-

crilego abuso fatto della flducia collocata in lui dal suo Govcrno t

dalln Santa Sede. Ma queila falange di preti per lui scismaticamente

ordinati resto nolle indie a
centuplicar^

le angosce e le trepidazioni

dei missionarii, a scandolezzare i fedeli ed a render presso che im-

possibile non che gl' increment!, ma forse eziandio la conservazione

della Chiesa cattolica in quelle contrade. Soprattutto che nelle col-

lisioni tra I' ana e I' alt ra parte si dee aver ricorso prima ai cosi detti

Collet inri . poscia ai piu alt i tribunali delta Compagnia indobritan-

nica : e il piu spesso la cupidigia dell' oro da la pegpio ai cattolici

ohe sono meiio denarosi e memo omogenei cogli eterodossi.

Ad oecorrere ad un tanto danno t'u indirizzato dal regnante

Sonnim Ponteiire il Breve Probe WON//.* gotto il di 9 Maggio del

oorrente anno. E perciooche a sostegno dollo scisma si recava il

pretesto ehe le decision! della Congregazione di Propaganda non

averano nessun valore
,
in quanto date ,

inscio il Pontefice, e che le

prescrizioni di questo stesso non potevano avere efletto senza il

placet della corte di Portogallo ; all' uno e I' altro pregiudizio oc-

corre pienamente il Breve. Ammonisce oltre a ciA i Vescovi e preti

xismatici a rinsavire-, e ricorda nomatamente il Vescovo di Macao,

Mariano Antonio Snare/, c tre sacerdoti , Gabriele dc Sylva ,
Braz

Fernandez e Giuseppe de Mello, fattisi cola i piu raldi propugnatori

dello scisma. Ad essi quattro il S. Padre rivolge ammonizioni di

paterno affetto
;
ma nello stesso tempo con gravi e severe parole gli

roinaccia delle pone canoniche ove restino pertinaci nella sciagurata

loro via. !. ultiine novelle che noi riceviamo da Bombay recano la

ostinazione di cjuegl' mfelici preti, ina allo stesso tempo rapportano

il salutare effetto cagionato dal Breve medesimo nelle |M>polazioni da
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essi sedotte. Queste, che vogliono ad ogni patto essere unite alia

sede romana, erano state circonvenute e persuase che poteasi bene

essere uniti al Pontefice
, quantunque separati dai vicarii apostolici

e dai missionarii. Ma conosciuto appena il Breve, un somigliante in-

ganno e reso o impofsibile o certo difficilissimo, e i fedeli tornano a

migliaia alia cattolica unita
;

e vi e esempio d' una comunita di

ben 12 mila anime
,

la quale si e sommessa tut la in una volta

alia legiltima autorita.

Ma quel Breve che tanto bene sta producendo e tanto maggiore

ne impromette , soprattutto ove se ne compiano le prescrizioni ed

occorrendo eziandio le minacce; quel Breve, diciamo, e stata scintilla

d'incendio in Lisbona, ove si e voluto riguardare come un attentato

ai diritti del Patronato
;

e nelle Indie dove lo scisma non ha altro

appoggio che quel medesimo Patronato. Pensate poi se tutti i gior-

nali libertini non si siano affrettati a cogliere questo nuovo destro

di maledire al Papa ,
alia Chiesa romana

,
alia Propaganda di Roma

e via discorrendo ! Abbiam sott' occhio i giornali di Bombay e di

Lisbona i quali si accordano a ripetere le diatribe parlamentari delle

quali i nostri lettori ebbero qualche contezza. II singolare si e che

in questo pigliarla coi diritti della Santa Sede convengono alcuni

Miguelisti coi rivoluzionarii, quelli cantando a coro colla Revolufao

de Settembre, e tutti trovando eco nella Abelha de Bombaim. I mo-

tivi sono diversi come diversi sono i principii che governano ciascun

partito, ma la conclusione e la stessa; e 1' Abelha de Bombaim ha il

merito di formulare la quistione piu nettamente di qualunque altro,

siccome quella che non ha uopo della ipocrisia dei rivoluzionarii, e

non sarebbe capace delle sofisticherie regalistiche di qualche legit-

timista. L' Abelha dunque net suo numero del 20 passato Luglio

formola la quistione nei seguenti termini : <i egli lecito resistere

alcuna volta alle ingiunzioni della Santa Sede? He lidto resistir

algumas vezcs aos mandados da Santa Se?l lettori non possono du-

bitare della risposta ,
e noi non ci dimoreremo ad esaminare le ra-

gioni e le autorita
,
onde quel giornale si sforza di provare 1' afler-

mativa. Essa non e altro che la teoria dello scisma
;
e noi ne appro-
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viamo non fosse altro la schieltezza. Piuttosto fia pregio dcir opera

csaminaiv il valoiv i Iu> m-l prrscnte tempo pu6 avere il Patronalo

porloghest', uvuto riguardo sia alia nessuna influenza politica olic ha

Oggi la bamlicra lusitana iu'llc> Indie; sia alle maul nolle quali quel

Patronato sarebbe disgrazialamente caduto. Cominciaino dal primo.

II Portogallo da che cominri6 a rinnegare politicamente le sue

tradizioni cattolicbe e venuto a inano a mano perdendo tutti i suoi

possedimenti indiani ; e queir Inghilterra che lo preme in Europa

sotto il peso di un preteso protettorato ,
lo spoglio al di la deH'Ocea-

no di quanto avea cola
, lasciandogli a gran merce il piccolissimo

circondario di Goa stretto per tutti i lati e soprawegliato dai posse-

dimenti inglesi. La compagnia Indo-Britannica e padrona di quasi

tutta la penisola indostanica; e se ai Regoli indigeni lascia talora i lo-

ro tesori e i loro Harem, ai Portoghesi non ha lasciato propriamente

nulla,se non fosse in qualche metropoli la lingua, in quanto tra quel-

la babele d
1

idiomi il lusitano prevale , quasi tristo testimonio di una

potenza che fu.

Ora noi lasciamo ai canonisti il decidere se un Principe che ahbia

interamente e irreparabilmente perduto il dominio civile e politico

di un dato paese, nel quale dalla Chiesa eragli stato conferito il di-

ritto e 1' uflizio di Patronato , e cosi sia posto nella impossibilita di

compierne i doveri, possa ritenere il diritto di esercitarvi queJ Pa-

tronato medesimo, il quale appunto in quel dominio politico e civile

si appoggiava. Ma noi ci fermiamo a consultarne la retta ragione ,

il buon senso . la natura stessa della istituzione : ai quali moment!

tutti non possono le decision! canoniche ripugnare. E qui ci valgano

yi parte almeno i sensi talvolta ancor le parole delle tre Memorie

citate fin da principio (pag. 63 e segg.).

Noi dunque domandiamo che cosa s'intende per Patronato? II no-

me stesso spiega naturalmentc la cosa : i patroni altro non sono in

forza del loro nome stesso se non protettori della Chiesa. Vero e

che questo diritto di protezione, riguardato sempre da' cattolici co-

me gloria insieme e come dovere, soleva attribuirsi per lo piu ai fon-

datori che avevano p islituito o dotato una Chiesa, essendo natura-
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lissimo clie la causa generante sia, nel mondo morale come nel fi-

sico , cansa eziandio conservatrice. questo un risultamento dei

sensi natural! che ispirano ogni padre a farsi protettore e conserva-

tore dei proprii figli. 1 quali sensi, se nella propagazione del sangue

germogliano per istinto, nella produzione per via di ragione vengono

daJla ragione medesima suggeriti. In fatti per qual ragione un uomo

riccoe potente si conduce a fondare unaChiesa, una prelatura, unve-

scovato ? Non per altra comunemente che per 1'onore divino e la sa-

lute delFanime. Ora egli e evidente clie Funo e 1'altra non si ottiene

col primo atto delta istituzione, ma col sostentamento durevole; e cosi

la ragione che indusse ad istituire, induce naturalmente a conservare

e a proteggere. E perciocchfe la stessa natura delle cose fa si che 1'i-

stitutore accoppii al buon volere il forte potere ,
cosi la Chiesa ha

secondato gli andamenti naturali, allorche all'istitutore del benefizio

ecclesiastico ne ha coniidata la protezione e la difesa. E ben ne era

grande il bisogno in quella eta, in cui nacquero piu cospicui i grandi

Patronati insieme coi benefizi piu insigni, di cui vada oggi ricca la

Chiesa : eta ben nota come per grandi virtii cosi per grandi prepo-

tenze di quei baroni e signori, il cui diritto era bene spesso la spada,

ed il limite del prepotere T impotenza del tiranneggiare. In tale eta

racconta la storia quanto avessero a soffrire i deboli di ogni manie-

ra e molto piu la Chiesa, la cui indole mansueta e aliena dalle difese

violente, anche quando non le manchi lu forza.

Queste riflessioni cosi semplici insieme e cosi giuste ci spiega-

no naturalmente 1' origine e la natura del Patronato : e lo spi-

garne la natura e un indicarne nel tempo medesimo le condizioni.

E come sarebbe ridicolo il coricedere il Patronato ad un infedele ne-

mico naturalmente della Chiesa, ridicolo non meno sarebbe il concfr-

derlo ad un impotente, incapace per questo stesso di esercitarlo.

Non basterebbe questa sola ragione a farci comprendere 1' insussi-

stenza o piuttosto Firragionevolezza di un Governo, che da un'estre-

mita del mondo pretende vantare titolo di protettore sopra immen-

se regioni situate alia estremita opposta ,
senza potervi esercitar*

ne influenza morale, n& dominio materiale, ne con allettamento di
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riivhtv/a. it.- ron apparatodi forza, ne con terrore diminacce? Che

la Frannn vi vnnti protettrice dclla Cristianita in Orientenoi lorom-

prendinnio; poiche la grandc omlirn di sua handier* , che sventnla

sul oniiii.Minlo delle Tuilerirs. lrn |>uo distendersi fmo air Anatolia o

alia Palestina. Ma che il Portogallo ridotto a quell' estremo ove PKu-

ropa ecostretta a tributargli roma^i'i di una sterile compassion* .

legato come lo vede dalla forza hritannica, ohe il Portogallo, dicia-

iint. vogliadarsi per protettore a quelle regioni dell' India sulle quali

domina appunto quella forza che lo inceppa in Europa : questa in

verita e pretensione cui per proprio suo onore dovrebhe rinunziaro

il Portogallo inedesimo per non renders! piuttosto ridicolo che

singolare. Cosi si esprimono forse con niolta ma non con soverchia

severita le piu volte citate Mtmorie.

Vero e che talvolta la Chiesa concede il diritlo di Patronato per

ragione di gratiludine anche a fondatori che non ahbiano potcnza

ne fisica ne morale per esercitare nei luoghi della fondazione una

difesa propriameute delta. Ma anche in tal caso 1' idea di tutela non

isviinisce del tutto, in quanto il patrono si sottopone a tali ohblighi di

spese e di cure e difede'.ta nel presentare i candidati, che equivalgo-

no in qualche modo ad una tal quale protezione e rendono ragione-

vole il godimcnto di quel privilegio. II quale certamente sarebbe

assurdo che si proseguisse a go<lere da chi scientemente prcvarica

quelle imposte ed accettate condizioni. Piissiamo ora a dire di un al-

tro motivo sul qunle si appoggia comunemente il Patronato: motivo

che nolle present! condizioni del Portogallo riguardo alle Indie e ve-

nuto anrir esso del tutto meno. Per qual ragione consente la Chiesa

le nomine vescovili ad un Principe laico? non per semplice yratifira-

sione. Oltre al motivo del mantenere e del proteggere, vi e quello

eziandio della buona armonia si necessaria fra il sacerdozio e V iin-

pero, la quale potrebbe venire t nrlu*ta se le persone scelte alle prela-

turt- fossero persone non bene accette a colui che governa ed ai sud-

diti governati. Ed e questa una delle ragioni precipue, per la (fuale la

Chiesa concede adalcuni legittimi Governi la nomina dei respotlivi

pastori. I^a quale nomina come venne in altri tempi raccomandata alle
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moltitudini quando queste obbedivano a'Principi pagani; cosi quan-

do i Principi stessi
,

fatti cristiani, concorsero all'ordine materiale

delle cose religiose, si giudic6 spediente che essi colla presentazione

si assicurassero nei pastori ecclesiastici un' armonia di afletto, che

rendesse piu facile Tarmonia delle rispettive amministrazioni. Ora

sotto questo riguardo, quale utilita puo promettersi la Chiesa dal-

T intervento del Governo lusitano negli aflari religiosi della Peni-

sola indostanica, la quale dipende in tutto dalla Compagnia delle

Indie e per mezzo di lei dal Governo inglese ? Non sarebbe forse piu

ragionevole commettere a questo Governo medesimo la presenta-

zione e le nomine, ove per avventura 1' anglicanismo di esso nol vie-

tasse? Che si direbbe se la Spagna esempligrazia volesse esercitare

diritto di Patronato su tutte le repubbliche americane del mezzo-

giorno, le quali furono un tempo sue colonie niente meno di quello

che fossero i possedimenti portoghesi dell' India cisgangetica? si

vorra che la Spagna stessa eserciti diritto di Patronato sul Regno di

Napoli , perche fin oltre al mezzo del passato secolo quel Reame fu

governato da Principi spagnuoli? Codesta assurdita che salta agli oc-

chi dei meno veggenti, non e stata per nulla avvertita dalPar/amen-

to di Torino e dalla Independence Beige. Questi due Paladini erranti

e lance spezzate del Sacerdozio laicale e deH'omai decrepito giusep-

pismo non rifmano di declamare contro la pretesa violazione del

Patronato portoghese. Or bene : si dia lor vinta la causa
;
ed il Go-

verno di Lisbona eserciti pienamente quel dritto nelle Indie per la

sola ragione che esso ve lo esercit6 in allro tempo, quando vi aveva

potenza civile e politica. Ma allora Y Independence ed il Parlamenlo

si dovran con tentare che la Francia vada ad esercitar Patronato nel

Belgio e negli Stati sardi
,
siccome quella che in altro tempo nel

prime non meno che nei second! ottenne potenza civile e politica.

Riepiloghiamo colle parole medesime delle Memorie (pag. 72)

II Patronato non pu6 considerarsi se non come una concessione del

Pontefice
,

il quale non pu6 conferire questa partecipazione ai di-

ritti deH'autorita spirituale, se non pel bene della societa spirituale,

pel cui vantaggio queU'autorita medesima e costituita. Ora il Patro-
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nato non pu6 giovarenlla societa spiritual SR non quando il Patro-

no o assume il carico di difenderla, o si trova aiutato dalla conror-

dia coi prelnti nel governare ,
o almeno fedelmente adempie quei

doveri che contrasse nel conseguire dalla Chiesa quel privilegio.

Cessato il diritto e la potenza di un governante sopra un dato ter-

ritorio ,
il Patronato piii

non gioverebhe n& come mezzo di difesa

per la Chiesa ,
ne come mezzo di concordia fra i due Poteri. Rotta

fede agli obblighi intrinsecamente richiesti per \" esercizio d' un tal

diritto ,
il Patronato diventerebbe non solamente inutile ma nocivo

allo scopo a cui tende. I

'

dunque contro la natura del Patronato la

sua continuazione in quelle persone che n& possono piu difendere,

n& si trovano piu in relazione naturale coi prelati dei quali avreb-

bero la nomina e coi popoli per la cui spirituale utilita li presen-

terebbero, e colpevolmente mancarono agli assunti doveri.

E ci6 sia detto in teoria
,

nei principii generali e serondo i det-

tati della retta ragione e della fede , senza volerla fare ne da

profeti per 1' avvenire , n& da consiglieri intorno a ci6 che sareb-

be a farsi. Nel resto siamo sicurissimi che dove la Chiesa trovasse

nel Governo lusitano quella cooperazione al bene spirituale delle

Indie che n'ebbe negli antichi tempi dalla fede operosa di quei glo-

riosi Monarchi, che miravano nei loro conquisti piu che al proprio

ingrandimento . all' allargamento del Regno di Cristo ; un accordo

eziandio nelle presenti condizioni non sarehbe malagevole. Ma un

Patronato conferito a fedelissimi Principi ,
caduto nelle mani d' un

pugno di parlamentari volteriani e giannoniani che 1' interpretano e

1' applicano a loro modo facendone strumento di ruina spirituale e

di scisma, come potrebbe piu lungamente mantenersi?

E questo diciamo con tanto maggiore franchezza quanto che

sappiamo non essere tali i sens! ne della Regina ,
ne di alcuni Mi-

nistri
,
ne del clero, n della massima parte dei piu ragguardevoli

personaggi di Portogallo. t questa la infelice condizione dei Govern!

parlamentari alia moderna, nei quali bene spesso i Rappresfntanti la

nazione rappresentano tutt' altro che i veri sensi di questa ;
alia

quale infme appena resta altro che una sterile protestazione. Ma se
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questa puo riuscire sterile quanto allo impedire efiicacemente il mar-

ie, non e tale per certo quanto a mantenere intera la sua riputazione

al cospeUo della colta Eutopa ,
e noi i'ummo lietissirni di poterlo fare

pel Portogallo ,
o ci compiacciamo a ricordarlo di nuovo anche a

costo di ripeterci. Abbiamo sott' occhio i numeri del 1,2,3 della

Nafao di Lisbona
;
ed in essa troviamo riprovata acerbamente la

scandalosa discussione parlamentare intorno al Patronato e contro

1' ultimo Pontiticio Breve, fi il clero quasi in solidum che protesta ;

ad esso si uniscono generosamente i collaborator! del giornale me-

desimo , ed apertasi una soscrizione per tutti coloro che riprovano

quegli eccessi
,
aderendo tenacemente alle prescrizioni della Sede

Romana
, comparvero in gran copia i nomi piu illustri che vanti il

Portogallo. Che piu? in quei medesimi fogli si legge una calda e

ragionata apologia della Propaganda di Roma e dei suoi missionarii,

i quali sono 1'oggetto precipuo dell'odio e delle calunnie dalla parte

dello scisma indolusitano. Tanto bene si e inteso lo stato della qui-

stione dal fiore degl' ingegni e del Cattolicismo in Portogallo !

Se con questi uomini e con queste disposizioni si dovessero com-

porre le cose spirituali delle Indie, la fede di quelle remote regioni

sarebbe salva anzi fiorente
,

e quella nobile e cavalleresca nazione

lungi dal vedervi quel cristianesimo r-attolico che essa vi addusse la

prima volta, concorrerebbe colla sua moderazione a ristorarvelo, e

ne vedrebbe il suo nome glorioso e rispettato come sola reliquia di

un' antica gigantesca grandezza e come pegno di migliore awenire.



DELL' ONTOLOGISMO
GIOBERTIANO

ART1COLO PRIMO

SPOSIZIONE DEL SISTEMA

I.

Suo opponimento al Carlesianismo.

Ogni secolo ha le sue mode . i suoi ruzzi . le sue bizzarrie
;

tie

cin solamente nel giro scherzevole della vita, ma aneora nel campo
severissimo della scienza. II capriccio della filosofia nella present*

eta si e di credere e dare a credere , die noi veggiamo Dio im-

medialamente . partecipando in certa guisa fin d'ora alia sorte di

quelli . che gia lieti di lor corone trionlano colassii neir empi-

reo. Meglio che pretendere colle ciarle di vedere in vita quel som-

mo Hcne, farebbesi grao senno ad assicurarsi con 1'opere di poterlo

fruir quando che sia dopo morte. Ma era naturale che in un tempo,

nel quale il progresso ci fa sapere che la beatitudine dee procac-

ciarsi sulla terra, venisse quaggiii trasferita quella visione ,
che ve-

ramente e propria della felicita sempiterna ;
senza punto badare a

quel passo : Aon vidtlrit me homo et vivet 1
.

1 Ex. XXX, 20.
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Tuttavolta ci6 vale a scolparci presso i nostri lettori , se piu che

a prima vista non sembra necessario insisteremo a confutare codesta

dottrina, la quale comincia gia a penetrare in non poche delle scuo-

le cattoliche. Essa benche possa parere innocua finche vien propo-
sta da uomini piu pii che logici ,

i quali fermandosi a mezza strada

sanno schivare in virtu del religioso loro animo le velenose illazioni

che in quei principii si accolgono; nondimeno e di gravissimo

rischio per la gioventu studiosa
,
che imbevutane una volta non

sappiamo se potra poi da se medesima scorgerae la falsita o servar

sempre a ritroso della logica la medesima temperanza. Nulla poi

diciamo di ci6 che per necessita dee accadere, dove lo svolgimento

di quella si trovi affidato a maestri che aH'empieta accoppiano Tar-

dimento. I trascendentali di Germania e di Francia ne sono una

manifesta pruova e lampante.

II primo a spacciare ai giorni nostri in Italia questa Utopia si fu

Vincenzo Gioberti; e noi, che per Tltalia principalmente scriviamo,

il sistema di lui prenderemo a discutere direttamente; rion tenendo

conto degli altri se non in quanto con esso nella sostanza almeno si

accordano. Ci6 noi facemmo sotto forma di commedianei precedent!

fascicoli
5
cercando di temperare collo scherzo la noia che in molti

de' nostri lettori avrebbe ingenerata la letturadi sogni si stravaganti.

Ma perciocche ci ha di quelli che nelle filosofiche discussioni, quali

che siano, amano laserieta, e comprimono il riso anchequando spon-

taneamente nasce loro sul labbro, non crediamo essere fuor di pro-

posito ritrattar 1'argomento in modo grave e con pacatezza propria

delle ricerche scientifiche. Tanto piu che questa maniera di tratta-

zione riesce molto piu adatta a chiarire i punti piu intricati e dif-

ficili del sistema, e viene ad essere quasi un comento alle allusioni

non potute forse distintamente ravvisarsi in un dramina. Comincia-

mo adunque donde appunto comincia il Gioberti, dal contrasto cioe,

in che egli si studia di porre il suo sistema col Cartesianismo.

II Lamennais
,
come altrove vedemmo *, si argoment6 di con-

trapporre la sua dottrina a Cartesio: anche il Gioberti adopera

1 Civiltd Cattolica 2 Serie Vol. II, pag. 550. Delia ctrtesza /Ho*o/5ca art. i

IL LAMENMSMO.
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il medesimo accorgimento. Se non i-lic 1' aspctto sotto cui amendue

intesero ad incarnare quel loro disegno ci sembra grandeincntc

diverse.

II Lamennais guard6 principalmente nel Cartesianismo il criterio

delta verita, ossia lo strumenlo scientilico; il Gioberti prende di niira

il principio della speculazione, o, come suol dirsi , il punto di par-

tenza. 11 criterio Cartesiano era 1'evidenza privata in quanto talc:

a (juesta 1'aulore del Saggio sopra I' indifferenza in materia di rdi-

gione si sforz6 di surrogare la ragion generale, vale a dire I'autori-

ta del genere umano. II punto da cui moveva il Cartesio Hlosofando

era la consapevolezza della propria esistenza
,
e a questa I' autore

della Intrudttzione olio studio della (ilusofia s ingegna di sostituire

1' intuito immediate di Dio.

Non e ciregli non rinfacci al Cartesio all ri vizii nel fatto come del

metodo, cosi del sistema. Anzi pOssiamo aflermare non esserci al tut-

to scrittore, il quale abbia piu tieramente di lui menata la sferza ad-

dosso al riformista francese. Egli ora ne garrisce 1' oltracotanza di

credersi il creatore della tilosofia. II Descartes crede che la iiloso-

iia non si trova, che le inenti le piu stupende non seppero inven-

M tarla
, benche se ne occupassero del contiriuo , e che a lui era ri-

serbato il discoprire questo nuovo mondo. E stima di poterlo

scoprire stans pede in uno, con lo studio di poco tempo e dettando

u due o tre opuscoletti di pocbe pagine , come si scriverebbe una

M novella o una coinmedia. Non credo
,
che in tutti gli annali del

genere umano si possa trovare un esempio di temerita e di leg-

gerezza simile a questo
*

. Ora ne mette in rilievo la vanita del

tentative. 11 Cartesianismo imprende Fopera piu assurda che pos-

K sa cadere nella mente dell'uomo qual e il voler piantare il dogma-
H tismo sull&scetticismo ch'e la sua negazione assoluta. La dottrina

Cartesiana e in Psicologia cio che sarebbe in Teologia il nulli-

smo
,
e il considerare il niente, come radice delle cose 2. Ora

ne schernisce le teoriche
,
massimamente appetto di quelle ,

cui

1 Introd. allo studio della (Hutvfia vol. 1, cap. 3. i Ivi.

Scriell.vol. IV. 10
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il Cartesio vantavasi di rovesciare. Qual e il sistema che il D&-

scartes sostituisce alia sapienza di tutti i suoi predecessor! ?

il sistema piu leggiero , piu inconsistente
, piu illogico , piu m-

surdo di cui gli annali delta filosofia facciano meazione. Un iilo-

sofo francese nel mezzo del secolo XVII, e delf Europa cristiana

e civile , proclama come la filosofia perfetta una teorica di cui i

paralogism! avrebbero forse fatto vergognare quei rozzi pensatori

che vissero nella Grecia mezzo barbara prima di Talete e <li Pi-

tt tagora
i

. Ora ne addita la stretta attenenza col luteranismo si

quanto al principio da cui esordisce
,
come quanto al termine do-

ve va a ferir finalmente. c La filosofia Cartesiana riusci allo scet-

<( ticismo . e la teologia luterana al razionalismo biblico, che e lo

scetticismo teologico 5 giacche V uno nega ogni vero naturale
,

come r altro ogni vero soprannaturale. Lo scetticismo ch' era il

punto comune d'onde mossero le due scienze, fu pure il temmV

a ne in cui riposarono. Uscite dal nulla, tornarono nel nullu 2.

Che piu? Mette perfino in ridicolo quel celebre detto col quale il

Cartesio pavoneggiandosi ricapitolava in due parole tutta la sua

fisica e si paragonava con Archimede. Quando egli dice
,
datemi

materia e rnoto, e io far6 il mondo, queste parole che alcuni ban

qualificate come sublimi
,
mi paiono esprimere una iattanza de-

gna di gradasso filosofo Archimede disse : datemi un punto di

appoqgio, ed io solleverd il mondo : il motto e veramente sublime,

perche sotto una forma iperbolica , significa una verita, cioe la

forza meravigliosa della leva-, laddove il detto di Cartesio e ridi-

colo, perche falso. Iddio stesso non avrebbe potuto fare il mondo

se avesse creato solo gli atomi e il moto, senza le forze organiche

e inorganiche della natura 3.

Ma questi e simiglianti rimproveri ,
che troppo lungo sarebbe a

ricordare, non formano il nerbo delle accuse Giobertiane. Nondi-

meno essi servivano mirabilmente al piemontese filosofo, in quan-

'te crescendo ed accumulando dispregio sul capo dell' avversario gh'

i Introd. allo ttudio della filosofia vol. I, cap. 3. 2 Ivi. 3 Ivi.
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ivano il paaso ad entrare neir animo de lettori e persuaderli

ad acreltar volt-ntim un vistema rhe egli intcndea di presentare

come 1' unico scampo da taiiti errori. Qual fosse poi questo MK>

sietooia e com' egli il ponene in perfetta contraddizione col Carte-

BM verremo qui ridiccndo con brvvita e chiarezza , e quasi culle

parole medrsiinr dell' Autore.

Dae sono, secondo lui, i principii, onde si pa6 munvere tilosofan-

do : II snggetto o T oggctlu , il pcnsunte o la cosa pensata , ie rap-

fresentazioni cogitative, chc sono dentro di noi, o la renlti che e al

di fuori. Lo strumento di questa ultima mauiera di (ilosofare e la

ragione; della priuia il senso intiino. Obbietto di quella e I intelli-

cil'ile, tcrmine estrinseco doir iittuilo nientale; obbieito ilell' allra

i il seosibile rootunuto dalle interne modiiicazioni deli' animo.

Come il sistema iilosotico che muove dalla intuizione deiT intel-

ligibile e pone quindi I" essere aj$oluto
, appreso direttamente dalla

ragione umana, per prima base dello scibile puo appellarsi Ontolo-

gismo; cosi all' oppositoquel sistema, che muove dal senso intimo

ossia dal pensiero considerato subbiettivamente come semplice fatto

di coscienza per derivare da indi ogni altra cognizione, dee appel-

larsi Pricologismo. Duiinisco il Psicologismo, un iistema che deduce

il tensibile dull' intelliyiiiilt\ e I'ontologia dalla psicologia. E chia-

<c mero Ontologifimo il sistema contrario, cbo contiene ed esprime il

N procedere del vero e legittimo lilosofare *
.

Or flno al Cartesio si era piu o menu serbato il iilo tradizionale di

questa vera e legittima tilosofla. Sorta ella di buon' ora nelle anti-

che sette oriental!, trapasso in Grecia mediante i Pitagorici, gli E-

leatici e Platone. Rinverdi nella scuola Alessandrina; fu accolta dai

Padri, i quali 1'avvalorarono col vero soprannaturale; si conserv6 tra

gli scolastici nel inedio e\o JUT opera drl realisino , Lefiche vi-ni c

alquanto oscurata ed alterata dai ooncettualuiti e dai nominal!. II

Cartcsio fu il primo che ruppe ul tutlo quest' aurea catena torcendo

interamente lo sguardo dal vero obbietto della contemplazione fllo-

i Tom. 1, cap. 3, pag. 321.
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sofica, e dirizzandolo nella semplice conosrenza del proprio pensiero

e della propria esistenza, cui assegn6 per primo fondamento dell'edi-

fizio scientifico. Laonde egli dee dirsi il vero autore dell'eterodossia

speculativa, la quale pufl definirsi:/^! sostituzione del sensibile inter-

no alT intelligibile, qual primo principle, e della riflessione alia ra-

gione quale strumento principale o almeno iniziale della filosofia i .

Sotto un tale riguardo meritamente il Cousin affermo, essereil Car-

tesianismo la sorgente onde sgorga la moderna filosofia. La me-

thode de Descartes, c' est la psychologie ,
le comte que 1' on sc

rende a soi meme de ce qui se passe dans I'Smc.... Or tout, com-

me le caractere, la forme exterieure de la philosophic Cartesien-

ne est et sera le caractere constant de la philosophic moderne, de

m6me la methode Cartesienne est la seule methode moderne legi-

time 2. II Cartesio adunque e il primo autore della moderna ete-

rodossia filosofica. Ora a siffatta eterodossia e opposto 1'ontologismo,

qual unico sistema ortodosso. Ad esso dunque si vuol rifuggire, co-

me a porto di salute e a nuova area che ne francheggi da questo ,

direm cosi, razional cataclismo.

Noi appresso dimostreremo come 1' ontologismo non e poi cosi

estraneo al Cartesianismo, come dal Gioberti e consorti si vorrebbe

dare ad intendere. Vedremo anzi che la sua origine si trova appun-

to nei principii stabiliti dal Cartesio. Ma qui per ora non dobbiamo

impacciarci di questo 5 qui basti aver apportata la opposizione che

tra T uno e 1' altro sistema s' ingegna stabilire il Gioberti.

II.

Teorica deW Ontologismo.

Ma in che propriamente e riposto codesto prezioso trovamento

dell' Ontologismo Giobertiano ? Non sarebbe facile cavarne costrut-

to, chi volesse non raccapezzarne rideamadre e principale, ma tutti

\ Loc. cit. pag. 320

2 Intr. a I'hist. de laphilot. lee. 12.
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raccoglierne per minuto i particolari , ! applicazioni ,
i rifrrimrnti,

da congegnarnc un integro e coerente sistema. L' autorc avcndo

tra da Platone e da' Hlosofi Alessandrini , tra da Malcbranche e

da' Panteisti Tedcschi, rncimolnti alcuni fondamentali concetti; so-

spinto 'lair impcto della sua magniloquenzaad annegarli in un mar

di parole; e hramandodi dar loro,almeno nell' ampiezzadelle appro-

priazioni, un' nriadi novita, senza aver nondimeno il tempo o I* in-

gegno di fecondarli e hen connetterli insieme : e riuscito a dar piut-

tosto un aborto che un corpo debitamente organato di razionali

dottrine. Dove poi a questo si aggiungano la smania degli episodii ,

e delle scorrerie continue a cose aflatto estranee al suo argomento;

T impeto di una fantasia sdegnanteognifreno; il gergo del linguag-

gio trascendentale; 1' indole paradossastica dello scrittore; 1' impos-

sihilita di acrordare logicamente tra loro elementi dissoni e talvolta

repugnanti : non puo fare che non si vegga quanto convenga esse-

re esercitato nella pazienza, eziandio chi voglia estrarne il solo suc-

co vitale e, come sarebbe a dire, la quintessenza. Buon per noi che

non e questa la prima volla che ci troviam condannati a questo

genere durissimo di lavori. Rinvergando adunque i tre volumi del-

la Introduzione del Gioberti , ecco quello che ci senibra poterne

spremere di netto e preciso.

II fondamento della certezza filosofica e il principio generatore

d' ogni razionnl conoscenza e riposto nell' intuito immediato di Dio,

cbe pun chiamarsi Vision f Ideate. La filosofia dee muovere dalla idea,

e intorno a lei travagliarsi co' suoi discorsi come intorno a suo og-

getto proprio e principale
*

. Imperocch& la filosofia e formata dal

lavoro riflessivo della mente che ripensa e quasi ritesse 1'atto intuit i-

vo, il quale non si versa in altro, che nella contemplazione dell'idea

termine primo ed immediato dell' umana cognizione. L' idea non

esprime uua rappresentazionc,o forma, o concetto subbiettivo dello

spirito, ma il vcro stcsso ohbiettivo che di fuori 6 oftVrto alia mente

i L' og(;elto primario e principale della Alotofia
'

I' idea, termine imme-

" diato dell' intuito mcntale. Vol. 1, cap. 3.

I .< studio dell idea e la sostanza di tutta la filosofia. ivi.
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dell' uomo *
. Ne significa questo vero nelle sue derivazioni secon-

darie, ma bensi nella sua radice assoluta ed eterna, che e Dio stesso,

e che vuol denotarsi col nome di Enle
;
siccome le creature deono

esprimersi col nome di esistenze 2.

LT Enle e il primo (ilosofico, cioe la prima idea e la prima cosa,

da cui per conseguenza procede ogni altro essere e ogni altra idea.

II primo filosofico, e \Ente reale, che come idea madre e cagion

K principe di tutte le cose riunisce le proprieta depili altri due

primi 3.

L' intuizione che abbiamo dell
1

Ente ossia di Dio importa un gin-

dizio apodittico sopra del quale e fondala ogni nostra evidenza e

certezza. L'idea dell' Ente contiene un giudizio: T Ente e neces-

sariamenfe. In esso lo spirito non e giudice, ma semplice testi-

monio ed uditore di una sentenza che non esce da lui. \JEnte

pone se medesimo al cospetto della mente nostra e dice : lo sono

necessariamente. In questa parola obbiettiva consiste il fondamen-

to di ogni evidenza e di ogni certezza <*.

II primo passo che dee fare la filosofia si e di ripetere questa pa-

rola, ossia questo giudizio. La ripetizione del giudizio obbiettivo

* e divino fatta per opera della riflessione e il primo anello della fi-

K losofia come artificio umano 5.

Ma a far ci6 ci e bisogno della parola. Fra il giudizio divino

primitive e il giudizio umano secondario
,
cioe tra 1' intuito e la

riflessione
,
corre il mezzo della parola. Egli & in virtu della pa-

rola
,
che la verita intuitiva diventa accessible alia riflessione

, e

1 Nell' adoperare questo vocabolo voglio sifjnificare iion gia un concetto

nostro, ne altra cosa o proprieta creata, ma il vero assolulo ed eterno in

quanto si afiaccia all* intuito dell' uomo. Ivi.

2 Vol. 2, cap. 4.

3 lo chiumo Primo Psicologico la prima idea, e Primo Ontologico la pri-

" ma cosa. Ma siccoinc la prima idea e la prima cosa, al parer mio, s' imme-

' desimano Ira lorn . e pcrcio di due primi ne fanno un solo, io do a questo

'

principio assolulo il nome di Primo Filosofico, e lo cousidero come il princi-

pio e la base unica di tutto il reale e di tutto lo scibile. Ivi.

4 Vol. 2, cap. \. 5 Ivi.
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v I'uomo i in grado di ripctere a se e agli altri il giudizio di

* Dio 1.

La necessita di questa parola nasce, eom'egli altrove si esprime,

del bisogno di fermare e cirroscrivere I' idea, concentrando lo spi-

rito n contemplaria sot t o una forma limitata. Imperocche la parola

secondo lui e quasi un' angusta cornice in cui 1' idea per se stessa

interminata si ronniccliia in certa guisa e si determina accomodan-

dosi cosi alia virtu circoscritta della cognizione riilessa.

In sostanza lo spirito umano ha in for/a del suo svolgimento

spontaneo ed istintivo la perpetua intuizione di Dio in quanto Ente,

e in lui vede tutte e singole le altre idee; cotalche si fatta intuizione

sia la radice e il principio come di tutti i concetti filosofici, con della

evidenza e certezza che li accompagna. I/ Ente e in effetti il su-

it premo criterio . o giudicatorio del voro
,

il supremo assioma di

tutto lo scibile, perche 6 la intelb'gibilita, e I' evidenza stessa delle

< cose 2.

III.

Comedalla intuizione di Dio deriuino le dltre conoscenze.

La intuizione di Dio guardata in se stessa, ci darebbe solamenta

la notizia del suo essere e de'suoi attributi. Ma noi abbiamo ancora

altri concetti, quelli cioe cbe concernono le creature esistenti fuori

di Dio. In che modo questi concetti rampollano nella mente ? A

spiegare la loro origine 1' autore ricorre all' idea di creazione ;
in

quanto essa e come il canale per cui passa la luce che da Dio si ri-

verbera sulle cose da lui distinte. < In qual guisa la intelligibilita

sua prop! in (deH'l?n(e) si comunica alle esistenze ? Per mezzo

della creazione. L'intelligibile come causa prima riduce ad atto le

intellezioni del contingente, e la causa prima come intelligibile ,

fa che pli effetti sieno conosciuti 3. Insomnia lo spirito nostro

intuisce Dio non sotto la forma di Ente possibile, secondo che altri

i Vol. 2, c.l. Slvi. - 31vi.
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ha preteso, ma sotto 1'aspetto di Enle reale. Ora e un faltu iiuoii-

trastabile che cotesto Enle e attualmente causante e creatore. ,Noi

dunque per questo stesso che intuiamo \'Enle, percepiamo ad un

tempo il suo atto creative, e I'efletto che ne conseguita; cioe ve-

dendo Dio, vediamo medesimamente la Divina creazione e le cose

che per essa ricevono Tesistenza 1. Da ci6 segue che la prima cono-

scenza intuitiva, sopra cui e appoggiato tutto I'edificio scientifico,

pu6 esprimersi con questa formola: I'Ente crea le esistenze. . La vera

formula ideale
, suprema base di tutto lo scibile

,
della quale anda-

vamo in traccia, pu6 dunque essere enunciata in questi termini:

I'Enle crea le esislenze 2. In essa formola son contenute tre realita,

Dio, il mondo e la creazione come vincolo che congiunge 1'uno con

1'altro. L'obbietto complesso di questa coguizione primitiva e come

la sorgente da cui sgorgano tutte e singole le conoscenze; e I'Ente,

che sta a capo della formola, e come il centro in cui s' appuntano

tutte, quasi raggi o se piu piace facce di un circolo immenso o di

un poligono composto di lati infiniti, per servirmi della immagine

stessa recata daH'autore.

Quanto poi alia natura delle conoscenze che derivano da quell'in-

tuito, il Gioberti ne da la seguente spiegazione. Bisogna distingue-

re due classi di concetti, i necessarii oassoluti che riguardano Y En-

le solo, cioe Dio, e i contingenti o relativi che concernono le esi-

stenze, cioe le creature. Ciascuna di queste due schiere mette capo

in un concetto unico, fondamentodi tutti gli altri; la prima in quel-

lo di Ente, la seconda in quello di esistenza. Ora vuolsi osservare

che quantunque YEnte sia intelligibile per se stesso; nondimeno ha

un lato inintelligibile a rispetto nostro, e questo lato si e 1' essenza.

L' essenza dunque dell'-Ente non e intesa da noi, ma ci resta oscu-

ra. Ora tutte le proprieta ddYEnle germogliano dalla sua essenza.

1 Nel nostro caso lo spirito intuente percependo 1' Ente nella sua concre-

tczza, non lo vetle gia nclla sua entita astratta e raccolto in se stesso, ma

qual e realmente, cio^ causante, producente le esistenze ed estrinsccantesi

colle sue opere, e quindi percepisce le esistenze come termiue dell* azione

.< dell'n(e . Vol. 2, c. 1. 21vi.
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Ease adunquo non possono ronoscersi da noi per generazion di con-

cot ti, essendoci ignota la radice dacui dovrebbero pullulare. Si di-

^i . onde proverranno in noi le cognizioni che le riguar-

dano? Rispondo, che non provengono da verun allro concetto,

ma ri sono date concomitantemente con 1'idea dell'End, la quale

ha sovra di esse un principato logico non cronologico. l.'idca del-

YEnle roi roncotti associati di eterno, immenso, uno, infinite e

simili con tutto il corredo dell'idec assolute, forma la sintesi pri-

mitiva dell' infinito
,

la quale 6 una vera rivelazione *
. II si-

miiiliante presso a poco interviene dei concetti contingent! o rela-

tivi . i qnali parimente non possono dedursi per interna esplica-

zione deir uno Mull' altro . essendocene ignoto il germe primitivo.

La radice di questi varii concetti e delle realta corrispondenti e

T essenza dell
1

esistente , la quale non e meno inescogitabile che

T Essenza dell' Ente 2.

Per che convien dire , che essi ancora ci sieno dati in forza del-

T intuito primitivo col quale contempliamo gli esseri contingent!

in quanto vengono creati dall' Enle. Noi adunque le possediamo

(quest' idee relative) non gia come dedotte, ma come rivelate .

comunicate-, e questa comunicazione e 1'atto stesso creative, per

cui I'Ente chiamandoci dal nulla all' esistenza, ci rivela se stesso

coll' accompagnamento delle sue perfezioni, ci rivela 1' atto stesso

creativo, e il mondo delle cose rontingenti, di cui noi siamo una

parte 3. Quindi il Gioberti inf'erisce che tutti i nostri giudizii

salvo il primo: 1' Ente <?, sono giudizii sintetici a priori 5
non pero

per sintesi suhbiettiva proveniente dalla struttura stossa dell' ani-

mo nostro, secondo i placiti della scuola critica, ma per sintesi ob-

biettiva proveniente dalla rivelazione dell' Ente , che a noi riesce

arcana atteso la nostra ignoranza circa 1' Essenza.

In breve : la nostra conoscenza fin dal primo suo svolgimento

comincia dal contemplare direttamente il vero in se , il vero per

eccellenza , il vero

Di fuor dal qual nessun vero si spazia 4.

i Vol. 2, c. 1. 2 Ivi. 3 Ivi pag. 105. 4 DANTE, Paradi$o C. IV.
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Siocome poi contempliamo cotesto vero , che in fin de' conti b

Dio stesso , obbiettivamente , e nella sua roncretezza
;
ne segue

che noi il vediamo neU'atto die egli area 1' universe. Onde la for-

raola 1' Ente area le esistenzs , esprime la primigenia e fondamen-

tal Tiostra cognizione. Mediantc la parola I'uomo pu6 riflettere so-

pra questo concetto primitive , e quindi di mano in mano spie-

gario a s6 stesso. La riflessa esplicazione di tal concetto costitui-

sce la filosofla. Ma perciocche nella intuizione dell' Ente ci resta

sempre nascosa la essenza di Lui e delle esistenze cbe ne dipen-

dono
, tutti i nostri giudizii sono sintetici tranne quello che es-

prime il sussistere concrete dell' Ente : fEntc neccssariamente e ,

il qual solo e un giudizio analitico.

Le ragioni finalmente oon le quali F autore si argomenta di

persuadere questo sistema posson ridursi alle seguenti. 1. NOB

esserci altra via per fuggire i pestilentissimi frutti della mala pian-

ta del Psicologismo. 2. L'ordine logico dover corrispondere al-

1'ordine ontologico , cioe la conoscenza aU'essere. Or nell' ordine

ontologico ,
ossia delTessere obbiettivo e reale, Dio e alia testa

di qualsivoglia obbietto. Per conseguenza nell'ordine della cono-

scenza la intuizione di Lui dover easere in cima ad ogni nostro

concepimento. 3. Se cosi non fosse , non potrebbe da noi ac-

quistarsi Tidea di Dio
, perocche la sua intelligibilita non pu6 na-

scere
,
ne dipendere da quella delle creature. 4. Un tal siste-

ma comunica una maravigliosa unita alle scienze
,
e spiega benis-

simo 1'albero enciclopedico.

Bastici per ora aver cosi succintamente accennate sifiatte ra-

gioni. Le svolgeremo poscia piii ampiamente la dove discorrere-

mo in particolare di ciascheduna.



IV.

AUre forme di ontologismo.

Anzi slargando i limili di questa osservazione si dovro dire

die la nostra confutazione riguardera tutti in un fascio i sisto-

mi della ragione assoluta , o delta visione ideale , o detf intuito

deU' Elite sia reale
,

sia possibile : perocche tutti essi s' accordano

nell' idea fondamentale di derivare la nostra conoscenza dalla in-

tuizione del vero assoluto a cui danno diversi nomi . e che in

sostanza immedesimano con Dio, nel quale vogliono che la inente

nostra contempli ogni altro vero. LTegregio iornale napoletano

Scienza e Fede ha un eruditissimo articolo, in cui pigliandosi le

mosse da Platone e giu venendo infino apl'intuitivi delF eta no-

stra, si mostrano le diverse iasi e gii aspeiti svariati, sotto i qua-

il la teorira della ragione assoluta si e appresentata 1. Platone

ripete ogni scieuza dalla contempla/ione dell
1

assoluto : gli Arahi

nel medio evo ricorsero all' intelletto unico ed universale
;
Mar-

silio Ficino ai tempi della ristorazione delle lettere nel secolo XV

rinnovo ropinionePlatonica, affermando aver noi sempre presen-

te 1'idea di Dio , per la quale e nella quale ogni cosa conosciamo,

Lenche di essa non ahhiamo coscienza
;
Malebranche sogn6 di

derivare da S. Agostino la teorica della visionc in Dio
, segnito

poscia dal Thomasin e dal Fenelon
;

il Gerdil nel secolo scorso di-

fese in giovinezza la teorica Malebranchiana, benche poscia sem-

brasse repudiarla in eta piu matura
,
a tempi nostri Vittore Cou-

sin col gregge de' suoi Eclettici ci propone la medesima dottrina

sotto la forma di ragione impersonale ;
e quel che sembrerebbe

incredibile
,

la medesima ci van ripetendo TAbate Maret in Fran-

cia, e nel Belgio alcuni professori Cattolici di Lovanio.

1 Anno XII, vol. 23, fate. 133. Gennaiol852.
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II giornale storico e letterario di Liege nel tomo XIX e XX delle

sue pubblicazioni riporta alcune letlere in difesa e in confutazione

deU'ontologismo tra due anonimi profondi ed acuti disputatori. Piu

volte in processo di questi articoli ci accadra di parlarne, attcsa la

maniera limpida e precisa ,
ond' essi propongono per I

1

una parte e

per Taltra i rispettivi argomenti. In questo luogo ci basti riferire

due tratti, nei quali si da I' idea dell'ontologismo in generate, pre-

scindendo dalle variazioni proprie che esso prende sotto la penna di

tale o tale scrittore. II primo tratto e dalla prima lettera, in cui 1'On-

tologo C. B. dicecosi: L'ontologismo consistenel porre come pri-

mo fondamento di ogni scienza e di ogni certezza 1' intelligibile,

1' essere stesso appreso direttamente dalla ragione umana. Per

<( conseguenza chiunque ponendo come principio che le nostre idee

non sono che 1' essere divino, ne fara 1' unica regola, Funico mo-

tivo dei nostri giudizii ; chiunque stabilira come la pietra foiula-

u mentale di tutta la conoscenza umana non gia un semplice fatto

di coscienza, ma 1' idea necessaria ed eterna, oggetto della ragion

pura j chiunque movera da questa idea per ispiegare e il mondo

e 1' umanita e i fatti stessi delle coscienze, non solamente quanto

alia loro esistenza, ma ancora quanto alia loro certezza e quanto

alia conoscenza che noi ne abbiamo
;
costui e incontrastabilmente

ontologista *.

L' altro tratto e la dove nella seconda sua lettera il medesimo

C. B. esprime il suo ontologismo in questi termini : Ecco per me
in particolare come intendo la cosa. Per 1'atto medesimo della

creazione Dio si trova di continue presente al mio spirito. Questa

presenza dell' Essere intelligibile per se stesso fa 1'anima attual-

mente intelligente fin dalla sua prima uscita dnl nulla, con quella

sorte d' intellezion primitiva che si appella intuizione. Fin qui la

idea e Dio stesso, che affettua direttamente e immediatamente il

\ Journal Hittoriquc et Litteraire, tome XIX, liv. I, pag. 78. Ontologi$me

de
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nostro sjiiriio
. ma quest* idea non e ancora riflessa; la nostra a-

nima non ne ha punto coscienza. Solo nell' istante in che la so-

eieta forncndole quella forma scnsibile del pensiero . la quale si

chiama parola . 1' inlelligenza si ripiega in cerla guisa sopra se

stessa, apprende col mezzo di questa forma la sun intuizion pri~

mitiva e la fa cadere sotto il dominio della coscienza i
.

Questi due passi dell'Autore anonimo qui allegati raccolgouo in

brevi e chiari cenni tutta la soslanza deU'ontologismo, astrazioa

fatta dai peculiari accessorii, dei quali poscia ciascuno suole a sua

posta rivestirlo. Che se generalmente abbiam voluto in tutto 1'arti-

colo valerci sempre delle parole medesime de' fautori di questo si-

stema, crediamo che i nostri lettori ne intenderan le ragioni e le

avranno per buone.

1 Luogo citato, pg. 188.
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XL.
'

*

I giustiziati.

Mentre che il parroco penava a trarre in liberta il sig. D. Checco,

formavasi in Cosenza il giudiziale processo del drappello approdato

da Corfu nelle Calabrie, e fatto prigione a forza d'armi. II tribunals

militare ,
che dovea giudicarli , componevasi di cinque giudici e

di un commissario relatore
,
colti uffiziali ed integerrimi del reale

esercito napolitano : erane presidente il Maggiore cavalier Flores,

e 1' accusa pubblica sosteneva a riverenza della legge 1' egregio

sig. Domenico Dalia. Tre volte i rei comparvero innanzi all'assem-

Llea dei giudici. La prima volta vi furono menati per rispondere

alle inchieste che lor vennero fatte
,
ed allora mostrarono animo

non che baldo ed altiero, ma selvaggiamente riottoso ed insolente.

Bastera a non torre mai piu dai lor nomi questa taccia, la risposta

d'EmilioBandiera a chi pubblicamente gli domand6 se fosse figliuolo

dell'Ammiraglio Bandiera. Quegli rispose : Se mia madre non ha

fatto torto a mio padre sono suo figlio. E quando fu chiesto come

1 Vedi pag. 38 di questo volume.
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fosse venuto a Cosenza: A cavallo ad 1111 mulo, soggiunse, e in mez-

zo a tanti ladri. La sernnda vnlta ascoltarono le deposizinni dei te-

stimonii . <><! i tre patrncinatori d* rvi dimandarono allora che si

JfcMMero da qnesto o quel Inogo delle Cafebrie , anzi fin da Corfh

renirr tostimonii a comprovare I'innocvnza dlle intenzinni di qudln

stuolo. Allegavano per tanto essersi quegli mossi da Corfu coll' in-

tento di sostonero oollo armi il Ita Ferdinando, del quale aveano

udito che, data una nuovadostituzione alRegno,avesse alzato il gri-

do di guerra contro uell'Austria. Volevano adunquo che i giudici

wntenziassero intorno a quella immaprmaria intenzione, e non hi-

torno ai fatti accaduti alia vista d'ognuno. Non si confidavano per

vcritti di persnadere cotal novella a veruno
;
ma sol rhe con questo

artificio riuscissero a prolungare il tempo della sentenza era pei lo-

ro clienti un considerevote vantaggio. Nella terzaseduta, alia quale

mtervennero i gill proressati, udirono qua! pcna dimandasse contro

di loro il Regio Procurator, appticando il rigore delle leggi napote-

tane alia verita comprovata dei fatti. E questi, cosl presi come con

altissima evidenza mostrava il processo ,
non eran pochi ;

ed oltra

che ciascuno d' essi era malefizio capitate , tutti altresi portavano

1' impronta spiccante e rilevata di congiurazione per opera di societa.

vietate e di ree fratellanze. Prender porto di celato e smontare na-

scosamente a un lido del regno infrangndo cosi ogni legge di sa-

nita : no talento di cangiare la forma che vigea di governo : mani-

festo invito alle popolazioni di rubellare al loro Principe legittimo :

scompiglio gravissimo e turbamento della pubhlica tranquillita in

una vasta contrada : opposizione ingiusta alia forza pubblica e re-

sistenza coll' armi in pugno fino ad uccisioni ed a ferite. Appli-

cando a questi fatti il codice penale fu dimandata la pena di morte

contra tutti i colpevoli ,
salvo solo il Roccheciampi perche erasi di

propria scelta sbrencato da'suoi consorti, e da se oflerlosi alia

gitistizia. A lungo meditarono i giudici nel segreto loro consiglio

la dirittura della pena richiesta
,
a lungo ragionarono delle piu pic-

cole circostan/e che potessero in qualche modo diminutre la colpa

di questo o di quel reato. Finalmentc il giorno ventiqutttresimo
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di Luglio fu letta ai miseri incarcerati la sentenza defmitiva , la

quale condannava alia morte tutti coloro che furono imprigionati o

per forza alia Stragola, o per ispontaneo arrendimento nella contra-

da di Calamodeo. Se non che a favore di questi ultimi i giudici ri-

volgevansi alia clemenza del Principe, perche sottraendoli al meri-

tato supplizio ne premiasse quello benche menomissimo atto di ri-

verenza alia pubblica autorita. II Boccheciampi, reo soltanto di aver

portato armi vietate addosso, fu condannato a cinque anni di sem-

plice prigionia.

Non faremo colpa agli sventurati se manc6 loro nel punto della

terribile intimazione la fermezza del cuore
,
e la dignitosa e nobile

virtu della pazienza. Impronte e villane parole pronunzi6 il Ric-

ciotti
; sbigottimento e languore comprese i piu dei compagni.

Emilio Bandiera pens6 di coprire agli sguardi della commossa sol-

datesca 1' ira indecorosa del primo e lo scoramento degli altri into-

nando inni, e gridando viva all'ltalia. Furono allora dal cortile del-

1' ergastolo ,
ove si fe loro quella lettura

,
condotti alia cappella i

dodici condannati senza piu alia morte : gli altri cinque vennero

chiusi in una stanza a parto perche aspettassero la decisione del

Re sul fatto loro.

Non possono a parole spiegarsi le premure studiose dei Cosentini

per quest' infelici e come facessero a gara d' inviare loro ogni sorta

di piu dilicato ristoro in cibi ed in bevande. Ogni ordine di cittadini

voile confortare le ultime ore della lor vita, e piu d' ogni altro por-

tarono grandissima sollecitudine di loro condizione i bravi uffiziali

del reale esercito, ai quali solo il trattar libero con essi venia con-

sentito. Compativanli, animavanli, secondavanli d'ogni loro deside-

rio, alleggiavanli dei presenti disagi. Ma quello che piu in quel mo-

mento importava si era di inanimarne lo spirito a quella dipartenza

dalla quale la felicita pendeva o la miseria eterna. Per la qual cosa

accorsero dapprima a porger loro santi consigli ,
ed agio di riceve-

re Testrema volta il sacramento della penitenza, e conforto nell'ago-

nia
,
che agonia sono le ultime ore d' un condannato, alcuni zelanti

e piissimi sacerdoti. Ma questi approdaron pochissimo o perch o il
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tempo della divina misericordia non era ancor giunto , o perchfc

Iddio altri strumenti voleva adoperare. a compungere di salulare

penitenza quegli animi traviati. IJdito ch'ebbe I'accorto Arcivesco-

TO che le cure del primi sacri ministri eran tomato in vano, < liiamo

a se i canonici Verrini e Scaglione ed il parroco /igarelli dotti, cor-

tesi, pii, zelantissimi sacerdoti e infra i piu riguardevoli del clero

cosentino ragguardevolissimi. Varie, disse loro , sono le vie della

divina bonta, colle quali a sk attrae questo povero cuore umano.

Questa volta tocchera , ne son certo , alia cortesia ed alia dollrina

di risvegliare e rinvigorire la pieta e la fede. Andate, miei fedeli, al

carcere ,
e per voi non resti che quelle anime redente dal Sangue

prezioso di Gesu Cristo al)biano di quel Sangue lavacro salutare alle

colpe in questa cosi tremenda ora di loro vita. Andate Gdenti . e

Iddio 'sara con voi.

Mentre i tre nuovi ministri del perdono s' avviavano alle carceri,

a toccare il cuore d' uno di loro valevasi Iddio della clemenza del

pio Sovrano. Giunse in fatto rapidamente da Nnpoli la regia appro-

vazione della giustizia. Se non che la grazia richiesta pei soli cin-

que, ch' eransi dati spontaneamente in mano alia pubblica forza , fu

dal Principe distesa agli altri tre ,
i quali dal tenore della sentenza

apparivano meno rei degli altri, ed erano il Pacchioni, rOsman-

ni ed il Manessi. Ora il Manessi fu si tocco e commosso da tale cle-

menza , che di scismatico ch' era voile divenir cattolico , e di li a

qualche giorno ne fu con solennissima pompa celebrata nel tempio

caltedrale di Cosenza la conciliazione colla Chiesa.

Eccoti intanto sopravvenire nella cappella j tre nuovi sacerdoti.

e tanta dolcezza di modi , tanta compassione della sventura ,
tan la

efficacia di persuasione adoperare con quei condannati, che in poco

d'ora li ebbero interamente condotti a volersi tutti riconciliare per

mezzo dei santi Sacramenli con Dio . ed apparecchiarsi cristiana-

mente alia niorte. Ne da qud momento si distaccarono essi piu dal

fianco dei miseri ; e non solo gli arcani segreti di lor coscienze, ma

i loro sfoghi ,
i loro desiderii . i loro sospiri accolsero con cuore

Smell, rot. IV. 11



L OttPATfELLA

pietoso, e qnnnto fu da loro cercarono ogni argomento che potamr

aUeggerire la pena di queU'aspettazionc nnsiosa e tremenda.

Si HIM finalmente la l';ii;ilr ora la maUina del 2$ di Luglio, e i due

fcandiera
,

il Ricciotti
,

il Moro, M Nardi
,

il Venerucci , il Rocca
,

ii

Berti ed il Lupatelli funono menati al luogo delln ginstizia in mezzo

a molta soldatesca, in compagnia dei sacerdoti che li ffssistevano e

confortavano
,
alia presenza del popolo accoreo oltra il consueto in

gran folia a quella che riesoe per molti scuola vantaggiosissima di

salutare spavento. La religione avea confortati i loro cuori colla

consolazione del pentimento, colla confidenza del perdono, e colla

dolce speranza della felicita awenire. Givario adunque alia mprte

senza haldanza e senza vilta : e sebbene alcune parole e qualchc

canzone,xreliquia delle passate follie, risonasse tuttavia suile loro

labbra, nondimeno piu. che malignita d'ostinato volere fu da tutti

giudicato compassionevole efletto di abito inveterato. Ma in breve

giunsero sulla piazza ov' erano schierate le soldatesche. Si abbrac-

ciarono allora 1' un Taltro gl' infelici : ebbero 1' ultima sacramen-

tale assoluzione
,
ed il Ricciotti volto al piccolo drappelletto dei

soldati scelti al lagrimevole ufficio : Tirate , disse loro
,
senza

paura. Siatno soldati anche noi , e sappiamo che quando s' ha un

ordine bisogna eseguirlo. Non ebbe ancora linito ed una scarica di

anchibugiate spense quelle vite , che non sarebbero state si trame-

nate da tanta catena di sventure, se prima non vi si fossero di pro-

pria volonta losciati avvolgere nelle colpevoli e secrete consorte-

rie. Immantinente i nobili della citta, che formavano la religiosa

compaynia dtlla bivona -morte, raccolsero pietosameute i cadaveri, e

sotterraronli insieme nel sagrato della chiesa di S. Maria, come ad

autentica attestazione che quegl' infelici erano morti riconciliati

con IMo, colla Chiesa e colla societa; e perd nella pace santa del

sepolcro consolata per le preghiere de' fedeli attendevano il gran

giorno che Iddio premierebbe con larga usura nel cielo I' estremo

loro pentimento. A si lacrimevole fine fu condotta una eletta mano

di giovani da cattiva ed irreligiosa educazione ,
da tristo consiglio di

scapestrati compagni ,
e da matto giuramento di societa tenebrose.
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moral ita non & nostra : fu nllora in bocca di lull' i Cosn-

i mi .!). Mnifdciiu non si cesso mai per lo innanzi di riputerla e

furlu palpar con muni tilth- le volte die gli avvenne di raccontare

la .lolurosa isloria dei Bandiera, dclla cui line lu testimonio quasi

ooulare.

Egli in tatto stava ancora in Cosenza quando v' ebbe umstizia di

i; e vi seguito a stare alcuni altri gionri appresso, quanti

bisognarono per otlenere la intera liberta del sig. Cliecco.

lossiaclie appena ebbero le autorita compiuto di giudicare e

senirn/iare quella congiura, cbe poterono occuparsi neile miuori

iatcendu ; e priina tra quesle fu la liberazioue del Signorioo. La

iiitorci\s>ii)iie e la testimouianza del parroco avvalorarono a favor

SUD i miti (.oi&igli che, dopo la quictf ridonala alia provincki, tfii-

iiero dietro ai rigori della giustizia. Subito siceome Cliecco fu posto

in libcrta si pose il parroco in via colla piccola brigatella . e >lu-

diando il passo , pervenne prestamentu al suo desiderato villaggio.

Quivi ebbe accoglimenti e leste da ogni online di persone . per-

die la grande e generosa carita di lui avea desta 1' aramirazione e la

riconoscenza d' ognuno. Non v' ebbe piu nella piccola villata cbi non

fosse per D. Benedetto , chi non gli si desse governare a balia ,

cbi non ne secondasse i santi consign*. Ma il buon parroco si sober-

mivada tauti gratulamenti mostrando tutto ossere stato sinuolaris-

>ima prowidenza di Dio: ed accennando al giovanetto Menico, cosi

diceva a molti nell' oreccbio : Vodete , Ugliuoli , per oiezzo di cbi

ba voluto Iddio liberare da morte certa ed imminente il Signo-

vim '.' Di cbi? Di quel povero contadinello ch' egli in aitro tempo

mise con tanta barbaric alia strada!

XH.

// voto.

Ma la gioia maggiore fu, com'era naturale, nella famicrlia del Si-

-iioiiiio. Aveano essi conlidato assai , pregato assaissimo , aspei-

tato con ansieta. 11 bel giorno che ^uiderdono la loro cootidenza
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e le loro preghiere In un giorno di delizic e di tripudii quali HOD

avevano provati giammai. D. Benedetto, per non distrarre la co-

mune attenzione verso del capo di rasa
,

il primo di non si iasci6

vedere cola : v' and6 nel secondo conducendovi Menico
, pel quale

intendeva di guadagnare la gratitudine della fumiglia. Se non che

il bruno di che vide coverta Rosella
,
la mesta sembianza che le of-

fuscava la consueta ilariUi del viso
,
e il contegno piii timido del

solito lo ammoni abbastanza che in quel tempo aveva ella dovuto

perdere la vecchia avola, e che per non conturbare la comune gioia

dissimulava a suo potere il grande alfanno che ne sentiva in cuore.

D. Benedetto voile incontanente rompere il ghiado. Questo ,
le dis-

se, e un tratto tinissimo della Provvidenza. A tenerci distaccati col

cuore da questa tert-a mescola i gaudii anche maggiori d' un po'

li'ainaro. Pur via, Rosella, 1' animo ti basti a quest'altra ju nova. La

volonta di Dio s' e compiuta sopra la povera Agnese e tu devi bene-

dirlo, e ringraziarlo che abbiala dalle pene di questa valle di lagrime

chiamata al gaudio sempiterno. Bacia la mano alia signora Rosaria

la quale ora ti dovra fare da madre e da avola Rosella ubbidi
,

asciugandosi col grembiule le lacrime che le rigavan le guance , e

Rosaria Tabbracci6 con molta tenerezza d'affetto. Ma il pianto della

povera orfanella cresceva sempre piu pel rammarico passionato di

quella perdita fatta
;
e omai le piovea dal volto da pietosa angoscia e

da profondi singhiozzi accompagnato. Di che impietosita Bettina

la prese per mano e trassela di quivi nella interna stanza a disfogare

con liberta il suo cordoglio, e rivenendo fuora chiamo altresi Meni-

co, quanto la sorella mesto e lacrimoso
,
e presso di lei lo condusse

a parteciparsi a vicenda le liete e le triste novelle che ciascuno aveva

a dire all' altro. Prima d' uscir dalla sala Menico voile sgravarsi del

peso che custodiva ancora intero e con gelosia; e pos6 in seno alia

signora Rosaria il gruzzoletto di moneta avutone in sul partire.

Rimasti quei della casa soli col parroco i discorsi si aggirarono

intorno alle doti di quella cara giovanetta che era la Rosella, come

costumata in ogni cosa, premurosa ,
aiTezionata. dolcissima, ac-

corta fosse ed amorevole con tutti. Raimondo ne era 1'encomiatore
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jiiu i-aldo
,
e confosso di se clie ogli non avrva potuto giammai os-

servare in Iri axiom- alc-una lirnrhe iinprovvisa c spontanea , ne

mlire parola anco m-lla ilarita e ncllo scherzo
,
olio meritasse il

piii

leggero riniprovfro. Tutti s' accordavano in ci6 che 1' entrata del-

I'tirfain'lla nelin lor rasa vi aveva recato la pace, la tranquillita ,
la

rettittidini'. II sij;. (iliecco ignaro tullavia del cangiamento avvenu-

to tra i suoi udiva attonito quei discorsi e, risorbandosi di chiederne

le cagioni a miglior tempo, consentiva agli all ri col silenzio di fuori,

e internamentc se ne rodeva. A non sembrare scortese o ingrato,

quando gli si ofleriva il destro entrava a parlnr del fralello di lei: e

qui diceva miracoli della volonta che questi ebbe di liberarlo, dell'ac-

cidente capilatogli alia porta delle carceri
,
del fortuito colloquio :

e senz' aspettare che altri vi facesse chiose o comenti, veniva da se

alia conclusione : Spettare cioe a lui di metier su quel buon garzo-

netto : e se non fosse 1'amore che il parroco gli porlava, dimande-

rebbelo per la sua casa
,
ove 1'avrebbe in quel conto che figliuolo :

specialmente ora che figliuolo piu non aveva o avcvalo solo per pro-

prio tormento. E cosi una ineta della famiglia riconosceva in Ro~

sella la salvatrice delle loro coscienze, e tutti in Menico il liberatore

del loro capo di casa. Quanta mutazione in si breve tempo !

Se non che non furono passati molti giorni ed un nuovo ed in-

aspeltato caso intorhido a Hosella la letizia di quell alTezione c rico-

noscenza comune. In bel di tornando la famiglia dalla chiesa la

Bellina si present6 alia madre tutta vermiglia in viso, nella voce

incerla e peritosa, e con un tremito leggero si ma sensibile della

persona.

Madre, cara madre, le disse, ho da svelarvi un arcano, del

quale forse avrete dispiacere : ma io dcbbo farlo per la coscienza.

Di
1

su, figliuola. Ti veggo un po' turbata; che t'accadde? Sfo-

ga 1'animo liberamentc colla tua madre.

Ma promettetemi die m' aiuterete a compiere il voto che

io feci.

Che voto, figliuola, hai tu potuto fare? un po'risentita ripigH6

la Rosaria ad un lampo che le balen6 in mcnle. Ma addatasi tosto
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che quella cliiesta bruschetta aveva confusa viepiii Bettina : Dim-

mi orsu , ripiglio, questo voto, e confida in tua madrc per aiuto

die ti occorresse: sai che tu formi ora tu-tla la mia delizia Laon-

de incorata Bettina comincio:

Vi ricordate che alia partenza del parroco ciascuno di noi si

vot6 a Dio di quel che poteva? Or hene io promisi al Signore che

ove avessi ricuperato il padre lihero, mi sarei fatta monaca. Questo

era quel piu che dipendeva da me, e questo io offersi al Signore

per mio padre. Or egli e venuto, ed io dehbo mantenere la mia

promessa.

La signora Rosaria 1'u in quel momeuto compresa da cento pen-

sieri, e da cento aitetti: ma solita a velare a sua posta neU'esteriore

sembiante gl' interni sentiment! deiranimo nou mostro al disegao

della figliuola ne approvazione, ne rincrescimento, ne meraviglia.

Accortamente pens6 che il piu destro consiglio fosse per allora il pi-

gliar tempo, e per6 le rispose secco: esser lei giovanetta di poca eta;

vi si peuserebbe sopra a bell' agio, e poi si farebbe ci6 che fosse il do-

vere. Nonulimeno in cuor suo la madre n'ebbe aJtissimo dispiacene,

Un poco temeva non fosse quelio un suggerimento dell' orfanella,

se espresso o tacito poco le caleva: e sotto questo sguardo avrebbe

ella dovuto farle ragionevole resistenza. Ma il piu era che non volea

la madre perdere quella sola figliuola rimastale : e gia aveva per la

testa adombrati certisuoi pensieri di parentadi: gia sognava le futu-

re felicita di lei madre, suocera e avola, di quella figliuola si dolce, si

aflezionata, si pia-, di un genero che aveale divisato, lior di gioveu-

tu, d'ingegno, di specchiatissima vita; di bamboletti che ne verreb-

bero biondi, ricciutelli, cogli occhietti neri neri, spiritelli vi so dire

che Tavrebbero fatta adirar cento volte, ma d' un'ira gradita e gio^-

condissima. Or questo sogno deli'avvenire di Rosaria fulle ad un

istante interrotto da quella rivelazione fattale dalla figliuola, e non

sapeva darsene pace. Vedete straoa natura del cuor nostro ! Quelio

che aveva tanto desiderato innan/.i, ora le da noia: quelio che avi'\a

cercato gia di conseguire con si astuto artilizio
, rigetta adesso che

le si offre spontaneamente. E pur quella non era levila di mente,
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ma frrmezza di amor proprio. Eransi imitate, le cnndi/ioni dclla

madrc : doveva , serondo lei . raniriarsi pur anco lo stato dclla

Non e uostrt intenzione di fermanri a desrrivore per lo minutn

la triplice lotta die da quel giomo cominciG in rasa il Signorino. <

vi duro un circa qtiattrn anni interi con diversi avvicendamenti di

liiurlie, di scortunucce. di pace, di trcgue, d'aggturti e di sfor/.i apen-

ti seeondo gli union, le circoslanze e le prevalent! fortune. Ci ba*

stera solo indicare con inolta rnpidita la rondizifmo dei combattenti

e la natura dei contrast! : e ciascun dei lettori ne trarra suoi conse-

guenti a formar da st tutto il corso di questa domestica istoria.

La priina lotta combattevasi tuttora nell' interno di Rnsarin. ove

gli avanzi dell' antica leggerezza, T affezione mal regolata di madrc.

la soliUkUiie ininacciatale contrastavano rol dcsiderio di contenUnr

la Ggliuola, ecolla iermavolonta di non opporgi a uo dovere di uni-

naa. La madre adunque , angiistiata nel vivo del ouore per si diffe-

renti alfeUi, si logorava da se : e verao la fijjliuola ora mostravasi

propi/.ia al santo desiderio cle aveva
, ora avversa al leggero ca-

priccio montato in capo alia figlia, a seconda delFaffetto che prendea

vigore in questo o io quel tempo.

L1

allra lotta era fra D. Checco c la figliuola, ad intendere la

quale bisopneni risalire un porolino piii alto. Lo vicende passate

dal Signorino aveano prodotto un gran cangiamento ndl' indole

del I' an imo non cbe nella complessione del corpo: quella erasi rin-

gagliardita nell' asprezza nativa , questn por I'opposto infiaccbita o

snervata per le sofVerenze della prigionia. e la paura della condaima.

Laonde mentru dair unn parte T aoiicizia verso il sig. Domeniro

enasi convert ita in abbominio. e famor troppo passionato vorso il

liglio Kugenio avea dato luogo al pentimento ed al rancore
;
dall' al-

tra (i.irtf la violenza voluta gia fare a Bettina per averla nionaca

eresi mutata in una volonta piii ferma e piu risolula di collocarla

onoratamente nel mondo, col proposito di non lasoiarsi condurre

dalle moinc tldla fbliuola come eragli caduto coi vezzi di Kngenio.

Sapulo di' el)be adtinque pensar tiettiim al chiostro . egli se If



168 L'ORFANELLA

oppose con tutto I'animo e cosi ostinatamente, che la buona figliuola

n
1

ebbe a soflrire la piu dura persecuzione cbe avcsse al mondo.

Quindi con tutto 1' amore posto a Menico s' astiava il sig. Checco

con Rosella, rimirando in lei non la virtu che 1'abbelliva, ma lo stru-

mento destinato da tempo ad una violenza al presente abborrita.

Avrebbe ,
se gli altri della famiglia glie lo avessero consentito

,
e

se la manifesta dichiarazione d' ingratitudine cbe questa sarebbe

stata non lo avessero ritenuto
,
avrebbe cacciato di rasa T orfanel-

la, per torre
,
diceva egli ,

di virino alia semplicetta ed allucinata

figliuola quell' assidua e scaltrita consigliera. In quella vece non

V ebbe cattivo trattamento ,
non isgarbo di modi

,
non durezza

di parole che le risparmiasse.

La terza lotta, che dur6 si a lungo in quella casa, fu per cagione

di Eugenio. Checco non voleva udirne rammcntare il nome, non

yoleva chiederne ne udirne novelle
;

il considerava non piu come

figliuolo ,
ma come rovina sua. La madre per Y opposto e lo zio

Raimondo riflettevano saggiamente che il figliuolo era riuscito quale

avevanlo le materne e le paterne cure voluto : piu degno adunque

essere di compatimento che di odio : potersi forse correggere an-

cora ed emendare : dovere essi i genitori non lasciar via che potesse

metterli sull' orme del traviato figliuolo ,
e cosi soltanto poter rime-

diare al male ragionatogli per lo addietro colla cattiva educazione

che gli avean dato.

Da questa triplice lotta di pensieri e di afTetti fu quella casa

lungamente divisa. Al che ove si aggiunga la salute di Checco logora

gia e dissipata in Cosenza, andare ogni giorno piu malignando e

guastandosi ,
si vedra quante angustie dovessero desolare e parenti

e domestici di tal famiglia. Ma questa volta che i piu eransi final-

mente piegati a sentimenti di religione, e che il sig. D. Benedetto

vi aveva come amico e bcnefattore 1' entrata libera
,

le angosce

contemperavansi da soavi consolazioni
;

le discordie domestiche

non mettcvano giammai radici salde : i partiti estremi erano rotti

da savii e opportunissimi consigli. Bettina fu dal suo confessore

D. Benedetto esaminata con tanto maggiore scrupolosita , quanto
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v' era piu rapou iii irmrrv che improvviso e nun bone considerate

imjK-to d* adollo 1'avesse sollrritata e spinta a qucl proponimen-

to. Ma fn Irovulu da si Corli ragioni indulta a quello stato
, che in

cam bio di sinoveruela il parroco la confi-nno iiella scelta .

Unto la consigli6 di soprassedcre alcun tempo, liiulie Iddio ic pre-

sruia.v*.' opportunila di adempire senza ire domestiche il proprio

volo. Rosella non si lascio dalla freddezza die successe air antica

aflezione commuover punto. Seguitu la sua vita di pielu e di falica ,

collo stesso tenore di prima; ed alle riprensioni non meritatc, ai

trallaiuenli noiosi, ai frequent] dispctli ed alle gravi mortifirazio-

ni die riceveva, oppose sempre la dolcezza, la pa/.ienza, la dorili-

la: a quella guisa che le tenere pianlicelle cedono incurvandosi al

suolo piacevolmente agli sbutli passaggeri del vento , per sollevarsi

dopo piu rigogliose che prima. I due che parteggiassero aperta-

menle per lei erano il vecchio Raimondo e la giovane Bettina :

quesla la conforlava della piu lenera amicizia che potesse: quegli

la conU'inplava meraviglialo di tanla coslanza, di tanto senno, di

tanta innocenza , e dove ne cadesse il destro
,

difendevala aperta-

menle
T o le dava animo e coraggio. E la signora Rosaria ? Dal

giorno che seppe il votodi Bettina o fosse rincrescimento, o rimorso,

o dispelto guardo sempre mai Rosella con un contegno che piu la

sua diflidenza che I'afTetto le dimostrava.

XUI.

I nu cadula.

Intanto che nella casa del Signorino gli animi erano divisi per

ragione di Eugenio ,
e quale disperava all.it to del conto suo . quale

confidava in un vicinoravvedimento per la crescenle ela,di savi con-

sigli apportatrice , non potevansi saper novellc di lui per cercare

che ne facessero senza sapula di Checco la dolente madre e il buon

Raimondo. Essi ne cercavano di presso , mentre il figliuolo
n' era

bene da lungi: essi ne cercavano agli ainici, ai parenti, alle autorila,
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ed Eugenio da nessuno piu che da'paronti, dagli amici e dall'autorita

sollecitamente fuggiva. Diciamo adunque cio clie avvenisse di lui

dal valico di Pietralonga, dove il vedemmo 1' iillima vollu . lino al

punto al quale si avvicina il nostro racoonto.

Nella scaramuccia fu ad Eugenio ferita per eolpo d'archibugio una

ganiba, e non potendosi sostenere per lo dolore in su' pie, cadde in

un burroncello a eosta alia via. Per buona ventura la l>alza non era

scogliosa ,
raa d' un tal terricoio sollo e di piccole erbette sparse e

ooverto: e quello che piu gJi giovo, il fondo non si sarebbe scorto a

prima vista da cbi passando per lo sentiero non vi avesse posto mente

a beirarte. Quivi adunque cadendo non pati grave danno, e v' ebbe

poscia un non eercato n.usrondiglio ,
cbe il campo dul venire alto

mani delta giustizia. I suoi adunque non si accorserodi nulia. sieco-

me vedemmo, e di gran passo procederono innanzi nel loro canirai-

no. Gli Urbani di Pietralonga quai s'adoperarono intorno del lor capo

e dei loro compagni feriti, quai rannodatisi insieme tenncro inutU-

mente dietro alia tornia che fuggiva. Di cio Eugenic non fu visto da

veruno in quel primo rimestio di genti : e appunto per non essere

scoverto da veruno, egli indur6 I' animo agli spasimi della ferita e

della caduta, e non trasse un gemito, non un sospiro. Quando ogni

cosa fu eheta tent6 se potesse uscire di quella fossatella innanzi the

Talba colorisse i boschi e le vie; ma la gamba irifranta non sorreg-

gevane la persona. Egli sforzasi, tenta, ritorna da capo: ma tutto e

nulla del potersi reggere in piedi, e lo spasimo della ferita gli s'in-

crudi acerbamente. Laonde in quelle prove tra pl dolore della pre-

sente ferita, e per lo spavento di cadere nelle mani della giustizia,

gli spiriti lo abbandonarono, e rimase li tramortito e semivivo.

II Biondo intanto staccatosi dalla piccola coorte pensava d' aver

notizie dell'amico a Belvedere; quindi anche prima dello scbiarir

del giorno si rec6 al villaggio, e nascoste cautamente fuora le arroi

simulo d'essere un procaecino spacciato cola da S. Giovanni in Fio-

re, per dimandare e dare notizie della banda persegnitata. In quello

scompiglio d'ogni uomo'e d'ogni cosa non si and6 per lo sottile ad

indagare la verita del nunzio e le qualita del messaggero 5
e il
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Biomln
|

)' arcertare quel pnpolo, come da notizia certissima si

aveva, che la lianda era tutta composta di forestieri, senza nessuno

adrrcntt' li quolla contrada; e pole sapere a tin medesimo tempo

che Kuprnio timi era stato no rtvvisato ne eolto dapli Urhani di l"l-

vedere. Si die quindi gran fretta a dipartirsi di quivi, e si mise scn7a

sospetto nella strada fattn pia poche ore innanzi. Cominciava ad al-

beppiare, ed epli con oechio attento piva rappuardando qua e cola:

chi sa scoprisse un menomo indizio che il mettesse sulle tracre del

cercato Eugenic. Ne fu indarno. Tn po' di scoscendimento di terro-

no smottato di fresco, siccome vedevasi, e ooll'orma impressa di un

corpo strisciatovi sopra richiami\ 1' attenzione del Biorido, e gli servi

d' indizio per trovare 1' amico. Al primo spiinrdo credo che Euir<>-

nio fosse morto; tanto il vide pallido, ab^ndonato, senza respiro,

scnza movimento. Ma un leppero trahalzare dei panni presso al

cuore 1' ammoni che era vivo, e solo smarrito di sensi. Cercollo in--

contanente per la persona , e scopri la ferita , e innanzi di richia-

marne gli spiriti alia vita gli acconci6 il meglio che seppe la pnmba,

e frenando 1' tiscita del sanpue plie la strinse dolcemente colla lunpa

fusciacca, della quale aveva circondato i lombi perimitare il costu-

me dei contadini di quelle vicinanze. Quando Eugenio ritorn6 in sc

il Biondo sen/a perdere un istante di tempo sel reo6 oon prande

sforzo, ma minore assai dell' animo che aveva,, in suHe spalle , e la-

sciando la callaia trita si mise dontro al bosoo cincostante.

(^ammmo un tratto a zonzo per confondere coll' errore delle peste

rindicazione del vero cammino preso, e riposatolo alquanto in luopo

sicuro cerco riparo stabile nel piii fitto della selva , e quivi fatto letto

di foglie vi porto e adapi61o stanro e sofferente infermo. Canpio con

\w di abito trasfipurandosi in puisa che paresse tutt' altro da quel

di prima, e ratio corse a cercare ristoro pel ferrto
,
e via da

metterlo in salvamento in qualche luogo per curarai. Alia drsin-/-

za, air enerpia. ail' ingegno di lui nulla era impossible ; e
<|in

-ta

dillicilissiiiia cura vhriirn
<|iit'l

tratoii-llo cmi nii-linr v'i)ti:-a <-ln'

[<T I'usato non pli avvenisse. Indusse con melato parole e con pro-

mcssa di buona mercede un semplice lavoratore , che avev* 1' abi-
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turo non molto lungi dal bosco presso il Hume, a volere acco-

gliere quel misero compagno ferito
,
com' egli diceva

, dagli scelle-

rati rimestatori della cosa pubblica : ebbe da lui una vettura per

farlo portare cola e gli lascio incarico cbe a tutti i modi vi facesse

trovare al ritorno 'un buon cerusico. La cura riusci felicemente ,

e sicome la dimestichezza contratta coll
1

albergatore gli die fidan-

za
,
cosi pole lasciarvi Eugenio a convalidarsi di forze

,
ed a saldare

1' osso infrantoglisi della gamba ,
ed egli raggirandosi qua e cola

seppe minutamente tutto 1' avvenimento dei Bandiera e dei loro

compagni. Capi cbe la Calabria non era piu luogo per essi, e cbe vi

correvano rischi gravissimi ad ogni ora, e da ogni lato; e dopo tre

mesi, quanti ve ne vollero percbe Eugenio quanttinque un po' zop-

picando, potesse camminare liberamente, s' accomiat6 dal cortese e

fedelissimo contadino , prese la marina
, noleggio due poste in un

trabaccolo carico di formaggi cotronesi cbe facea vela per Corfu ,

e vi si rifuggirono a salvamento. Non descriveremo la vita menata

cola i soli cinque mesi cbe vi si fermarono : era la vita consueta di

somigliante risma congiuratori : pubbliche e segrete radunate : di-

segni distruttori dei troni e degli altari : lettere per dare e riceve-

re consigli : e tutto il tempo cbe avanzava loro da queste pratiche.

al bagordi ,
alle tresche

,
alle gozzoviglie ed alle biscazze. II povero

Eugenio fini allora di estinguere in cuore ogni sentimento di pie-

ta, di religione, di patria, di amici : 1'animo suo era divenuto un

vivo ritratto del modello
,
che improntavagli in conversare il Bion-

do. II solo sentimento in che duro costante fu la fede ostinata ai

consorti ed alle fratellanze, ove una volta a quei si fosse collegato e

giurato a queste.

Maturavasi intanto il nuovo rivolgimento di Bimini aiutato e

spinto dalle societa segrete di Bologna e di-Toscana; e molti dei

forusciti italiani
,
che dimoravano in Corfu

,
con finti nomi e sotto

oneste coverte di traffichi e di affari erano accorsi a Livorno, centre

attivissimo di congiuratori e di congiure. Cola la Giovane Italia del

Mazzini, il Carbonarismo Riformato delPigli,i veri Italiani del Gui-

tiera, la Legione Ilaliana del Fabrizi, i Fratelli italiani del Montanelli
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aveano gruppi di aderenti, sedule di consigli. apprestamenti d' armi

e di denari, furina di srritti c di stampe rivoluzionarie. Discordi era-

no questo sette nello scopo e nei mezzi di promuovere la rivoltura,

concordi tutte nel rio talento di dislruggere ogni presente ordine

col rihellare i popoli all'autorila dei loro Principi, e francare gli

intelletti da quelle . che essi cliiamavano pastoie dell' ingegno, la

divina aulorita dei Pontefici romani nel fatto della cristiana ve-

rila. I nuovi arrival! adunque ebbero in Livorno amorevoli acco-

glimenti, ebbero aiuti
,

ebbero avvisi. Aspeltavano solo che il

Renzi . progenie di bettoliere a Rimini
, promulgasse il procla-

ma scritto dal Farini
,

e con audacia s' insignorisse cola della som-

ma delle cose
,
alTm di propagare d'ogni inlorno lo scompiglio,

il discorrimenlo , la rivoluzione. La grida usci : la congiura gilto

la maschera e si mostro audacissima. I primi suoi falli le riusci-

rono prosperosi sovra ogni espetlazione : 1'autorita, le casse pubbli-

clii-. la forza delle armi vennero in sue mani: un'eco risposele non iria

nel popolo di Rimini che non parteggi6 pe'ribelli,ma si lungo 1' Emi-

lia per Fopera d' una truppetla capitanala daH'ardimentoso e ricco

Bellrami. Gia i settari d'ogni nome cantavano F inno della villoria

e da ogni paese si mettevano in concio di raggingnere preslo la ban

diera che gl'invitava; e il Biondo ed Eugenio obbero essi pure 1' ordi-

ne di appronlarsi ad accorrere nolle vicine provincie. Ma tin conto

fa il ghiollone e un allro T osle. Eccoli messi spediti e leltcre d'an-

nunzio recare lo sconforlo e la tristezza colle loro 'doloroso novelle.

II Beltrami essere slato dalle armi pontificie sballulo, slrello, sba-

ragliato, ed il Renzi lanto vile in farcia al pericolo quanlo corag-

gioso innanzi, aver per pauradi quell'armi abbandonala la cilia. I

complici di quell' ammutinamenlo si geltarono sulle lerre del Gran-

duca, consapevoli che quivi Iroverebbero non che nella nobilla e fra

i professori dell' universila di Pisa e gli avvocali di Firenze, ma nel

cuore slesso del Governo consiglieri e prolettori i. Ne s'ingannaro-

1 Memorie tail' Italia ccc. di GIUSEPPE MOTTANEI.LI; cap. XIV e altrove in

piii luofthi.
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no; conciossiache venne loro oflerto il transito libcro per la Francia

a patto cli non ritornare in Toscana. Che se il Renzi per averlo voluto

infrangere di qivi a due mesi fu consegnato, secondo le diplomati-

ohe convenzioni , alia corte di Roma, non fu certo perche gli inan-

cassero ne protezioni ne difese cola.

i due nostri amici dovettero adunque abbandonare Livorno per-

che creduti in quel momento di leggerissimo pro in quel luogo, ed

ebbero ordine dai segreti lor capi di condursi a Bastia di Corsica e

quivi collegarsi in istretta amista coi molti forusciti italiani, che si

preparavano alle armi a danno della lor patria-medesima. Da cotal

terra quelle or chiamate decadi
,
ora falangi ,

ora legioni ,
a tenore

dei settari o dei consigli prevalenti. aspettavano la chiamata ad uno

di questi due luoghi, dei quali miravano d'insignorirei i oapi e di-

rettori della rivoluzione: la Svizzera, o le provincie estreme del

Regno di Napoli. In fatto i Corpi franchi della Svizzera si raggranel-

lavano appunto allora novellamente perrifarsi della famosa sconfitta

teste ricevuta presso a Lucerna nella notte del 4 Aprile 1845; e ;il

tempo stesso nelle Calabrie
,

i preparamenti delle secrete societa

ricominciavano da capo per isconvolgerle , quantunque ne anche

allora mirassero a un termine probabile di felioe riuscita.
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Sftra (Tazione delV Aulorita.

1. l.tiliudcH'aualisi. 2. Usiamola a cliiarire Ic varie coinpeteuze. 3. Pro-

po&iziouc e pariizione. 4. Misura dell'Autorila e il tine sociale. 5. Fi-

ne della societa pubblica e 1'ordinc esterno. G. Non gia la conmnione di

tutti i boni. 7. I diritti non soffrono impedinicnto dafjli atti interni.

8. I.' \'it(irit.i ha diritto di comandar atti cstcrni. 9. e d'usar la forza per

oottringcre. 10. ^ dotata di cu;nizioue suf&ciente 11. e del dritto di

procaci-iarsela all'uopo. 12. II diritto primario e obbligare, il icondario

coslriogere. 13. Obbligazionc indiretta ni-jjli atti interni. 14. Kias-

sunto.

\ . Avrete udito vantar molte volte I'analisi e le teste analitiche.

Se osassimo parlarvi qui in amichevole ronfidenza
,
con qtiella *

pertura di cuore che viene in noi animata dalla cortesia dei nostri

teggitori, vorremmo dirvi (ma in un orecrhio, badate bene: non ci

fate autori per carita!) vorremmo dirvi che questi encomii dell' a-

naiisi o degli analitici furono ben molte volte un cicalio della mo-

da ripri titn du certi jtappji^alli bcliimbusti
,
che Dio sa se null*

1 Vedi pag. 19 di questo volume.
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capivano iT analisi e di sintesi. Ma se non deve ammetlersi il la-

natismo dei lodatori , non per questo dee rifiutarsi il vero merito

dell' analisi, la quale, come in ogni tempo vcnne osservato Jai mae-

stri in dialettica, e la via naturale percui 1'umano intelletto chiari-

sce i proprii concetti e si appiana la via alle inferenze certe, esatte ed

evidenti. Vantaggio inestimabile; cui avendo iioivoluto procacciare

ai nostri lettori coll'analisi piu diligente che per noi si pole del con-

cetto di Autorita, vorremmo ora usufruttuarlo prima di procedere in-

nanzi, coirinferirne alcune conseguenze ed upplicazioni che riesco-

no di somma importanza nelle pratiche quistioni sociali ond'e scom-

huiato il mondo odierno; e che considerate al lume di quei princi-

pii che 1'analisi ci ha rivelali, avranno molto maggior forza a per-

suadere, di quella che avrebbero appresso, quando 1' evidenza di

quest' analisi oggi ancor recente e vivace non le chiarisse di lume

si smagliante.

2. Nel mondo moderno ove il principio d'autorita e stato per la

indipcndenza eterodossa si combattuto ed oscurato, come tutto e

guerra pel principio dissolutivo introdottovi dal razionalismo protc-

stante, cosi anche le Autorita diverse invece di coadiuvarsi vengono

per lo piu a contesa, e giudice della contesa altro non trovano final-

mente che il vae victis e la spada di Brenno. La quale trovandosi

per lo piu in mano al potere politico, a questo la da vinta finalmen-

te ogni qualvolta egli pretende intromettersi nella sfera d'azione or

della famiglia, or del municipio, or della religione, or dei corpi mo-

rali
,
or di qualunque^altro ordine speciale. Di che poi fermentano

quelle dicerie e quei mali umori che tutto mettono a soqquadro il

mondo morale: cagione in gran parte Tcssersi perduto presso molti

che piu si brigano di aflari pubblici perfino il concetto di ci6 che

costituisce i varii ordini, le varie sfere di atlivila sociale e di sociale

Autorita. Vedete se la materia e importante !

A chiarirla, non volemmo preterire questa bella occasione men-

tre fresca fresca vi si aggira per la memoria 1'analisi da noi esplica-

tavi dell' Autorita; cui ci siamo sforzati di estrarre in puris nalurdli-

bus dalle condizioni essenziali doll'uomo posto in relazione con altri



in

uomini. No!. Irllor cort< > . tin- <juimli gennogliar la vedesle quasi

lr
pi

,1,1 1 cli<>li;if \f__'>iiM fur capolino dai cotiledoni al pri-

mo animai si del seme, vi Irovatcora disposlo ad afferrare in lulta

la lor piciic/./.a ed eviden/.a quelle conseguenze, che pongono in chia-

ra luce i giusli confini deU'autoritt; c noi prenderemo a svoljrrrlo

in-1 rimanenle di queslo articolo, persuasi die diflic ilmente ci si of-

frirebbe poscia ultra inigliore occasione.

3. Per procedere con ordine, considereremo \
*

i limit i che I' Au-

torilu incontra negli alii ordinabili da lei al fine sociale ossia nella sua

materia: 2. quelli che inconlra in ragion del fineacui dove ordinar-

li, ossia nella sua compelenza. 3. Applicheremo quesle considera-

zioni a mellere in chiaro lume il principio regolalore delle relazio-

ni Ira le due autorita, moslrando quanlo sieno oscuri i confetti che

se ne fonnano coloro che le cimenlano in perpetua lolta e ne vo-

gliono 1'assolula separazione.

Tutto cio dal lettore si vedra, speriamo, risultare dalla natura

stessa delle cose con quella semplicila che e propria appunlo delle

opere di nalura; e il ravvisarla nella sua semplicila costituisce il

piu bel pregio della vera (ilosoiia, la quale e tutt' altro che quel neb-

bioso ontologismo con cui la cosi delta filosofia alemanna, perdulo

o dimenlicato il mondo reale esterno, si sforza di estrarne unoideale

dall' to o dal pensiero, come il ragno trae tulla dal venire la pro-

pria ordilura
;
e costiluiscono cosi que' sislemi che hanno appunto

la simmetria e la solidita della lela fabbricala dal ragno geomelra *.

I.imill ddla materia.

4. I/ IK MIHI. abbiam detto, tende naluralmente ad associarsi ; rice-

ve associandosi dalla nalura una legge di giustizia e di benevolenza

che lo lega alia sociela, median lr Tapplicazione che egli ne fa a cerli

fatli per cui si associa; e la prima di queste leggi e ch'egli obbedi-

sca ad un principio intelligente riconosciuto dalla sua ragione come

4 Puu vcdersi in tal proposito rappondicc del Saggio intorno al locialitmo

del ch. Filosofo K. C. AVOCADRO DELLA MOTTA . 6, pig. 848 e segg. i Ediz.

(anon.) Torino 1851.

ScricII, vol. IV. 12
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itore di tutli gli associati, aftinche regni fra loro quell' or-

Uiiie voluto da natura di giustizia e di benevolenza. Se questo il

fine voluto da natura nella istituzione dell'Autorita, non sara dillicik

dt'imuinure iin dove si stenda 1'atmosfera, per cosi dire, di questa

forza morale, commisgrundola al fine eh' ella dee ottenere. 11 pro-

blema, come vedete, e analogo a quello di un meocanico che vuol

determinare la forza motrice della sua macchina : come fa egli per

iissarne lapotenza? calcola tutto: il peso da muoversi, la varia ener-

gia dei combustibili, la dispersione inevitable del vapore, gli attri-

ti dei perni e delle ingranature, le resistenze del mezzo in cui deve

operare la maccbina ecc -. e conclude finalraente : per 1' intento

mio abbisogno della forza di 10, di 30, di 100 cavalli. Cosi noi

possiam caleolare a norma del line la forza dell'Autorita sociaVe: ma

con quesLo divario, che il maccbinista calcola per creare quella for-

za proporzionata all' intento suo proprio, noi calcoliomo per ravvi-

sare gia creata dall
1

Artefice Supremo quella forza, sonza la quale

i'artificio di Lui noa potrebbe mettersi in moto.

5. Incominciamo dtmque questo calcolo, e domandiamoci qual

sia nella societa I'intento cui T Autorita dee eonseguire? Gia I'abbiam

detto : ella dee eonseguire una tale armonia nelle operazioni di tutti

gli associati, che ciascuno di essi usar possa liberamente le proprie

forae e di eorpO'C di mente e di volonta, senza venire arrestato da

alcuna ingiusta opposiaione.

(i. II socialismo, germogliato dal razionalismo protestante ,
vor-

rebbe assegnare all'Autorita troppo piu ampie funzioni
;
e trasfor-

mandola in quel DIO-STATO che tutto assorbe
,
vorrebbe incaricarla

di Dutrire
, vestire ed albergare tutli quei cittadini cb' egli ba in-

ghiottiti nella panteistica sua universalita. Lasciam pure'al pantei-

$nao, eirede ab intestate del Montesquieu 1, questo mostruoso parto

-lAivdiiu iL;o'ii ,

1 L'ctat doit a tons les cituyeus une siibsiaUuce assurce, la nourrituie , le

<( v&temcnt convcnable et un genre de vie qui ne soit point contraire a la sante*

(Kspritdes loix I. 23, c. 29) Non vi pare udire ilMazzini? L'individuo deve

<c il sno -lavoro alia societa; la aocieta deve all* individuo il pane dell' aniina e

'-

quello del corpo ,
educazione e mezzi perche ei lavori. (La santa alleanza

<le popoli VI).
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del mo-popoi,o alinii'iilnlo dal DIO-STATO: noi che roll' idea cattolica

serbiamo all'iinnm mlla MM personalita ogni verosuo dirilto, sap-

piamo che riascun individuo dclla specie umanu (tranne le acciden-

tal! im[>ri Ir/iniii di storpiature od infenMta) viene destinato dalla

natura a sostentarsi oolle proprie forze che sono la prima ddlr sue

proprieta. K sc queste acquistano nella socicta un grado di perfezio-

ne e una liberta di esercizio che nella solitudine nou otterrebbero,

cin non c tin titolo per pretendere dalla socieln medasimu la facolta

deH'ozio mediante un sostontamonto rratuito. E d'onde trarrebbc la

sncirta questo sostentnmcnto da distribuirsi, se non dai lavori fnit-

tiferidepTindividui associati? Questi lavori ooi loro frutti o sarehbero

u >t unit in ciascun individuo o diauguali. Se sono uguali e tutti irli as-

sociati fruttiflcano ugualmente al pubblico, Taccumulare tutti questi

lucri in una pubblica amministrazione per tornare poecia a distribuir-

li equabilmente, egli e un introdurre il perditempo e il dispendio del-

1' amministrazione per consumare sen/a alcun pro una parte dei

frutti acquistati. Se poi i frutti si suppongono, come son verameute

disutruali, allora Taccumularli per distribuirli poscia in parti uguaii

a ciascun associate, egli e un costringere i laboriosi ed economi a

faticare per pli oriosi e dissipatori; o, in akri termini, egli e un co-

stringere la parte migliore dei cittadini a servire alia parte piu vi-

liosa (parliamo, notatelo bene, dei valid! . dell'uomocioenello stato

regolare di sua natura;. Se questo e ingiusto , se e contro natura
,

c ciascuno nella condizione ordinaria dee trarre dal suo sudore il

suo pane, vo\ vedete, lettore, non essere uffizio deirAutorita il so-

stentore gli associati, ma si il tutelarli per modo che ciascuno usan-

do, com'e suo debito, giustanionte le proprie forze, non trovi osta-

<*olo ingiusto che ne arrest* il corso.

7. (>r qui non fia dHficiie il dctcrniinare di quali forzc abbisogiri

1'Autorita per conseguine questo intento, con cui dal Creatore olla

vcnne oostituita a forzn ordinatricc della societa. Conciossiach^ d'on-

de polct<
i voi, d'onde poss'io aspettarmi un ostacolo ingiusto a quelle

ferae che natura ci diede ? dal mondo degli ^iriti? dai pension dei

miei concittadini? dai loro dcsidcrii? Pensino e bramino pure ci6
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che loro attalenta, io proseguiro liberissimo il mio viaggio settxa

ombra di ostacolo. Quando dunque 1'Autorita arresti le braccia di

chi ingiustamente mi si oppone, ella ha conseguito 1'intento del Su-

premo Artelice ed ba compiuto il suo debito, faeendo si cbe libera-

mente io possa compiere il mio. Kcco dunque un primo passo che

gia abbiam 1'atto nel determinare le forze deH'Autorita sociale: se tt

Creatore voile che VAutorila arrestasse ogni esterna violenza (FORZA

INGIUSTA) che potesse oppormisi , VAulorila deve averne il polere.

8. Ma sopra chi dev' ella esercitare un tal potere ordinativo ? so-

pra le cose, o sopra gli uomini ? Ben vi ricorda, o Icttore, che I'Au-

torita e ordinatrice degli uomini; e 1'uomo, dicemmo altra volta, si

muove principalmente per via di ragione e di volonta. La prima

forza dunque che il Creatore deve avere conceduta all'Autorita e il

diritto di vincolare i sudditi colla obbligazione-, ed ogni suddito che

comprende che cosa sia naturalmente la societa, comprende ugual-

mente che se I'Autorita intima ad ogni cittadino per via di legge

che non arresti il viandante nel suo cammino, che non ischianti la

siepe del vicino, che non gli sturbi con istrepiti inconditi il riposo

notturno; questa intimazione della legge lega a lui la volonta, e gli

impone la moral necessita di astenersi dai fatti vietati, benche non

gliene tolga le forze fisiche.

9. Mapur troppo non tutti gli uomini comprendono questa obbli-

gazione, e fra coloro eziandio che la comprendono, non tutti sono

fedeli nell'adempirla. Onde e che seai riottosi non si ponesse un fre-

no efllcace a contenerli, 1'onesto cittadino perderebbe quella liberta

di azione che giustamente gli compete, ne troverebbe sgombra la

via, ne sicura la siepe, ne tranquilli i sonni. Se dunque il Creatore

voile quest'ordine di liberta, dovette concedere alPAutorita un'allra

specie di forza che contenesse le braccia del riottoso anche a dispet-

to della costui volonta. Or qual e la forza che pu6 contenere il brac-

cio altrui anche a dispetto della volonla ?
,
chi nol vede ? la for-

za fisica. Si signore, la forza fisica: il Creatore concede questa forza

aH'Autorita, ossia al diritto di ordinare a ben pubblico la societa.

Tocca a questo diritto di muovere la forza fisica. Ma questa forza
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d'onde la trarra cgli? Kali cnte morale <! astral to? Had inmo hcne,

lettore, di non darcorpo allt* astrazioni. Questa frase 1'Autorita lia

la forza fisica altro nou signifira preghiamo il lettore di mette-

re grande atlen/ione a qucsta vcrita rosi semplice ed evidente, e

pure da'pubbli'-iMi >i negletta ncirapplirazione). altro non significa

se non che il dirilto di ordinaro la sorieta include come sua parte

integrate 1' altro dirilto di obbligare tutti i cittadini che no saranno

capaci ad impiegare le braccia afline di far rispettare la giusta liborta

d'ogni cittadino onesto: dal che, come vedete, nasce quel diritto di

tenere una forza annata in si buon assetto di disciplina e di numero,

che niuna forza privata possa mai prevalere contro 1'ordine di giu-

stizia e porre in forse la liherta di mi cittadino onesto. Intorno a tal

diritto sapientissimamente avverte nella recente sua operetta il de-

gno Vescovo di Montauban, essere dovere di vero Cristiano, di filo-

sol'o. di amante della patria il parlare lealmen te ai Governi, tutto al

rovescio di cio cbe fanno ordinariamente i libertini e di ci6 che ha

fatto, al dir di quel Vescovo, in tutto il corso della sua vita pubbli-

ca T esministro Guizot
, sopra le cui opinioni e scritta quella egre-

gia operetta 1. Tenacissimo sempre dei suoi principii protestanti ,

quest'uom di Stalo trovasi lacerate, per cosi dire, da quella contrad-

dizione, che vedemmo altra volta, essere la necessaria conseguenza

del contraslo fra la natural realtu delle cose e 1'innatural teoria ete-

rodossa. Laonde ad onta delle disdette e delle sventure toccate a lui

ai due Borboni, Carlo X e Luigi Filippo, dei quali puredovette

essere leale stromonlo e Ministro, egli prosiegue a confidare, dice il

dotto Prelate, che la societa possa governarsi con quasi sola la for-

za morale ,
ne ha cessato aurora di raccomandare ai Governi mo-

derazione e pazienza, cui meglio sarebbe oggidi raccomandare ai

popoli. Kppure niuno pu6 negare, e T esperienza lo prova, che

\ Dei vrait principet de la Tolerance civile en matiere de religion par Mgr.

Doney ectque de Montauban. A I'occasion de I'ecrit dans leqvel M. Gmtvt

convie Its catholiques et le$ prntestam a te coaliter pour deftndre I'ordre ir-

naturel enntre let atlaquet dtt Rationalisme. pa;;. 338. I.
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dovrebbe farsi precisamente il rovescio
, prodicando ai Govern i la

giustizia e la fermezza, ai popoli la moderazione e la pa/ ion/a 1.

Vornemmo qui trascriverc tutto per intero questo primo para-

grafo dell' egregia operetta: ma legati a brevita, ci contenteremo

di notare quanto sia ragionevole una tale ammonizione a tenore

delle dottrine fin qui germogliateci dalla natura nmana rlie andia-

mo considerando. E in primo luogo avvertasi ebe il raecomandane

in tal guisa ai Governi la fermezza, non e gia, come certi malaocorti

si pensano, un fomentarne le ambizioni e la prepotenza. ma tin in-

culcare 1' adempimento di stretto dovere in vantnggio dei rittadini

onesti. Perocche il comando e 1'uso della ibr?a non sono pel snpe-

riore un diritto, se non in quanto sono un dovere: e 1'inculcare un

dovere, torni pure in onore e in vantaggio del Prinripe Tadenipir-

lo, nonsara mai per se adulazione. Staremmo freschi se tacer si do-

vesse Tintimazione di un dovere quando e vantaggioso ed onorevole

Fadempirlo ! E qual e quel dovere, che adempiuto non rechi onore

e vantaggio?

Nel caso nostro poi questa doppia utilita e contrappesata pur

troppo dalla perdita della cosi delta popolarita, vale a dire di quella

opinione con cui mille trombe di settarii e di dabbenuomini depri-

mono in giornali e libelli il merito di costanza nei Magistrati, strasci-

nandola riel fango del vitupero colla taccia di ferocia e di servilita,

i Le devoir du Chretien, duyhilosophe, du veritable ami tlcstmpayt, du ban

citoyeneu. un mot c' est de precher la moderation et meme la patience aux peu-

ples, la justice et la fermete aux gouiernemens. Nul ne pent nier, mil ne revo-

que en doute que ces deux choses ne soient d'une importance infiniepour le main-

tien de I'ordre social, par consequent pour le bien public; or, Fexperience It

prouve, elles sont precisement les moins naturelles, les moint probables celle*

qu' un hommr. sense et eclaire a le moins le droit d' esperer et d' attendre dans

la pratique. Eh bien, qu' a-t-on fait constamment, depuis un siecle en Franc*

et en Europe? On a preche la moderation d lautorite et I'energie aux peuples...

On a de plus en plus paralyse les mouvemens et Faction de I'autorite par det

conseils timides , philosophiques , philanthrojnqves , Chretien* , ti I'on veut . tt

par contre-cottp encourage et enhardi I'tsprit d'insubordination et de revolt*

(pag. 388).



iocielaiulo per loppostoogni alto d'indulgenza die, serbaiulo a nuovi

delitli i inalvnai, prepari uuovi pnlpiti ui cittadini ii;mqiiilli. K ti
1 in iili-arc Icnnezza ai govornanli c MM priMimnirli contro 1111 larcio

in cui j)oiMn> incapparc con irravc dinum dei huoni cittadini. Concios-

siachc. rifli'llrtcci posatainentc . se ogni onesto ili-hl)' essere libero

nell'uso dri pmprii iliritli. cio che piu iinporta e-appunto 1'uso della

fbroa rontro i maivat;!. e raollo minor bisogno avrebbero del co-

mando gli onesti
, proni per se medesimi a ris|>ettare ogni diritto.

S,t\ lam. -Mic (linii|ue Till. I'relato : a 8' egli e diiMOStnito che la sola

lor/a morale uon basta contro i rivoltosi
,
se solo alia tbrza ino-

rale vuole aver ricorso il Guizot, senza mentovarc, ma screditan-

do anzi ogiii uso di repressione e di for/a pubUioi; *i< nie/zi da

lui iiiiliciUi. uon serviranno cbe a reodere paralitici i de[>o$itarii

(i tlcIT aulorita, e audaci i proiuotori deUo sconvol^imento e della

ri bellione 1.

L'uso dunque della for/a e un dovere piu ancora che MM diritto,

non essendo diritto se non perche e dovere. E coloro, nelle cui ma-

in i' deposto un tal diritto, e sulla cui coscienza gravita un tal do-

vere , opui qualvolta dalla naturale pieta o da sujji^riinonti filan-

tropici sono invitati al perdono , ne avessero pure il diritto ( che

tutti non lianno } , lungi dal cedere ciecamente ail' ioipulso . sono

obbligati a contrapporre sulla bilancia del Mu^rislrato il dcbito che

hanno di assicurare gli onesti e la probabilita che clii riceve il per-

dt ii HI. torni ben presto ad agitar quolla iiaceola ,
a Urandir quel

pu^nalu, a sedurre quei giovani ,
a pervertire quegF intelletti , a

1 S"il est demontre en fffet, quo Vautoriti. arn la sule force marah , <m

pM pret nt impuitsante a rntrinier i rsprit riveiutioniMirt . ail Ml evident,

qm M. Guiwl st propose pritttfiftulement .... tl augm'Hr la force tmoral* dto

ruMturile.iuiii fairs la moi'mfra mention du droit de repression par t'emplni dt

la farce publique. ... i/ en resultera manifatement que let mayens qu'il itidi-

qut pour rendre a I'autorite la force morale qu'elle a perdue, fussent-ils em-

ployes legalement et avec un succes quelconque par ceiur a qui il Its propose, n

seraient pas encore une barriere ntffiiantc contre lei emeutes et conrre tt revo-

lutions. {M. 300.
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sovvertirc quelle societa, la cui sicurezza venne all Autoriui allidala

da quel Dio clie dovra chiederne un giorno stretlissimo conto ai suoi

depositarii , portatori non senza perche di una spada cui nulla po-

trebbe resistere : non enim sine causa gladium porlat. Se motivi su-

periori ad ogni pericolo assicurano il ravvedimento del condauau-

to, sia pur henedetta quella clemenza che lo restituisce alia vita ci-

vile e gli da rampo a riparare i suoi torti ! Ma se lo scellerato non

campa dalla spada della giusLizia che per ritessere la tela delle co-

spirazioni dall'asilo straniero, o aflGlar nuovamente il pugnale del-

Tassassino in palria, egli e evidente che 1' Autorita fallisce al suo do-

vere se per codarda riverenza ad un branco di congiurati arrogan-

tisi il titolo di pubblica opinione, lascia in balia di costoro averi, si-

curezza e vita di milioni di onesti che dovranno palpitare, soffrire

e pagare all' appressarsi, al vincere, al fuggire di quegli scellerati

sommovitori.

Ecco il giusto valore di quel diritto o piuttosto dovere di usar la

forza sociale germinante dal debito di assicurare ad ogni diritto la

pienezza di sua giusta liberta.

Abbiam pregato il lettore ad avvertire come cosa di gran rilievo

che un tal diritto si risolve in quell' altro di obbligare i cittadini

onesti a concorrere per la pubblica sicurezza colla rispettiva forza

delle loro braccia, affinche non isfuggisse a chi legge una conse-

guenza di gran momento, negletta oggidi o travisata o derisa. E la

conseguenza e questa ,
che siccorne una societa d' individui ha il

diritto di mettere a contribuzione le forze degl' individui, cosi una

societa di famiglie, di citta, di popoli, di nazioni, avra il diritto di

esigere la cooperazione delle forze rispettive di questi corpi morali,

dei quali e composta la maggior societa che le coordina. Per vero

dire questa dottrina viene applicata senza la menoma esitazione in

moltissimi-casi, come nelle alleanze fra Principi nella Confederazio-

ne Germanica ,
nella Repubblica degli Stati Uniti ecc. ecc.

;
ove e

la forza militare per difendersi dalle aggression! esterne, e la civile

per assicurare 1'ordine interno, viene somministrata dagli Stati con-

federati e regolata dalla pubblica autorita. Solo quando trattasi
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della Chiesa Cnttolica , i principii sembrono ecclissarsi
;
e a questa

immensa e divina societa non diro si ricusa il dritto, ma si atlribui-

i

olpa di rliiodere alle Nazioni raltolirhc la forza neeessaria

per sostenere 1'autorita cattolira : e quel medesimo linguaggio ete-

rodosso che disse nelle corli di qualehe Principe cattolico antorita

tlraniera il Pontefire Romano, disse tntppa tlraniera gli esorcili

cattolici accorsi in difesa del Padre romune. ('he questo dicasi da

quegli empii che nel Pontefice non veggono un padre, ne in Roma

una capitate di-l mondo caltoliro. e naturalissimo. Ma d'onde nasre

che anche molti catlolici e dabhene ripetono queste voci poco men

che blasfeme, e semhrano aver perduta 1'antica, la sublime idea di

nun Roma cosmopolitica?

Due sono a parer nostro le cause precipue di questo errore
-,
cioi

I'oscuramento in aleuni del concetto di Chiesa visibile, e la poca intel-
^

ligenzadt quel dirilta alia forza. di cui ahbinmo parlato finora. Se

la Chiesa e una societa visibile, nppartengono a lei tutti quei diritti

che adogni altra pubblica societa: e dovendo congiunprere enti liberi,

ha il diritto di comandare: potendo questi riottare contro il coman-

do, ha il diritto di costringerli colla forza; questa forza non risultan-

do dal diritto di Autorita ha il diritto di chiederla acrli assoriati : gli

associati essendo e le persone e le genti cattolirhe. tocca a queste

fiomministrar la forza all' autorita della Chiesa.

Ma la Chiesa, dicono, e societa spirit uale; dee dunque usire forza

spirituale: nella (|iiale risposta mostrano di non comprendere cio che

abhiam detto intornoal diritto che ha ogni societa di usare la forza.

Contro chi debb'ella usarla? Contro coloro appunto che non curano

autorita e diritto e beni e mali spiritual!. Or qual forza avrannn

contro costoro, beni e mali che essi non curano? Ridurro la Chiesii

a tali sanzioni, se non e derisione^ 6 certamente incapacita d'intel-

letto che confonde il diritto della forza col diritto del comando. Ma

questa veritA esigerebbe lunghe spiegazioni, e noi le daremo in una

dissertazione intorno al potere coattivo della Chiesa. che comparira

forse altra volta su queste carte. Bastino per ora questi cenni: e tor-

niamo al proposito dell'articolo presente.
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iO. Due diritti ahbiamo (in qui trovati a cui si estcndo 1'azione

delTAutoriuk snr.ialt; per compare I' inlenlo <li clii la istitm : diritto

di ohbligare "li'obbedienti, diritto di costringere i riottosi; dal qual

diritto dedur potremmo il diritto penale se volessimo qui non toc-

raiv aocenoaado, ma s\ obviv trattando questa materia amplissima.

Questo per a I tro sarebbe superfluo al proposito della presente trat-

tazione la qunle mira solo a spiegare che cosa sia autorita sovrana.

Contentiamoci dunque d'aver toccato queste due prime forze con-

cesse dal Cneatore alia societa e cerchiamo ora la terza. Sarebbe ^egH

possibile che rAutorita obbligasse gli obbedienti e costringesse i

riottosi, se non avesse la cognizione e di chi obbedisce e di chi re-

siste? chiaro che no: e se privandola di tal cognizione ii Creatore

esigessedair Autorita la tutela dell' online sociate,esigepebbe,ass(irdo

a pensarsi , esigerebbe da lei 1' impossible. L' Autorita dunque noa

poo aver diritto ad esigere quello che non ha per sua natura po-

tenza a conoscere-, e viceversa debbe aver mezzi a conoscere quando

ha obbligazione di regolane. E diciamo per sw<i natura, perche dal

Creatore viene direttamente \ ordine oostante di natura 1, non gia

le accidental perturbarioni he agenti secondarii vi ponno intro-

durre. Se un cospiratore si sprofonda nelle tenebre di una spelon-

ca, potra accadere che 1' autorita non lo discuopra : ma cio non av-

viene perche V autorita operante nel superiore non possa natural-

mente cogli occhi del superiore medesimo penetrare in quell' antro,

ma solo perche \ astuzia dello scellerato seppe far velo all' accorgi-

mento dell ordinatore. L' impotenza e qui accidentale, ma naturale

sarebbe la potenza. Ben pu6 dunque il Creatore imporre all' Auto-

rita sociale che insegua anche in quella spelonca il malviveate, poi-

che cio non supera le forze di sua natura, se non per un accidental

ostacolo che rendera incolpabile il non conseguire \ effetto, ma non

cambia la legge non cangiando la natura da cui questa deriva. Sup-

ponete all'opposto che dal Creatore si obbligasse IAutorita posseduta

da un uomo a guidare i pensieri verso la verita o a punire i desiderii

1 V. Civiltd Cattvlica, II Serie Vol. Ill, pg. 154 e seg.
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del male, FAutorila si troverebbe obbligata &ci6 clic per Iftftje costan-

tf <lt minim Ir liiiM-in'bbe impossibile. Ecome voltUe, potrebbe essa

ebiedere ul sou Kattore, ch'io giudicbi i pensirri c fiunisca le reecu-

pidita, sc ciiiiulrstr gli uni e le altiv m-llr uiubre di una coscieuza

per me iiia.T.-ssilnlc.' O voi doTroste darmi il potere di penetrare in

quelle ombre, o e assurdo il dire, die mi obbliguste a ordinare cbi

cola si appialta. cosi e veramente: 1' impossibility accidental*' i-ru-

de incolpabile la trasgressione di una legge naturale; 1' impossibilita

naturale rende assurda e coiitraddittoria 1'esistenza di quesla legge.

Conii-fulilittoria. diciamo; mercecch^ e conlraddittorio cbe sia imin-

rale una legge e cbe sia per natura impossibile Teseguirla. E qua!

altro indi/io abbiam noi a conoscere il comando dellu legge natu-

rale se non la convenevolexza dell'allo con Tordinu di naiura? E

qua! convenevolezza put) avere con 1'ordine di uatura un at to, cbe

per natura e impossibile?

11. Se non cbe evvi una impossibilita di conoscere, la quale ben

pu6 dirsi natnrale , e cbe sembra impedire ad ogni governuute il

provvedere all'ordine pubblico; ed e quella cbe nasce dalla estensio-

ne del territorio goveniato ,
a tutta la cui superiicie dovrebbe di-

stendersi la vigilanzu di cbi governa : e pure se nol dotate di ubi-

quita <|uasi divina, mai non ]iotra locarsi se non in un punlo quasi

matematico di quella sterminata ampiezza. Dunque o 1' Antorita non

governa tutta la societa (e questo e assurdo, come abbiam veduto);

o I' autorita ba diritto a procacciarsi per altro mezzo la cognizione

neeessaria a ben governare.

Ed ecco germinare dalla limitatezza stessa della natura uniana il

diritto !' ispezione e d' inquisizione cbe forma la base delia cosi

detta polizia e dei processi forensi: Tuna e gli altri mezzi necessarii.

come vedete, all' ordine pubblico. Ma questo medesimo fine cbe ne

costituisee il diritto, ne circoscrive i limiti, come fra poco vedremo,

a quetili alii *> a
|iiri mezzi cbe formano parte delfordine pubblico.

Avn'iduiujiif T Autorita il diritto di conoscere ci6 cbe all'ordine pub*

blico si appartiene per mezzo dei suoi ulluiali : e (juando gli ulli-

ciali non possono giungere tant'oltre <{uanto richiede il line di quulla
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pulblica sicurczza d'ogni diritto die dee procacciarsi dall Autorila.

questa avra anche il diritto d' iinporre ai cittadini la manifestazione

di quei fatti, la cui cognizione pu6 esser necessaria al buon gover-

no della pubblica societa.

Di che nasce, come vedete
,

il diritlo d' interrogare i teslimonii
,

e il relative debito di questi nel testimoniare la verita : e soil' altro

aspetto la diil'erenza che corre fra la giusta inquisizione dei fatli di

ordine pubblico e il turpe spionaggio d' ogni segreto domestico.

12. Dal (in qui detto voi vedete che la sfera d' azione dell'Auto-

rita non pu6 estendersi se non a conoscere e comandare gli atti

esterni, ora obbligando col precetto, ora costringendo con la forza.

Avvertite per altro che questa coazione non e che ufficio secondario

ed ipotetico dell' Autorita
,

la quale e costretta adoperarla allora

soltanto, quando 1'uomo non curando ragione e coscienza si riduce

alia condizione de" bruti che non conoscono ne V una ne 1' altra.

Qual meraviglia che con 1' abbrutirsi in tal guisa egli renda neces-

sario il ricorrere a quella forza, che domina sulla sua parte anima-

lesca come sugli animali bruti, alia cui somiglianza egli si avvilisce?

In tale ipotesi 1' Autorita divien coattiva e all'uopo ancor punitrice;

ma per se e direttamente ella governa per via di diritti e d' obbli-

gazioni, e il suddito obbedisce perche vuole, e vuole perche si co-

nosce obbligato.

13. Quindi comprenderete che chi opera con tal principio e vuole

per conseguenza compiere 1' atto in tutta la sua natural perfezione,

si vede obbligato a contribuire in csso con ttitti quei mczzi anche

interiori che richieggonsi alia perfezione dell' atto esterno. Suppo-

nete, per cagion d'esempio, che a tutela di un orfanello orbo d'ogni

sussidio ,
FAutorita dichiari obbligato per legge di benevolenza o

di giustizia ed obblighi in fatto per legge il piu prossimo de' suoi

parenti ad assumerne la tutela. Se costui vuole obbedire, dovra

necessariamente veghare pei diritti del suo pupillo non cogli oc-

chi soltanto o con le mani
,
ma principahnente col pensiero e

colla volonta
,
senza le quali ne conoscerebbe gl' interessi di quei

lapinello, ne eseguirebbe il necessario a rivendicarli. L' Autorita
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i!niii|ue nell' imporre all' ek-llo direUanu-nU- 1 obbligo di tutcla,

indirettamente ad imporgli il debito di pensart e di volere

tulelarne ul' inlrivv>i. Mu qutstu obbligazione , u parlar propria-

mente
,
e piultoslo tin comando dclia natura umana , che un pre-

cetto deli'Autorita pubblira. Kd in fatli , se il tutorv con prava

intenzione di nuoa-iv ccunpisse I'sternameiite il suo debito vantag-

giando gl' interessi del pupilio ,
1' Autorita non avrebbe, non dico

il dirittu di puuire . ma neppur la potenza di conoscere quel man-

cameiito di rctla intenziorie nuluralmente richicsta a compiere

d'unamente 1' uilicio di tulore. In' ubbligazione dunque ad alii iri-

trrni ben puo nascere dal comando dell' Autorita; ma nasce solo

indirctlamente senza che essa abbia per questo no il diritto di im-

porli iu- quello di punirne il difelto. Comaudi ella Tatto esterno,

ne punisca il difetto poiche pu6 conoscerlo
,
ma la coscienza . . .

oh qui si che la liberta di coscienza e vera
, e tanto vera quanto e

vra per ogni altro uomo Timpotenzu di penetrarvi! La coscienza si

i imane sotto gli occhi solo del Creatore che solo pu6 penetrarvi. II

(jutilc ailorche voile ad una autorita suila terra comunicare una parte

di questo suo diritto in quello che dai teologi appellasi foro inter-

no, impose nel tempo stesso alsuddito Tobbligazione di manifestarsi,

e vindice di tale obbligazione pose ai fianchi della coscienza umana

lo sguardn e la giuslizia di un l)io. E dando cosi alia (Ihiesn la po-

tenza di leggere nella coscienza dell' uomo , pole nei tempo stesso

concederle il diritto e imporle 1' obbligo d' illustrarne i pensieri e

dirizzarne If volizioni.

14. Ken. dunque i primi passi che abbiam dati finora net proble-

ina proposto: TAutorila non avendo potenza a conoscere gli atti

interni, non ha il debilo ne per conseguenza il diritto di comandarli

ilireUainrnii- : Unto piu che direttamente questi non fanno ostacolo

all'ordinata libert? degl'individui associati nell'uso dclle lor facoltu,

alia cui tntela TAutorita e destinaUi. AlPopposto potendosi dagli atti

csterni inconlrare un ostacolo a quell' uso legiltimo di nostre facolta.

I Autorita ha diritto di applicare a questi atti esterni diretlamente e

i precelti per comandarli e la coazigne per necessitarli.
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Tutela e dell' innocenza in certi casi la pubblicita dei processi : e

chi potrebbe negarlo? Un Magistrate che chiuso in segreto iniste-

rioso, remoto da ogni sguardo e da ogni orecchio interroga il reo
,

i testimoni
, i difensori

,
altra guarentigia non ha contro gli assalti

dell' odio
, gl' inganni della precipitanza, la seduzione dei suborna-

tori, fuor solaraente 1'occhio di Dio vindice dell' ingiustizia e la voce

corrucciata di una coscienza offesa.
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Tal .' il pensinro che travpira da tulti i rodiei odienii . nei
<|iiali

quel jiriMtTo inedesinio detto la lege* della publilica discussior.r:

pensiern . sia delto pnr amor di vpritd , porn onorevole per in Ma-

gfetftttTira . ia rui interaxza non a% reMie meritatn dall' odierna so-

rirta il rirambio di tulc inamti Iodine. CnncioBaarbe
, qual e Hnal-

ir.enteil ^ipnrficnlo del sei timento socialeda noi espresso al principle?

Spogliamolo delle frondi di frasi e di parole: e voi vedrete ch la

societa in sostanxa vicnr a dine a' Mnpistrati : II gaardo terribile

di un Bio o la vore severa della cosrienza non credo poasa averc

snir animo vostro tal foraa . che non state disposti a vendere la oriu-

stizia , jili avm , la vita dei vostri ponrittadini. Ma conosrendovi si

codardi da servire alia opinionc; di quoi medesimi cui siete destinnti

per giudici , conferiaro a costoro 1' incariro di veglinre sul vostro

tribunal*.', come il pedante veglia sulla frotta do putti impertinent i,

persuaso , che non aspettano per fargliela so non il momento di

distrazione in cui egli divolga altrove lo spuardo.

Lo vetlete ? la sorieta opera qui nel fatto dei friudici, comet*on osmi

aHro ramo di pubblira amministra/iono : persuasa cbe la coscienza

e un sogno e cbe niuno piu crede al Dio vindice, ella ricorre ad un

contrasto materiale : e inventa T assurdo del popolo sovrano. Era

noi naturalecbe persupplire alia coscienza sgapliardita sottentrasse

I diio del sorrano popolo a cui tutto e possibile il lecito . tutto 6

lecito il libito : questo sovrano tirannico acrpiista in tal pruisa T as-

soluta certezza cbe di ditto egli e arbitro supremo nella societu
,
e

die se 1' integrita del magistrate fosse si audace cbe assolvesse la

vittima de' suoi furori o condannasse I' idolo di sue predilezioni ;

quell
1

audacia non anderd per lo meno inosservata pel segreto ed

impunita.

Siccbe tirando per ultimo i conti, il crran vantaprgio della pubbii
-

cit a . il quale noi nella presents condizione di cose non discono-

sciamo, ben potrebbe ricevere una buona tarn. Orto essa applicata

nel rnodo e per lo scopo onde la caldocrffiano i rigeneratori umani-

larii, si ridurrebbe finalmenU^ ad una contraddizione distruggitrice

dell'ordine sociale e della civiltu. La quale in die c onsisto linalmente
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se non nel ripnrare col senno dei pochi e colla forza pubhlica agl'in-

convenienti delle passion! e della prepotenza privata? Per questo in

ogni tempo si sceglievano integri i Magistrati , francheggiati per

quanto e possibile da ogni personale intcresse nelle cause di cui deb-

bono sentenziare. Udite, dicea loro T antica societa, udite le parti,

esaminate i testimoni, sentenziate secondo giustizia, e taccia alia vo-

ce di questa, benche numeroso e potente il partito che ha torlo .

Tal e la formola naturale nella erezione dei tribunal!. Ma oggi la

societa soggiunge : Come il giudice dee frenare ogni partito in-

giusto benche numeroso e potente ,
cosi ogni partito numeroso e

potente dee frenare il giudice quando lo crede ingiusto . Non sa-

rebbe stato piu semplice il rimanersi dall
1

istituire giudizii sul popo-

lo, quando si volea mettere il popolo sopra i giudizii?

Queste riflessioni sorgono naturalmente nell' animo ogni qual

volta s' interviene ai puhblici dibattimenti
,

fossero pur anche in

materia civile o nella criminnle di delitti comuni. Ma quanto mag-

gior forza hanno queste riflessioni medesime applicate ai giudizii

criminali di materia politica? nella quale gli accusati, se sono real-

mente colpevoli ,
debbono aver complice del loro delitto un partito

spesso numeroso
,
e piu ancora che numeroso audace ad ogni srel

leratezza. In tali processi raccomandare al popolo V integrita dei

Magistrati ,
vale altrettanto che porre la costanza di questi a tal ci-

mento, di cui non possa trionfare che un eroe: (e sia lode al vero, di

tali eroi non mancarono mai e non sono mancati neppure a' giorni

nostri) -,
essendo evidente che un partito numeroso impone gagliar-

damente per T influenza che esercita sulla pubblica opinions : un

partito audace e sanguinario ispira terrore , oggi specialmente cho

potemmo vedere come esso al tuono delle minacce faccia seguire il

fulminar del pugnalc. In tale condizione di tempi ed in certe speciali

circostanze di luogo la societa intima al Magistrato : va
,
entra in

quelF aula ove converranno con pochi indiflerenti tutti i caldeggia-

tori della rivolta che tu dovrai condannare : alle loro dicerie esponi

il tuo decoro e la tua fama : ai loro pugnali il tuo petto e la tua fu-

miglia. Al furore con cui t' assalira la maldicenza non avrai ciltro
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sctnlo, che la froddezza doi pochi onesti; alia fierezza dci pilpnali ,

il cangiar per tc la rasa in un rnrccrc scansnndo cosi i pmcoli che

ti minacriano . Una (ale condizione venne usufruttuata piu d* una

volta negli ultimi giudizii politici di Firenze dai difensori, e da un

accusato medesimo, che nella sun minore fortuna aveva avuto qual-

che rinomo di parlatore ,
di romanziere e forse ancor di poeta. II

Presidente di quella Corte ragionevolmente si dolse, che essi usas-

sero in tal manicra
,
o piultosto nbusassero d' un argomento poco

onorevole alia generosiln dei Mnpislrati. Non diremo perquesloas-

solutamcnte inutile la pubblicita dei giudizii, come non dicinmo im-

possihile la loro corruzione, ravvisando anzi in questa parte delPau-

torita verifirato il gran prinripio , nel quale sta a parer noslro una

giusta norma e discrela intorno a quella divisione dei poteri tanto

millantata oggidi : delta quale nella prima serie posatamente ragio-

nammo *. II superiore o egli diflicilmente fallibilc e piu diflicilmente

corruttihile? Quanto sara men divisa, tanto sara piu perfetta 1'auto-

rita. ft egli ignorante e scellerato il superiore? Tanto sara migliore

T autorita. quanto macrtriori i freni alia costui scclleratezza, e auto-

revoli i consigli alia stia ignoranza. Fra questi due estremi di bene

e di male, procederanno in varii gradi corrispondenti 1'imperfezione

del superiore c il bisogno di maggior tutela.

Stabilita questa come formola generate , ognuno comprendc non

avversarsi da noi assolutamente la pubblicita dei giudizii ,
come

temperamento in certi casi dell' autorita giudiziaria : ma compian-

gersi quella societa ,
ove il potere e la Oducia della coscienza son

caduti'si basso ,
che la maesta dei giudizii abbisogni per puntello

della sopraveglianza del volgo.

Molto piu deplorabile poi dobbiam reputare una tale condizione

di societa ,
nella presente sfrenatezza dell' opinare : ( ed ^ questa

propriamente la riflessione suggerita a noi dalle difese qui sopra an-

nunziate), per la rea inlluenza che le pubbliche discussioni nel fatto

Vedi vol. V, ptg. 37

Serie II, vol. IV. 13
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di'principii, e specialm<'iti<> di politica, nece&ariamente debbono

produrre sugli nnimi del volgo, cho si accalca ad udirle.

Uiimido nella soeieta era uno il pensiero , pen he una Religvofle

"venerabile e vcnerata dettava a tutti la stessa morale , cuiniun -

vorato avrebbe osato violate con una smentita o con -un frizzo
,

1'uniro mezzo di difesa pel patrocinatori riducevasiiad&ssumer come

principio i dettati infallibili di unacoscienzauniversalmente riverita,

sforzandosi a tutt' uomo di provare consenziente a quella 1' operare

del proprio cliente. II peggio che riuscir potesse in un tal compito

era di provare innocente il colpevole ,
e vera una falsita di iatto

;

sicdhe andasse assoluto lo scellerato, o viceversa condannato I in-

;nocente; ma T ingiustizia puramente accidentale del fatto
,

avea

servito a ribadire nel popolo la santita dei principii : dalla quale chi

si fosse dipartito, avrebbe con questo stesso pericolata la causa del

Suo cliente.

Tutt'altrimenti va la bisogna dopoche la liberta delle opinioni ha

recato in forse ogni principio di pubblica e privata morale. In tale

perpetuo osoillamento dell' opinare , quale e divenuta la condizione

'di un patrocinatore al cospetto dei giudici e del pubblico? quale

>quella di un reo, a cui la legge conceda facolta di difendersi da se

medesimo? Non parleremo di certi Cattolici atutta prova ,
cui 36

sfuggisse una bugia nel perorare , moverebbe un rimorso e penti-

mento, da far loro tosto gittar la toga come ad un Corsini, o ad un

Liguori ,
e vestir cocolla o cilizio : 'prendiamo gli uomini com' essi

;sono neir univefrsale , e vedete quali affetti dovranno guidarli nella

Sedta dei 4oro'argomenti'Jn difesa del ro.

Presupponiamo die il piu degli accusati 11011 ono certamente in-

nocenti, e che i loro deli tti per conseguenza sono piu agevoli a di-

fendersi in diritto , che a negarsi in fatto. -In tale condizione un

'Bvvocato che per line ultimo
, per quel fine cioe che assolutamente

si vuole, qualunque ne siano i mezzi, si eprefisso la difesa del suo

cliente
,
dovra ricorrere ( chi nol vede ?

) alia falsificazione del di-

ritto
,
e razzolando per ogni dove i sofismi piu appariscenti e gli
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i IMU autorevoli per numero, per pubhlicita, per famadei sosto*

nitori, fara di tullo, non polendo convincere i giudici, per ottenere

almeiio il sulVra^io ddla moititudine. Mettrtr qursto pubhliro sfac-

ceiulato nn|Mivt.i |,,T lo pin or di gonii, or d' ignoranti, or d' un

misto dell' uno e dell
1

altro; e do audio nel caso in cui il dibatti-

menlo |NT causa politira abbia diiamatondla sala di udienza lagio-

\cniii iiniversitaria e i cappellini e le toilettes del bd mondo; met*

tele, didamo, queslo pubblico al cospettod'un valentedicitoreeccila-r

lodai dover dell'uflicio, riscaldato dal teatro dell' udienza, assistito.

da I la oompassione naturale verso i rei , confortalo dai loro parteg-

-laiitri e ispirato Torse egli stesso da quelle erronee dolthne, dalle

qunli sole pu6 sperare la salvezza del sue cliente : e poi diteci se

il popolo non i' <|ui diianiato ad una ])iibblica sruola di mcn/o-na

e di corruzione. Sappiamo che.questi scandaii non furono tollerati

in Napoli e neppure in Francia; e quei magistral! ne portarono lo-

de di fermezza dai sapienti. Ma pur troppo fur tollerati in Toscana

non sappiamo se con ugual lode di tolleranza civile.

Togliamone qualche saggio dalle scrillure die abbiam per lema-

ni. Eccovi il difensore del Romanelli che risponde all* accusa
, It

quaio condannava nel reo I'avere acoettato un porlafoglio di M mi-

st ro dal Triumviro Toscano. Una tale accusa. vien delta dall awo-

cato Maii irrazionaie, impolilica , ingiusta. Or come la dimostra.

irrazionale? Un uomo dabbene. dice, puo non repular legittimo

il suo Governo ;...!' opinione non lo fa reo. Reo lo farebbe 1' at-

teulato di rovesciare il Governo costituito che ha il presunto con-

seuso del popolo ... ma qualora 1'impeto d'induttabili avvenimenti

1' ahbiano sovverlito , sari egli reo di alto tradimenlo , chi faccia

at to di adesione al Governo nuovo , e lo soslenga? lo nol credo , o.

signori. . . Um-sii due principii di verita innegabile (nece&sitd dt tin

Governo e libertd dell' opinione) dileguano ogni ombra di delilto. . .

Se 1'opinione e libera, non puo forse reputarlo (quel Governo nuovo;

piu legittimo e piu confacente ai bisogni del paese? . . . Se io son

libero di pensare in polilica ( e niuno mel potrebbe impedire) nel

modo cbe meglio mi aggrada, come rimproverarmi di aver mancato
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verso il Governo caduto? come fame rimprovero a chi non lo avesse

reputato legittimo n6 utile? sarebbe lo stesso (he fare un delitto del-

la opinione, che e diritto sacro e inviolabile. Cosi il Mari da pag.

160 a 162, dalle quali abbiamo estratte le proposizioni capital! .

Notate qui di passata una veritu importantissima posta dall'Au-

tore in gran lume, ed e clie quanto e libero I'opinare, e Ubero il

fare: e cosi 1'intendessero tutti coloro che pensano essere possibile

Governo e societa durevole colla liberta del pensiero. Una sola pro-

posizione ci reca qui meraviglia, ed e il limitar che fa 1'avvocato la

sua liberta all' aderire ad un Governo gia coslituito. E perche non

sarebbe stato lecito cooperare a rovesciare il precedente, se era le-

cito il pensare che fosse dovere il rovesciarlo? dovremo dire che

la coscienza non & libera
,
o che la coscienza obbliga. Ma stabilito

una volta ch'ella e libera nel suo giudizio, e che il suo giudizio ob-

bliga ad operare; come potrete negare che io dovr6 , potendo, ro-

vesciare il Governo, quando in coscienza mi giudico obbligato a

rovesciarlo? Ecco nella sua pienezza la conseguenza di quel razio-

cinio, le cui premesse vengono pubblicate dall' Avvocato tiorentino

come un diritto sacro e inviolabile, come principii di vcrita innega-

Lile. Gittate queste idee in un volgo che gia da tanti anni se le ode

ripetere come dommi di fcde, e diteci, se sia possibile mai piu, che

un popolo cosi coltivato dalla eloquenza degli avvocati, torni mai

ad idee piu giuste , e comprenda la falsita di quei principii dissol-

venti.

Osservazioni consimili potremmo fare intorno alle applicazioni,

nelle quali 6 si agevole lo scambiettare , pcrsuadendo al volgo una

applicazione di principii incompiuta ed erronea. Ma per rimanerci

nell'assunto nostro prendiam piuttosto 1'altra difesa dell'Andreozzi,

e vediamo com'essa pure tenti falsare i principii per difendere i rei.

E non basterebbe quell'assumere ch'egli fa (pag. 19) le difese della

Costituente, come tavola del naufragio Italiano? E tutta laserie

dei fatli svolta nel . V, pag. 20 e segg. non e ella un meraviglioso

lavorio di tocchi maestri, atti a perpetuare le speranze o i compian-

ti della rivoluzione agognante di fare alia per fine un' Halia , questa
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terra promtssa che volevasi cercare con ogni speditnti nnche estremo

(pag. 27)? Voi Irovate qui in compcndio tutte quelle idee die se-

dussero, quegl' inganni con cui si tenl6 ollenrr pcrdono alle scera-

piaggini e alle vioienze. II rivolgimento che tutti oggi sanno opera

di lunga congiura comparisce volonla nazionale : il PonteGce e il

Principe poco meno che autori dell anarchia , i triumviri ed i mi-

nistri, piu o meno democratici, altrettanti Fabii o Camilli sacrifica-

tisi per amor della patria ;
e quanto aU'assassinio del Rossi mm <- }>m

chiaro abbastanza se veramente rossa o nera fosse Videa che lo com-

mise (pag. 23).

Ma torniamo, se vi piace ,
alle teoric

,
ove il pubblico ascol-

ta , per dir cosi
, gli ammaestramenli dogmatici ,

e fermiamoci

solo, per non essere prolissi, nel terzo paragrafo del cap. 2 ove

1'autore dimoslra, che la formazione di un Governo procvisorio

fu un alto legale (pag. 44). I nostri leltori gia comprenderanno a

quali principii dovra appoggiarsi una simile Icoria, la quale tutta

sostenlasi sopra quclla mass!ma della pretesa sovranita del popolo ,

della quale la Cirilta Catlolica sta ora ragionando di proposito.

Non lorremo dunque a confutare ravvocato in questo punto, e so-

lo gli faremo osservare che il citare in favor suo S. Tommaso (De

reg. princ. lib. 1, cap. XV) per riconoscere nel popolo il diritto di

cangiare le forme del proprio Governo, potrehbe sembrare, a chi

non conoscesse la rettitudinedell' aw. Andreozzi, un tratto di ma-

la fede. Ma chi riverisce in lui questo e tanti altri pregi che lo

adornano
,

si trovera ridotto a scusarlo col dire
, che ha letto sen-

za capire, o, cosa piu agevole ,
ha citato senza leggere ;

nulla tro-

vandosi in quel capo inlorno a simili dirilli del popolo, ma solo in-

torno al dovere che ha il Re di indirizzare il popolo ad rirendum

secundum virIntern el ad fines medios. Forse 1'oratore volea citare il

celebre capo sesto del medesimo primo libro d'onde tanti altri, an-

ch'essi senza leggerlo, come stimiamo noi, o certo senza capirlo (co-

me mostreremo a suo luogo), credettero avere argomenli in favore

delle rivolture politiche. Ivi peraltro lAquiiiate nulla dice sopra il

dirilto di cangiare la forma di Governo: suppone aozi precisamente
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1' opposto ,
che debba cioe procedersi in tal uopo diversamentt

rondo le diverse leggi fondamentali. Si ad im mullitudinis perti~

neat sibi provider* de liege, se il Re sia elettivo, chi 1'elegge potrdl

imporgli delle condizioni. Si ad ius alicwus superioris perlineati,

se la nomina del principe dipenda da altro principe superiore , a

questo converra ricorrere, come ad Augusto i Giudei contro Ar*

chelao (
ludaeis querimoniam ad Augustum deferentibus ) . Se final-

mente ne il popolo ne altro principe hanno un tale diritto ; 5 con-

tra tyrannum auxilium humanum haberi non potent ^
recurrendum est

ad Deum, vuolsi ricorrere a Dio. Sono queste le tre ipotesi fondamen-

tali di cui si ragiona in tutto quelcapo, dopo aver esorUto a tol-

lerare una tiranuia mediocre; utU#us-est-remissam,tyrannidem tole*

rare, e riprovato il contrario come alieno dalla dottrina Apostoliea:

Apostolicae doctrinae non congruit.

Uno sbaglio si madornale in una citazione di autore notissimo,

potrebbe solluccberare un qualche malizioso , e mettergli il ruzzo

di verificare le copiose citazioni di che e lardellata. la difesa
,
e noi -

lasciamo all Autore 1' esaminare in tal fatto la propria coscicnza
,

non avendoci tolto il carico di fare non una confutazione, ma una ri-

vista; e nella rivista medesima mirando principalmentealTeffeUoche

produr debbono nel volgo ascoltatore queste pubblicbe difese scara-

biate in dissertazioni politiche e poco meno cbe in arringbe parla*

mentari della sinistra. Immaginatevi per un momento un maestoso

togato che, con polmoni stentorei, scaraventa in termini sesquipedali

rassioma famigerato della sovranita popolare, ingagliardito dall'au-

torita di un cosi riverito dottor della Chiesa; e le scaraventa negli o-

reccbi non tutti brevissimi dei babbei che a bocca aperta Tascolta-

no-, oracolando solennemente, che tutli i fUosofi nel diritto commen-

darono scmpre la violazione dei patli fondamentaH , se intervenne a

bmefizio delle pubbliclie libertd; essere oggimai dottrina incontrasta-

bile chec le nwnarque plact a la tete de la nation n'esl en realite qu'un

simple mandataire : poi un autor tedcsco , poi un franzese
, appres-

so uno svizzero
, quindi un inglese , poscia uno spagnuolo e fino

un greco ! Poflare ! quale impressione porteranno seco allo uscor
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dall' udienzn quelle povcre teste da parrucra! Udiste? udiste"?

M
[)r()|irio. proprio, la sovranila del popnlo dutlrina induhiUtta:

lo dire perfino S. Tommaso! Kli, vengano i preti a predicare eer-

vilismo: mercanziada liotiega : sappiarno a die allenm-i.

KiroU Mturale etfetto di >imili discussioiti . divenoteeggidi in

maleria politic a e sociaiecio che furouo ai prinii tempi della riform*

le solcnni dispulazioni religiose di Lutero coll'Eckio, il cougresao

di Poioy d altre simili <iiostre d' ingegno, cosi care agl' inganna-

tori, s(unpru-orli d'a-,ahippinre il vobfo, quanlo riprovevoli a parer

dei sapienti, die no ravvisano il pericolo senza rompenso.

Se "li avvocali discussun/i principii. il sig. F. D. Gucrazzi nuUa

ora/.ione delta in sua difesa appena fu mui che uscisse fuori da! giro

dei puri fatti. .Nui certonon gli farento una colpa di averli dilavuti in

dugento novanta pagine di piccolo carattere in 8, e di averli scon-

partiti in hen cencinquan lotto quesiti o quislioni che si possono

vedere nellindice di qut'l volume. Neppure gli movtTt'njnio querela

dclie tiiite-acerhnraente oi-alorie, onde il tiia avvocato ora in coudi-

zione di reo volte veslire la sua diet-ria, ooassime nel cominciamciilo

che egli tolse da cerla storia narrala dal Scgretario fiorcnUno, -

nella line dove, \wr palhvs, . non suppe teraere che il foro fiorentiuo

avrehlm vergognalodi lui roiello, nihando Tappfllazione alia
(
as-

sionala Ermcngarda che di queslo appunto ringraziava i fralelli

guerriori. Conosciamo queste scede e nessuno sara tanto soro clift

ne stimi o meno orgogliosorhi le rappresenta, o meno inseiisibile pt r

ahiludinu chi vi assisle, salvo il caso di qualche dania genlilo che

yiene a far pompa di lacrime patriotliche, ^ambiando I'l'dionza di

un trihunaie it) una Iragica rappn'aenlazione da leal ro. (xxlivste cost

posson pasaire ezitndio senza ingiuria alia verita dei fatti. i quali

non crediamo possa esservi alcuno che voglia .impararli nrlia slu-

diata e lungamenle ruguinala aringa di un reo avvocato, che ba

pesi i presso a quattro anni di sua non disagiala estudiosa prigio-

<nitti>ad apjwirn /hiarla. Se un padrone eosi spcssu abhindolalo <UJ-

>Ja soallrae.improvvisa esposizione del fallo suo di una fantesna: sc
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le madri vi sono carrucolate da un bimbo malotico, s'immagini qual

labiiinlo debba essere una somigliante orazione di questi fatti, in

queslo tempo, e da questo uomo. Ma, come dicemmo, noi non glie

ne faremo ne colpa n& rimprovero. II reo nello esporrei fatti ha dal-

la legge il diritto di contarli a modo suo, salvo il debito di entrarne

pagatore innanzi a Dio ed alia propria coscienza ogni qualvolta cre-

da a quello, e non abbia ripudiata questa.

Cio che non possiamo mandar buono al Guerrazzi e forse neppure

a cbi potendolo impedire lo tollero, e lo strazio che in questa orazio-

ne si fa di quell'ente astratto, cui il reo si piacque di chiamare Accu-

$a, che in altri paesi si cbiama JR'sco, Procurators del Re, Pubblico

Minislero, o qualche cosa di somigliante, ma che sempre riesce a si-

gnificare 1'uomo che sostiene le parti della giustizia vendicativa. Non

vi e ingiuria, non vi e sinistra e maligna insinuazione, non vi e me-

lensaggine o mala fede che il reo in quella orazione non iscagli con-

tro YAcc'usa, che e quanto dire contro all' uomo che sostiene 1'augu-

sto e reverendo Ministero che dicemmo sopra. Se possa o no esser

bello ed argomento di tolleranza civile che un onorevole Magistrato

sostenga di esser cosi messo alia berlina da un reo, che per difcnder

se non ha certo d'uopod'ingiuriare altrui, noi non vogliam decidere.

Ma certo e cosatprofondamente dolorosa il vederecbe in un paese

civile sia lecito fare cosi a fidanza colla moderazione di Magistrati ,

che nel compiere il loro debito non hanno comunemente altro sco-

po che radempimento d'un sacro loro dovere
;
e tuttavolta ne deb-

bon portare quasi la pubblica indegnazione concitala contro di loro

da lingue irreverenti e malediche. Che se non si voile, per rispetto

dell'accusato, rompere il corso a quella orazione, o almeno tempe-

rarne le forme illiberal! contro TAccusa
,
v' era egli forse uopo di

perpetuarla colle stampe, perche chi non attinse cogli orecchi lo

scandalo potesse berlo largamente cogli occhi?

E tanto basti di queste quattro scritture, la cui importanza efTime-

ra non ci scmbr6 meritare esame pifi profondo. Le sono codeste di

quelle scritture delle quali gia altrove dicemmo, non parlarsi da noi
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se non per notare qualche maxsimu erronca, la cut diffusionr riusci-

rebbe di grace danno 1
. E certamenle ogrii uomo savio die pcrcorra

quelle pa^itie e le immagini dcclamato col inagico apparato di-lle

solennila jjucli/.iarie, dovra implorarc dalla s.-ipicir/a dei governan-

ti se nou I abolizionc di una istituziouc, della (jtiale gia dicommo

Don discon Tessa rsi da noi alcuni vantaggi; alrncno tal fermezza di

provvcdimcnli, che non lasci trasformare il santuario della giusti-

tia e dell' ordine sociale, in un magislero di errori e di sconvolgi-

menli.

11.

Traclalus theologici quibus praedpua sacrae theologiae capita enu-

deanlur. Auclore P. RAPIIAELE CERCIA 5. /. in Collegia Neapolita-

no theologiae Pro/more. Traclalus lerlius Apparatum complement

ad doctrinam de Gratia Clirisli Neapoli MDCCCL1II.

L' Autore gia noto al pubblico per due altre molto applaudite

opere gia date alia luce 2, prende in questo volume a trattare il dif-

Gcilissimo argomento della Grazia. Egli fin dal proemio dichiara

avere scelto quest' argomento ,
tra i molli che presenlavansi , anche

perche esso tornava piu acconcio al bisogno de' tempi e degli errori

che corrono. Imperocche ,
a dirla colic sue stesse parole , haeresis

noslri saeculi ex Ralionalismo el Indifferenlismo late palenli raganti-

que haec est, ut omnia sive quae ad media sive quae ad finem speclant

felicitalis asscquendae ,
in hominem ipsum ac naturalem eius faculla-

tem conferantur; ut internae hominis ad Deum relationes tamquam

ouc/orem ordinis supernaluralis prorsus denegentur ; ut reiicianlur

interna ordinis supernaluralis ex Deo auxilia, immo ipse ordo super-

naluralis conlemnatur atque universa ad punun putumque natura-

lismum revocenlur.

1 Civiltd Cattolica: Ragion dclle nostrc riviste, seconda Scric vol. II, pag. 16.

2 Traclatut de Eecletia Chritti; Tractatui de Romano Ponlifice.
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I /i trattozione e divisa in due parti: la prima e un generale ap-

parato ,
alto a spianane la via ,

risolvendo lo quistioni piwio in tul

malfria ,
e questo e contenuto nel presente volume. L' altra e la;-

peculiar discussione diretta ed immediata della graziasi attuale come

abiluale, e questa sara millennia da un altro volume che uscira alia

luce di qui a pochi mesi.

Facendoci ora al presente trattato gia pubblicato c da osservarei;

cheil' A. avendosi prefisso di svolgere sodamente e radicalmente la:>

inateria de gratia ha credutonccessario non entrare d'un salto nella^

quistione, ma sotto la guida delle Sritture e de' Padri apparecchiarsi

innanzi tratto come un corredo di principii che base fossero e so-

stegno delle dottrine che appresso debbono stabilirsi. Con ciA egli si

pone in grado di poter poi procedere speditamente noil' aringo ,
e^

schivare quelle esitanze e quella confusione d'idee che la mancan-

zt di ben fondati e dilucidi prinripii ha tante volte iogenerato in si

scabrosa materia ed intraleiata.

Talee loscopo di questo apparatus ad doctrinam de gratia Christi,

che ci sembra dall'A. felicemente e maestrevolmente raggiunto.

A conseguire si fatto scopo T A. compone il suo libro di quattro

parziali
: trattati e sono : \. dell

1

economia della divina scienzaJn;

quanto ha nesso colla dispensazione della grazia; 2. della divina.

volonta rigtiardata in generale e in relazione colla grazia medesima-,

35
< sopra 1' economia della divina volonta in particolare per ciAche

spetta alia salute ossia alia pnedestinazione e riprovazione degH-

uomini-, 4v intorno agli stati d
1

innooenza e di natura caduta e

riparata.

Motive di questa partizione si e che in ragion di principle deUa

dottrina inlonio alia grazia. vogliono considerarsi le relazioni che^^

questa ha primieranrenti colla divina intelligenza o scienza , oride-.i

Dio concepisce lamisura ela forzadiessa grazia; in secondo luogOi'

i rispetli che la legano colla divina volonta, onde si in generale come,

in partirolare se ne detreta la gratuita largizione; in terzo luogo

il posto che ha nell' ordine di provvidenza generale e particolare

che da quei decreti risulta; finalmente e da considerare il riguardo
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in < li<> cogli stall deirumana natura tanto in seguito deU'ordinc di

provvidcnza primordial^ per IYpo< a dell'innocenza, quantodi prov-

vidcnza riparatruv della caduta natiira.

A corona di qui'sti (|uattro trattuti I' A. aggiunge un quinto ed

ultimo prolegojneno consistente in un breve, sugoso e dilucido com-

mentario della lettcra di S. Paolo ai Roman i , la cui retta e profon-

da intelligenza tonia di grandissimo emolumento, anzi e di supre-

ma nivrsMla in-lla prescnte malrria.

A voler poi dare un piccolo cenno dei cinque noverati prolego-

meni diciamo che nel priino in cui tratla della divina scienza, 1' A.

si fa a cercarc il legame che essa ha coi divini decreti
;
rimuove

da ijiirst
i u_ ; . i UK ,\ inii-nto cieco e fatalistico che all ri alihia potulo

ad essi attribute; scopre nel divino iutelletto una lor/a di cono-

ficere scnxa esterno amminicolo gli atti stessi futuribili delle crea-
'

lure ragionevoli ;
mette in chiaro sopra tal proposilo i sensi di

S. A^ostino; e traccia come una linea di separazione insonnonta-

bile tra-le verita di questa divina soienza e le distorte concezioni e

deduzioni dei Semipelagiani a gran ragione combattuti dal lodato

S. Dcfttore.

Fermati tali principii passa nel secondo prolegomeno a discorrere

dell' economia uVlla divina volonta in ordine alia grazia. 11 risulta-

iiMMilo di quesla trattazione si e il riiDOvirueuto d'ogni influenza cul-

'vinistica e giaosenislica da teoriche si importanti , stabilcndosi con

purezza d'idee e senza frodolenti restrizioni il gran principio della

sincera volonta di Dio per la salute di tulti, e della mode di Cristo

A vantaggio universale.

Ma ci6 non agevolerebbe abbaslanzala via per giungerea un pie-

;no conoscimento delle doUrine intorno alia grazia, dove non si esn-

minassc la particolare applicazionc d IK anzidetta volonta per quel

dif riuuarda la pifil(>slinazion degli eletti e la riprovazion de* pre-

.sciti. INT qiH'sio 1 A. si fa nel terzo prolegomeno a discutore con

profonilila c < liiarezza i varii sistemi, esaminando i luoghi in appa-

renzuopposti dclle Sacre Scritture , cerrando qual sia la senten-

za di S. Agostino ,
c studiandosi di conciliare tra loro le divergent!
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opinion! de' teologi propone con gran precisione di concetti la ma-

niera piu plausibile d'intendere una materia si ardua.

Venendo poi piu al concrete per rispetto ai principii della divina

grazia discorre nel quarto prolegomeno degli stati della natura, in

opposizione alle false idee de' giansenisti, e di que' teologi che con

poca coerenza alia loro cattolica professione non seppero abbastanza

schivare gVinflussi di que' perniciosissimi errori.

Ma quel che merita encomio piu singolare si e il commentario

Paolino che forma 1'argomento del quinto prolegomeno. In esso I
1

A.

non si 6 proposto di farla da interprete biblico
,
ma sol da esposi-

tore di dommi. Percio messo da banda il fardello delle filologiche

osservazioni, col solo mezzo d'un'ajialisi logica, pura e semplice, ma

soda ed efiicacissima a conoscere il vero senso dell'Apostolo, pone

in chiarissima luce tutto il discorso dell'epistola, il valore degli ar-

gomenti e quindi le verita che vi si contengono. Per tal modo i passi

piu diflicili, come quelli del capo II, v. 14, del V, del VII, dell'VUI,

29, del IX, dell'XI vengono da lui condotti a tale evidenza che ret-

tificano del tutto le storte interpretazioni date da quelli che li esa-

minarono spicciolati senza reciproca comparazione e fuori del pro-

prio contesto col rimanente.

Perche codesto commentario sembra di non poca utilita anche

fuori del campo teologico ,
e crediamo savissimo il provvedimento

preso dall'A. di fame eziandio una edizion separata per comodo di

quelli che volessero profittarne.

Questo abbiam detto per ci6 che spetta alle materie trattate nel

libro del chiarissimo scrittore; perci6 che poi riguarda la forma, 1'A.

incede come per una via conciliativa tra i due metodi
,
scolastico e

dommatico, non aflastellando ma scegliendo le quistioni piu vitali

dell'un ordine e dell'altro, combinandoli e armonizzandoli insieme;

sicche le dichiarazioni e i principii razionali congiunti alle fonti dom-

matiche aprissero feconda vena alle ultcriori illazioni e di rimbalzo

servissero a meglio penetrare la forza e la portata delle medesime.

Intorno a che pensiamo che le parole profferite dall'A. nella pag.VI

del prologo debbano interprelarsi secondo la pratica che egli serba
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costantomonte ncl lihro. In qiu-l luofio egli dice: Illn tinbis unirerrim

theologiae tcholasticae forma scutper praeslantissima est visa, quae 1u-

cem suam non e.r humanist philosophemalis, inrertix quidem m et mu-

tabilibm, xed ex sacrarum I.iterarum el Tradition!* penu depromerel.

Questa descrizione prcsa in rigor di vocaboli potrebbe sembrare di

ivstringere troppoi limiti della srolastica e qua*?! immedesimarla col-

la dommatica. Imperocche noi crediamo che quella sia propriamen-

te teologia srolastira . la quale trae la luce delle sue illazioni non

solamente dalla sacra Scrittura e dalla Tradizione , ma ancora dai

principii filosofiri . non gia intertill et mntabilibus (che consentiamo

coll' A. doversi rigettare) ma certis et immulabilibut
,

di cui senza

fallo la filosofia debb'esser fornita. Ma, torniamo a ripetere, quelle

parole vogliono intendcrsi seconrlo il valore che 1'A. da loro col fatto

stesso in lutto il decorso del libro, e quanto a ci6 siam lieti di po-

ter assicurare che la pratica da lui tenuta corrisponde appunto a

quel che noi diciamo. Onde convien dire che egli con quelle parole

non voile altro inculcare se non che le verita che fanno anche nella

teologia scolastira propriamente da prinripii e formano principal-

mente la luce delle illazioni debbono attingersi dalla rivelazione,

non escluse come sussidiarie le verita proprie'della ragion natura-

le. Insomma egli intese ripeterci ci6 che insegna il Dottor S. Tom-

maso la dove dice : Argnmentari ex anctoritate est maxime proprium

hnins doctrinae (^della teologia scolastica), eo quod principia huius

doctrinae per revelalionem habenlnr. . . . Utitur tamen sacra doclrina

etiam ratione humana , non quidem ad probandum fidem (quia per

hoc lollerelur meritnm fidei) sed ad manifestandum aliqua alia quae

traduntur in hac dortrina ^. Ed infatti il Cerciadell'uno e dell'altro

genere di verita, si razionali come dommaliche, si vale ,
e facendo

che le une e le altre
,
senza confondersi insieme ,

mostrino la pro-

pria luce e ritengano tra loro unostretto legame, ha conseguilo che

csse presentino quelPunita di relazioni e di scopo tanto bramala nel-

la scienza e che rende sommamente chiara e proficua la trattazione.

i Summa Theol. P. I, Q. I, art. VIII, ad sccundum.
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Al che 1' A. ha fatto conferirc principalmente due cose; 1. rhe i

testi biblici venissero svolti con pienezza non tanto per via di ern-

di/ioi c quunto di meditazione e <!' analisi inclii izzata a far conoscere

a fondo il senso de' passi allegati per comprenderne il valore come

assoluto cosi relative alle pruove che se ne vogliono dedurre. Se-

condo non essersi perduto in vane ed inutili disquisizioni , ma cer-

cato di toccar subito il punto centrale della quistione e penetrarne

il midollo
, per convertirlo poscia in nutrimento e vita di tutte le

altre investigazioni subalterne.

Da cio e avvenuto Taver I A. potuto raccogliere in volume di non

gran mole ci6 che altrimenti avrebbe dato materia a molti libri,

>e 1' aver esposto nondimeno il subbietto si fattamente, che ii lettore

entri in possesso del nerbo di ciascun trattato in che il libro e cora-

parlito, ne intenda lucidamcnte tutta I

1

intrinseca costruttura , ne

scorga le relazioni che ha cogli altri, e sappia fame cardine e sostc-

gno delle altre verita teologiche che in esse trovano o il principio,

,o T addentellato, o 1'appoggio.

Questa breve, ma fedele esposizione del libro rrediam valere assai

piii che il vano suono di vaghe lodi per commendare presso i nostri

lettori un' opera di tanto merito e per mostrare all' A . il desiderio

che abbiamo di veder uscite dalla sua penna e trattate in egual modo

le altre parti della sacra teologia.

III.

fl sacro Macello di Valtellma. Episodio della Rifvrma religiosa in

Italia iper CESARE CANTU' ;Firenze 18o3.

'Coloro che si compiacciono dell' idea d' una Italia libera e indi-

pendente ,
e sono d' opinione che non si possa pervenire a cotesta

-glonia e a cotesta felicita se fion ispogliandola ddlafede cattolica ,

apostolica e>romana, per vestirla d'una robn cangiante alia luterana

e alia calvinista, potrebbero leggere in questo libro di Cesare Canti

qual gloria e quale felicita ne avverrebbe all' Italia. Basterebbe , a
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noitro arvjsos solUnto questa let turn per cavarne di capo la vogli*

.1 si fosso italiano, die serbi aurora in petto una favilla d amor

il (lanti'i. per darsi aria di critico imparziule, non si,

foese postn fuori della rdigione cristiana , per giudicare di quest!

fatli come fareblx' un Cincsoo 1111 Iridiano, noi dircmmo die questo

libro dovrebbeintrodursi p T cotidiaiia leltura nelle scuole poj>olane,

< nri L'innasii e ne' licei di tutta Italia.

Sohbene il dire, die il Cantu si pose sopra un terreno neutrnle,

cioo fuori deita sua religione, per giudicare d'una sloria (piena d'or-

rori d' o^ni specie ) COR occhio limpido . tranquillo e spassionato ,

non e detto con esattezza : imperocche un ebreo, un turco
,
un pa-

ganO'Che volesse dar jjiudi/io d' una lite 1'ru rattolici e proteslanli y

sarebbe indiiferonte davvero . come sianm irnliircreiiti noi crisliaok

a giudioare intorno alle dift'erenzo dell'Alrorano die divideano gli

Oniiadi e gli Ahassidi , o intorno a un rito controverso del culto

d Uidf c dOsiride in Kgitto, o di Moloch o d'Astarte ndla (ianani-

tiilc. L;iddov- il cristiano, massime cattolico, il quale (inge a se me-

drsimo di considerarsi giudice sprcgiudicato frale contese religiose

de' cattolici ( die stavano saldi e inconcussi nell! antica Fede deila

hiesa) e quelle de' protestanti (die abbandonata la ftido cnttolicar

guerreggiavano e insidiavano i loro fratdli per rapirli air antica

creden/a) si melte, forse senza volerlo e senza accorgersi, non sorr

pra un terreno neutrale, ma tra le file nemiche.

r<si di fatto avvenne all' an tore della Storia Lniversale in questo

libro. (kuiriossiacbe ngli primieramente^ non considera nel merito

ddla quistione. , die i cattolici della Valtellina , cercando con ogni

sior/o di serbarsi fcdeli a Dio e alia (>liiesa, stavano nel loro pit-no

dirit to. ove i protcstanti, i quali colla p -rlidia. colla forza e persino

collii violen/a . volcano istrnppare i caltoliri dal seno della divina e

amorosa lor madre, faceano o))era intollerabilmente iniqua ucrudele.

Titia\ ia in ipidl.' gnre, in quei dissidii. in <|uelle lotte alroci e san*

guinose, il Gmlu non ha niai una panda, non dico di lode all' eroi-

5iivi della difesa onde i cattolici si contendeano di serbarsi cattolici t

ma almeno di compassione , se talvolta uscivano dei termini d' una
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tranquilla contesa
;
anzi cgli considerando caltolici e protestanli

come due selte discordi, fa tullo un fascio di'gli uni e degli altri ,

prorompendo in epifonemi contro il fanatismo religiose.

Che se la cosa, considerata sotto questo rispetlo, non 6 onorevole

per uno scriltore cattolico , 6 molto piii du biasimare quando egli ,

quarilunque non parteggi pei protestanti, ha per6 continuo la sferza

in mano contra i caltolici
,
e gli trafigge di mille saette ora pel so-

verchio zelo, ora per Tinquisizione, ora perche ricorreano per aiuto

alle armi cattoliche, ora perche si lagnavano delle angherie con che

gli opprimevano i Grigioni ;
ora perche minacciavano i ministri

calvinisti, i quali, a forza cacciati i parrochi dalle chiese
, poneansi

in loro vece a pervertire il popolo fedele: ora perch6 avversavano i

foruscili ilaliani
,

i quali prevaricando la fede caltolica
, rifuggiano

a salvamento da Venezia
,
da Milano

,
da Modena e dalle altre citta

d'ltalia, nella Valtellina sotto la protezione de' Grigioni protestanti.

Quando poi iinalmente i Valtellinesi spinti alle ultime estremita

dalla prepotenza degl' invasori
, veggendo minacciata \" antica fede

in tulle le valli
, sbandeggiati i capi delle famiglie , imprigionati ,

manomessi
,

uccisi i loro sacerdoti
,

confiscati i beni
, distrutte le

chiese, gittate, calpestate, arse le reliquie, dalo il diviriissimo Sa-

cramento a magnare ai cani
,

si levarono a congiura , e scannarono

quanti calvinisti dier loro nelle mani
,

il Cantu iriveisce contro 1' in-

tolleranza e la crudelta de caltolici; ti dipinge un quadro commo-

venlissimo di vecchi, di donne, di bambini
;

ti fa guazzar nel sangue

sino al petto j impreca, maledice al furore cattolico , e ti rimescola

tutto d' ira, di sdegno e d'odio contra quegli inumani
;
di guisa che

i caltolici ti divengono sotto gli occhi una torma di Saracini che

Del X secolo macellano Geneva, Nizza e Roma.

Per converso i calvinisti sgozzano anch' essi i caltolici
, menano

strage di tanli innocenli
, gillano il fuoco ad arder le chiese e gli

interi villaggi , scannano i vecchi infermi nel letto, e Cesare Cantu

non ha una parola di sdegno contro i calvinisti
,
e ti tocca fredda-

mente quelle stragi, come se avesse parlato della presa diNumanzia

o di Sagunto fatta al tempo dei Scipioni.
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Egli comincia a dirvi che con i, e si leggeano scrilli, die

i calvinisti volean fare un vespero sidliano sopra i callolid, ma il

Canlu ^c he, come vi diremmo, s'& posto fuori della religione crislia-

na per voder la tenzone con occliio nello) dubita che sieno vere

quelle voci e quegli scritli, pc.rche fia lanle sue carlo nou gli ha

trovali. Ecco le sue parole : Anche in Vallcllina si ha per coslante

* die i informal! si fossero giurali a fare uu vespro siciliano, e ri-

durre alia nuova religione la valle non lasdaudo razza, ne gene-

razione di caltolici. Queslo falto polrebhe, se non giuslilicare,

scusare alineno 1'eslremila de' Vallellinesi : ma 6 egli allretlanto

vero, quanto asseveranlemenle ripetulo? II IJallariui, il Tuana ed

altri scrillori catlolici lo aflfermano; e che il governalore (prote-

slanle) di Sondrio si fosse lascialo fuggire di hocca, non andreb-

be molto che sarebbero lulli d'una fede. Nelle suppliche sporte dal

clero e dal popolo di Vallellina al re caltolico ed al crisliauissimo

si asserisce quesla congiura. . . . Parrehbe anzi che unissero al-

le suppliche I'Atlo della slessa congiura. Ma perche, mentre si

conservarono le suppliche, peri tal documenlo ? Come fra lanti

fasci di carle, che ad allri ed a me non parve falica di rovislare,

quesla non si rinvenne? (pag. 74).

Similmenle dopoaver porlalo due hrani di lellere cadule in mano

ai callolici, nelle quali diccasi dai predicanli che bisognava fare

man bassa e divellere dalle radici il papismo cominciando dai capi :

Tronchiamo le spiche piu alle^ prima il vescovo, gli abali, i pre-

fc lali. i minislri avversi ecc. se non laglieremo, saremo lagliali: ID

una parola: coU'esilio e la morle di 300 uomini saremo sicuri

(pag. 75); il Cantu li soggiugne subilo Or li par queslo 1'or-

dimenlo d'una congiura! Chi vergo quella lellera?donde?quan-

do? a chi? come poi cadde in mano ai callolici? Miracolosamenle,

.
vi dicono : risposla vaga che cresce le dubbiezze (ivi). Di

quesli miracoli noi ne vediamo ogni giorno : i sellarii del 48 inlrusi

nelle pusle facean di quesli miracoli a slaia, e ne fan, grazia loro,

conlinuamenle anche adesso.
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Venuti fmalmente i cattolici airassaltoimprovviso de'calvinisti, ne

ii' < ist'ro molti con quell' impeto e quella forza ch'e propria di <-hi

si getta a queste terribili imprese, le qaali fan sempre orrore, ezian-

dio quando sono operate per togliersi dalle oppression!, dalle vie*-

lenze, e specialmente dalla perdita del piu prezioso tesoro che pos-

seggano i popoli, la Religione.

Or&ilGantu ti dipinge coi piii-
dolorosi colori cotesta strage,

oda ai fieri sostenitori della verace fede degli Apostoli titok) d'<w-

sassini. Ai-manigoldi, di sateHili, e d'altri noYni piu esecrahili, e po-

seia soggiugne die premeva a costoro? che difendevano essi?

La religione di Cristo, no, se ne falsavano il pimo j>recetto, il

supremo distintivo, amare. Era abittidine d'antichitriti (a6*fcidt-

nel'si pud parlare con maggior disprezzo della fedt-calloUca'f) er

quel furore che accompagna le fazioniv era zek) iniquamente in-

citato da fanatici capi ,
che predicavano qesti orrori nel nome*

di Do della pace, a sostegno d'una religione che'dee essore pro-

pagata con armi incolpate (pag. 82) (propaqala si, ma se si

toatlawe di strapparla con frode e con violenza ad un popolo, ti d-

fenderla altresi coll' armi, in certi casi pub dirsi con armi incolpate).'

Dopo averci narrato 1 autore espressamente che furono Ire signo-

ri' laici che formarono secretamenle la congiura , pare che non

avesse dovuto mescolarvi i preti e i frati, almeno senza cilare docu-

menti critici, usando anohe per lore quelle cautele che voile usara

per le voci del maeeMo che i calvinisti apparerchiavano,come vedm-

MO di sopra, ai catto^i. Ma no, egli ci narra gratis queste enor-

naifea e le condisce con poca carita cristiana Uditelo.

Fanatici frati
, sarerdoti del Dio vivente che perdona (oh

aiprotestantieai settarii poHtici Dio perdona sempre, gia si sa. Dio

ami imparato alia scuola deUa> poUlica moderna) aizzavano la

MnoUiU]dme, quasi non credessero potor cs^er zelanti senza esser

*ftroci (pag. 8^) (oh caro qu*l Ccsarino!) Battista Novaglia a Villa

tre di siiamano ne scanncV. frate Ignazio da Gandino venne a po-

sta da Edolo : T arciprete Paravicini inanimava i suoi Sondrieei/
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M a tuflarsi nella strage do fralelli; il I'iatti < uratodi Teglio atlacc6

il Dr. Federiri di Valcumonica , e unnnuzzo il detto doltor Calvi-

no: il domenicano Alberto Pandolii la Sondno, parroco deli

N sine, con uno spadone a due mani uuidava il suo greggo a truci-

dare i IVatdli di quel Cristo, che avea detto JVon ucdderai

Cristo 1' ha detto andie a quelli della prima , della sccoiula ,

ed ora della terza riscossa d Italia, ina avranno avuto la iluaaiuBfr

d'onrdii, e iion T avranno iuLeso. Peccato per6, t'ra tanii frati noil

esservi audit* qualche gesuita rollo spadone a dua mane (dircbbc

il Ollini . guidante la hrigata! roa tuttavia c' e irate Ignaaio da

Gaiulino , die ron tal noine vale eol esso per un battaglione.

Ora (juello die noii ha fatto il signor Cantu , ii faremo ooi ,

li Dove trovaste questo braiio di storia? Clio docu-

i ci ponete innanzi? quali autori ci allegate? Vi sarebbe dub~

bio die aveste tratto cotesti fratucciarci invi|teriti da qualdie sto-

no > prolestante , come traeste dallo Sprecher la visione degli an-

geli . che voi critico della Storia Universale ci narrate con luolta

scricla dicendo Andrea Paravicini da Caspano, preso dopo

w moili giorui ,
fu inesso fra due cataste di legna e minacciato

dd fuoco se non abiurasse : durando costante , fu arso vivo :

. e si videro spiriti eelesti aleggiargli intorno e raccoglierne lo

. spihto (pag. 84) K!i si , veilctc dm anpolftti di buona pa-

sla ! scesero a pigliar I' aiiima del Paravicino eretico perLinaee , e

lasciarono perire due anni prima sotto la torlura il santo Arci-

prole Rusca , Bwrtirizzato con atroci tormenti dai calvinisti , fat-

tone trascinare 1'onorati) cadavere a coda di oavallo e sepollolo a

pie delle forche (pag. >'. Kicardo da Bueconera , die nd il&O

in- stanp6 il martirio ad lugolstadt , non aveva gli occbiali dello

Sprecbcr, epero non vide angioli iutorno al santo martire. 11 nostro

storico poi IKKV solo non vide gli Angeli confortare le agonie de'mar-

tiri carioni/./ati dalla Uiiesa : niado[H) avervi detto che i preli eretici

ilgiorno delle Palm <1. , 1 >22 diedero iinprovvisainente addosso agli

austriaci caltolici intenli alle funzioni, e quaoli trovarono uccise-

ro, u esultando lin ic domic ailo stcrininio dei liranni ddla patria



RIVISTA

loro vi pone una nota, in cui dice Rimasero da .SOO arci-

ducali : con loro cadde il Beato Fedele da Simmaringa cappucci-

no, odiatissimo prefello di quelle missioni. (pag. 104).

Certo ch' era odialissimo dagli eretici
,
ai quali predicava la fede

cattolica
,
e appunto perchfc mori per la giustizia in odio della fede

cattolica, la santa Chiesa 1' onora come martire di Gesii Cristo. E il

nostro autore'Scrive di cotesto martirio e di cotesto macello a tra-

dimento di ben 500 cattolici
, con una freddezza che non ebbe

quando i caltolici per difendere la loro fede e la loro indipendenza

piombarono sopra i calvinisti. E notate, che fatla la somma, i calvi-

nisti uccisero piii cattolici di molto, ch' egli punto non compiange,

usando invece tutte le piu amare rampogne pe'suoi fratelli cattolici,

che in sostanza difendeano la loro fede : di guisa che quando voi

leggete nel frontespizio il Sacro Macello
,
credete a primo tratto

che si applichi ai poveri cattolici scannati dai calvinisti: no, e tutto

il rovescio-, si applica invece all' uccisione dei calvinisti fatta dai cat-

tolici: ma cosi forse chiamossi ab antico.

II Sacro Macello, ne dice il Cantu, e allora e poi fu lodato come

santo e generoso da'Storici, da'Principi e da' Papi. Adagio
a' ma' passi , adagio un poco ,

il Papa non ha lodato il macello
,
ma

Faver preso 1'armi i Valtellinesi per defensione della santa fede, che

si voleva sradicar dalla patria loro con tutte le astuzie , le frodi
, le

yiolenze
,
le crudelta

, gli orrori che Cesare Cantu ci descrive nella

sua Storia. Le parole di Gregorio XV nel Breve sotto it di 9 Marzo

1623 son poste in nota dall' A. e son queste. Forlissimnm con-

silium quod vos ad salularia arma capienda compulit, et Grisonum

haereticorum iugum excutere suasil; faveat exerciluum Deus pie-

tali et forlitudini veslrae Gregorio XV scriveva il detto Breve tre

anni dopo quel fatto, e parlava del durarla che facevano eroicamen-

te i Valtellinesi contro i fieri nemici, che volcano di nuovo rapir

loro colla liberla la fede. Dove son qui le lodi del sacro macello ?

Eh signer Cantu
,
voi che siete cattolico, gloriatevi di esser tale,

e non tirate a forza un vostro antico e sincere amico a darvi una

mentita in viso. Sinche ci fate scendere gli Angeli a portare le anime
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ilviimti nH settimo cielo, ve la passeremo con un risolino; ma

il Papa non ce lo toccate, ch' e padre nostro c dobbiamo rispettarlo ,

chi lo calunnia non fc figliuolo dabl>one, e dee rendere stretto conto

a Dio ,
alia Chiesa e ai fedeli figliuoli die non ponno patire di ve-

derlo histrattato massime da chi c cattolico come siete voi.

Volete vedere se la smania di voler parer imparziale al cospetto

de' protestanti e de'liberali vi rende non solo ingiusto, ma eziandio

scortese, per non dirvi altro? Narrando che appresso un trattato il

Papa mand6 sue milizie ad occupare i forti della Valle voi dite ri-

ciso Orazio Lodovisi Duca di Fiano
, nipote di Gregorio XV ,

occup6 i forti co' papalini ,
cio6 con una mano di banditi e di ri-

baldi (pag. 104). Vi par egli buon tratto di storico grave 1'in-

giurare cosi un escrcito perche egli e esercito del Sommo Pontefice?

E voi date nota cosi vituperosa ai suoi soldati
,
mentre non avete

una parola di biasimo pei soldali calvinisti che scendeano alle guar-

nigioni per rubare, incendiare , imprigionare e opprimere i catto-

lici in mille modi ? Se quei papalini, come voi li chiamate per dileg-

gio ,
commisero brutte azioni narrate da veraci memorie, dilecelo

,

provatecelo, e noi li terremo per banditi e ribaldi : ma chiamarli di

si reo sarcasmo perche sono milizie al soldo del Papa, scusate, non

e proposizione degna della vostra gentilezza. Come non e cortesia

per lo meno il dire II 29 Novembre (del 1624) il Coevres en-

tro in Poschiavo, poi per Brusio fu sopra il castello di Piattama-

la
,
difeso dai soldati del Papa con quel valore che li fecc passare

in proverbio (pag. 104) Pare che voi ci parliate qui delle

legioni romane del 1848, quando in certe fazioni del trevigiano

con tro i soldati di Welden
,
la PaVade tiberina ci narra

,
che fug-

giano come veltri. Le milizie nel 1600 erano di soldati di ventura

e d'ingaggio, condotte da capitani soldali dai Principi ,
sotto le cui

insegne guerreggiavano. Le bande ch'eranoal soldo di Napoli, pas-

savano a quello de'Fiorentini
,
indi a quello del Papa, da questo ai

servigi di Venezia. Or vedete voi ,
il quale sapete meglio che per-

sona la condizione delle milizie italiane di que'tempi, se que'soldati

eran poltroni perohfe papali. I Prinripi cristiani che domandavano
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cosi spesso aiuti di milizie ai Papi, non giudicavano la cosa alia vo-

stra guisa. Vi prego di grazia di non farvi scorgereagli iiomini die

leggooo la vostra Storia Universale, la quale entra benissimo in qoe-

sti meriti, massime parlando de' tempi di Carlo V, e dclleleghe con-

tra il Turco ecc. ecc.

Tornando al riostro assunto, in cui accennammo die il Cantu ha

spesso rirnproveri acerbi pei cattolici, e narra leatrocila de'calvini-

stisenza glosse, eccovi alcune prove. A pag. 90 egli dice-secco

secco u Eutrarono i Grigioni in Sondrio
,
uccisero due infermi

trovati (tutti i citta'dini eran fuggiti) e n' ebbero i mirallegro da

alcune donne salvatesi col fuigersi cattoliche, le quali getlavano

al loro pie i rosari e gli scapolari ,
di die s' erano latto scudo.

Eccovi qui crudelta, ipocrisia e perlidia, ne lo storico se ne da per

avvertito. Dove :per contrario parlando degli aiuti mandati in da-

naro dal Papa a difesa dei cattolici scrive Aggiungeva legna

al fuoco Paolo V Papa ,
che offri ottantamila scudi d' oro, bramo-

so di mettere una barnera all' eresia : si inlirono i predieatori in

Milano esortare i fedeli aH'impresa che denotavano col titolo cosi

spesso e strananiente abusato di crociata (pag- 91). Non vi

pare che qui il Cantu parli della sanla crociata del 1848 contro il

Croato ? Puossi egli parlare piu cinicamente da uno che pur e catto-

lico? E v'aggiunge; per soprassello Veniva poi il Papa speran-

do in quel torbido pescare grandezza alia Chiesa, ed ai uipoti
-

Vedete bella carita di certi scrittori ! quando non possono addentare

le azioni de' Rapi ,
entrano nei penetrali della loro coscienza

,
e ne

calunriiano le intenzioni. Con queste frecciate pare che il Cantu

amasse meglio che la Valtellina fosse sotto T ugne de' Calvinisti

Grigioni, die voleanloro togliere il dono prezioso della fede, piut-

tosto die sotto V autorita del Pontefice ,
il quale a confessione del-

1' autore, era bramoso di meltere una barriera aU eresia (pag. 9i).

Queste sono disorbitanze, le quali, se non toccassero punti troppo

delicati, confinerebbero colla puerilita.

Circa dodici mila tra 'Svizzeri , e Grigioni veniano ostili sopra

Bormio, e i Bormiesi aveano ucciso Giovanni Scinken che prece-
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deva le miiizie 1 Grigioni, dire il (/uitu, piu inacerhili piorn-

<( liiirono sul paesc: cd unendo rupidigia e crudelta al fanatismo re-

liijioso, piaccvansi profanare quanto i cattoliri aveano in venera-

/ioni': iii-lla mareia vestire piviali , ttini rlli' e cotte
, sfregiare e

bersuuliare le immagin i devoir, illaidire i lavacri battcsimali ed il

sacro pane (il sacro pane I il Santissimo Sacramento potea dire ,

che noi mm seyuiamo I'impanazione degli ertlici),coi crismi unger*-

si stivali , mutilarc sacerdoti
, miiiiar dan/.e nelle chiese al profu-

nato suono degli orp;ani , usare a desco. i calici e le patene

(pag. J)2;. Qui alineno lo storiro uscira in parole di santo sdegno e

d'esecra/ione. Oil6: so la passa con queste freddo parole Em*-

piola, elm per gli animi rommossi, non poteano succedere senza

saiigue Non per gli animi eommossi
,
ma dovea dire per lo

strazio della fede e dul vero culto di Dio, che commoveva gli animi

d.'' liiioni cattolici.

Blolte altre cose lasciamo indietro, le quali poste sotto gli occhi

de' noslri lettori li chiarirebbero a quanta intempcranze conduce

Taniino d'uno sc-rittore cattolico, il desiderio di compiarero alle due

parti avverse, che non appaga ne T una ne I' altra e per lo piu por-

gesi ingiusto verso chi ha il huon diritto dalla sua. Ad ogni modo

rrpetiamo, che la Storia del sacro Marello della Voltellina puA riusci-

re di somma utilita a coloro, che am;lano con ogni arte a inntare

la religione d' Italia; mercecche vedranno in qudla quanto straxio,

quanta veriiogna, quanto sangue e quanti orrori volgurehhero sullai

palria. e in luogo di guidarla a lilu'rta e indipendenza, la trasrine-

rebhero all' ultimo esterminio. Ma pare che costoro (e Ira queatt

fcrma uente non noveriamo ii Cantu ; , piir-h^ fa -ciano la gntMTa.lt

< ->i'i (^risLo e alia sua Chiesn, e purche possano giugner ossi a go-

vernare e rubare I' Italia, torrebbon volentieri di sedere tranquilli

sojtra le sue ruine.

l)a|i|H inia nsarono arti piu naturali e da illudere gF italiani , che

seno sovrauamente cattolici , e gli rm;ii sel sanno. Laondu ncl

iH48 , volendo una liburta c una indipendenza , che i popoli d' Itat-

lia non agognavano , cercarono di scuoterli c attizzarli alia guerra.
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contro il Tedesco, adducendo a pretesto, die intendeano liberare la

santa madrc Cliiesa dalle oppression! delle leggi Giuseppine-, e cio

griduvasi a Napoli, in Tosc-ana c in Piemonte come a Roma!

Ma visLo che con tulte cotesle fallacie non perveniano a snatu-

rare il Luon senso de' popoli, e sollevare, come dicon essi, le mas-

se, riniquita ismentendo a se slcssa , torse le mcnc in contrario , e

diessi a cercare per ogni via di prevaricare 1 Italia dalla verace fede

cattolica
, per innestarvi una religione umanilaria secondo il Maz-

zini, Evangelica secondo il Monlanelli e i suoi federali.

Gia sono da piu anni all' impresa, cominciando il loro apostolato

cogli Asili d'infanzia, eseguendolo accesamentesino allo spargimen-

to delle Bibbie protestanti, ecolle piccole Chiese catloliche all ilalia-

na. Noi toccammo parecchie volte codesta corda , che son6 agro a

molti oreccbi
;
e ci fu data voce di calunniatori

,
massime sopra gli

Asili d'infanzia : ma ora, grazie alle schiette dichiarazioni del Mon-

tanelli, cotesto non e
piii problcma, Lensi oggimai e tesi provala.

Egli ci significa lealmente quest'anno nelle sue Memorie sull' Ita-

lia dal 1814 al 1830, che lascuola Lombarda volea rigenerare col-

la morale 1 Italia, la souola Toscana colla liberta ; e qui dopo averci

nominato il Nicolini, il Guerrazzi, il Giusti, il Vannucci, soggiugne :

Nicolini inculcb coslantemenle T odio alia doppia lirannide Papale e

Imperiale (pag. 19). Pietro Thouar spicciolb I' idea democralica in

affelluose ed eleganli scrillure morali a porlala di lulli (pag. 20).

L'Antologia palrocinb coslante la causa della diffusione dei lumi con-

tro <jli oscuranlisti, dell' unione nazionale conlro i municipali, della

tolleranza religiosa conlro i fanalici ,
delle riforme legislative conlro

i relrogadi ecc. ecc. (pag. 24).

In Pisa sera formata fra gli scolari ncl 1832 una chiesuola san-

simoniana (pag. 34). A questa appartenne, come dice egli di se

stesso, il Montanelli: indi si fece Panleisla, finalmente callolico al~

I'ilaliana. In Pisa v' era eziandio la setta dei Carbonari Riformati ,

capo dei quali era il Dr. Carlo Pigli professor di fisiologia: a Livor-

no eravi quella dei Veri italiani, capitanata dal Corso rifuggito Car-

lo Guitiera (pag. 35).
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E a pag. 38. / UberaU del 21 aveano introdotlo, dic'egli, in To-

tcana le saiole del mutuo insegnamento, e nel ptriodo chc succc&u

alia Ciovinc Italia ri furonn introdotli gli asili d' infanzia. hliga-

trict alia fondazione di qitftli asili fit la (iinevrina* calvinhla Ma-

tilde Calandriniy e trorb compagno air opera santa Luigi Frassi, r-

pubblicano d' antica slampa, liberale del 00. . . Quelli fra i liberali

chc slimarono dorersi occuparc dcgli asf/i, NOW TANTO PER AIUTARR

ALLE CLASSI INFERIORI , quanta per occasione rhe acquistavano di co-

municare col popolo , e dimotlrargli colle opere amid suoi gli amid

di liberta, si stringerano in fralellanza : fratellanza, in cui s incon-

Irarono ran Frassi, don Ferranle Aporti di Cremona, Enrico Mayer

di Livorno, Carlo Torrigiani di Firenze t Andrea Bovi di Bologna,

Lorenzo Valerio di Torino *.

II Montanelli continua a darci raggungli spiattellati sopra perso-

ne le quali dichiara o miscredenli, od Ecangeliche, idest eretirhe,

o Crisliane calloliche d' un cattolicismo italiano
,

il quale poi non fe

altro che il cristianesimo civile del Gioberti, ovvero la fratellanza di

tutte le sette cristiane. Questi spergiuratori della fede cattolica, il

Montanelli ce li dipinge tutli zelo a promuoverc gli Asili d' Infan-

zia : ed e provato per ci6 da un teslimonio, ch'ebbe la mano all'ope-

ra. rhe cotesti Asili sono per lo piu istituiti per strappare dal seno

de' bambini quella fede, per innestare la quale Gesu Cristo figliuo-

lo di Dio sparse tutto il suo sangue.

Ne si dica cb' 6 la sola Toscana che si propone questo reo line ;

imperocche il Marchese Domenico de Marini di Geneva, uomo antico

e di molta fllosofia . prov6 ad evidenza quanto il sistema di Owen

fosse malo intrinsecamente anche con tulte le modiflcazioni fattevi

dall'Aporti 2. Vedemmo poi qui addietro come lo stesso Aporti era

1 Vtdi la nola alia fine di qtiesta rivista.

2 Cio che qui diciamo intorno agli Asili d' infanzia non vuolsi intendere

universalmrntc. Prr quanto sia vero che di cssi i tristi intesero valcrsi ai bie-

chi loro inlrndimrnti c quello soprattutto d' influirc sulle matte ;b vrro non

mono che in altri luojjhi quella islituzionc fu volta a hone, e sappiamo che

alcuni Vcscovi I'hanno sotto la loro protwione , c vi fanno dare un criMiano
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strotto in fratettanza con quegli altri valentuomini; e dicendo-Apor-

ti, si dice tli tutli gli Asili deli'Italia superiore fondati dalla sua pro-

paganda. Pel Piemonte v' & a capo Lorenzo Valeric, il quale sarebbe

assai se permcttesse che siparlasse ai bambini una volta all' anno di

DIO, e pero-Monsignor Fransoni, che avea buon naso
,
odoro da

lunge il cattdicismo di eostoro, e non li voile.

Di qui si vede aperto con quanto sforzo si faccia opera di pro-

testantizzare T Italia per renderla libera e indipendente. Per costoro

no, ma per tutti i dabbenuomini, che si lasciano allucinare a coteste

lustre, e dan mano agl' ipocriti che velano sotto pie e buone appa-

renze il rio intendimento di schiantar la Fede dal petto degl' Ita-

liani, la presente Storia del sacro Macello della Valtellina, puo esse-

re
,
eziandio co' suoi difetti , di sommo vantaggio a farli rinsavire.

Alle cose fin, qui discorse non sara inopportuno 1' aggiugnere

un' avvertenza alia gioventu che stia ben riguardata nel leggere

certi scrittori
,
che sebben cattolici di mente e di cuore non hanno

il coraggio di sprezzare in tutto il giudizio de'libertini e degli empii.

Fra tali scrittori, ci pesaiildirlo, ma vi: siamo costretti daJla verita,

dobbiamo annoverare il signer Cesare Cantii
,
nel quale di questo

tentennare nella difesa degV interessi cattolici a fronte delle neiniche

fazioni, non solo nella Storia del sacro Macello, ma nella Storia

Universale altresi
,
non sono infrequcnti gli esempii , segnat.m ntc

nel descrivere le origini della riforma e le lotte sostenute dalla Chie-

sa contro i protestanti o i falsi cattolici. Le quali parole desideriamo

che valgano , prima a render cauti i giovani che s' ingolfano nella

lezione di quella storia
; poi di risposta a chi nell' esame di questo

lihro ci accusasse di troppo severi.

insegnamento. In questo senso ;;li Asili d' iufanzia non sono nuovc isiiiuzioni

in lulia, ma crediamo che i santi Girolamo Emiliani e Giuseppe Calasaouo

T abbian fatto pria di tutti e meglio di tutti.
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NOTA

alia payina 217 di questo volume.

Ricordando altrove (Vol. Ill, pag. 670) questo medesimo luogo

del Montanelli
, credemmo non dovere omettere il nome del sacer-

dote Raflaele I^ambruschini
,
annoverato dal Montanelli stesso trt

gli Rvangelici , o almcno notato come di non ptena fede oattolica.

L'Ab. Lambruschiru con sua lettera dei 17 p. p. Settembre si que-

relA con noi di quella ritazione
, aggiungendo che egli avea pro-

testato contra il Montanelli
, per le stampe del Pellas di Genova .

in una lettera diretta nl Marchese Gualterio -. e riehiestone da noi

si compiacque mandaroene un esemplare.

Dalla ponderata considerazione di questo scritto ,
noi stimiamo

che 1'ortodossia dell'Ab. Lnmbruschini sia messa pienamente al oo-

pcrto. Trattandosi !' interne disposizioni dell' ammo
,
se ne deve

stare all'attestazione di chi le csprime, soprattutto quando non vi

lia nessuna ragione da crederlo men che verare
,
anzi ve ne ha di

raolte per crederlo veracissimo. Dichiarando il I^ambruschini i suoi

pensieri cattoUci dice essersi governato colle seguenti norme. i **

Non negare gli abusi ma ridurli al vero con un esame imparziale;

* e attrilmirli a debolezza d' uomo : non mai alia essenza delta dot-

trina e della costituzione della (^hiesa cattolica. 2. Qualunque
riforma possa essere necessaria

,
doversi aspettere dalF opera re-

< golare della legittima autorita ecclesiastica ; e da noi preparare

ed aflrettare colla riforma di noi stessi ecolla preghiera. 3.*

<( Nessuna separazione dalla nostra madre la Chiesa cattolica ;
nes-

c suua accettazione di dommi condannati da lei. Per ultimo ne~

ga di aver mai detto le parole dal Montanelli poste a pag. 39, e da

noi citato circa il Concilio di Trento
-,

e soggiunge : Hi ricordo 6emt
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di aver delta a laluno che prelcndere di riformare la Chiesa in name

di dollrine condannalc dal Concilia di Trento , era un condannare

anlicipatamente se stesso.

Niente polea dirsi di piu ortodosso, ed ognuno se ne dee chiama-

re soddisfatto: tanto piu, quanto che in un suo ultimo scritto (Ri-

cordo della Baronessa Anna Ricasoli nala Bonaccorsi) ha qualche

pagina verso la fine
,
che lo mostrano non che convinto

,
ma pene-

trato dei sensi di un cattolicismo pratico che riverisce ed apprezza

i Sagramenti della Chiesa.

Se si trattasse di uomo meno noto all' Italia
,
noi potremmo fer-

marci qui, c compiacerci del debito soddisfatto di una giusta ripa-

razione. Ma correndo gli scritti dell' Ab. Lambruschini per le mani

di molti, soprattulto in Toscana; potendo da un giornoall'aUro dal-

la sua penna feconda venirne fuori degli altri
,

noi con solamente

il dettone temeremmo di avere, nel fatto del cattolicismo
, ispirata

troppa fiducia nella maniera di vedere di uno scrittore, col quale i

meno accorti non farebbero impunemente a fidanza. Siam quindi

nella spiacevole ma stretta obbligazione di aggiungere qualche pa-

rola intorno ad alcune tendenze del Lambruschini
, le quali egli ha

sparse in parecchi suoi scritti , e non ha saputo temperarsene nep-

pure in queste dieci piccolissime pagine della sualettera.

Egli non crede disdicevole a sacerdote cattolico il cogliere dai

protestanti i frutli della loro esperienza circa le scuole, assicurandoci

che quelli erano guardinghi di non mescolarsi in dispute religiose^

(pag. 12). Egli non trova veruno inconveniente di assegnare ad al-

cuni protestanti ci6 che e uffizio del sacerdozio cattolico, dicendoci

che 11 loro zelo (dei protestanti ) si reslringeva a raccomandare la

pield inleriore che da vita alle praliche di decozione (ivi). Egli non

vede in queslo alcuno sconcio, che una protestante negli asili d'in-

fanzia informi il vergine animo dei bambini cattolici, e ci dice : Fra

queste pie e prudenli persone io cilero specialmente la signora Ca-

landrini (calvinista), la quale lanto beneficd le scuole infantili fondate

in Pisa dal Frassi; a cui tulla intcra la socield di quel pieloso islitut-

to renderd testimonianza che cssa, contenta diporgere uiili indirizzi
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ntlla parle educativa ed islruttiva , rispetlb sempre I' insegnamento

religiose caltolico eke vi si dava (pag. 13).

A questa morbidezza, e diremmo quasi simpatia per gli eterodos-

si faimo spiacevole conlrasto alcune severe e crude parole intorno

alia religione caltolica; e senza che ci spieghi a cui minim le sue

parole, ci fa sapere che in quel tempo (circa il 1847) i giovani erano

raitenuli dal darsi ad una vita religiosa , al vedere I' abuso che dclla

religione si faceva e si fa per ignoranza e per inleressi mondani, sna-

turando le piu belle dollrine e le piu sante pratiche dclla Chiesa Cal-

tolica (pag. 13 e 14).

Che nel protestantesimo ci siano delle persone slirnabili
,
e nel

cattolicismo non manchino parecchi tristi, e cosa indubitata e nes-

suno meno di noi vorrebbe negarlo. Ma che della Chiesa quasi non

si nolino che gli abusi, dei dissident! si facciano rilevare con ullet-

tu. per non dire con passione, i merili; questo non puo passar senza

nola , sopraltutto per chi ricorda 1" llaerelicum hominem devila di

S. Paolo. Questa esagerata tolleranza , che pur troppo nel tempo

presente e di moda, che non e per nulla imilata dagli avversarii del-

la Chiesa e che entra, crediamo, per tre quarte parti nelle cagioni

delle nostre sventure, questa esagerata tolleranza, diciamo, mentre

puo aver data occasione al Montanelli di credere il Lambruschini

meno ortodosso, potrebbe rendere le costui scritture poco opportu-

ne per qualunque abbia in pregio 1'interezza della propria fede.

IV.

Dissertazioni slorico-polemiche delCanonico Gio. BATTISTA TORRICEL-

LI di Luyano Nuova edizione romana migliorala sopra {ultima

luganesecon molle correzioni, agyiunlcvi alcune Ureti note 1853.

11 Canonico G. Butt. Torricelli di Lugano pubblic6 parecchi anni

or sono alcune Dissertazioni storico-polemiche pregevolissime per

la copia della erudizione, per la giuslezza dei giudizii e soprattutto

per un senso squisilo nel cogliere le condizioni sociali e religiose del
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suo tempo, ed in esse quasi leggere 1'avvenire. Ma o fossero le con-

giunture in che 1'opera fu pubblicata, o fosse qualche iM-jlL'rnza di

dettato non abbastanza colto
,
o fosse la mancanza di citazioni cbe

in parecclii luoghi si desideravano
,

il fatto fu che quelle Disserta~

zioni si restarono quasi ignorate fuori del piccolo cerchio in che

videro la luce. E pure esse collo scorrer del tempo e col successive

svolgimento degli eventi acquistavano ogni giorno nuova emaggione*

importanza. Ci6 che il Torricelli diceva come predizioni e quasi

presentiment!, i fatti mostravano arverato, e le remote cagioni giu-
te ai loro efTetti acquistavano interesse al libro e riputazione allo

scrittore che non aveane avuto uguale al merito.

L' egregio professore sac. D. Antonio Erculei
, imprendendo a

pubblicare una Nuova Biblioteca d! istruzionei religiosa ,
morale e

civile, pose 1'occhio pria d'ogni altro a questo-dissertazioni del T6r-

ricelli per disseppellirle quasi dall'obh'o in che immeritamente gia-

ceano-, e fin dal 1850 pubblicava i primi due fascieoli dei quattor-

dici in che tutto il lavoro doveva essere partito. N& quella era una

semplice ristampa. Stando a quanto mostra essersi adoperato di

cure dall' editore intorno al primo fascicolo, non puo non ricono-

scersi un considerevole miglioramento della Nuova Edizione ro-

mana sopra 1' ultima Luganese, sia per la maggiore emendatezza del

sesto ,
sia per alcune annotazioncelle di ragione esegetica o filolo-

gica, sia per 1'indicazione, appostavi novcllamente, de' luoghi citati

senza nome o titolo dall' A. : che ^ fatica presso che importevole e

gravissima , ed il cui valore alia piu parte dei leggitori, che non vi

facciano sopra mente particolare , passa sconosciuta o come cosa da

doversene avere assai leggiera considerazione. Forse nei seguenti

fascieoli 1' Editore non terra quella cosi stretta scrupolosita adoperata

per la prima distribuzione, massime per non essere questa inaniera

di scritture da mandare attorno per le mani dei dotti, ma piuttosto

da doversi tenere raccomandata ai piu ,
e per ispezial guisa ai mae-

stri e guidatori dei popoli; essendo in sostanza queste dissertazioni

niente altro che un Catechismo religiose sociale. come con altro nome

e paruto convenevolissimo appellarle.
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A queste inti in>'< -lu- ragioni rhe raccomandano questa ristawpa

oltmnutlo opportuna alle oomli/inni pn-scnti degl' intellrtli

t.into forviati guasti , se no aggiungono altrc di soniina autorita.

I. ;i S. M. di (Iregorio XVI, con Breve del %(> Agosto 1837, cspri-

IIICN.I al loi riivlli MOtimenti di gratitudine e di coinpiarrnza per

la pulililira/ione dei primi due volumi delle sue opere.

V lo M litlorc licnciiR'rito si sarehbe condotto
, per la rara sua

moiK'stia . a laiv di puhlilica ragiune i suoi srritti, se non vi fosse

slato quasi costrotto da un comando del proprio Vescovo , ed in-

vitalovi con caldi uflizii dal Nunzio presso la Confederazione Sviz-

zera.

IN-r oi6 clie si attiene poi alia ristampa e conforto notevolissimo

pel zelante Editore il vedere tra le lisle de* suoi associati al primo

posto il nome augusto del Kegnante Sommo Pontefice, e dopo quello

i nomi dei primi personaggi del Sacro Collegio, quello del Yen. Col-

legio di tutli i Parrochi della capitale ,
e quello dei Rmi PP. Ge-

nerali degli Ordini Heligiosi. Am he la sagra Congregazione dei Ye-

scovi e Regolari voile con sua circolare raccomandare la lettura di

quel libro; e novellamente sotto il di 30 Agosto 1853 fece ilme-

desimo la Segreteria della Congregazione sulla disciplina regolare

per mezzo del degno suo segretario Mgr. De Falloux
,
in occasione

del Fiprendure die -i taceva questa rislamp interrotla per cagioiu*

tndi|iendenti dalla volonta delf Editore.

A noi sembra non poter aggiunger nulla al gia detto sia in com-

mendazione dell' opera stessa, sia per le accoglienze fattele
;
e solo

< i iota a far voti che il zelante prof. Erculei trovi somigliante ri-

s|K)iidenza neir universale , e molt i irnitatori nella ristampa e diflu-

sione di buone scritture.
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I.

COSE STRANJERE.
- -0 . .

Delle cose delta Cina non abbiam parlato net due ultimi quaderni,

perche ci riserbavamo di farlo in questo con maggior copia e sicitrezza

di quello clie possa oltenersi raccogliendo le varie notizie da varii gior-

nuli. Un Missionario, cheha lasciato dapoc'oltre a tre mesi la provin-

cia di Chang-hat e quasi il campo delta insurrezione e delta guerra, ci

ha graziosamente comunicato it seguente suo scritto, dal quale si rac-

coytieranno non solo gli ultimi fatti, ma eziandio molti particolari

intorno a quelle remote contrade. L' aver pot questa parte pin pronto,

alia stampa ,
ci fara perdonare se per questa volta alle cose nostrane

mandiamo innanzi le sfraniere.

Non sara, credo, discaro ai vostri lellori ch'io vi dia alcune contezzc

parlicolareggiale e recenli sopra gli avveniraenli della Cina. I miei

amici di Chang-hai ,
che sono segnatamente i rappresentanli militari

e civili di alcuni Stati d' Europa ,
e primi Ira qucsii il Console di

Francia e il Comandanle del Cassini, ebbero da me delle nolizie, chi

io mi rislringeva a dar loro senza comment!. 11 quale mio contegno,

vo' dire di lasciare che i fatli dimostrassero di per se stessi le conse-

guenze, que'buoni amici ebbero orcasione di riconoscerlo ragionevole.
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n rimaVi punto mcraviglialo della nolizia recataml da una let-

lel 22 Gin-, no. du- poit.iv.i foiifh'mso un trallato tra gl'insor-

ti del Kuam-M e i'V lnuleM . ii(I tempo i-lic V fcrmctc fe viaguio a

Nan- Kin. Non appcna si fu parlilo il Cdfsini c il *ignordi Monligny,
avrebbon t:!' lnj:lc>i lasrialo Irasparirc la loropolilica inverse I ribel-

li. Mi (|mMo e fuori d' opii dubbio, che U giorno stessn nel (juale il

vanore INIIHCM- >.ilpava da Nam-pon, le navl inglesi c amerieaiic

comperatedal Tao-tai riccvcllero I'ordine dl ritornare da Tchen-Kiam-

fou; a due altrc die stavan sul punto di veleggiare In soccorso degli

imperial'! t'u I'.itu la minaccia di maiidarle a fondo, se levassero I'an-

cora
;
c due lorchf furono pure tratlenute nel porto di Cliang-hai

sotto il cannonc dell' Ermcte. Ed infatti, poiche il comandante bri-

tamiico vide non lenersi alcun conto del suo divleto, pose i canno-

nieri a' loro pezzi, e fu mestieri obbedire. Gl' Inglesi, secondo la vo-

ce che corre, sono per baltere moneta e spacciano chc i ribelli, prima
die trascorran due mesi, andranno a prendere possesso pacifico del

Pon-si e del Pon-tonp, dove gli aspettano con bperanza.
II Miuistro protestantc Taylor, ritornato dalcampo de'ribclli parla

con grande asseveranza delle forze, della buona condotla, della pro-

pensione loro inverso degli Europei. Ma un fatlo assai piu certo del-

le novelle del signor Taylor, e che un Canadese di nome Richard e un
allro suddito inglcse fra il 10 e il 12 Giugno si partirono di Chang-hai
con un legno carico d'oggelti preziosi e di vittovagliacon intendimen-

lo di abboccarsi cogli uomini del Kuam-si, e di comperare a Nankin

o nc' dintorni un lerreno da aprirvi una casa di coiniuercio : e por-
lan seco una commendati/.ia scrilta dall'inlerprete del Console inglese.

Da molti articoli slampati nel giornale inglese di Chang-hai traspa-

i )i)o, e gia gran tempo, le tendcnze politiche dell'interprete or ora

mentovalo in favore della rivoluzione; e il comandante fa\\* Ermetc

addimostrava pe' ribelli un amore che in molli de'suoi uflidali, e ne

anco in Sir Bonam governatore di Hong-Kong, giungeva ad un grado
s\ alto. Queslo Ministroche in un dispaccio dava al capo della rivolta

di Kuam-si il lilolo di maesta, in certa conversazione meno officiale

affermava che quanto avea vcduto a Nan-Kin era un' accozzaglia di

bri^auti. E pur troppo vero che I' uomo bene spesso non domina la

sua condizione, ma n'e dominato.

Non vo'lacere una considerazione, per mio avvlso, di non mediocre

hnporlanza: ed c die negli alti c ne' consigli del Governo britannico

o per se medesimi o per mezzo de' loro figliuoli hanno di necessila

gran forza molti Ministri proteslanti. E di vero le idee che questi si

formano in un paese, del quale ignoran la lingua . dagl' intcrpreli ,

e non in tutto, dipendono al certo in gran parte : e sola una lunga

Serielf.rol.IV. 15
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ftpericn/.a puosopperire a quanlo loro manra por questo capo. I)i qni
hanno origine giudi/.ii lonlani dal vero e fatli ass-ii riprovevoli.

K i missionarii biblici qual parte sostengono? o da qual niovente

ricevon 1' impulse? Di grazia alihiatc loro un poco di compassione.
La vergogna della sterilila, ondo vi-uiMmo da IHo colpita la loro sl-

nagoga, rcnde scusabile il dispello c gl'insulti rontro le mission! cat-

toliche in uomini venuti di s^ lonlano, per non aver altro a fare che

manginrsi le enlrale della loro propaganda e mirare atloniU la vera

diffusione della santa Fede romana. Vi sovvenga di falto che il missio-

nario caltolico dee, per quanto e stesa la Cina
,
combatlere nel po-

polo la setta di Fo, immensa varieta del Buddismo indiano; la dottri-

na men grossolana di Confucio mal commentate da' suoi diseepoli,

nclla classe de' letterati; e un picciol numero diMaomettanic diGiu-

dei die nelle nostre gramli citta hanno sinagoghe e meschite. Noi

avemmo la consolax.iono di far gustare la verita della fede a gran nu-

mero di persone die apparlengono alle classi pin colte e alia setta

piu onesla che viva in tutta la Cina, quale si e di coloro che vivono

d'erbaggi. Noi potemmo conoscere il turbolento istinto delle sociela

secrete, e sovratlutto de' Palin-Kiao; setta anz.i politica che religiosa,

la quale da dugent'anni mira ad un rivolgimento dinasticoe alia cac-

data dei Tartari. Ora in quesla Babele delle superslizioni orientali, la

parola di Dio annunziata col la voce e cogli scrilli e un lievito che, aiu-

tante la gra/.ia divina, produce nellamedesima indifferenza un salu-

tare fermento. Nella sola diocesi di Nan-Kin, dove i cattolici giugne-
vano 1'anno scorso a 71,151, crebbero in quest'anno al men di 600

per la conversione di niolti adulti.

Che se m' interrogate del numero degli eretici, vi daro quella ri-

spost.i che io diedi 1' anno scorso ad un altro amico. Altri eretici non
ha il Kian-nan, eccelto gl' higlesi e gli Americani che vi risiedono,

non ostanle uua decina di chiese eleganti, e una quarantina di mini-

stri nella sola citta di Chang-hai. Questa legione numerosa ed infe-

conda non ha pure un solo vero proselito. E por verita non e conve-

nevole di aver in conto di protestanli gli agenli de' ministri guudar-

gnati con grossi stipendii, ne qualche decina o sevolete qualchecen-
tinaio di miserabili d' ambo i sessi, a cui dal missionario biblico vien

pagata certa quantita di sapcclie propoi-zionata all' esatle/ra loro

nell' intervenire unao due volte per settimana alia predica ed alia

distribuzione. Questi falsi apostoli con le loro prediche e scuole

e lempli e libri eterodossi seminati a profusione (i piu de' quali

son meschine parodie in dialetto delle magniliche composizioni de-

gli antidii Gesuili) e col loro incessante andare e venire a' por-

ti ralgono meno a mettere in credito il loro Ministero, che ad
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inlralciarc il iuiro, col prupagare chc fanno la disislima e 11 dls-

preyio deyli l.mopri. La loro vei>ioiir drlla Sacra Sciitlura e,
i.i maugior |>ai lr. la pubblica/.ione di un manoscrillo degli an-

lii-lii (,'-ulti , il quale dalo in prcslanza da un vegllardu di Macao al

prociuatore della Propaganda proteslante cola >ian/.ialo . non in re-

stiluilo inai piu. L'aulogfafu e in Londra, e si da per cosa certa che

la bibliolccu di Hong-Kong ne possiede una copia esatta. Apersero

<jue>ii MUUUI i alrune scuole; delle quail la signora Alcock, moglie
teste. dcionla del Console inglese, donna lellerala e zelantissima pro-

lestanle, non servono
,
dicevaci un giorno , che ad allevare fur-

ianti. E qual concetto inlalli dovremo forward di gioTanl alunni di

quindici e di venli e piu anni condolti nelle loro passeggiate dalla

sorella d'un vescovo americano solto gli occhi del popolo rine.se, sen-

za vtMun riguardo al decoro e alia convemeiua?Quet>to e per avven-

tura uno spdiente ulile a risparoiiare la spesa d'un soprastante; ma
quauto al condurre i Cinesi al prolestanlesimo e mezzo cos\ opporlu-
no , come il vedere un ministro che predica per mezzo la piazza di

Chang- hai, appoggiato al braccio della sua donna e scherzante col suo

cane. Non vuolsi nientedimeno tacere che la stgnora parea cominen-

tare il sermune del suo marito. Che piii? Perfino il Console d'lnghil-

terra m'indirizzava un giorno, in ppesenza di piii teslimonii, le seguen-
li parole : Yoi, missionarii cattolici romani, operate con felice suo
cesso in queste contrade; ma i nostri ministri consumano di grand!
nlrate uei porti . e non riescono a nulla. La cagione si e che non

hanno la condizione richicsta, cioe un antmo risoluto di farsi Cinese

coi Cinesi e il cclibalo senza cui quell' eroica risoluzione e del tutlo

impossibile. Cos\ egli. Or bene donde nasce ne' protestaiiti 1'ammira-

zione del preteso crislianesimo de' libclii / Ne' discendenti di Lutero,
di Calvino e d' Arrigo oltavo avvi una, facolta d' assimilaxione, che la

bene spesso arrossir per vergogna gli onest' uoiuini, cui la |X)stura

geografica della lor palria rende protestanli. Nella quale classe I' no-

mini onesti io pongo gl'lnglesi e gli American'! del cousolalo e delle

principal! case di Chang-hai da me conosciuti, e primo tra quesli an-

noyero il Console Inglese, e non n' escludo 1'interprete, avvegnache
ne iiii nil qualche interpretazione. Per questa forza as&imilalrice certi

missionarii dell' evangelio riformato , e quelli in ispezialta che sono

infetti del razionalismo delle sociela secrete, strinsero tantosto allean-

za con un' orda che s' avanza con in mano la Genesi e una specie dl

simbolo; che legge una specie di decalogo; che recita inni al Cielo Po
4re, Fratello e Vento o Spirito (Tien-fou, Tien-hium, Tien-fum) , che

seguita uu calendario ; che si vendica d'un assalto micidiale de' borui

coll'incendiu delle Pagode e la strage d' loro abiUuti; che
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il Crocifisso; che dislrugge e incende e assassina e mette ogni cosa a

ruba ed a sacco
;
che minaccia o batte a morte i caltolici non poluti

strascinare alia loro setta e nclla loro congiura ;
che gitla lo spavento

fra le donne gelose di loro onesta
j che, per dir ogni cosa in una pa-

rola, fa una rivoluzione.

Alcuni ministri, che sulle prime non seppero anlivedere la buona

yenlura che loro pioveva dal Kuam-si, fccer sembiante di credere che

dalle istigazioni de' caltolici e de' missionarii francesi movesse la ribel-

lione : e fu perfino chi scrisse che quel superiore de' Gesuiti doveva

esserne il capo. D'altra parleSiii Vicere di Canton slimava di avere pres-

so il suo Imperadore una scusa alle sue sconfilte con ragguagliarlo che

i ribelli adorano Cham-li, e che nella zuffa dispregiano la morte come

gli adoratori del Signer del Cielo. Ne gran fallo diverse era il modo,
onde Lou Vicere di Nan-Kin lusingavasi di rovesciare sopra icristiani

la collcra del Monarca. Vero e che coslui era ne'suoi perfidiosi sugge-
rimenti piu moderate; e tale il rendeva il sapere la presenza del sig. di

Monligny, console francese, in Chang-hai e de'due vascelli da guerra,

la Capricciosa e il Cassini, nel mare della Cina. Sovra 1'uno e 1'altro e

gia piombalo il casligo, il quale nella Cina raro e che non incoglies-

se a' persecutor'!. E vuolsi avvertire che la calunnia da loro apposta

e tanto piu indegna ed intollerabile
,
in quanloche di tutlo 1' Impero

cinese Kuam-si e la sola provincia priva di cattolici
;
e la missione di

Miao-tze non pole per anco avere principio. Ora il proteslanlesimo

s'e vislo manifeslare per la rivolla e pe' rivoltosi una tenerezza, che

mi recherei a coscienza d'aggiudicare alia parle piu assennala degli

Inglesi, degli Americani e perfino de' predicanli.

Ma la sollevazione e veramenle crisliana? lo confesso di non aver

mai compreso il diballimenlo eccilalosi in Europa in questo propo-
sito. lo mi partii da Chang-hai il due di Giugno, e il sclle dello sles-

so mese da Hong-Kong: e quanlo mi giunse a nolizia da qucl lempo
in qua e in lulto conforme alia precedente mia persuasione. Ed ec-

covi in chiari termini qual ella sia. In quaranla o cinquanta de' ca-

pi della sollevazione vi ha un miscuglio di metodismo biblico e di

fatalismo maomettano e superslizioso. Richiamate alia memoria quel

che vi dissi piu sopra delle religioni esislenli nella Cina e della ster-

minala copia di libri protestanti che vi si spargono ; aggiugnelevi la

vicinanza di Canton, il commercio degli Europei ne' porti del mezzo-

di, il soflio delle societa secrele di Europa e la loro comunicazione con

quelle della Cina, 1' anlica celebrila degli stessi nostri libri callolici,

la compilazione del Corano, i principii massonici insinualisi nelle set-

te de'Miao-t/e e de' Palin-Kiao, I'insofferenza di un giogo tirannico

che pesa sovra ogni parte deH'amministiazione^ le innondazioni e la
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fame che quel giogo produsse e produce ; V amor nazionale ofi

alcuni e die per altii vale di un preU->to onorr\ole; la presenza de-

gll Europei ne'porli nne>i: tutll qucsli element! combinall insieme

e adopcrali in tempo hanno potulo rannodare tulti 1 malcontent!; e

feme use-ire quc'( he diconsl i cristiani di Kuam-si. Ne s\ fat la dcnomi-

na/ionc dec parcre strana in bocca de' prolcslanli; mereecche il sim-

bolo de' librlli e laic che i scltaloh dclla riforma non hanno \cnm;i

ragionc di ritlutai lo, non essendo allro che una scisma e una confu-

slone ultcriore in una scisma e una confu^ionc piu antica. Non pun-
to miglior ragionc di riGularlo avrcbbono i maomcllani : che 1'idea

della Trinila nel simbolo de' Kuamsiniani e oscurissima : ne puossi

comprendere se la seconda e la terza persona sian Dio, quale non

sembrail loroGcsii. II fralello minore diGcsu, Ticn-tecol suo Resu-

balterno de' quallro punli cardinal'!, riceve dal Ciclo Padre una mis-

sione significata con vocaboli oscuri e misleriosi. Vi ha disccse sulla

terra, e ascensioni in cielo; ogni cosa collo scopo di cacciare il Tar-

taro, di trucidare Ilien-funa indicalo sotlo nomi odiosi, di liberare la

Cina dagli stranieri.

In tutlo quel lafTcruglio, a delta d' uomini savii
,
ha mano qualche

nazioned'Europa; e quegli uomini stessi ve ne spicgheranno il come
e il perche. Altri si avvisano che i sommovilori sicno i frammassoni

di Hong- Kong; alcuni nc chiamano in colpa i ribelli ungheresi; enon
manca chi 1'ascrive in tulto od in parte al soggiorno del Garibaldi in.

Hong-Kong e in Canton, lo vi diro che un Cinese, conoscilore pro-

fondo dcgli umoii dclla sua patiia, mi asseverava, or fa sclte anni:

Le societa secrete preparano una rivoluzione.

Ma quali sono le tcndenze del popolo cinese? Al vedere che gli

abitatori del paesc corso dal torrente
,
non oslanlc che i ribelli sieii

padroni di tie grandi cilia , non fanno allro che tremare
, fuggire ,

lasciar diserte le cilia id i villaggi ,
nascondere Ic donnc e gli oggetli

preziosi, conlinuando per mesi e mcsi a viver soggclti all'autoi it.i de'

mandarini imperiali ;
con qual verila polrei dire che in quesla im-

mobiliU viha un movimenlo nazionale? 11 popolo cinese non sa per-

suadersi che Tien-le sia il rampollo de' suoi antichi monarchi; egll

e una specie dl Luigi XV11, il quale avra forse miglior forluna. Seun
bcl mallino iCinesi Icvandosi Irovassero scrilto in sulle qualtro o sei

porte del capo luogo del loro distrclto: u Cacciata della Dinastia lar-

taresca paciftcamenle surrogala da Imperadori di sangue cinese; mo-

derazione delle gravezze, ed equila nel riscuoterle ; amministru/.ione

conveniente dclla giu-li/.ia, e liberta pe' cilladini di far ricorso senza

spesa ne danno ai liibunali; abolizione deH'arbilrio de' Magislrali e

del flagello del loro salellili ; ad una sA fatta ristaura/.ione pot lii o
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nesstino de' Cinesi reslerebbesi indHferente. Ma
,
dove i! primo dl

qiifsti articoli fosse cancellato, non ostante 1' uiuilia/.ionp di vedersi

sotto un padrone di stirpe tartaro, il popolo non se ne darebbe vrrun

pensiero.

E per la religione cattolica che si ha egli a sperare o a temere? Sa-

rebbe a temere la persecuzione de' ribelli, se nel loro trionfo pro-

seguano col contegno tenuto # Nan-Kin e ad Ou-Cham-fou
;
e gl' in-

trighi de' missionarii biblici
,
come in certe altre parti del mondo.

Inoltre i cattolici avean gia ben poco a lodarsi dell' Imperadore tar-

taro-, ma se egli uscira vincitore
, ingannato dalla falsa opinione in

cui sono i ribelli di appartenere al crislianesimo, egli potrebbe assai

di leggeri scaricare la sua collera sopra i cattolici. Eziandio 1'intro-

mettenza de' protestanti e da temere in questa lolta; ma forse non

quanto I' intervenimento della scismatica Russia, se gl' Inglesi non
fossero per cogliere il destro del presenle sconvolgimento a propagare
una politica di oppio ,

veleno dell' anime e dei corpi ,
del popolo e

dell'impero. Anatema a questo traflico abbominevole
,
a quesla im-

morale mercatanzia: sette volte anatema! Uno de' pericoli piu temuti

nella vittoria de' ribelli sono le violenze fatte all'onesta, sicche dicono

le donne cristiane: Essere uccise, in buon' ora
,
ma e orrihile il pen-

sare che saremo esposte a perder 1'anima, offendendo Iddio.

Del resto, checche sia per avvenire, in tutti questi casi abbiamo

assai fondate speranze. E primieramente se gl' Inglesi o gli America-

ni acquistino autorita
,
non intralceranno la liberta de' cattolici

;
e

otlenuta questa liberta di predicare e di osservare la religione, d'altro

non abbisognano i nostri fedeli, le nostre istituzioni e le nostre spe-
ranze di convertire un gran numero di pagani ;

e d' altra parte noi

siamo avvezzi alle persecuzioni, e siamo convinli che la fede piu che<

con qualunque altro mezzo
, propagasi col martirio. Anche il com-

mercio dell' oppio potra scemare col tempo, se gl' Inglesi e gli Ame-
ricani offeriranno alcuna merce alia Cina da scambiare col suo te e

colle sue sete. Si aggiugne che la Francia ha rappresentanti e vascelli

da guerra nella Cina : e diplomatic! cheamano leraissioni catloliche ;

sicch6 non e vana la nostra speranza di vedere spezzali per mezzo

della Francia i ceppi che tenevano avvinli e fedeli e missionarii
5
e

difesa la religione cattolica in quel remolissimo oriente. Ma non per
anco ho parlato del vero fondamento al quale si appoggia la mia

speranza : cioe dell'aiuto e della grazia di Dio, che mai non falla a chi

tutlo in lui si confida, e che ogni cosa dispone propter electos. Da

tutto questo rivolgimento io aspetto con fulucia un efietto del quale

non andremo debitor! al buon volere di alcun parlito ne Kuamsiniano

ne Tartaro. Tale efietto sara 1'aprimento della Gina alia predicazione
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llbera della Fed. - ii< IK- la ri\nlu/ionc < inese, hcnche non operala ne

per mc7J.o del tatlolicismo nein suo favore, a n< -Min'allia Milu/.ione

ia ir.a^'mri \antappi. II du- >ia detto sem'aiiLin .IK- la vittoria

pmllnMnall 'un<>< he all'altro partito ; che I miel deslderii non mirano

a qnoto: ma M alia traiiquillita < pin ancora alOtcrna salute della

nazione Cinese.

noli portii eenni deltati in gran frrtta , per le occtipazioni

molleplii i (he m'a^ediano, non saranno inutili al vostro periodlco }

mi sludiero di trovare qualche ora libei-a per dam altri rap^uagli

piu parltoottMggtati, e per nit strao piii graditi a' voslri iettori.

Qt ESTIONE D'OuiESTE \. Altra Nota Russa. 2. Incerlczzc e contraddiziotii

giornalisticbr. 3. Sciofjlimcnto dclla inrdinzione. 4. Ardore drgli V-

Itmi. 5. Navi da rurrra francesi c inijlcsi passano i Dardanelli.

1. Alia Nota del Sultano, esponente i niotivi delle modificazioni in-

serte nella proposta Viennese, lenne dielro un dispaccio russo indi-

rlzzato al barone di Meyendorll in cui si da rapkme dell' ultimo ri-

fiulo e delle esigenxe dell'Aulocrate. In quello il INestore della diplo-

ma/i.i curopea diflbndesi lungamente a dimoslrare il suo Sire voglio-

so an/i spa^imante per la pace, e la genernsila con che assoggettossi

all urbilrato delle Polenze, e quanto fece per appianare gli ostacoli e

quanto non fece, avendone il diritlo, per non accrescere mal umore
alia Porta e trepida/Aone all' Kuropa. Deplora poscia I'esito frustra-

to della comune sollecitudine e fa capire che, ovesi Ualtasse dicoro-

pilare nuovr propo^tr, la Russia nonvorrebbe oggimai restarsene

passive, ma cooperare essa pure alia composizione di quelle. Del re-

sto, soggiugne, non e da pensare a nuove proposte: insislano le Po-

lenze perche la Porta, sotto pena d' essere lasciata sola a trarsi d'im-

paccio, accelti I'unico me/zodi tornar ull'antica concordiacolla Rus-

sia, c non proscgua nclla compiacenz;i fanciullesca di voler annullata

per alcmie frasi una scritlura, che nella sua prima forma era pi.i sta-

te accolta e si accoplie tuttora a Pielroborgo. K poi ? o le plosse ag-

giunlevi dal Turco sono di ncssun momento, e perche appiupnet le?

; o sono iiaportanti, ed e cosa semplicissima che la Russia, vi ri-

rnsi il suo assenso. Soggiunge a\er loCzare esaurita la misura di lie

conrew'ioiil, senza che la Turchia siasi degnata di fame una sola; non

poler dunque S. M. reslarsi dal voter esaudile le sue inchieste, sewoi

di cui, essendo le cose eondolte cos\ avanti, I'amisla col Sultano non

sarebbe dure\x>le, verrebbesi tosto o tardi ad una nuova e dt(

inthiia. Vi si dice in line che il Sultano ha iatle propose inarcetta-

bili p<T olleneiY lo sp>mbro de' principati del llanubio, da' quali si
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scosteranno le milizie russe allorquando arrivera in Pielroborgo un

Legato del la Porta con sottoscrilta senza commcnli la Proposla di

Vienna. Cos! il dispaccio russo.

2. Inlanto i giornali si arrabatlano nella loropoHticaeciascunopro-
nosiica 1'avvenire a sua maniera. E sebbene lo scioglimento del pro-

blcma non si riduca che a guerra od a pace, parziale o generale, colla

yittoria degli uni o degli altri, moltissime tullavia sono le ipotesi, su cui

lavorano i loro castelli aerei e pascono la curiosilade'lettori, la qua-

le per ordinario tanto piu si appaga, quanto e piu ingegnosa e stra-

na la peripezia propostagli ad aspeltare. Se non che come addiviene

in somigHanli casi in cui un detto, un fatto semplicissimo, un colpo

di fucile, eziandio fortuilo uscilo di canna ad un soldato nel campo,

puo mular 1'aspetto allecose, non si puo dire con quanta avidila si

accolga ogni stormir di foglia per non dire quahiasi romore che ci

giunga d'Orienle. Quindi il frequenle ritrattarsi di alcuni periodic!

piu avventati, il dar oggi per sicura la pace, domani incominciala la

guerra, ritornar poscia alia quiete e subito dopo enumerare i gia ca-

duti sul campo. Chi fu costrelto come noi a leggersi in pochi mesi

tanlecenlinaia di articoH in diverse lingue, detlati con ispirito cotan-

to difTerente n'ha dovulo ingollare delle cosl marchiane, che prima
non avrebbe creduto poler capire sollo la cappa del cielo, e si sara

disingannato una volta di piu della mala fede di parecchi, i quali

cambiano principii col mular di fortuna Noi non intendiamo d' in-

chinare per veruna parle. V ha quinci e quindi gravi debili a

scontare; come pure, se avverra la mischia, quinci e quindi ragioni

non dispregevoli di augurare la viltoria
;
che se per un lalo non

garba punto a qualsiasi pacifico citladino il sapere che sulle rive del

Bosforo, colpa dell'indolenza turca, e ognor vivo il foco della rivolu-

rione mantacalo dalle societa segrete, le quali vi sono come in casa

propria non meno che sulle sponde del Tamigi ;
e persona venuta

non ha guari dal campo turco
,
ci assicurava avervi udito tulte le

lingue europee, meno la turca. Che se non talenta il veder conver-

tilo in moschea uno de'piii maestosi templi dell' universe: adorna

di teschi recisi la reggia di Costantino-, falto domma politico che il

Gran Signore possa commetlere senza formale giudizio sette omicidii

al giorno, sei il suo primo Ministro, ed uno il scmplice Yisire : pra-

ticato il canone di Maomelto 11, che fa serva la coscienza alia spa-

da e spingc 1'erede del Trono a Irucidare all' uopo i rivali, i fra-

-telli, i figli, per assicurarsi il dominio: deturpata la piu bella contrada

d' Europa dalla peste ,
dall' anarchia

,
dalle venalila

,
dalla barbaric

e insozzata dalla poligamia : osteggiato insomma il Vangelo e ado-

ralo il Corano, aflfranta la Croce e trionfante la Mezzaluna, diciam
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Dondlmcno chc le passate c rrreuti vessazlonl russiachc control calto-

licl e sopra lulto il gla noto ic.iianicnio di Pietro il grandc cl f.uuio

spavenlu : diciaino che cio < he era MI i>Mm<> per I' addictro non puo
divcnir I il-<> in apprcsso, la qual cosa paiuno aver dimcnllcata alcu-

ni plot-Mali : se pure ogni lor vcro non si confonde coll' ulile , nella

quale Mipposizione essi avrebbero ragioue Si sludino i dirilli dclle

genii, i iratlali legitlimi Ira le due nazionl liliganli, gll csordii delta

discordia, la sequela dei falli
, le proposte e le risposte e cio lullo con

menle tranquilla, e poi se ne dia giudizio sicuro e inlemerato. Allri-

menli avverra cio chc avvenne ad un giornale tra gli allri abbaslanza

famoso cbe , per colpire scnza fullo il reo . die torlo al Russo perche:

non accolse le modificazioni luidir; die torlo al Turco perche non

compre&e la polilica dclle Potenze, che vogliono ad ognl conlo la pace
da lui messa a repentagtio colle sue modifica/ioni : die torto e/.ian-

dio alle Potenze perche dopo di aver proclamato che la sola Turchia

era giudice compctente della quistione, somministrarono alia slessa

ragionevol motivo di csercilare un tal dirilto. Ma torniamo ai falli.

3. Dolenti i compilalori della Nola Viennese che le poslillc del Tur-

co disfacessero 1'opera di lor mediazione e provocassero forse un'ilia-

de di disaslri sopra I'Europa, cercarono ancor una volla di acconciare

il liligio. Adunalisi adunque di bel nuovo, fu proposlo di accer-

tare il Turco intorno alia innocenza di quella Nola rispetto a' suol

diritli: le Potenze enlrerebbero mallevadrici de' pericoli vanamen-

le da lui appresi. Pare che 1'Auslria ammellcsse bensl la prima ,

ma non 1' ultima parle del consiglio e volesse iascialo libero ai Ca-

binelli alleali di proccdere, nell' ipolesi, a lor lalento. La qual cosa fe

dire, che il Cabinet to Viennese si e staccato dalle allre Polenze nel-

1'all'iic della mediazione: novella lanlo piu verosimile in quanlo non

solo ebbe spaccio senza verun richiamo de'fogli inleressali, ma molto

piu perche varii periodic'!, i quali di amici della Turchia eransene falti

neinici, lornarono di bollo all'anlico affello: ncl che vollero segnalarsi

molli giornali inglesi e il Times fra gli allri. Lunco sarebbe il calalo-

go di tali convertili. Inlanlo da Vienna e da Bcrlino furono spedili

corrieri a'rispeUivi Ambasciadori di C.oslanlinopoli, perche si adope-
rassero di persuaderc il Turco ad accetlare senza mula/ioni la Mota,

ponendogli soil' occhio le ullime c ricise minacce del dispaccio dl

Nesselrode.

4. Se non cbe quanto era facile di muovere il Gran Signore gia

proclive alia pace, eziandio a costo di qualche grave sagrifi/io, allret-

tanlo riusciva disagevole il far rinsavire un esercilo di forse trecen-

to mila soldali ed un popolo di molli milioni richiedenll la guer-

rm. Pognamo pure chc i giornali n' abbiano esageralo I' entusiasmo ,
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oonciossiache ove gli spiriti fossero cosl bollenti e giunti da quasi
un mese all'cbbrezza fanatica chc ci descrivevano, non ne sarebbe a

quest' ora fallilo lo scoppio ;
ad ogni modo pero convien ammet-

tere che I* immensa maggioranza domlnata dalla superbia e forse an-

che dalla disperazione vuol che si corra fa sorle dell' armi. E si riso-

lutamente lo vuole che il Sultano n' ha tcmenza : e malgrado della sua

aulorra/ia proverbiale, non e piu capace di comandare liberameote.

Del che accortisi i fautori dello scompiglio e in ispecie gli Ulemi (in-

terpreli dclla legge) crebbero in baldanza senza misura
, erritarono

i deboli ed i restii con parole e con parenesi incendiarie app'urate
sti pe'muri, egiunsero perfino ad invrlare i) Sultano di cedere la co-

rona, se era cosl vigliacco checedesse alle richieste del Russo. Se tu

se'degno del trono, stamparono in una scrilta, se tu se' degno degli

avi tuoi brandisci la spada e guidaci alia bnttaglia : altrimenti scrndi

dal soglio e lascia il poslo ad allri piu degni di te. Le quali parole,
ove pr mancjisse ogni altro argomento ,

moslrano abbastanza la de-

bolezza di Abdul Medjid cagionata daU'ullime vicende e in parte

dalla sua inal ferma salute. Aggiungasi che, per quanlo*sia illimilata

1'aulorita del Gran Signore, una chiosa del Corano concede allo St-hei-

ch-ul-Islam (gran Mufti
j
di depornelo ove egli si mostrasse ribeMe

alia religione di Maomelto od iucapace di difenderne i dirilli. Anchedi

questo secolo, secondo che osserva 1' Out- Dtutscft- Post , avvennero

esempiidi qualche deposizione per soinigliante motivo. Nel 1807cad-

de Selim 111 e 1'anno dopo il suo successore Mustafa IV. Tali provri-

den/e, e vero
,
furon prese solamente contro Sudani deboli, no mai

si oso tanto control risoluti, de'quali v'ebbe perfino chi accorloVi del

pericolo, depose e rese innocui i grandi Mufti, rion pero senza gravis-

sime difficolta e con grande apparato di forza militare. Del presente

capo di religione non e a temere che abusi della dcbolezza del Sulta-

no: gli e uomo assai moderalo ed estraneo, almeno palesemenli', al-

le disorbitar.ze degli altii Illemi. Anzi e i'ama che chiamali a se i di-

ciotto apporlatori al Sultano della intimazione suddelta, ne li rampo-

gnasse metlendo loro sott'occhio il danno arrecato dal mal accorto

lor operare e che questi si mostrassero dolenli deH'imprudenza com-
messa. Del resto si sa che un alto personaggio della Porta e aulore

precipuo della dimostrazione, e chtt non osando fare da se melte avan-

ti gli Ulemi; la qual cosa pero non toglie che non ostante la divozione

recentemente professata al Sullano, coll a quale si riabilitarono alia

gra/ia di lui, essi non sieno ollremodoaspreggiati e sotlo colore di di-

fendere il (lorano pericolante non si oppongano di mani e di piedi al-

ia pace. Tanlo piu che in un recentissimo bando militare del Principe

Gorciakoff dicevasi aperlamenle ai soldati: essere la Russia destinata
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adistrupperp il paganesimo e chiunque vUi opporra doversi annien-

tare come pli Mes>i pat. luali non >arel>bero gli ultimi a pro-

vare i ripori della niinarcia pli I'lnui (until.

Kssendo le cose ridntte al lei mine die or or dicevamo , gli

Ainh.iM iiitoii I'YamvM' ed Inplex- M denli a CoMantinopoli diioeroun

flratano per introdurre nel mar di Marmara alnme loro navi guer-

in ii \.nie corrono le voci intornoa tale indiiesta. Chi supponc per

dilendere d.i nemid intcrni il Sultano ormai non pin libero di gover-

nare a suo modo ; chi per aiutai lo contio i nenuci esterni : chi per

tuldare i dirillide'connazionali minacciali nellesostanze e nolle per^

sone dalla rivolu/.ione ; chi inline per costi iiigoro la Purla ad ac-

cellare senra commenli la Nota di Vienna. Nienle osta che nelJe mire

dellr due I'uten/e >' intenda pit) d'uuo de' fini sopraddelli. Se poi il

Gabinelto tiel llost'oro abhia concedutu il lichiesto linnano, sebbene

discoi dn>o intorno a no le relazioni del fatlo ; e Cuor di dnbbio ciie col

consenso del Turco due navi frane^si ed allreltanle inglesi, secondo il

Honr/ri/r, ovvero Ire di riaschcduna nu/ione, secondo alcune corri-

sponderue, passarono i Dardanelli p fecer vela verso Coslantinopoli.

Ora ne debbono esser nuovaroente penelrale delle altre. Ma lal prov-

videnza non e coulro i traltali ? e potrebbe essa sola la Turchia senza

il coosenso dellu Russia dar simile licen/a ? Qui tin mondo di discus-

5ioni ne' fopli politici. Altri affermano die nelle circosUinte presenti

il Sultano potealo permeltere; qnogli poi che ne sono in dubbio o sup-

pongono essersi fatto lal passo coll'inten/ione di far violen/a al Turco

in favore deli' Aulociate, e non lumno dimcolla di supporvi ancora

una Uicita on espre>!-a eondisct'iiden/a dello slesso: ovvero annunzia-

no non volersi allro die aflVancaiv dapli I'lemi c dii'iibelli la liberta

del Sultano, il che a noi pare piii probabile, codesli son coslrelti di

strinftersi nelle spalle e dire, che infine la viola/ione de' Dardanelli

non e piii grave della violauone del l'i utli, colladitl'erenradiequesta

fu ialta primae per inlimorire, laddove quella venne onerata in con-

seguenza e per porpere soccorso ad un alleato. Dai fin qui detlo appare

manifesto che la quislione d' Oiiente lunpi dall cs>eie

pende luttavia come laspada di Damocle MI! capo dell'Europa,

m A rompe improvviso il sollili-Mino lilo che la so>tieiu :

ArsriiiA E Purssu. \. Rilrovamcnlo drlla corona di S. Stefano. ?. Campo
miliiarc di < Hmiit/. 3. Arrive drllo C.rr*. 4. Congreseo e\-ngelico in

bcrlino. 5. Adimanza cattolica di Pin l\.

1. Tra pli obbietti piii venerandi involali nell' ultima ribollione

dd! Uogkeria conlasi il forziere della corona e dell 'altre insegne rrali
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di S. Stefano. Qua! mano sacrilega avesse commesso e dove nascosto

il furlo resto piu anni Sgnoto ed e in parle tultora
,
sebben gravi

sospetti ne facessero reo fin da principio il Capitano della insurre-

zione e indicassero non essere state le preziose reliquie Irasporlate

oltre i confini dello Stato. Si seppe che, fuggendo dopo la disfatta i

capi ribelli nella Valacchia, avevan comperati a Vecchia Orsova alcuni

stromenli da scavar terra: che, frugati a'corifini da'preposti turchi,

la corona non fu lor trovata addosso: che finalmente 1' ostensione

fattane a Viddino non fu che una solenne impostura ,
sendo di carta

edi velri colorati il simulacro che il famoso Magiaro fece passareper
corona ungherese. Persuaso adunque dalle ragioni suddette il Go-

verno che 1'insigne monumento fosse sepolto in sulla estremila del-

1'impero presso la Valacchia, die opera di cercarlo sollecitamente. Fin

dal 1850 vennero scoperte alcune tracce del sotterramento
,
ma 1* a-

stuzia del ribelli ne devio le ricerche e forse trasporto allrove loscri-

gno prezioso. Indarno i cercatori vi spesero per tulto il suolo au-

striaco unaInAnita d'indagini, finche rifalti i conti e calcolati di nuo-

TO gli anlichi indizii (rischiarati ,
secondo alcuni, da un prigioniero

politico stato compagno di Kossuth nell'ascondere il furto) il sig. Kar-

ger incaricato delle investigazioni ritorno nello scorso Maggio a ten-

tare le vicinanze di Vecchia Orsova. Non una zolla di terra, non un

sasso, a cos^ dire, vi fu lasciato intatto, finche giunlosi a un mucchio

d'alberi lungo la via che mena alia Valacchia, e tastato alquanto il

terreno, vi si rinvenne agli 8 di Settembre la cassa ferrala con tutti i

sacri arredi. Lo scrigno era dentro e fuori arrugpinito $
nell' interne

poi giaceva al di sopra piegalo in fretta e pochissimo guasto il mantello

di S. Stefano : indi tre cuscinetti, poi le calze di seta, il cinto, le scar-

pe, le pianelle e la ciarpa con altri cingoli; a destra la real corona

con tutte le sue perle e pietre preziose, lo sceltro, la spada, i fornimenti

del cavalloeun paio discritture ammol late e macere dal 1'acqua. Non

ci fermeremo a raccontare la gioia universale alia nove!4adel rilrova-

mento
,
ne la divozione de' buoni Magiari correnti in folia a venerare

le disotterrate reliquie, ne il solenne trasporto che se nc fece alia

Capitale, ne le auspicate parole in quella circostan/a reritate e rispo-

ste dagli officiali e dal Sovrano
;
ne infine il traslocamenlo aH'anlico

lor ripostigliodel castello di Buda. Cio tutto e assai facile a compren-
dersi da chi conosce 1' importanza della scoperta, e i sentimenti onde

sono animati verso il lor Signore i popoli dell' Impero.
2. Nel campo militare presso Olmiilz continuano gli esercizii delle

soldatesche comandati daS. M. 1'lmperatoreeapplaudili da immense

mimero di ragguardevolissimi pcrsonaggi accorsivi da varii paesi, tra

cui si annoverano parecchie teste coronate. 1 giornali sono pieni di
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descrizloni le quail, so no topli 1<> -I'nv.oslngolaro delle lendc deslinale

per la corte e di quella In ispccie che serve al giovane Imperatore rega-

latapli, diee>i, dalla Repina d'Inphil terra, non racconlano se non quel-

loche (|u:ni(li) ph'i quamlo mono eognor comune al spetlacoli di simll

maniera. Ilavvi tuttavia di spocialissimo e forse non ancor usalo In

alii i <-ampi un nu-c( anUmo lolegraflco collocato sopra dlversl carrl I

qu:ili, lirati rapidissimamenU; dictro all' Imporatoro, stendono o rac-

colgono all'uopo Ic fila chc il mellono, ovunque cgli si trovi, in co-

muniru/tone direllaco* divcrsicorpi dell'esercito, con Olmui/ e quin-
di per tutlo I' impero e fuori di esso.

3. S. M. 1' Imperatore di Austria recavasi il 24 Sett, fmo a Prerau

kicontro allo Czare di Pietroborgo, col quale in sulla sera dello stesso

giorno facea 1'ingresso solenne nella cilia di Olmiitz, accolli ambedue
dalla Real famigliae da slerminato popolo che allendi-vanli alia porta

del palazzo vescovile, in cui dovevano albergare. La matUna seguenle

gliaugusliSovrani colle loro splcndidissimecomilive recaronsi al canv

po. La tenda de'due Imperalori era fuor dell'usalo modesta e sovradl

essa svenlolavano bandiere col molto: viribus unitis. Innan/.i a que-
sta

,
nel mez7.o dell' accampamenlo sorgevane un' allra ricchissima-

menle adorna ,
solto cui era slalo prima collocato 1' altarc per la S.

Messa. All'oraconvenula celebrossi il divin sacrificio, dopo cui comin-

ciarono gli eserci/.ii militari. Si die nnlamenle 1'assallo ad una forlez-

za : scoppi lerribili di mine falle sallare per mezzo della fuvilla elet-

trica rinlronavano 1'aria e facean Iraballare la Icrra: la valentia degli

assalilori e de'difensori die prove luminose di non ordinaria bravura.

Dopo pran/.o sinfonie musicali ollre ogni dire armoniosissime: iren-

lalre bande unile eseguirono di concerlo i piu be'capolavori, Ira cui

voglionsi accennarc : 1' incoronazione ,
la preghiera russa, la ritirala

ecc. Succedelle infine lo spellarolo di un graziosissimo lavoro di piro-

tecnia, dopo il quale I'auguslo drappcllo fe ritorno alia citla. Nel d\

seguenle allriesercizii e feslesomiplianli; al pranzo, invito dilullele

sommita mililari del paese e foresliere. Annotlalo di qualche ora, I'lm-

peratore russiaco parl\ il 28 da Olinulz alia volla di Cracovia e di Var-

savia. I due Conli di Nesselrode e Buol-Schauenslein cominci irono, ap-

pena incontratisi, le loro con ferenze, all'esilo delle quali e a'risullall

del congresso di que'sovrani, 1'Europa d'occidenle e di merigpio len-

ne in quesli piorni fisso lo sguardo e aftido mollc speranze avvenire.

A. In Urrlino si fu il congresso depli Evangelici ledeschi assistito per

ordinario da' Minislri del Re di Prussia e onoralo lalvolla dallo slesso

Re, dal gran Duca di Mecklenbourg-Schwerln eda allri ragguardevoll

personaggi. Tulla la scienza proteslanlica di que' paesi vi si trova

raccolla : vedremo il parlo della monlagna. Finora gli esordii sono
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degni de' lumi di que' sapienli, i quali dcrisero a unanimita dl suf-

fragi (senza che nessun proleslanto protcstas<p. o maraviglia!) che I

membri del sinodo evangelico alemanno professano di borca e di

cuore (P poi vero?) la confesskme presentata nel 1530 alia Diola di

Aupsborgo, e all' Imperator Carlo Quinto da' IVmcipi dee;li Stall evan-

prli< i. e che vi aderiscono pubbliraim'iitr come a carta la piu an-

tica (eziandio del Vangelo?) e la piii semplice (si eh!) della doltiina

evangelica . Eppur queslaCarla era gia stata dalla massima parle di

que'sapienti mesta in un canto come troppo vecchia, contraria al pro-

gresso dello spirito umano, inceppante la liberta di coscienza, di esa-

me ecc. Voglia Dio che tornando indietro non tre soli, ma diciotto se-

coli arrivino alia vera sorpente delle loro ricerche ! Frattanto allo

ammettere la confessioneaupuslana si e dovuto acgiungere la restri-

r.ione: salvo pcro tutte le difjcrenzc anche dommutiche, die sono pro-

pfie delle diverse confessioni e dei diversi individui. Questa dwisione

e stata ben qualificata da uno depli oratori in dette conferenze dicen-

do, che dunque i membri dell' Assemblea erano di accordo in tuttl i

punti in cui non erano in disaccordo ; val quanlo dire che dopo questa

pretesa unione
, ognuno proseguiva a credere o non credere quel die vo~

glia o non voglia Si vegga ora un contrapposto in uno splendido

argomento della unit a ratio lira.

6. I nostri lettori gia conosceranno la grande associazione cattolica,

per tutta 1'Allemagna, intilolata da Pio IX. Essa quest'anno hatenuto

la sua generale adunan/.a in Vienna ; ed i giornali ne diedero varie

notizie. Noi siamo lieti di offerirne una relazione mandata di cola da

persona aulorevolissima.

11 giorno 20 Settembre era il giorno deslinato al cominciamento

dell'adunanza dei Deputati delle diverse Societa cattoliche in Vienna.

Eransi essi recall alcun giorno prima in qursta capilale ed erano at

numero di piu di 120. Altrl catlolici pero da lulle le conlrade della

Germania anche piu remote, come pure da 11' Ungheria e da' pacsi dl

lingua slava erano qui giunli a I numero di circa 500 per prender parle

a quesla dimoslrazione callolica. Tutli i convenuli erano individui

sinceramente caltolici, e Ira questi vene aveva molli veramenle rag-

guardevoli. Ogni Diocesi della Germania era rappresenlata da piu in*

diridui e ve n' erano perflno del Luxemburgo.
La mattina dei 20 lulti i suddetti individui in un coi membri della

sociela catlolica di Vienna si reoarono alia chiesa di S. Slefano alle 8

del mallino, ove il Vescovo coadiutore di Vienna celebro la S. Messa,

i lo stesso Arcivescovo assiste. Quindi si riunirono lutli nella grande

sAla cosl delta Del ridotto, che si trova nella residenza impcriale e

nella quale 1'Imperalore si era degnalo permellere che fosse lenula
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I'admiau/ Miolla snla appunlo in mi M tennero rinquc anttl

no letempetlM6adiiiian/er<)-<lilti/i<>nali. II Cardinal iMo-Niin/io

imitato ad asststere aU'adnnanr.a nu-desima M -i i<o sapendo die

doveva intervenirvi I' Arrivescovo c-d allii Pn-lati. La -ala era ele-

uantementp add->!i!ni i . nel fondo della medesima era un trasparenlc

rapprr-ciitante I' Imperatore die aveva alia destra un dipinto die

simholeggiava la Keligione , ed alia sinistra un allro che rappresen-
tava la l,egislazione. A I di snlto di detto trasparente \

'

era un palco
dvstinato al IVesidente ed ai Vice- President! dell'Assemhlea, c quindi
la Iriltiina per coloro che dovevano tcner del discorsi. A' p'u-di di

dcliD ivilco su di un piedistallo bellamcnte ornato di ((uanlila con>-

sideroolissima di fiorl ben disposti v' era il buslo del S. Padre dietro

1' originnle di Tern-rani
,
che il Cardinalc Pro-Nuniio aveva cedulo

per questa solennita.

II IMesidenle drlla societa rattolica di Vienna sig. Conte O Uonnell

deHecominciamentoaU'adunaiua colic parole siu lodato Gesu Cristo,

alle quali lutta I'Assemblea rispose: in elfrno, amen , e quindi lunne

un breve discorso mollo ben inteso e spirante senlimenti sincera-

mente caltolici. II vero discorso di aperlura pero fu lenulo dall'Arci-

veseovo, e queslo fu sommamenle commendevole, ponendo a nudo le

piaghc del la societa tanlosolto il rapportopolilicoquanto letterario e

Si'ienlifico, e mostrando che il solo rimedio f >teva rinvenirsi nella

religione. 11 discorso di Monsignnr Rauscher, profondamente pensa-
to ed elepantementP svolto , produsse un prande eflello nell' adu-

iian/a. Terminalo il qualu, uno de' membri prepo I'Arcivescovo di

benedir I'Assemblea
,
e tutti penullessi riceverono la benedizione ar-

civescovile.

Tre altre adunan/e pubbliche furono lenule , ed in tulle era cosa

Teramenle della pin grande edifl<a/ione I' udire oratori sacerdoti e

sccolai i che gareggiavano di y.elo nel dar testimoniaiua della loro fe-

de. del loro zelo e della loro devo/.ione alia Santa Sede ed arl Sommo
Pontefice VI sono siali in vero dei niomenti di grande consola/.ione

pel Happresentante del S. Padre. Ad una di questesedute assisle pure
il Oirdinale di (iran ed altri Vescovi ungheresi, che si erano recall a

Vienna per accompagnarvi la corona di S. Slefano.

Lamattina del giorno22 doveva chiudersi I'adunanza. Molti oratori

parlai ono dei mez/i da promuovere la piela e lo /elo
, ed apporUr

riinrdio ( ull'oneia della religione ai malt di eui la sociela e trava-

{li.ii-i. Altri parlarono dell' atlivila eccitata dalle sociela cattolicbe

da una in alira (oniiada, e dei resullali ottenuli. Era I'ora del mezzo

giorno, e la campana d' una chiesa vicina ne detle il segno. II Cardi-

uale e 1'Arcivcscovo si alzarono per recitar VAngelas Domini. 11 Vice
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Presidente Donnell inlono delta preghiera in lingua ledesca, e tutla

1' adunanza, che contava piu di 4000 individui, con le mani piegate,

rispose con raccoglimcnto da non polersi desiderar maggiorc in una

Comunita religiosa. In ultimo il sig. di Cell, ch'cra slato nominato

Presidente dell'Assemblea
, riepilogo in un suo discorso quello che

nell'adunanza era stato fatto, e quindi espresse a nome della medesima

azioni di grazie a S. M. per aver loro permesso di adunarsi nella stcssa

residenza impei iale; ringrazio parimente il Card. Pi o-Nunzio e I'Arci-

TCSCOVO per aver onorata colla loro presenza 1'adunanza medesima, ed

in ultimo indirizzo la parola al Cardinale, esprimendo a nome di lutta

1'Assemblea sensi della piu viva e profonda venerazione verso il S.

Padre, pregando Sua Kminenza di porre a'piedi di Sua Santila 1'espres-

sione della lor devozione e del loro filiale amore, ed impetrar loro ed

a tulte le sociela calloliche, in delta adunanza rappresenlale, 1'Apo-

stolica benedizione.

II Card. Pro-Nunzio rispose dal luogo, ov'egli era, ai sensi espressi

dall' Oralore, indirizzando all'Assemblea le parole seguenli:

Non e mia intenzione di tenere un lungo discorso, ma profonda-
nlente commosso dai sentiment! che or mi sono stali espressi, non

* posso a meno, miei spettatissimi Signori, d' indirizzarvi alcune pa-
role.

Non puo darsi pol Rappresenlante del S. Padre gioia piu grande
che d'esser leslimonio d' una fede cos\ viva e di un amor cos>\ caldo

verso laChiesa caltolica e pel Capo supremo della medesima, come

quello, di cui cos\ luminose pruove sono stale date in quest' adu-

K nanza.

Siffatla riunione d' uomini apparlenenti a diverse contrade e po-

poli diversi offre uno spellacolo sublime e ad un tempo una pruo-
va del quanto sia ammirabile la Chiesa catlolica nell'unita sua divi-

K na; quest'Adunanza dimostra a chiare note che popolt e nazioni, di

coslumi e lingue different'!, non costiluiscono che un sol gregge solto

un supremo pastore, non cosliluiscono che una sola famiglia sotto

* un sol padre il Romano Pontefice.

Voi vi stimate felici di apparlenere a questo gregge ed a quesU
< famiglia, ed andate superbi di cogliere ogni occasione per professar

pubblicamente e solennemente la santa fede caltolica. Siete catlolici,

e venerale la cattolica Chiesa qual maeslra infallibile: e ad essa vi

appoggiate cornea colonna di verita, contro cui le porte dell'infer-

no non prevarranno giammai. Siele caltolici, e siele pronti a dare

11 sangue e la vita per la Chiesa callolica. Siete cattolici ed i vostri

sguardi sono direlti verso la cilia eterna, i vosti i cuori sono rivol-

ti verso quella santa citta, il cui suolo fu intriso del sangue d'innu-
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mercvoli gloriosi Martin, ed ove riposano le sacra ossa del IVmci-

pe ilriili Aposluli. Si, Roma forma 1'oggello della voslra venera-

/ionc, .Id vostro allaccameulo, della voslra dcvozione e del \<>-iio

amore. Stele flgli fedell delta Chiesa, ed osjequiosi venerale la Se-

de ddl Aposlnlo S. Pielw qual cenlrodell' unita callolica, qual se-

de ddi Apttolico Magislero, quul sorgenle della giurisdizlone eo
, i-tica. Quuli flgli fedeli della Chiesa vi proslrale riverenti ai

piedi del Romano Ponlefice come al successore di S. Pielro, al Capo
supremo della Chiesa, al Rappresenlanle di Gesu Crislo sulla terra,

h e >irte accesi del piii vivo amore verso il S. Padre come padre co-

mutie dei fedeli, e padre noslro in Cesu Crislo.

Quesli ,
o signori ,

sono i voslri sensi
,
ed a nome di voi tutli mi

e stalo manifeslulo il desiderio che 1'espressione dei medesimi ven-

ga posla ai piedi del S. Padre, afline d'impelrare a voi ed a lulle ie

sooiela calloliche rappresenlule in quesl'adunanza 1'Aposlolica be-

nedizionc. A queslo incarico che m'e prezioso, soddisfaro con gioia

e grande sara la gioia che il S. Padre slesso ne rilrarra.

Fu gia un tempo in cui si faceva una diflerenza Ira i callolici al

di la e quelli al di qua delle Alpi : ma il S. Padre sa bene che le

Alpi in lal riguardo sono sparile, e che la voslra venerazione ed il

vostro amore verso la sacra sua Persona non conoscono limile

alcuno.

u Egli e poi per me un oggello della pin grande soddisfazione di

polervi assicurare, o signori, che il S. Padre corrisponde all' amor
\.i>iro filiale col piu inlimo amor pulerno. L' espressione dei vo-

slri senlimenli risonera sommamenle gradila al cuore della San-

lit.'i Sua. Con emozione di cuore ed innulzando le mani al cielo il

S. Padre imparlira a voi ed a lulli coloro che da voi sono rappre-

senlali, quanto di piu prezioso un padre dar possaa'suoi flgli, I'apo-

slolica palerna benedizione, aflinche per essa confermali uella fede

e nel bene vi adoperiale con senipre muggior zelo ed energia a pro-

muovere il bene della Chiesa, e sempre piu siale sollecili di diven-

lare veri modelli di fede, di carita, di zelo, di piela, di fedella ver-

so Dio, verso la Chiesa e verso le auloi ita da Dio isliluile, e cos\ col

vincolo della fede e del piu inlimo amore, unili in questa vila al

Vicario di Cesu Crislo in Una
, giungiamo a godere della elerna

unione con Cesu Crislo in cielo. Amen.

L' Adunanza accolse le parole di Sua Kminenza con un religioso

silenzio
,
ed avendo U Cardinale lerminalo di parlare, il Conle di

Stolberg prego ad alia voce Sua Eminenza di bcnedir 1'Assemblea: In

un i>lante tutli furono genuflessi, e ricevellero con un pio raecogli-

Serie U, vol. IV. 16
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mento la henodizione del Rappresentante del S. Padre. Qneslo f,,
-m

vero un momento assai imponente, e tutli erano visihilinente corn-

moss i.

L'Adunanza poi invio tanlo pressoil Cardinale, comepresso I'Arci-

vescovo una deputa/ione compota de'suoi meiubri piii segnalali, per

esprimere all' uno ed all' ;illro la sua riconoscenza per la parte che

avevan presa alia medesima.

FRANCIA r. SPAGSA. 1. Discorso dell'Imperalorc a Satory. 2. Viar^jio delhe

LL. MM. 3. Sequestro di scritli incendiarii. 4. Nuovo Gabinetto ddl-

lu Spajjna.

1. L' Imperator de' Frances! nel congedarsi dal campo di Satoiy

disse all'esercito alcune pochc ma gravissime parole, le quali avuto

riguardo aU'accorgime-nto di chi Ic pronunciava, alle probabilita di

qualche prossima guerra, agli spirili bellicosieccitati ulUmamente in

tutlo Kuropacolle slrepilose adunanze, liviste, campimililari, ttrwio-

ni d'assalli ecc. di Vienna, di Chobam, di Spithead, dell' Aia, di Ma-

rengo, di Olmiib;, del Boaforo e d'alti-ove, ci paion degnc di essere qi
riportate. Alia preserv/.a udnnque dell' Imperalrice e di nnmeroso
stale > inaggiore, con alia sinislra il Principe di Jablonowski Generate

al servi/.io dell'lmperalore d' Auslria, L'.iigi Napoloone prese la pa-
rola e Ira le allre cose Ne' tempi difiicili, disse all' escrcito, chi 50-

stcnne <jV imperi se non le riunioni d' uomini armali Iralli dal po-

polo . . . i quali in me/zo alia pace ove per ordinario 1' egoismo e

I'inlerosse finiscono coWisnervftreogm cosa, si conservanodivoti aHa

palriDcoll'annega/.ione di se slessi . . ? (alcuni ci scorsero un'allosione

all' iinpero lurco da soslenere e/iandio coll' armi francesi affinche

I'ef/oisma non isnervi ecr). Finche dura la pace esisle comunanza di

senliinenli e diro an/i cerlo spirilo di corpo fra noi e gli esercili stra-

niei i [Qupl finche dura la pace a molti non sembmgillato a r;sf)V Nol

amiamo e slimiamo coloro che nel proprio p rtese 'sentono ed operano

al pari di noi
,
e finche k polilie.'i no^) li cambi in nemici, siamo tteti

di accoglierli come com pagni e come fra tell i . . . (che qui s'alhuia aHo

Czare ! chi lo sa?) . Queslo e il periodo piii misterio-^o del d'lNrorso

napoleonico ,
il reslo non espone che i complimenli solili far>i in

tali circoslanze.

2. Or I'augusU coppia e in vinggio ne' paesi nordici della Francia.

Sell Bosfi>ro eOlmutx non tenessero cosl assoi'te le menli in pensieri

di miiggior imporlanza ,
varrebbe il pregio di racconlare le ovazioni

con che procacciano quelle buone cilta e caslella di teslimoniare a'lor
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Sovranl gralitudine e divoxlone , parrpciando coll' adoperato nello

scorso Novembn- dalK- <iii. i sorelle del mei/ogiorno. Forse, col pa

delle altuali riiroslanze, le detle fesle perdono alcun poco del loro

fiMokio appelto delle precedent!; vl si aggiugnc pern un impegao del

tiiitn uiiiiM) per I'.ntf del sesso phi delicalo di fur onore all'lmpe-

rah ice. Quiiidi in <>cni luogo cork di 7.Uelle cantaiili, danrantt e por-

genli Ira via wrli e <l<mi allegoric d' ognl mnnior*. ovvero librale in

aria, quasi genii anrri, sopra pli archl di Irionfo In alto di far pra/.io-

Minenlr piovere Mpra gli nugusli capi onde di rose e di gel.sonunk,

di lax iur diM-eiidrre ad incoronarli eleganlissime coroae. 1 luoghl

i si sono Creil, Ailly-sur-Noy, Arras, Lille e S. Omer, Ounkerque
colle cilta intenuedie.

3. I'n giornale di Sersey, ove hanno stanza molti rifuggiU francesi,

aiiiuiii/,.1 che le aulorila di S. Main e di drainx illc radtloppiarono la

vigitau/a verso le persone e le merci die di quell' bob approdano
alia Kraucia. Ullimamenle fu arresluto un naviglio carico di cavoli

cappucci, Ira lo foglie de' quali la propaganda della librlltone avea

naacoslo grande quanliUi di scritli incendiarii da spargersi per tutlo

1'iinpero. Essendo quell' isola a poclii passi dalla Francia e di perli-

neuea inplese, si porge a^sai opportuna a'rei dbcgni delle tenebi-ose

congreghe. Dices! pure in altri ibgli cue sia stato arreslato dalla po-

lizia |)arigina un colal polacco di nome I'unk, emissario di Villor Ugo
per la sollevazione, egia mezzano accorlissimo In Sersey Ira i jratelli

di Londra e que' della Francia.

4. Nun e nnora trapelata al pubblico la cagionc deU'irnprovvisa ri-

torma del Gabinelto spagnuolo. Vuolsi che il Gen. Lersundi e conipa-

gui non baslas^ero alle prcsenti necessila di quel regno, epperciu,

vedulasi mancare la piena con6denza della Hegina, si licenziassero

sponlaneamenle dal Governo. I. incar4co di formare il uuovo Mini-

slero venne afildalo al sig. Sartorius
,

il quale propose e la Begin*
i portaibgli neU'ordine seguente: la presidenza e gli aflari

al Conle di San-Luis (Sarlorius); le finalize, al sig. Domenech:

la guerra, al gen. Ulaser: la giustizia al March, di Girona : gli aflari

esteri, al sig. Calderou de la Barca: la marina al Gonte- di Molins; ed

1 Ittvori pubblici, al sig. K>lcban Collanles. la niaggioraii/a del nuo-

\" Minlstero dicesi assai la \uit-vole al partitocostiluzionale. Tultavia

1'immcdiata condanna di due giornali 1111 po'troppo loquaci, operala

per 01 dine di un nuovo Mi nisiro , mise in sospello presto i libei link

kl corpo iulcro.
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YORK Notizie di morni;;. Bedini.

Ci son pervenute d' America due lunghissime e bellisslme leltere

che cl danno notizie di mons. Bedini. Descrivonsi in esse i viaggi del-

Till ustre Prelate fino al lago di Michigan, a Macliinau, alls cascate del

Niagara ,
a cerla tribu selvaggia ecc.

,
e il bene operator! ,

e le acco-

glienze liete con che fu per ogni dove da' cattolici e da'protestanti rice-

TUlo. Noi daremmo di buon grado un sunto di quelle preziose e dilet-

tevoli notizie
,
se il compendiarle non ne scemasse troppo il valore.

Dobbiam nondimeno accennare un curioso incontro avvenutogli in

Saratoga, piccolo villaggio, ma per abbondanza d'acque salulifere fre-

quentaiissimo dagli American!. Recavasi il zelante Prelate a consa-

crarvi una novella chiesa coll' assistenza di parecchi altri Vescovi.

Presa stanza nell'albergo e cognizione del luogo, intese che in quello

stesso giorno era giunto e nello stesso albergo allogato il famoso

Gavaz/.i. Che fare? si decise di non darsene pensiero. Monsig. Bedini

e gli aftri Vescovi atteseroa' loro sacri minister!, e Paposlata, appic-

cicati qua e la suoi cartelloni, convoco il popolo a certa predica che el

farebbe in un ameno boschetto cola vicino. Alcuni, che v'andarono,
dissero poscia di non aver inteso altro in tutto il discorso fuorche

bestemmie da energumeno contro la Chiesa romana e imprecazio-

ni contro Monsignor Bedini autore della morte, secondo lui
,

e

quasi carneflce del Bassi. Grazie al cielo quel paese e ausato a si-

mili ciarlatanerie : le ascolta e se ne ride. I fogli pero del suo partito

ripeterono I'ammasso di calunnie recitate dall' infelice, e per contra-

rio i cattolici purgarono secondo verita 1' oflfeso Prelato, provando
ad evidenza come nella condanna del Bassi

, egli non solamente non
c'entro per nulla, ma che gliene giunse la prima notizia sol dopo

compiutane 1' esecuzione. Cotalche 1'effelto riusc\ contrario alle spe-

rame de' maligni, ne in tutto il tempo di sua dimora in quel villaggio

1' illustre Delegate pontificio ebbe per nulla menomate la stima e le

dimostrazioni di riverenza.

Or si spaccia pe' giornali una trama contuaTja vita dell' egregio

Monsignore. Noi cercandone cupidamente no* trovammo allra sor-

gente del racconto, fuorche una corrispondenza d' un periodic so-

spetlo da cui atlinsero quanli finora parlarono di quel fatto. Dicesi

adunque che cinque romagnoli esuli in Nuova York deliberarono

d' accordo di assassinare mons. Bedini : e che locco in sorte a un co-

tal SassLdi effettuare il delilto. Costui manifesto il disegno de' com-

pagni all'ottimo Prelato e n'ebbe trenta dollaridi ricompensa. Alcuni
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giorni dope uno sconosciulu gillossi sopra II Sassi colloquiantc con

un amico per la via, e lo fert di oollello nel venire lasciandolo qua-
si morto sopra colpo. I-

1

infelire promise di far rlvelazione inlorno

alia trama se gli balenava qualche spcranza di vita
, allrimenli ove

11 colpo fosse mortale, non direbbe nulla: e fu veramente morlale

po'idif'- n' ebbe a morire poco dopo. Cos\ la corrispondenza ,
la quale

soggiunge che raons. Bedini
'

inviso alia popolazione e che percio do-

vrebbesi rirhiamare dal suogoverno. Noi chesappiamo per certo es-

ser falsa quest' ultima asserzione, dubiliam forte che sia tale anche il

racconlo da cui e precedula.

COSE ITALIANS.

STATI PONTIFICII. 1. Visila del Santo Padre 2. Smcntite ai fjiornali 3.

Scuolc notturne 4. Atti govcrnativi 8. S. Michele a ripa 6. Stati-

sliche sopra i Sordo-muli 7. Canzone inedita di Danle Allighieri 8.

S. Pancrazio. 9 Accademia di Religione Cattolica.

1. II 20 Sellembre la Sanlila di Nostro Signore recossi a visilare le

scuole per sua munificenza edificale presso la chiesa di S. Norberlo

sull' Esquilino, dirette dalle Sucre di Nostra Signora al Monte Calva-

rio. Come gia quando visilo le Sucre dol S. Cuore, cos\ quivi mede-
simo il S. Padre interrogo specialmente sopra il calechismo le povere
fanciulle, e diede Icro premii di sua m.ino.

2. II Giornnle di Roma del 23Settembre segue dando novellemen-

tite ai giornali , che non sapendo come allrimenti guerreggiare H
Governo pontificio , adcperanc le menzogne e le calunnie. Ncn la

flniremmo mai (esso dice) se dovessimo ad una ad una confutare

somiglianti fole. Noi aggiungeremo che le fole piu slrepilose si

trovano specialmente nelle corrisponden/e del Pnrlamento di Torino.

corrispondentj*ivece di girar di nolle per Roma (come scrive

egli slesso di fare) sparcnlando I gufi e le civette ed eccilandosl ro-

manlicamcnle la fervida fanlasia nei grotloni del Palalino, farebbe

molto meglio ad aprir gli occhi di giorno, e vedere che Roma non e

allrimenli qual'egli la descrive. Figuralevi che volendosi lagnar d'o-

gni cosa, lagnasi perflno che di notte in Roma non si senlono rumori!

(Parlam. dei 30 Sell. pag. 3). Crediamo che r.hi ha qui la vecchia

usanza di dormir la nolle non ne dcbba cssere mollo rammai icato.
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3. Oltre alle premiazioni rammentate in cran numero nel fascicolo

passalo, aggiungeremo quella che ebbe luogo il 25 Seltembre nella

chiesa di S. Andrea del la Valle a tulti i giovani che frequentmo le

scuole notturne. I premii consistevano in drappi atti a soppenre alle

necesslta del loro vestire. E qui (dice il Giornale di Roma a cui noi

ci associamo pienamente) non possiamo non lodare la caritd del Clero

romano, che in vna ad ottimi laid si adopera intorno a qveste elaui

di giovani. II medesimo di teneasi simile premiazione della sniola

notturna che il Principe I). Baldassare Boncompagni con molla pene-
rosila tiene aperta a sue spese presso S. Marcello sotto la direzlotie di

zelanti ecclesiastic!. Vi s'inscgna la lingua ilaliana, 1' arilmetica, il

disegno, e sopra tulto la Religione.

4. II 6 Oltobre ebbe luogo allro bruciamento di carta moneta pel

valore di 232,407 scudi che unito ai bruciamenti gia effettuati, forma

il tolale di 1,122,856 scudi di carta moneta tolla dalla circolazione,

e distrulla per remissione di allrettanto danaro effellivo. Con No-

tiflcazione di S. E. il Card. Segretario di Stato del 1. Oltobre si av-

visa che S. S. ha ordinato che, stante lo scarso raccollo delle uve che

va veriftcandosi in questa stagione, sia divietala per un anno 1'eslra-

rione per 1'estero dei vini comuni dello Stato. Con altra Notifi-

cazione poi in data del 5 si permette libera la introduzione dei grant,

granturchi e lorofarine, delfarro, dell'orzo, delle biade, dei legumi

(esclusi i lupini), delle palate, e delle caslagne e lorofarine, a tutto 11

mese di Febbraio 1854
, qualunque sia per essere il prezzo medio di

detti generi die potra visuUare dalle Tabelle annonarie tarito per la

Sezione del Mediterraneo
, quanto per quella dell' Adrialico, dero-

gando a tale effetto ad ogni altra legge e disposuione in contrario

11 Telegrafo eleltrico fu giu stabilito a Bologna perche sia messo hi

comunicazione con Modena e quindi coll' alia Italia, e colla Germa-

nia. Fra pochi giorni esso sara anche posto in attivita ira Roma e

Napoli slante i lavori gia quasi compiti in ambedue gli Stati.

5. II 29 Settembre giorno dedicato all' Arcangelo S. Michele, S. S.

si reco ai grande Ospizio di S. Michele a Ripa. Udita la Messa e corn-

partita la benedizione all' immenso popolo, visito i varii lavori che

stavano esposli, eseguiti dai giovani dell' Ospizio che attendono all'or-

nato, alia scultura, all' incisione, all' intaglio, 1 lanificio, alia t'.ib-

brica dei panni e<l agli altri lavori arlisticicn>eccanici. Ammiro spe-

cialmente i progressi falti nel lavoru dcgli arazzi: fra questi vedeaM-nc

uno veramente ammirabile, nel quale si sono copiate leColombe del

Soso, antico mosaico a tutti noto in Roma die abbella una delle sale

del Museo Capitolino.
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6. Ricrviamo da Bologna un opuscolo che crediamo di niolto ri-

.ntilolalo: Tnrolr statist i( If (let Snrdo Muti fsfstenti mile Ifffa-

Moni deklo Slato Ponlifirio^ llolotjnn, Frrrura, Forli, Rarewna, compi-
lal* !/ 1852 dai fratclli sacerdoti Giuseppe e Cesare Gttalandi di

llultHjH/t . Questi dm- zelantissiini fi .itdli .<icci dnti ^1,1 da parecchi anni,

per i>[M>ntanea ed adatlo gialuila ispirar.ione di r.tra <MI it i. >i de*

d'n- 11 ouo all' eduraaiune cd islru/iune dei Sordo Muti in Bologna.
C.llr loro cure e colle ubla/ioni dei cittadini giunsero a fondare in

Uol.'-n.i due ConvilU: I' uno di sordo muti : I'allrodi sordo mute.

11 prospciio (Ifll nlucu/.ioiie die vi ricevono e purw mes*o a stampa,
rd r (|ii;inio si pin'i desidcrarc di meglio sutto ogui rispelto. Quanto
alii- Tuvnle statistirhe, esse sono compilate con prande accurate//.! i:

dielro diili niolto autorevoli. Noi ne riraviamo che il numero de' sor-

do inuli esistenli uel (>iupio 1852 nelle i [.cuanoiii amende a .V32

sop. i inn popola/iotie di ss i.oiiJ -. sicche la n-l i/.ionr de' sordo muti

cot parluuti
'

di 1 a 16G3. Si pongono poi nel libretto lerelazioiii de-

cli altri Sluli d' Europa con allre mullc osserva/ioni non solo stati-

stii-lie ma ancora mediclie e fisiologiche. II libretto ci sembra di mol-

ta ulilil.'i per ijuclli che si adoperano in prt> di <piie:sti inlelid.

7. NfU'occasione del malrimonio fra D. Errico Principe Barbcrinl

e I>( MI na Teresa de' Principi Orsini, il sig. Sante Pierall si bibliotecario

del la l',u hiTini.iii.i pubblico una cinzone inediti di Dante Allii;hicri,

tniii i dal Codice ddl.i II irln-nni m,i segtnlo del N. 1548. In brere

aadolla e sugosa narni7.ionc I fditorccoinmeuta la can/one, e la mo-
atia indii'i//;ita alle glorie di Arri^o VII Imperature.

8. Uno dc'moiuimenli pii'i
d innu^giati in Hoinu nel 1849 si era I'.m-

licu c'hiesii di S. Pancrazio, fibbriotta nel cfuinio secolo da Papa Sitn-

inaco. ed alluLita ai M m.u-i di S. Benedetto d.i S. Gre^orio Magno che

vi nrito parecchie delle O.uelie che ancora possediamo. Alessandro

VII la cunsegno ai PP. (linnt'lilitni scaUt, che nell'annesso convruto

stabilirono unSeminaiio per It; Missioni slraniew. Cdiest e cotnento

era no in pessimo slato per le vicende dell' ultimo assedio di Rotn.t,

<|ii,i>i ni'-i icciali di cotn;mila ruin-i. II S. I'adn; principalmenle, e

* di lui purr. -hi in>i^ni biMiefiUori e<rlesi;Lstie.i e sccnlari. con-

, o con uraude munift :^n/a allo zelo operoso ed attivo del P.

Jgiu/.ii> di S. Kdipp > .N.TI . il <(ii:ile pole vedere fin dal 1850 reso al

cnllo il tempio. O.a anche il cltioslro e condollo a ii'rmine, ed il Se-

minario ddl Mi->ioni pol' e-sere riaperto.

i). II di 1 1 Ap*>to IS.v; in I, -it i ndr \ i'l,-ini.t di Heligione catlnlica

dal Rev. P. M. Bonli^lio Dura Ex-Procuralore(ienerale de'Scr\i .li Ma-

ria una dot la dbsei la/.ione la ijualu avea per argooienlo che // Socitr
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lismo cd il Comunismo sono la piu adequata espressione dell'Egelismo

tedesco e deliEclettismo franccse.

11 Disserente s' apr\ la via al discorso rammcnlando la tutela che

incombe al Callolicismo aulore della sociela curopea e della presente

civiila cristiana conlro le minacce del Socialismo e del Comunismo.
Ma queste pesli non possono rimuoversi senza conoscere il germe che

le produce: or questo germe prossimo ed immediate rinchiudesi nel-

1'Egelismo tedesco e i.ell' Eclellismo francese o si riguardi la storica

origine, o lo svolgimenlo dei due sislemi.

II Panteismo
,
anlica eresia, trasse dietro il Socialismo ed il Co-

munismo sempre che pole* mostrarsi nel mondo : cosi ci assicura la

storia dai gnostici fino a Wicleffo. Se adunque vedemmo nell'ela no-

stra ricomparso il Panteismo, devesi a queslo attribuire 1' origine del

moderno Socialismo. Da Lutero a Schelling nuovi principii condus-

sero alia medesima peslilenziale conseguenza. Lutero in fatto fran-

cando laragione da ogni autorita religiosa figlio virtualmente lo Zuin-

glianesimo, lo Spinozismo, il Socinianismo
,

il Deismo
,
H Razionali-

smo: selte piu o meno fatalisle, unificanti I'umanila con Dio, procla-

manli il necessario progresso deH'umanita
,
e per illazione logicail

Socialismo religiose. II principio luterano fu applicalo all' autorita

sociale e polilica, e Lutero slesso chiamo peccato 1'ordine che vigeva

nel la sociela del mondo, e gli anabaltisti gridarono 1' uguaglianza dei

beni, e i pubblicisti della riforma proclamarono 1'uguaglianza di tutti,

il patto sociale, 1' indipendenza dell'uomo nella sociela: e pero il so-

cialismo politico. II prinripio luterano enlro in filosofia, e la ragione

divenuta giudice, maestra, limite d'ogni vero creo una filosofia essen-

zialmente soggettiva. L'idealismo e lo scetticismo invasero le scuole:

vi si opposero il sensismo, il materialismo e 1'ateismo: e queste due

selte filosofiche, rampolli del medesimo principio, tennero il campo.
Kant in Germania voile arrestare il materialismo irruente, e trabocco

nello scelticismo universale perche credendo solo alia regione, all'i'o,

tutto il resto guardo siccome fenomeno. Fichte part\ dal soggelto,

dall' io di Kant, e il non to disse una creazione del me. Schelling non

vide tra il soggetto e 1'oggelto altra differenza che una relazione

mentale: adunque disse o negare 1'uno e 1'altro, o ammetterli con una

realla sola, assoluta, universale. Cos\ 1'idealismo soggettivo di Kant

sitrasformo per Fichle in idealismo soggettivo assoluto, e per Schelling

in idealismo assoluto : tutte forme di panteismo.

Eccoci giunti ad Hegel ed a Cousin
$
discordi fra loro nei termini,

concordi nel sistema. L' idea realla di Hegel crea il mondo reale, e

poi per conoscerlo lo assorbe in se medesima. L' unila o 1' infinilo di
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( i ncl mulliplo o nol finito, ed H mulliplo ritoma

iH-ll inn! i I i tii.idi" llegeliana fu I' idea, il mondo reale il ritorno

del mondo m-ll' idea: la triadr erlrtti>-a fu I' uuit.'i . il multiple e la

n l.i/ionc tra I unii i cd il multiple. Applicando questi piiucipii alia

religiow. alia sociita, alia morale, allastoria ne derlvaronoentram-

bi la rcligionc non altro che I' erudizione delle idee progressive, la

morale non altro che forma progressiva dell' csislenza sooiale della

umanila. Quale sara I' ultimo sviluppo religioso dell'idea. II crUtia-

wMiuoin fui I'iiliM si associo alia filosofia? Quale 1'ulUmo sviluppo
sociale dell* idea? La societa umanitaria, una. indivisibile.

Adunque i due principii fondamcntali del socialismo sono le con-

seguenze logichedell' Egelismo e dell' Kcleltismo. Ma se guardasi al-

ia (^plicazione scambievole del sistemi I' argomento apparira ancor

piii strignente. Sviluppo del prinripii. L'umanita-Dio non ha leggi,

comincio dull' esplicamento dell' unita nel mulliplo, terminera dal

ritorno del multiplo ncll' unita. II cristianesimo d la migliore delle

religioni antecedent'! perche venne dopo essi: sara perfello quando
rientrera ncll'ldea dalla quale rampollo. \A personalita reale non

puo esservi ove ciascuno e sviluppo della stessa unila: quindi dritti

personal! non vi sono, non proprieta, non famiglia, non gerarchia,
non dipendenza. La societa adunque prcsenle e uno stato anormale

e deve essere.

Anche il linguaggio dell'Egelismo e del Socialismo e il medesimo.
Conservano il linguaggio catlolico di unila, trinita, redenzione, fede,

profezia, drillo, dovere, unita, fraternita: ma sotto il velame delle

caltoliche parole nascondono concetti opposti alia verita rivelata

da Dio.

1 fatli recenti finalmenle ban confermatola tesi. \A rivoluzionedel

1848-49 fatla in nome della repubblica una ed indivisibile, del Dio e

popolo, dett'abbasso il Janatismo, dell'iiguaglianza per tutti accenna-

no abbaslanza aH'origine panteistica del socialismo.

Fin qui 1' aulore con quell'ampiezza di ragionamento che il suo

soggelto richiedeva.

TOSCANA. 1. Diminuzionc di tassa predialc 2. II porlo di Livorno 3. II

Gnnduca a Lucca 4. Li propaganda protcstante.

1. Le molto disgraziatc condizioni in cui ora e I'agricullura in To-

scana pei gravi danni arrecali alle vigne dalla malatlia delle uve, e

per la mancanza di meta del raccolto dei cereali, hanno indolto molto

lodevolmente U Governo del Granduca a concedere ai sudditi un
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sensibile alleviamento alle pubbliche gravczze. Questa diminuzione

d' imposla avrii luogo nel futuro anno 1854 uella quantila di un mi-

lione di Lire sulla lassa delta in Toscana prediale ofondiarta, che e

quella che i proprietarii pagano in ragione della slima dai Gitasli. at-

tribuila alle sostanze immobili di ciascuno Ha per altro dichiamtu il

Granduca che di qucslo sgravio debbano unicamente godere i fondi

rustici e non gli urbani, e i terreni anziche i labbricati. Di maniera

che, essendo un milione il sesto della tassa fondiaria totale, si puo
rilenere che questo sgravio, porlato a favore dei terreni soltanto , e-

quivarra al ribasso di un quarto circa della imposla ordinaria che

grava i terreni nel Granducato. Varii giornali italiani, francesi c bel-

gi hanno tributato giustissimi encomii a questo alto di affettuosa sol-

lecitudine dinlostrato dal Granduca verso i bisogni dei suddili , tanto

piu. lodevole quanto piu e noto in quali slrettezze economiche sieno

oggidi i Governi lutti
,
e quanto difficile riesca ai Ministri di Finanze

il potere anche per una annata sola assottigliare uno dei principal!

prodotli delle entrale di uno Stalo.

2. Come in altre simili circostanze di generale scarsita di cereali, il

porto di Livorno e stato ancor questa volta uno dei piincipali erapo-

rii di grano per ttitta 1' Italia. E senon tutti, molti degli Stati ilaliani

si sono approvigionali largamente a questa piazza di commercio, ove

per tutta la decorsa estate aflluivano numerosissimi navigli da Odes-

sa, dai porti del Mar Nero e dall' Egitto con grossi carichi di grana-

glie. Cio in gran parte e dovuto alia posizione di questa industriosa

citta
,
che siede sul Mediterraneo quasi a mezzo della penisola. gode

franchigie di libero commercio e di porto franco per tutto il circuito

delle sue mura, e ricca di vasti magazzini di deposito e legata oggidi

per molte comode strade al centro d'llulia. Laonde e agevole ilcom-

prendere la maggior facilita che essa presenta al mercato dei cereali

non solo per la Toscana. ma ancora ai paesi vicini.

3. La Famicflia Keale ha passato in quest' anno tutta la stagione e-

stiva nel delb.ioso soggiorno dei Bagni di Lucca
,
ove e stata visitala

da illustri ospiti , cioe a dire, dal Re di Sassonia ,
dalla Imperatrice

Marianna d' Austria
,

dalla Regina Vedova di Sardegna ,
e dal Duoa

e dalla Duchessa di Modena. Quindi in Lucca a mezzo il Settembre

hanno avuto luogo le solenni ordinarie feste pel dl della invenzione

della Groce
, piu splendide in quest' anno

, perche rallegrate dalla

presenza del Sovrano e della corte
,
e dal concorso di molta genie

delle vicine citta. Ed in questa circostanza appunto si e inaugural i

con isplendido ricevimento falto dal Granduca alia Nobilta lucchese

ed ai foreslieri piii ragguardcvoli, la sera del 26 Setlembre, la nuova
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ftlleria dl quadri lesl<- raccolti nek reale Palazzo di Lucca per ordine

del (.i.indiK i I. noto come da nun molti anui la bella collezkme dl

cclfbri pilUiic h.i It- <{uali la Yergine dei ramlrlalm , opera insigne

dl lUfl'aelln da Urbino), che formava 1'ainmira/ioike dei visilatori del-

la resideiua dei Sovranl di Lucca , dove per tar fronte ai debiti di

quel picciolo Stato, essere quasi tutta alienata in Ingbilterra. Or do-

pt> uuiia Lucca aUa Toscana, uno dei primi pensieri del Granduca e

stalo quello di nuovamente adornare quel palazzo magnifico di una

pa I If i ia di pregevoli pitture anliche: ed il Marchese Bourbon del

Won if . Dircltore dell'Accademia di I'.dlf Arli di Flrenze, diligenle-

menle ricercando ogni angolo delle ricche guardarobe e dei deposit!

dei I'a la//i reali di Toscana ,
ma piu specialmente di quello famoso

dei Pilli che racchiude lante anliche e moderne preziosesuppelletlili

ed egregie opere d'aiie, e giunlo, senza toccare alcuu benche piccolo

oggetlo delle gallerie di Firenze . a rinlracciarc lante e lali pregevoli

pillure anliche, da fornire nuovamenle la cilia di Lucca di una gal-

lria di quadri, di cui qualsiasi cilia polrcbbe a giuslo lilolo onorarsi.

4. .Non sono per anche cessali, a malgrado della vigilanza del Go-

Terno, gli sforzi dei seltarii prole^lanli per propagare fra il popolo

delle campagne loscane gli errori dell'eresia. Appunlo nelle inouta-

gne del Lucchese fra quei paeselli d' induslriosi e svegliati monla-

nari, che lavoran la lerra e fabbricano col gesso le lanlo conosciule

slaluelle, che van poi vendendo pel mondo, fu ullimamenle scoperlo

che una Signora inglese di me//ana ela e nubile ancora, apparlenen-

te alia illuslre iamiglia dei (ionnyngham , s' inlroduceva nelle case

per far dei proselili . e spargendo libri e denaro taceva opera di se-

durre al proleslanlismo i piu giovani e i piu poveri. Avverlilo pero

dalle Auloriia ecclesiasliche il Prefello di Lucca , fece arreslare dai

Gendarmi la Signora . e cuslodirla nel Fenilenziario femminile dl

quella cilia.

Non s'l loslo udilo il caso, ne meno gran rumore la I^ega/ione bri-

tannica a Firenze, ed il Ministro inglese Sir Campbell Scarlell chieae

formalmenle al Governo la liberazione i in media ta della Signora, che

fin adesso per allro non si sa che siagli slala coiicessa.
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STATI SAIIDI (Da nottra Corrispondenza). 1. Ibcni ecclesiastic!. 2. Abo-

lizione <li feste religiose. 3. Consccrazionc d 1

tin rinnegato. 4. La

statistics criminale. 5. La prosperita crescente. 6. Ferrovia da Geneva

alia Svizzera. 7. Notizie varie.

1. Per rassodare gli accordi stipulati dopo ardue e tcmpestose pra-

tiche fra la Santa Sede e il Re di Sardegna Vittorio Amedeo 11 intorno

alia matcria beneficiaria
,

si conchiuse nell'anno 1727 1' istituzione di

un Economato Generate Regio Apostolico, di cui sono piu che bastc-

voli a chiarire la natura e lo scopo le seguenti parole, con cui esor-

diva una istruzione comunicata all' Economo Generale, e trasmessa

all' antico Senate del Regno nel Seltembre del 1771. Si concordo

esprcssamente nell' anno 1727 col Papa Benedetto XIH che i frutti

i quali malurerebbero durante la vacanza (de' beneflzii) dovessero

conservarsi per comodo della Chiesa e de' successor! sotto la reale

custodia ed Economato, cioe dagli economi depulati dal Principe;

e nel Concordalo seguito poi nell'anno 1741 col Papa Benedetto

XIV si convenne che S. M. avrebbe percio deputato d'allora innanzi

una persona ecclesiastica . (Pratica legale del Conte Galli, vol. IX,

p. 812) . Fino a questi ultimi tempi si credetle sempre che i Concordat!

avessero vigore di rigorosi contratti. Mapoiche leggemmo in pubblici

giornali e vedemmo dai fatti che i palti giurali sotto fede e parola di

Re cessano d'obbligare dal yiorno in cui si ha la volonta e la forza di

Violarli
j
non fa meraviglia se i noslri medesimi politici, ritenendo

sempre vincolata la Santa Sede per quelle parti de' Concordati che

allargano i confini del poler civile, si credono in pien diritlo di vili-

penderli in quanlo ai compensi promessi e guarentili in favor delta

Chiesa. 11 sig. Boncompagni non si fe dunque coscienza di volgere a

tutt'altro uso le rendile dell'Economato con evidente violazione degli

art. 2 e 3 del Concordato del 1727
;
e meno ancora si tolse briga o

pensiero del manometlere che faceva 1'art. 1. del Concordalo del 1741

levando di falto ogni amministrazione all' Economo Ecclesiastico ,
al

quale fece solo grazia di lasciar un vano titolo ed un povero voto

consultivo. Si vorrebbe essere troppo dolce di sale per poler accet-

tare anche solo con tacito consenso cosl strane dotlrine. E cost parve
che la senlisse 1' Economo Generale Cav. Ab. Vacchetta, il quale tut-

toche devotissimo al Governo, non seppe acconciarsi alia povera figura

che gli si imponeva. Vuolsi che egli abbia oflerla al Minislero la sua

rinuncia a lal oflicio. II Minislero
, che sa benbsimo quello che si fa ,

debbe averla rifiutata
j
ed ora si dice che il sig Ab. Vacchella ne abbia
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scrltto a cui s'apparliene Invcce il Minlstro degll Interni sig. Conte di

S. Martino annullo poco fa una deliberazionc del Conslglio Provinciale

di Novara, chc emclteva un caldo voto per lo incameramento del

benl ecclesiastic i.

2. Tionsi (]ui per certo, che in seguito alle domande del Coverno

Sardo, abbia la Santlta di Pio IX conceduto per un suo Breve F aboll-

lione d'alcune feste meno solemn, sollte a celt-bra rsi entro la setli-

mana fuori delle domeniche. Si designano per anco i prelati cui e

commesso I'uflicio di promulgare il decreto pontificio.

3. Le scisme di setta fra gli eterodossi in quanto all'uso del tempio
Valdese sembrano ricomposte a buona pace con reciproche conces-

sion!. // minislcro evangelico nella chiesa Valdese sara probabilmente
esercitato dal fumigerato apostala De Sanctis, che dopo sostenuto un

glorioso esame al cospetto de' preli Barbetti, subi quel simulacra

d' ordinazione , che i Valdesi chiamano Consecrazione. \\dottissimo

rinnogalo De Sanctis e degno delle pecorelle che 1'acceltano per pa-
store. Qualcheduno avea supposto che, dopo abbandonato il Catloli-

dsmo, questo disgraziato apostata si fosse dato alia setta anglicana.
t Anche questo e un errore di fatlo, scrive egli stesso SiU'Arinonia.

lo non ho mai appartenulo ne alia Chiesa anglicana, no ad alcuna

allra Chiesa particolare flno all'anno scorso, quando divenni mem-
bro della Chiesa valdese. Che cosa dire di cotesti Evangelici, i

quali dovendo darsi un pastore, lo vanno a snicchiare in un rinne-

gato, che professa di aver passato piu anni fuori della comunione di

ogni Chiesa cristiona?

Del resto i Valdesi,. in comunclla con gli eterodossi d'ogni confes-

sione, fanno sforzi mirabili por comperar proseliti. Non si b; i-.-ano

molto di far loro professare questa piii che quclla formola di fede.

Si tengono contentissimi di registrarne i nomi, e non cercano d'or-

dinario piu in la. II the si spiega facilmente dal sapersi che il Mini-

stero dichiaru in picn Parlamenlo come egli intendesse i ail. 1 ddlo

Statuto fondamentale del Regno, per lal maniera che qualunque set-

ta religiosa fra le tollerate nello Stato dimostrasse d'aver ccrto nu-

mero competente di proselili, avrcbbe per cio solo pien diritlo alia

pubblica professione del suo culto, e di cdificar templi, sinagoghe,
moschee e checche altro si voglia. E per ora i banditori dell'eresia, e

gli apostoli della propaganda inglese si tengono contenlissimi di sol

questo ; rhr 11 resto verra poi da se. Quindi s' intende il perche delle

ingenli somme di pecunia sciupale da costoro in dislribuire liberco-

lacci, e mandar atlorno'grotteschi predicanll pe' villaggi, dove son

talvolta ricevuti con sassaiuole e minacce di peggio come avvenne
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in piu d' un luogo. Ma le piu grosse pescagioni le fanno Ira gli ope-
rai delle cilia cupilali, die Irovano di far grasso mercalo col loccare

buoii pi/./.'K-o di sciidi in cambio della permissione di segnar luru no-

mi sopra un registro !

4. Come ne debba progredire la moralila e il buon costume non
'

a dire. Le cose vanno di lal passo cbe i del ratio ri del Piemonte

avrebbero buon giuoco se venisse lor fktlo di slrappare al Governo

una esalla slalblica criminale. Per averne un saggio espressivo basil

accennare che solo in pocbi mesi di quesl'anno il Magislralo di Niz/a

ebbe a condannare nienlemeno che 71 minorenne Ira i 9 ed i 19 an-

ni : d'onde si puo iar ragione delle senlenze criminali d' ogni specie

pronunziale da quel Magislralo ,
inassime se si lien conto che sono

pur molli i minorenni ancor delenuli, che aspetlano nelle career!

1'esilo de' process! contro di loro avviati. Or che sara se si tragga il

novero de' rei condannati dai tribunal*! di Casale, di Genova, di Savo-

ia, di Torino, di Cagliari, di Sassari ecc. ecc.? Le carceri riboccano

di malandrini, eppure ogni giorno i fogli stessi della fazione liberUna
son coslrelli di gridar allo contro 11 Minislero, perche non provvede
abbaslanzaallasicurezza pubblica, lasciando che i iadroni e gli assas-

sini facciano con tulla baldanza e liberta lormestiere sulle pubbliche
vie. in pieno giorno e tin nel mezzo della capitate sotlo agli ocelli del

Governo ! Ne il male si rislringe a' rubamenti. Per non ridire il

gia dello delle uccisioni che si vanno conlinuando sempre nellaSar-

degna, voglionsi lamenlare ft equenlissime risse sanguinose e duelli

micidiali. In quanlo a quest' ultima specie di delilli, il Magistrato di

appello di Nizza diede teste un giuslo ed utile esempio di severita che

forse riuscira eflicace a renderli men frequenti. Un luogotenente iiel

13 di linea
,
venulo a parole con un lal avvocalo gia suo amicissimo,

non seppe sollrarsi al punliglio di ricallarsene col duello, e gilto a

terra colpilo di ferita morlale il disgrazialo avversario, che poco slan-

te fin\ miseramenle di vivere. 11 Magislralo d'appello, innanzi a cui

fu tratto in giudi/.io, condanno 1' uccisore in 15 anni di relegazione,

nell' intei dizione dai pubblici ufli/.ii. in una mulla di L. 500 e nel car-

cere sussidiario di 160 giorni, e per sovraggiunta lo gravo dell'iuden-

nila du vula ai parenli dell' ucciso, e dell'obbligo di pagar le spese.

Si fece plauso da tutli gli uomini di senno alia necessaria severila del

Magislralo nicese. Ma quello che indarno si brama e che cessi d'es-

sere una vuota frase queU'ampollosa promessa che la legge e uguale

per tutli. In Torino stessa e in parecchie cilia di proviucia passeggia-

DO sciolli ed impunili non pochi di cotesli bravacci
,
che per ogni

aguardo bieco mettouo la vita d' un disgrazialo sulla bocca d' una pi-



sloln o sulla pimta d'un ferro. l.n altro I'atlo grave di procedure
:ialt> \a oi.i -\ okfiiduM a(.ri)o\a, Iwiirlir ><ill<> mi- 1

,

. rhprllo a qui'l lal prrlr Maju< it * lit- -l.mipo upuscoli in |.i\o-

I MaUinumui civile, (juesln roslilu/i<>na-

ILssiinn c ampione del Ministero veune di repenle rollo e so>l>nui< in

carcere, c pen|ulsitonc diligentemenle il domicilio, s<mnpo>to a ri-

unm- > juocesso che si va spingcndo inuan/.i con mollo calore, senza

clu sianc trapolato alcun che di certo al puhblico. Per lo meno le

ni die so ne rccano, sono tnli da non doversi nr potersi riferi-

re. Alcuni pero prelcndono le impulazioni latlo al Mayneri eaeero

relative a certi tenUtivi di sontmossa i-hi- credevasi ordita da pnche
lesle calde in Geneva, e che do>ciisi eslfixk-tf nenliSlati del Dm-a di

Mudena. Certo e che furnno sprdUe alcuiie compapnU; di BersagiiMi
ai conlhii di Sar/.ana per ta^liare il passo a'i'oruscili, che vi si dovc-

vano rail u na re in arnii per Iratriltarsi in su quel di Massa e (>a nira

per qualche scimmiata del 6 lebbraio. Lra pure corsu voce che al

ci-i Mons. Alii /van-ill si tusse prupinato il veleno, come fu certo al

misero prete Bollaro. Ma la (iuszetta di Genova sment'i quella ciancia.

.". la prosperita maleriale va crescendo In quella propor/.ione che

II progresso morale. I tondi pubblici vanno in ribasso ; molti troppd
avventali speculalori sono sull' orlo d una rovinosa caduta. Knormi

fallimenti Rlttamno la drsolazione in molte famiglie. I'arlasi er.iandio

di siraboccbevoli perdile fatte da rerti elevali personaggi ,
il < ui pa-

trlmouio venne messo in giuoco alia borsa. Per giunta il caro delle

Tillovaglie va crescendo, laplebe minuta mormorae frenie. Malevoli

aommovitori gitUno parole sediziose designando certi ricchi ed in-

fluenli rapi di parte polilica siccome antori d-lla careslia, pel ino-

nopolio che loro si impula net commercio de' cereali. I/ inverno si

avvicina in sembian/.e minacciose, e quando al rigore della slagionr
s' appiupnesse la fame ,

Dio sa che cosa polrebbe succedere ! Ne per

ijur^to si cessa dal profondere il pubblico denaro (Hi emigrati prov-
veduti secondo il solito. I/elenco dei pubblici ufli/.iali messida parte
con una pensiune per far luogo ad allri piii accetti

,
s' ingrossa a

sproposito. Le Division! amminislralivc sembrano aver tolto 1'impegno
d'omulare il Parlamento nelle prodipalila deilc spese stanziate, alle

quali si vuol sopperire con gravosissime sovrimposte. -Cos^ a cagion
d' esempio tutle le entrate della Divisioue dl Cuneo sommano alia

soiiima di L. 1,1/6. 75: ed il bilaucio passive sale alia somma di L.

993,979.07, con un deficit annuo di L. 992,802.32! La Divisione di

Novara voto il suo bilancio altivo in L. 32,680. 19: cd il passivo in

L. 680.925. 42 : sirrhr I'imposta divisionale, sovraccaricata alle diretle
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ed indirette dello Stato, sommera a L. 643,245. 23! ! In quclla d' Ivrea

s'ebbe assai mono d' indiscrezione
,
e la imposta divisionalo locchera

solo le L. 240,000. 00. Quivi era stato eletlo Presidente del Consiglio

il Maresciallo Sallier della Torre, e vicesegrelario il Marchesc Birago

di Vische, diretlore dell' Armenia
, per tacere del vice- Presidente e

del Segrelario , persone ancor esse degnissime e dabbene. Ma buona

parte dei membri del Consiglio erano di lull' allro pensare , ed anzi-

che parere associali alia parte politica del Maresciallo, disertarono le

adunanze, sicche si dovetle sciogliere il consiglio, per mancanza di

numero legale.

6. Geneva e tulta in giolito perche a Bellinzona s' e votata la linea

del Lukmanico per una ferrovia che deve metier capo a Geneva , 6

cos\ aprire largo sbocco alle merci di quel porlo. E certo la cosa per
se non puo riuscir altro che vantaggiosa. Ma il male sta nel difetto di

capital!, che cercati all' estero meltono la mela del Piemonte alia

merce degli stranieri. Le ax.ioni di varie linee di strade ferrate vennero

scemando assai dlprezzo , perche s' incomincia a capire. che altro e

progeltare e studiare, altro il fare e compiere.

7. II cos\ detto Bianchi Giovini, provocato audacemente dalla Cam-

pana, non pole star fermo alle mosse, e le intento un processo per
diffamazione

,
con la prudente cautela di usare il dirilto che gli era

concedulo dalla legge, di vietare cioe che si recassero le prove de' fatti

conlro lui prodolli dalla Campana. Quesla ,
colto il destro che il

Bianchi- Giovini trasse fuori document! in suo favore , interpose ap-

pello, e la cosa fu rimandata ad altri giudici ed altro giudizio.

Le novelle d' Oriente hanno messo gran paura in tutti. La guerra

si teme ora, quanto s'invocava nel 47 e nel 48
;
e la oslile freddezza

delle relazioni diplomaliche con 1' Austria non e certo atta a sedar

giusti timori.

Sospendiamo la stampa incominciata di questo foglio per aggiu-

gnervi un dispaccio di Londi a del 4 Olt. che cos\ dice : Si e ricevuta

notizia della dichiarazione di guerra per parte della Turchia.
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OVVERO

DEL DIRITTO DI REPRIMERE

LA PROPAGANDA ETERODOSSA

Se talor meditaste.o lettore, sopra il grande spettacolo che il mon-

do presenta da 18 secoli in quella gran lotta fra 1' errore e la verita

ovo i due atleti vanno awicendandosi nella sconfitta e nel trionfo ,

avrete potuto osservare tre quasi period! ofasi che vi si riproducono

costanlemenle. Quando, eccitato dal fremito di una qualche passio-

ne, lampeggia per la prima volta Era le tenebre qual meteora sinistra

sotto aspetto di verita 1'errore, quella luce benche fosca e vacillan-

te invade repente i milioni d'intelletti volgari, forma un torrente

di fuoco che strascina le genti a naufragare fra stravaganze e de-

litti a dispetto di pochi sapienti, che nell'anlica verita ravvisando

con acume non ordinario 1'irragionevolezza e il pericolo dell'entu-

siasmo novello , alzano indarno un grido spregiato per fare accorta

del danno la parte di societa uhbriaca ; e questa irridendo quei vcc-

chiumi imbarbogiti e retrivi, si avventaa rompicollo nel baratro fra

1 V. II Partamento (sut corrispondenza) del 6 Ottobre 18t>3 L Opinione

del 5 Ottobre 1*53 II Time* del 2 Ottobre 1853.

Sent II, vol. IV. 17.
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sbandierate e danze e conviti. Ma appena vi cade, ecco iniziarsi un

secondo periodo in cui molti occhi si aprono, le voci dei saggi in-

cominciano a trovar chi le ascolta, e il cozzo tra la verita e I'erro-

re divien possibile , perchfe i due partiti incominciano ad essere

uguali. Or (inu a quando durera la divisione e la lotta ? Durera li-

no a quel di die gli argomenti parlando all' intelletlo e la sperien-

za ai sensi, avranno tolto all'errore ogni possanza di sofisma e d'in-

teresse, e ridottolo a nudare le mostruose sue schifezze in tutto

T orrore della contraddizione e della brutalita, in tutta la turpitu-

dine detl'irapudenza e del ridicolo. Giunto a quest' ultimo periodo,

impotente a pronunziare uua parola che non sia una incoerenza, a

muovere un passo non infamato da ingiustizia e scelleraggine, 1'er-

rore non ha piu allora altro appoggio sulla terra che 1'esca appeti-

tosa degl' interessi e la brutalita della forza. E con tale appoggio,

pensate, lettore, se pu6 durare quel regno dell' errore sopra gl' in-

telletti e le coscienze !

Or questo appunto e il periodo estremo a cui e giunto, la Dio

merce, a' di nostri dopo un lento svolgersi di tre secoli, Terror pro-

tesiante. Dopo aver padroneggiato in quest' epoca sventurata meta

ilolT Europa, sentesi oggi vacillare sotto i pie la terra e sfuggire

dagli artigli la preda; no puo alzar un grido che non sia una con-

traddizione
,
non avaii/.are un passo che non sia una violenza. Ne

abbiamo un ultima pruova nel fatto accennato nella nostra corri-

spondenza toscana a pag. 251 di questo vol. , ove narrammo appli-

cato in Toscana il tenor delle leggi vigenti ad una certa Apostolessa

presbiteriana, degna erede, dice un qualche giornale, del sangue e

dello zelo del fanatico Knox. La quale nei din torni di Lucca aveva

iotrapreso la missione di spargere Bibbie e far proseliti al prote-

stantesimo fra que' bnoni carapagnuoli scegliendo a preferenza i piu

poveri ed ignorafiti. Ma rieonosciuta dall'Autorita, come violatrke

della legge civile, era staia racchiusa uel Penitenziario delle donne,

con tutti i riguardi, s'intende, dovuti al suo grado ed alia sua eta.

Quest' avventura,, per se molto semplice, ha dato occasione al prote-

stantesimo di mostrare le sue forze, o per dir meglio il suo debole.
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E gia, precursor! probal)ilmente di ntiovi intrighi diplomatic!, ban-

no paritto ii it ill i fjinrnali otrrodossi ; e i tro che annunziammo cosi

aembrano essersi divisc ! parti pinml>andn roncordemente addosao

al Governo toscano. La funzione della spietatezza contro I' Italia e

della vilta nell'invocare il braccio straniero per opprimere un Prin-

d[ir italiano so 1' e assunta 1' Opinione; la parte di Brenno o di Attila

e toccata alia altiera brutalita minaccevole del Times; il Parlamento

hu scelto la parte dell' ipocrita che finge cattolicismo, e dello stolido

In- si contraddice ad ogni passo. Seguiteci, lettore, ad udirli reci-

tare la loro parte in commedia ; e vedrete che la piu bella apologia

del Ministero Granducale
'

appunto la vilta dei suoi detrattori.

Se vi haatto irreprensibile ed onorato per un Governo, egli e

senza fallo 1' imparzialc applicazione del codire, la quaie tan to e piu

ledevole , quando e fatta da un Principe appoggiato solo alia forza

della propria coscienza, che sfida, ad occhi veggenti e senza sco-

rarsi. la prepotenza resa audace dai cannoni e la I la impunita.

Che militi in favore di quel Principe la ragione , sembraci quasi

ridicolo il prendere a dimostrarlo. E che? sarem dunque ridotti a

tal segno nel pervertimento degl' intelletti , che oi millantatori di

libera coscitnza debbasi dimostrare essere lecito ad un popolo il

pensar da cattolico, lecito ad un cattolico il praticare la propria re-

ligione . lecito a chi praticn la rdigione I' introdurla nel oodice ?

E pure taut' 6 : questo diritto medesimo vieue oggi , non diremo

messo in problema, ma dinegato alia Tosrana, perche ella e troppo

piccola. Noi sappiamo ^dice il Times ) qual e lo stato della penisola

italiana e ?a debolezza dei Regoli fra cm e divita : e Lord Clarendon ,

rispondendo all' allean/a protestante, ci ha fatto conoscere che non

risparmiera alcuno sforzo per impedire 1' eseeuzione della legge to-

scana con (ran a, die' egli, non solo olio spirito del Vangelo, ma ancke.

(vedete eccesso!) allo spirilo del secolo 1. SI aignori , perfino allo

1 Je tuii entiirmnt de {'opinion cjrprimft par I'allianee Protutante quan-

t'au caractere de la lot Toicane tur cette mattere ; cetle loi ett non teultmmt

contraire aux printipet de I'eranyile, mad a I'etprit du $iecle. . . . M . Searlett

a agi avec h pht* grand iel et de manicre a merffer mon enff^re approbation

(V*iviri 3 Octobre 18S3).
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tpirito del secdlo
,
non chc al Vangelo, osa opporsi la legge toscana

per serbarsi cattolica ! Or pare a voi che non abbia diritto
,

anzi

dovere di esigerne 1' abrogazione? Pare a voi die la Toscana per

esser piccola sia obbligata a ricevere dal Minislero inglese la spiega-

zione del Vangelo e le norme del suo codice? Ecco ci6 che dai prote-

stariti appellasi la liberta di coscienza vuntata da costoro come gloria

dell'Inghilterra ! Non sara quindi innanzi lecito ad un popolo cattoli-

co innestare lapropria religione nelle leggi, se il Concilio ecumenico

dell
1

Alleanza protestante giudicasse codeste leggi poco conform! o al

Vangelo od al secolo. Bella liberta in vero, che non piii paga d'impic-

care alle forchegl'individui, si appresta ad incatenare anche i popoli

minacciandolebombe a sostenere i suoi emissarii! Ogni cattolicoche

vegga a tal segno ridotta non piu la coscienza personale , ma la li-

berta della religione nazionale
, comprendera quale obbligo di rico-

noscenza egli abbia verso un Principe ,
a cui

,
se non basteranno le

forze per superar la prepotenza ,
basta almen I

1

animo per bravar-

la
;
e mostra al mondo

,
che se la legge non sara eseguita ,

ne avra

colpa 1' intervento straniero
,
nori Y indiflerenza per le patrie leggi.

L' Opinione ,
la quale priva di coscienza e di religione , come

ognun conosce, non sa persuadersi che alberghi religione e coscien-

za in altrui
,

si sbraccia a dimostrarci come la causa non e religiosa

che in apparenza. Alcuni furbi (dice) approfittano delle convinzioni

religiose .... pei loro fini politici. L Jnyhilterra piu ancora che il

principio protestante in religione , rappresenta il principio liberate in

polilica: I' opposizione delT Inghilterra per questo ultimo titolo e affare

degli uomini che tengono il potere.

Grazie della sincera confessione! la quale riuscira opportunissima

a svolgere una seconda ragione in favore del Governo Granducale ,

ad uso di quei diplomatici di reminiscenze volteriane, poco disposti

a commoversi
,
se veggano sol messa in pericolo la liberta della co-

scienza cattolica. I quali compatendo forse eirridendo il bigoltismo

del Principe : E perch6, diranno , va egli costui ad accattarsi

brighe ed a prendersi tali gatti a pelarc? La ris|>osta e dihira

uell' Opinione : perche primo dcbilo di un Principe dopo Toiiesta , e
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la tutela della propria imlipendcnza; e primo u..v./o <li tutelarla, e

il most ran- die ne vigoroggia il diritto, anche quando viene oppres-

so nel fatto. Che di questa indipendcnza I' (tjnnnmc non tenga ve-

run ronto non puu recur meraviglia, essendo ben nolo ormai qual

sia I' indipemlen/a voluta da quell' italianismo bastardo , die sacri-

i concetti drill- sue utopie e agl' inlcressi de' suoi settarii

ijii.mto cbbe di piu sacro, di piu giusto, di piu prezioso 1' Italia.

Costoro , sposata la loro monomania di voler fuori lo straniero , e

non vedere straniero se non I'Austriaco, si darebbero in braccio alia

Francia, all' Inghilterra, alia Turcbia, ai Settarii
,
al Diavolo

, pur-

che sfogassero la rabbia cbe covano. E in fatti al Gne appunto del

suo articolo, mentre 1'articolista lamenta, come /' Italia e i suoi inle-

ressi vtnyono ad essere lo zimbello e lo strumento di polenze estere, non

ha vergogna d' implorare T alleanza della potetite Inghilterra con

1 Italia
,

<>ml<' questa bella penisola cessi di essere un foinite di fanati-

Smo e di intolleranza, ed un pericolo per la tranquillitd del inondo : il

che in italiano vuol dire
,
che vengano i navigli inglesi a bombar-

dare i nostri port i ogni qualvolta gl' Italian! ricuseranno le mission!

degli Osti e delle Damigelle protestanti. G)si (secondo 1' Opinivne)

cesseremo di essere zimbello e stromento delle polenze slraniere.

Ma forse il Granduca Leopoldo non la pensera a questo modo :

e dii sa cbe ancor non duri nella mat la idea dei nostri veccbi . i

quali si credeano piu liberi quando aveano in casa delle truppe

ausiliarie rbieste da loro medesimi , cbe quando vedeansi piombare

addosso a loro dispetto bombe incendiarie per conforto di un Vhn-

gelo novello. Quo' buoni veccbi cbe non leggeano 1' Optmone, quan-

do videro scendere dall' Orienle colla scimitari-a sguainata , apo-

stoli della uni^a di Dio, i Musulmani ,
li presero bonainente* per

oppressor! e non per liberator!
,
e senza molte cerimonie risposero

a quegli apostoli ancbe un po' piu severamente che il Granduca alia

damigella presbiteriana ,
salvando in lal guisa colla liberta cattolica

la civilta europea.

Op se ad imita/ione degli avi nostri il Granduca vedesse schiavitu

in quello cbe I* Opinione cbiama la tranquillila del mondo , avrebbe
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egli poi tutt' i torti? Noi non siamo entrati inai nel Gabinttto del

Palazzo Pitti
;
ma pensiamo, che prescindendo anche da qualunque

sentimento religiose , quei Ministri potrebbero cosi stabilire la re-

gola del tre. Abbiamo avuto qui in Firenze un Mather, tre o quat-

tro Aldborough , due Madiai
,
un Guicciardini

,
una Cunningham ,

sette od otto persone in tutto pubblicatesi per propagandisti prote-

stanti : e il costoro protestantesimo ci e costato in danaro , inquie-

tudini , corrispondenze diplomatiche ,
minacce e pericoli di cbe lo-

gorare dieci anni di vita : or quanto verra a costarci se invece di

otto protestanti, ne avremo ottanta, ne avremo ottocento, ottomila,

ottantamila, ottocentomila? Fate voi il conto, lettore, e vedrete che

le minacciate bombe dell' Inghilterra , lungi dal persuadere il Go-

verno toscauo a tollerare la propaganda protestante, sono proprio

1' argomento piu efficace che possa persuadere ogni buon politico a

incbiodare in quel codice la legge che la proibisce.

E che sarebbe se questa stessa operazione del Ire si facesse in tutti

gli altri Gabinetti Italiani di Caserta ,
del Vaticano

,
di Modena , di

Parma e perlino, in un lucido intervallo, in quel di Torino, e si tro-

vas.se che ogni suddito inglese aggiunge non pochi punti alia lontana

probabilita d' un bombardamento o di un blocco? Non credete voi

che un giorao o 1'altro, ad istanza di tutti i Principi italiani
,
udrem-

mo inserirsi nelle Litanie dei Santi
, dope 1' A peste, fame ,

et bello
,

questa nuova invocazione: Ab hospite briianno libera nos, Domine?

E la novella supplicazione sarebbe, chi nol vede? ragionevolis-

sima. Ne mi state a ripetere quelle semplicita ipocrite del Parla-

mento , che dice impossible protestantizzare 1' Italia con tale apo-

slolato, impossibile resistere a tale apostolato col rigor delle leggi.

A codeste fiducifi per 1' ipocrisia risponderebbe per noi il Times, che

il fanatismo inglese di Elisabetta e di Cromwell riusci coi patiboli

ugregiamente : e cosl toraassero
, dice il limes , quei bei giorni !

E noi ripigliamo : se i patiboli riuscirono si efficaci alia grande Eli-

sabetta e al protettore Cromwell contro i cattolici
,
non veggiamo

perche qualche mesetto di carcere debba riuscire inutile ad infre-

nare lo zelo non sempre eroico dei missionarii protestanti.
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Ma checchfc sia <li ri5. pnirln- noi discorriamo al present*

salotti del inondo politico, contentiamoci di esaminarc sotto ;i-

to unicamente politico la quistione della legpe toscana. fc egli ve-

ro, che ovunqne sorg? un apostata e si dichiar* angliraiio, ivi to-

sto acoorre to zeto delle bombe iwetesi (o in* rt o in *pe) a proteg-.

gere, e eonsigifan dell' Allemiza protestante a ceneurare le leggi

del paese se now lotrorano forte di eserrito c di naviglio? Ne rnan-

cano forsa degH esempii nella Greria, nel Portogallo, neirisole Mar*

chesi ed altrove ? Non ha dichiarato apertamente lord Palmerstmi .

essere per 1' hnghilterra un punto d' onore il non abbandonnre i

proprii sudditi in quei ctmenti, a cui ven^ono trasportati dagi' iin-

peti del loro fanatismo rt'ligioso , violando impudenti le leggi e la

ospitalita dei ppoli amici ? Dopo simili dichiarazioni
,

1' impedire

fra i proprii sudditi la propaganda angiicana non 6 piu dovcre s >l-

tanto di coscienza religiosa, ma 6 giustissuno calcolo di sapienza

politics. Sei nostri Principi non intendessero, como la intendono

la Din morn'', onai tal yerita, vedrebbero beo presto hi Hi quei se-

diziosi chc corsem un di alia ^uerra> di L unbardia con la croce sul

petto, pronti a passar poeo stante a prol'rssaro il Corano in Turchia

col turbante in capo , li vedrommo dico vendere oggi per la Icr/a

volta la coscienza ai reverendi Anglican! a prezzo di protezione pei

loro noveHi tentativi di terza risoossa. E questo appunto vuol dire

1' Opitrione con quelle parole: YInghilterra piu cmcora cht il prmri;>N.

proteslante in religione, rappresenta il pnndpio liberate in politico.

Vuol dire che 1' apostolato dell' Anglieanismo , speeialmente negli

Stall meno potenti , inira piu assai a preparare un monico a cui si

appigli, secondo sue vodute politiche, la pvepotenza inglese, an/i-

che a promuovere la fede net ventinove articoli
,
ai quali nepptir

piu credono gli Anglicani medesimi.

I'.T la tpial rosa se non dee piu recar meraviglia cb' ella spin-

ga i suoi navigli a sostener le sue missioni
,
n& anche dee ri-car la

ohe i Principi iUlinni adoprino le arti politiche e le pent* N^ali per

salvare i proprii Stati da tale invasione. Ed & strano in verila che

possa trovarsi un Italiano che osi biasimarne la fermezza e chiedere
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contro i suoi IVincipi spccorso all' invasione straniera : nell' atto

specialmente che questa si presenta con tanta alterigia di disprez-

zo e con tanta ingiustizia di prepotenza. Se i nostri italianissimi

filihusticri senza patria e senza coscienza, avessero veramente una

scinlillu/./a di quell' amor nazionale, onde tanto straparlano ,
ai

vedere die altri pretende ingerirsi senza diritto nelle cose d' Italia,

e cancellare le leggi dai nostri codici, e gettare nel fango i nostri

Principi, e governare a bacchetta le nostre deliberazioni, dimentichi

d' ogni interesse di parte , sorgerebbero tosto come un sol uomo
,

in quella guisa che a rispingere 1' invasione degli alleati armossi la

Francia repubblicana ,
a ripulsare il tradimento francese la Spagna

nella guerra d'. indipendenza ,
a scuotere il giogo napoleonico 1'Al-

lemagna alia battaglia di Lipsia. Ma deli quale amor di patria aspet-

tarsi da quegl' Italiani bastardi, schiuma di settarii e di cospiratori?

Essi leggono nel giornalismo inglese tal linguaggio di boria e di arro-

ganza che moverebbe stomaco
,
fosse pure contro i barbari dell' 0-

ceania o della Groenlandia, volgersi oggi a quell' Italia di cui fanno

gli spasimati : e lungi dal risentirsene, vanno a strisciarsi nel* fango

sotto quel piede che li calpesta, ringraziando ancora la Sua Grazia.

ed implorando nuove catene e nuovo giogo. Leggete voi pure ,
se

la nausea ve lo permette ,
o il discorso di Palmerston

,
o le colonne

del Times. La vedrete con qual tono si parli di quegli Statucci del-

T Italia cenlrale e meridional. II Governo Toscano dovria ricor-

darsi (
dice il Times 27 Setlembre ) che se un solo dei nostri va-

scelli approdasse ostilmente a Livorno
,

i giorni del Granduca

potrebbero contarsi , quand' anche fosse lasciato in balia dei soli

suoi sudditi. . . . Molto si chiacchiera del fanatismo turco
,
del

K russo, del cattolico; perche non tenteremmo noi pure un fanatismo

inglese, quale ad Elisabetta ed a Cromwell riusci con tanto suc-

cesso?. . . Piu. uno Stato e miserabile e mendico, piu insolentisce

nell' oltraggiare quei potenti che con un millesimo delle lor forze

potrebbono schiacciarlo . . . eh
,

decida una volta il nostro Go-

verno per quanto tempo dovrem tollerare che codesti sovrani ri-

dicoli spregino in tal guisa il nome e la bandiera inglese .
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\\Mornimj Chroniclr !. !! >irsso ^idriio licnr bordonc al TV-/

! ,m;i. diff. rirai Ira luttu 1'udioso di codesta bigottrria

delln Chiesa italiana, clie non bada agli avuTlimrnli (stranieri)

ed c si cieca su i proprii intercssi .

Solo ID Sfn'ttntorf, aggiunge (jui
Y I 'nivers , parla il linguaggio

della probild e della giustizia, ricordando, ohc i viaggiatori slranie-

risono obbligati alle leggi dei
put-si

in cui viaggiano: giacrlir linal-

mente niuno costringe il viaggiatore ad entrare in un paese, di cui

non ama le leggi. Quindi e che , se a ragion veduta egli le infran-

ge ,
non |ia verun diritto alia prote/ione del suo Governo per evi-

lare la pena clie merito ^
.

Manco male ! Ben vede il lettore che non mancano anrhe in In-

ghilterra, anche fra protestanti, giornali cbe non hanno dimentica-

lo i principii della probila ,
e il linguaggio della cortesia. Ma se

,

prescindendo dallo Spetlatore, voi ponderate lo svergognato minac-

ciare dei giornali precedent!, dei quali lutti gli argomenti in favore

del protcstantismo si riducono alle navi e ai cannoni della Gran

Brettagna, ravviserete con quanta ragione abbiam detto al principio

cbe il protestantesimo e giunto all' estremo del terzo periodo, quan-

do, venute meno le ragioni ,
1' errore dee ricorrere alia forza e alia

violenza. E ammirando dull' un canto la generosita di un Governo

cbe osa siidare unaPotenza tan to superiore alia propria, non potre-

te non detestare dairaltro la villa di codesti italianissimi che con-

tro la liberta della patria ,
cui non poterono imporre il giogo della

lor setta
, implorano il cannone inglese . e accettano codardamente

i vituperi lanciati per antiguardo a cominciare la guerra. Cosi in-

tendono costoro la dignita del nome italiano e la nostra indipen-

denza !

Ma ogni vero Italiano, ogni Italiano cattolico plaudira, ne siam

certi, alia generosita della Toscana, sentira la forza del suo diritto

politico, ammirera la fermezza nei suoi principii religiosi: e se a dis-

petlo della giuslizia dovra cedere un giorno alia violenza straniera,

1 Inil en 3 Ottobrc 1853.
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potra cousolarsi piu giustaraente die Francesco Primo ripetendo :

Tout est perdu hors I'honneur.

Arcennate cosi alcune dalle taato ragioni cbe danno al Governo

toscano il diritto di esigere la osservanta delle sue leggi e di soste-

nere la propria liberta nello stabilirle , udiamo un tratlo un onesto

rtitiolico amanle delta unitd di credenza, ehe scrive, o finge scrivere

da Londra al Parlamento (giornale) di Torino. EgU mette a eon-

fronto 1'arresto di Miss Cunningham in Toscana coll' apertura della

Chiesa Valdese in Torino , e fa, gia s'inteude
, alia liberla pietnon

-

tese qtiei complimenti e quei salamelecchi , che ben potete imraa-

ginare, consolandosi che in Piemonte sia ormai vicino quel giorno,

quando adimitazione d' laghilierra la liibtrii, il Talmud e il Corano

potranno oircolarvi con uguali liberta. Parra forse al nosLro letto-

re ehc queste giaculatorie o aspirazioni dell' orieslo cattolico raeglio

si acconeerebbero in boeca di un eretico svivagnato , perocohe ,

eome.mai, dira seco stesso, col sentimento di cattolico siocero (ben-

ohe non onesto come quel di Londra) ,
come mai pu6 un uomo ,

non diremo credente
,
ma solo assenaato augurarsi ugual liberta

per la parola ehe egli credo di Dio, e per quella che egli crede del

Diavolo? Supponiam pure un momento che egli abbia torto in cosi

credere , il fatto e sempre questo : pel eattolico la Bibbia 6 parola

di Dio, il Talmud e il Gorano parole del Diavolo. Or come e possi-

bile volere adentramtoe.eodeste parole ugual liberta, chi non abbia

perduto il eervello? Bastx> una parola del Nemico per ingannare

cola nell' Eden i nostri progenitori e derivarcene quella colluvie di

mali che ognuno sperimente ,
senza che nulla giovasse il coatrap-

posto di quella minaccia terribile, con cui la voce stessa di Dio avea

voluto spuntar 1' aculeo alia lingua del serpente : e noi possiamo

augurarci ehe codesta lingua ,
traditrice si accorta e avvelenatrice

si penetrante, possa echeggiare in ogni contrada , volare colle ali

del vapore, centuplicarsi sotto i torchi meccanici con ugual liberta

che la parola di Dio ? Vorrei vedere quanto sarebbe caro un tal com-

plimento all' onesto corrispondente, se un suo amico lo invitasse alia

propria conversazione dicendogli : veniteci di grazia ,
e ci trove-
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rete tutii gli scimuniti e i lirin-mii amiei ncmici vostri , uiarchfe

a me place die tutti parlinn con la stessa lihrrta die a voi coi* n]o

in casa min . Da\\rp. , he se 1' one(<> n M
'

una specie di m/mtm
,

dfoerst d'o^ni nazionc < pi>w d' oyni magagna, troverebbe quel com-

plimento per lo meno tin
po' stravapante, benche detto da uomn ad

altro uomo. E voN-lc cle nn rattnlito compliment! cos! il sue IHn?

K pure tant'o: /' nnesto cattolito si vnk'e a! Picmontesi r si rac-

comanda per carita: Se aprite una Chiena raldete, non metlftf i gei+-

darnii alia porta: *e aspirate al ranto di lolleranza d" opinionr, tnl-

leratent aiiche f uso e I'abuso. La velitd non pvo mai stflrirnt; non

manca mai di venire a galla.

Coai il corriapondente del Parlamento, il quale augura, come 9>

dete, che si toiler! e V uso c 1' abuso della libera parola ,
consolan-

(losi col pensiero che la vcrita verra sempre a galla. Non sappiamo

se nei penetrali di sua famiglia rpli andra innanzi con questa toJIf-

rwiza, e se ad ogni seroccone egli lascera libero ii trarre i suoi figli

alle bische per ispogliarli giocando ,
e ad ogni drudo il sedurre It-

sue iigliuole o la moglie, consolandosi che a suo tempo la rnita tor-

nerti a yalla , quando i figli vedranno vuota la borsa e le giovani

perduto 1' onore. Se questa & la norma di sua condotta in famiglia,

avra certo a vederne delle belle, e buon pro gli facciano. Ma poich6

egli pretende applicare ai Govern! italiani la sapienza di queste sue

norme, ci permetta di domamlargli, che cosa intonde quamlo dire

che, la rerita non pun toflriiTie ? fhe torntra a galla ? Se intende che

la verita non cessn di esser tale perche gli uomini la disc-reclaim,

egli c' insegna cosa che certamente non giungera nuoTa a nessuno

che abbia cervello in zucca; e saremmo no! i gran baccelloni, se a

difendere la verita fossimo ispirati dal timore oh* ella sia ammax-

zata
,
o che un bel giorno ella diventi bugia. Oh! per questa parte

^ti.i pur dunque tranquillo il Portamento ! siaro certi al par di

lui, che In verita non pub soffrire ne indigestion! ,
ne mat di capo.

Ma se con questo aforismo da oracolo egli mtende cite per quante

bugie si dicano e si ripetano niuno sara mai ingannato; oh dawero

che il baceellone (ci permetta di dirglielo in faccia) il batcellone e
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colui che cosi la pensa. E chi e mai cosi gonzo,se non e mentecatto,

il quel creda che la bugianon inganni? E cbi sarebbe si matto che

ne pronunziasse pur una, senza speranza d'ingannare? Vedresto piu

un cerretano sul banco o certi epitaffi sopra le sepolture ,
se non

ci fosse speranza di vendere lucciole per lanterne? E T onento catto-

lico , che non pub mai sapere se quel picchiapetlo che si prostra agli

(Atari in Roma e in Firenze, lo faccia per convinzione o per la gola

di un impiego, avrebbe egli pure a declamare contro I

1

intolleranza

che provoca I'ipocrisia, se la ipocrisia non isperasse ingannare men-

tendo ? Eh via
, rispondera costui

, non ci appiccate di tali me-

lensaggini : sappiamo benissimo che la bugia pu6 esser creduta
,

ma per poco tempo, e poi la verita non manca mai di venire a

galla.

Per poco tempo eh ? per poco tempo? E pare a voi si piccol ma-

le, che anche per poco tempo migliaia e milioni de'vostri concitta-

dini sieno dall' errore accalappiati ,
sieno traditi, sieno sedotti? Che

queste migliaia educhino i loro figli negli errori medesimi
,
scaraven-

tandoli naufraghi nei marosi delle opinioni cozzanti e gridando lo-

ro: salva cbi pu6 ? sciagurato ! Ben si vede che non siete ne onesto

ne cattolico
, giacche il parlar da protestante non e cattolico

,
il

fingervi cattolico non e onesto. Ma se foste in verita qual vi men-

tite
, avreste orrore di voi medesimo

,
mentre gittate un intero po-

polo ,
sia pur solo per qualche tempo ,

a naufragare nella fede. Ma

che state qui a dire per poco tempo ? E non siete voi stesso
,
che

trentacinque linee prima, ci fate avvertiti che trecento anni fa na-

cquero i dubbii sopra la verita cattolica
,
e che dopo trecent' anni

di reciproche ostilita e controversie i confini
,
ove trionfarono quei

dubbii, rimangono quasi gli stessi? Voi dunque, anima spietata, sa-

crificate cosi a sangue freddo i vostri concittadini per due o tre-

cent'anni all' errore, perch& fmalmente (e Dio sa quando?) la verita

sapra tornare a galla ? ed e questo che intendete quando dite che

la verild non pud soffrirne ?

Davvero
,
letter mio

,
che costui non intende cio che si dice; ed

appunto per questo si contraddice ad ogni pie sospinto. Prima, per



OVM 'IKITTO Ul RKI'RIM

most i a i i i ln> lu vorita Ionia a -alia, ri porta > ra, ed osserva

vsso rlii- dopo trt'CTnt'aniii aurora va naufraga; poi dopo averci

detto che tmvnl anni di rontroversie nulla fnittarono, ci dice fran-

camentf che non vi r clu' in Hlx'rta e la tolleranza ( ossia le contro-

versie che possono servire al trionfo della vera fauna Non basta,

dit> conie spiega il modo di oUrnnv rodcsto trionfo: Se i prote-

stanti. dice, fannn entrare mille Ilibbie , mi (littrilniitnu' dircimila :

*e essi predicano per ijitaltrn, mi predicate per cento, Campo libero,

armi nyuali ; e lasciate a Dio la cura dfU' eterno suo r<>m.

Ma pussibile. chocodesto ipocrita non sappia connettcre quattro

proposi/ioni. se.n/a contraddirsi tre volte? Di grazia, signor onesto

caltolico ,
se dobbiam lasciare a Dio la cura del suo vero

,
a che ci

servono il campo e le armi ? e se ci aprite il campo e ci consentite

ie armi . non dite voi con questo che dobbiam combatter pel vero .

e non gia lasciarne tutta a Dio solo la cura? E se Dio volea prendersi

questa cura, senza la cooperazione degli uomini, perche spediva de-

gli uomini a predicare, e perchi c'invitate voi a predicare per cento?

E se in paesi assolutamente liberi , cattolici e prolestanti di yenera-

zione in qenerazione vanno ciascuno alia sua chiesa . . . . e alia ftn

fine ciascuno resta del suo parfre , come poco fa pronunciasle ; con

qual coscienza ci dite poi francamenle , che non vi e che la libertd e

la loUeranza che possano servire al Irionfo della vera causa? In veri-

ta noi ci perdiamo in questo labirinto di contraddizioni : ne altro

possiam fare che compiangere codesto ipocrita senza fede e senza

lealta, che mentre si dice cattolico
,
mentre protesta che non sa in-

dursi a credere la verila cattolica cos'i oscura , cosi dubbiosa che sia

necessario mantenerla con le catene ; subito dopo , vedendo che gli

eretici pur lu mettono in dubbio, sentenzia con comica gravita : do

tuo/ dire, mi sembra, che vi e molto da dire da I'un lalo e dolt altro.

Ci6 vuol diro, sembra a noi, che \one*lo caiiolico neppur sa che vo-

glia dire fede cattolica : e in tal caso qual meraviglia che voglia li
-

berta per tutte le sette?

Ma via la^ciam le Babe di codesto povero intelletto che non di-

scorrc
, e udiam piuttosto 1' ultima obbiezione dalla empietu senza
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maschera che tiene cattedra nell' Opinione. I clericali
,
die' essa,

<( non si rendono mai ragione della circostanza che , se essi sono

couvinti della verita della fede cattolica
, protestanti e greci sono

ugualmente convinti della propria fede e dell'errore in cui versa-

no le persone che professano altre credenze, c che precisanaente

le stesse idee e passioni che spingono gli ultrucattolici aU'intolle-

K ran/a
, agiscono del pari su i ferventi protestanti e su i fanatici

greci. I cloricali gettano le alte grida se vienc espulsoda un pue-

(( se protestante un gesuita . . . ma se in un paese oV essi predo-

tt minano un protestante si arrischia a regalare una bibbia . . . . e

arrestato , messo sotto processo ,
condannato . . . . e i clericali

sostengono che ci6 sia giustizia e liberta.

Fin qui 1' Opinione; ma questa volta a parer nostro, anziche giu-

stizia e liberla, i clericali sosterranno che tutto ci6 sia ignoranza o

impostura. Lasciam da banda per un momento i fanatici greci , di

cui la causa nulla ha che fare coll' arresto di Miss Cunningham , e

riduciamo Targomento dell' Opinione alia quistione presente; e nei

suoi minimi termini sapete voi come essa suona ? eccolo in quattro

parole: I protestanti son persuasi della propria fede al par dei cat-

tolici; ora i cattoh'ci vietano il protestantesimo; dunque i protestanti

debbono vietare il cattolicismo Che ve ne pare letter mio ?

Abbiamo noi compendiato con esattezza? Speriamo d' averci az-

zeccato.

Or dunque sostituiamo alia espressione propria fede il suo valore

piu esplicito in ciascuna delle due comunioni religiose ,
e per ese-

guir 1' operazione , ditemi voi stesso , lettore
, qual e nella materia

presente la fede del cattolico e quella del protestante ?

Lo sapete benissimo: i cattolici dicono che fuor della Chiesa non

vi e salvezza; il principio protestante all'opposto: leggi la Bibbia e

t'illumineri lo Spirito Santo Secondo il cattolico, Y essere nella

Chiesa e necessario alia salvezza; secondo il protestante, toccaa voi

il decidere, se sia meglio il cattolicismo o il protestantesimo Pel

cattolico la parola di guerra e ossequio nella fede ; pel protestante ,

liberta nelle opinioni.
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stifcutamo adesao queste due teitaueiwl sillogismo del ['Opi-

nions, ne avremo la forniola s'guente :

Tanto persuaso il protestante, che ognuno & libero nella scelta

tldla religione, qiianto porsuaso il caUolirn <*he & dorere ubbidire

alia Chiesa : or il cattolico credendo McesMria talo obbedienza, ha

dirittoa procacciarla : dunque il protestante credendola libera . . .

qual sarebbe la conseguenza? Sarobbe, se non erriamo : dunque il

protestante, credi-ndola libera, dee lasciore a tutti pieiiissima liber-

la Ma 1' Opinion* ne trae t iitt'altra conseguonza ; dunque il pro-

testante ha dritto d' impedir la iiberta al par del cattolico. Oh po-

tenza della logical Da due premesse cosi contrarie trarre per le due

relitrioni la conseguenza medesima !

Se a codesta sciiola imparnssero a ragionare gli awocati , arremtno

a udire dei sillogismi ouriosi, e litigando p. e. il ladro che ha rubato

contro il viandante cui derubo, il stio awocato potrebbe discorrere

in qoesto modo : tanto o persuaso il ladro, che quella borsa appar-

tiouc al viandante, quanto ne e persuaso il viandante medesimo : or

il viandante in for/a di tal persuasione ha diritto a ripetere la borsa

dal ladro: dunque in for/a di ugual persuasione, il ladro ha diritto

a non restituirgliela. L'Opmione intendera elta i|uest'ar^omento?

Comprendera ella che quando un settario qualunque pianta per uni-

ca formula del suo simbolo tutti son Uheri. rinunzia con questo ap-

punto ad ogni diritto coattivo in materia di religione? Laddove il

cattoWro ne41' atto che afferma: Dio vwtle che tutti pieghino V intel-

It'ttn all' otsequio della fede, rimane obbligato egli stesso e dee giu-

dicare obbligati gli uoinini tutti ad abbracciaro quoi dommi e ad

eseguire que' precetti. Tale ^ la condizione scambievole fra prote-

stanti e cattolici. E tale appunto ce la descrivono riguardo ai primi

il Morning Chronicle in higbiiterra e gli Annaks Catholi^ues in Gi-

nevra : Des Mque* faitant la loi et parlant . ... en vertu de lewr

autoritt indiriduelle pri'sentmt une annmatie dans T histoire. En pra-

tique la constitution de I' Eglisc (<mglica*c) est m abut , en thforit ,

c'est une absurdite ... Cosi il Chronicle : e gli Annalts in un recen-

te manifesto parlando ai cattolici ginevrini e mcravigliando che i
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protestanti pretendono fra di questi far proseliti . . . Des hommes

(dice) qui croient ce qu' Us veulent
, qui adoplent ce qu' il leur plait

en religion puisqu'ils fondent leur croyqnce sur le LIBRE FAAMEN pre-

tendenl faire du proselylisme au milieu de nous au nom du LIBRE

EXAMEM *
. Gli Annales lianiio ragione di meravigliarne , essendo

essenzialmente ridicolo, non gia che si difenda la verita contro 1'er-

rore, come fanno i cattolici, ma che pretenda difenderla chi non la

crede
,
in quella guisa che son ridicoli i libertini

, quando in nome

della liberta legano 1' insegnamento e handiscono i religiosi. Ma

quando i protestanti a difesa di una fede
,
di cui duhitano essi me-

tiesimi
, voglion lanciar bomhe ed alzar patiboli , allora al ridicolo

sottentra il brutale
,

all' incoerenza la crudelta. Ed a volerli pareg-

giare coi cattolici nelle conseguenze pratiche ,
mentre hanno si

tutt' altri principii teorici
,
e necessaria

,
o una ignoranza porten-

tosa
,
o una mala fede senza vergogna.

Alquanto diversamente dovremmo procedere ,
se paragonar vo-

lessimo i diritti dei greci fra i cattolici
,

coi diritti dei cattolici fra

i greci scismatici. Posto che gli uni e gli altri si credono in posses-

so della parola di Dio e della tradizionale autorita gerarchica, do-

vremmo allora ricorrere ai titoli
,

d' onde i due litiganti ripetono i

proprii diritti
,
ed esaminare

,
se sia piu apostolica una Chiesa che

germoglia a pie della croce di Pietro, o un'altra che otto o piu secoli

appresso viene propaginata dalla Roma novella. II giudizio , come

vedete ,
non sarebbe intrigato ;

c posto che la Romana sia la vera

Chiesa, si comprenderebbe che hanno torto i Russi nell'impedire la

propagazione del Cattolicismo, r.on hanno torto i Cattolici nell'im-

pedir la propagazione dello scisma greco : e che il voler pareggiare

il diritto dei primi con quel dei secondi
,
e un pareggiare i diritti

dell' errore con quei della verita. Non sara colpa negli erranti
, se

volete
,

il credersi in possesso del vero
;
e questo potra scusarli

,

come ogni errore incolpabile scusa I' atto che da esso consiegue ;

ma se 1' atto e malvagio ,
niuno pu6 aver diritto a commetterlo

;
se

\ Echo du Mont Blanc 7 Ottobrc 1853.



OSVKRO DEL DIRITTO DI REPRIMKRE I -Tl?

ia dottrina e falsa, niuno ha diritto a soxtnirrla. Mollo innm poi a

ncrla colic Siberic e collo knout, colla scduzionc e coll' in-

panno ,
colla violazione dci diritti individunli e dei domestici. Qui

sla in qursli casi la tirannia rimproverata dai clerical!, e non gia

nell' impiogo della forza per impedire il proselitiSmo elerodosso.

Ma questo sia detto solo di passaggio ,
non avendo clic fare colla

quistione toscana. Torniamo a quella e riepiloghiamo.

Avea ragione il Granduca di voter clie in Toscana la legge co-

mandi, il Magistrato 1'applichi, il popolo obbedisca? 11 sentimento

comune e la natural probita rispondono che si -. i gran difensori del

regno imparziale della legge ,
i grand' uomini dell' arbitrio

, rispon-

dono che no.

egli giusto che ogni popolo viva secondo la propria coscienza

e riverisca il suo Dio? II sentimento religioso risponde che si : 1'em-

pieta smascherata, e 1' onesto caltoUco rispondono che no.

t egli giusto che un Principe tanto piu sia osservante di questi

suoi doveri e tenace di questi suoi diritti , quanto vide che il pro-

selitismo irreligioso e la violazione del codice preparano catene al-

lo Stato, e conforto ai sediz-osi ? Si, risponde la politica; no, rispon-

de 1' Opinione.

egli lodevole un Principe quando in questi suoi diritti civili,

politici e religiosi sostiene 1'indipendenza nazionale, benche debole,

a fronte delle minacce straniere , benche gagliarde? Lodevolissimo ,

risponde chi serba scintilla di vero amor patrio e di generosita :

ma T Opinione italianissima lo vitupera , perche non si striscia nel

fango, la brutalita del 'limes pm-ho non ha pari le forze al coraggio.

Tal e in questo momento la condizione della Toscana, tali i suoi

lodatori e i vituperatori. T'allegra, gentil paese dell'Arno! 1'oppres-

sione non e disdoro di chi la soffre i.

lie' giornali alcune corrispondenze di Firenze secondo le quali

la Miss i.iiiiniiirti;iiii e stata mcssa in libcrta per le riiuoslranze dell' Incaricato

inglese, il quale iniuacciava, in caso diverse, di abbandouare issofatto la To

scana. la seeonda cdiziotio dci roniujji Madiai, ed in questo, come in quel

caso, la forza ha vinto il diritto.

oLlV. i8
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Spent! i Langusco e presa Pavia dalle armi milanesi , la fa/ion*'.

ghibellioa, composta di popolari, prevalse e tenne il Goverao della

citta. Capi di questa parte erano allora i Beccaria, e siccome tali

dominavano a lor grado col titolo di capitaoi del popolo, dapprrroa

piu soggetti che confederati
, dappoi piu nemici che sospeUosi dei

Visconti 2. Ma non ruppero in aperta guerra con essi se non il di

che Galeazzo Visconte mostr6 apertamente volere i patti della lega

rompere ,
e insignorirsi di Pavia per regnarvi da Principe 3. Biso-

gnava per difendere la citta dalle minacce del potente ed ambizio-

so Visconte procaociare aiuti di fuori
,
e apprestamenti militari di

dentro. Si collegarono adunque i Beccaria cdll'antico loro fautore

il Marchese di Monfsrrato, che a quel tempo era Giovanni di Mon-

tebello dei Paleologhi insigne per severita di costumi, astuzie di go-

verno , ardire nell' armi e nimista co' Visconti *
;
e s' adoperarono

1 fecopo Bossoilari 4a Pavia. Racconto storico del scolo XIV scritto da G .

CBSARE CARRABESI Firenze 1853.

2 Ann. Medial. Cap. CXX. Seript. Rer. It. (S. R. I.) torn. XVI, pag. TJT.

3 I'KTRI AZARH Chronicun S. R. I. torn. XVI, pag. 347, 371 .

4 MURATORI Ann. (fit. 1356.
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presso il popolo perche fosse egli chiamato Signore della citta a

patto di lasciarvi ii (iovvrno die v'era, e di sostenerla nella lott.i

iicoininciata. Queslo ripiego avrebbo salvato I'avia, so gl' m-

terni e domestic! dissidii dei Beccaria non avcssero aizzati in civi-

le discordia gli animi dei cittadini. E la cosa and6 a questo modo i.

1 principal! membri ddla liimiglia dei Beccaria erano a quel tem-

po Fiorello, Castellino, Milaiio e Rinaldo ligliuoli tutti a Corradi-

im. tutti potentissimi. tutii cupidi di fare i grandi, tutti avve/'/i ad

iogerirsi nollt- faccende : ma dopo lunghi anni d unione lion tutti

allora in una sola famiglia ne in un peitsiero congiunti. Fiorello e

Castellino maggiori di tempo e forti di castella
,
di poderi ,

di val-

sente erano pel popolo e reggevano la fazione ghibellina. Milano

imbaldanzito del parentado delle due figliuole coi capi guelfi della

Lombardia ,
e Binaklo temuto per le alleanze e le amicizie dei

nobili pavesi e forestieri capitanaTano i GuelH della citta, ed oppri-

mevano il popolo. Siccome di fazione cosi di modi eran fra loro

contrarie queste due coppie di fratelli. Castellino e Fiorello ^li pel

bianco, di esperienza lunga , allevati da pai^oli nel disagio e nell'e-

silio, e desiderosi ora di rendersi sempre piu propizio il popolo

amniinistravano secondo ragione la giustizia, e i deboli difendevano

dalle oppression! dei nobili prepotenti : eran pero accusati di gretta

avarizia e di usura. Capriccio , albagia , scostumatezza infamavano

Milano e Rinaido piu giovani di anni; e perdu- stavan sempre in

suite anni. e conrevano senza freno alle vendette ed ai soprusi, la

citta 11 era oorrotta, guasta, malmenata. In tanto scompiglio della

pubblica cosa, e in mezzo alia corruttela die ne seguiva, eccoti giu-

gnere in Pavia riel 13o(J frate lacopo, detto Bossolaro forse perchi

il genitor suo lavorava di bossoli 2, religiosodeirOrdine eremitano,

facondo parlatore ,
bollcnto spirito , macerato da molte penitenze,

accompagnalo da Leila fania d' intemerati costumi. Egli commosso

da buon zelo cominci6 predicare contro i vizii, dei quaL* era infetta

1 AzARII Ckron. S. f. I. tomo XVI, Jag. 373.

2 M. VU.LAM lib. Mil, cap. II.
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la citta , con tanto ardorc che 1' udienza ne rimase locca profonda-

mente. Surse allora in capo a Castellino ed a Fiorello di valersi della

poderosa Hoquenza di frate lacopo per alTorzare la propria fazione,

e abbattere la parte avversa i
. Lusingarlo adunque, invitarlo, allet-

tarlo a tonare dal pergamo contra le ingiustizie e le disonesta die si

commettevano
;
a frenare con forti parole la gioventu sbrigliata; ad

amicarsi quanto potesse il popolo; a riprendere i nobili baldanzosi
;

a predicare la comune concordia per debellare la gran potenza dei

Visconti, minaccianti con un esercito numerosissimo le sorti di Pa-

via. Ed affinche la clientela gli si accrescesse, v'andavano essi. o me-

glio, malconci com'erano dalla gotta, vi si facevano portare in let-

tiga; e dietro ad essi un lungo codazzo v' accorreva di loro aderenti

e seguaci
2

. La curiosita del popolo s' accresce ,
1' udienza diviene

ogni giorno maggiore ,
il predicatore ne prende lena e coraggio ;

e

parla, giusta le orme postegli da Castellino ,
liberissime e concitata

parole ,
e persuade , prega , scongiura ogni ordine di persone di

emendare i lor costumi
,

di dar sua ragione a ciascuno secondo

coscienza ,
d' armarsi a gara per contrastare al comune neiuico.

In questo tempo Galeazzo, fatta una gran levata di cerne e chia-

mate a' suoi stipendii le bande dei piu famosi condottieri, moveva

pieno d' ira contro Pavia. Mentre i viscontei serenavano a Magenta,

i Pavesi montarono con loro naviglio il Ticino, e giunti improvvisi

dispersero 1' oste , spogliarono gli attendamenti nemici
, tagliarono

e bruciarono il ponte sul Ticino ritegno delle loro navi
,
comodo

passaggio ai Milanesi. Cio non tolse che Galeazzo non s' avanzasse

coll' esercito, accresciuto pel rinforzo mandatogli dal fratello Ber-

nab6 e pe' nuovi avventurieri tirati alia sua banda
,
e capitanato da

Pandolfo degli Antelminelli ,
duce di molto grido. Dicono che tra

balestrieri, e fariti, e cavalli annoverasse sotto le armi quaranta mila

combattenti 3
. Ebbe adunque Mortara a patti ,

assedi6 e prese di

1 Chron. Placent. part. II. Cap. De DominisPapiae et BartholinodeSiitii,

S. R. I. torn. XVI, pag. 707. PETRI AZAR S. R. /. torn. XVI, pag. 374.

2 ^nn. Med. Cap. CXX. S. R. I. torn. XVI, pag. 728.

3 Chron. Plac. ad ann. 1356. S. R. I. torn. XVI, pag. 501.
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forza (iarasco , giia-to !< tcrre della Lomellina , e inline s'

t Sighhnala dhtendeadoa lino a! nnnle drl (iravellonc; il campo

triiicoro di ln disrnisurale Imstitr : e con rapaci discorrimenti mo-

lesto i rampi , lo, villatc e le virinan/c.

I Beccaria, nulla sl>Lr nttiii di si poderosa oste, s'accinsero a sba-

raltarln da
<jiicl

sito
,
e nc <;iuiiM> loro il hcl punto. Da poiche alia

gentc del Marchese riusci d' entrare di nolle in cilia per soccorrerla,

e i signori di Milano Iroppo sicuri avean per allora Iralli niasna-

dieri e cavalieri da' Ire ridolli chc difendevano 1' allcndamenlo ,

non doveano differire piii
a lungo una vigorosa e generate sorlita.

Per incorare il popolo ad accorrere insieme coi soldali a quell' av-

visaglia ,
frale lacopo 1' esorl6 a cooperare con lullo I' aniino alia

franchigia della palria ,
e riusci nell' inlenlo. Lo sforzo pavese ro-

vino dalle portr. e in poco d' ora ebbe in suo polere le grandi ba-

stite neniiche . conlutloche aflbrzale fossero di larghi fossi , e bene

armalc di sleccali e di berlesche. In <peir assallo frale lacopo era

Ira le file per fare animo ai comballenli *. Quesla fu 1' ultima im-

presa dei Beccaria contro i Visconti a pro della lor lerra, e 1' ultima

fazione altresi che lornasse gloriosa ai Pavesi in lullo il tempo del

lungo assedio Pino all' arrendimenlo della cilia. Mercecche una gran-

de ingiustizia dei Pavesi ,
e 1' ardore di frate lacopo divenuto inso-

lenza rovmn la forluna della cilia c cangi6 eziandio gli animi dei

Beccaria a danno di essa.

II Marchese di Monferralo cominei6 ad ingrossare conlro i Becca-

ria
,
e sopra lullo contro Caslellino e Fiorello

, perche quesli due

s'opponevano virilmente alle esorbilanli eslorsioni ed alle angherie

che per online e sotto I' ombra del Paleologo ,
si facevan soffrire al

popolo. Cosi astulo come riverilo consigliere del Marcbese era un

Dondacio Malvicino di Piacenza
,
nemico secrelo dei Beccaria

,
e

cupido di vendicare un' anlica offesa. Vide la prima scintilla dello

sdegno accendersi nell' animo del suo signore : vi sofl!6 denlro
,
e la

I M. VILLAIU lib. VI, cap. XXIX. CAron. Plac. Tom. XVI, 5. fl. /.

pag. 501.



278 I NA STOIU.V

oonverti in manifesto incendio. Quando lo scorse gia bramar la ro-

vina dei Beccaria, con$igli6 volpescamente il Principe die si rima-

nesse dalle ofl'ese aperte contro i due potent! guelfi e popolani ,

perch6 non ne portasse -egli taccia d' ingordo e d'ingrato ei

vanto di giustizia e di fermezza : in vece adoperasse frate lacopo ,

divenuto omai caro al popolo : e poiche questi avea tanto provato

contra due dei Beccaria istigatovi dagli altri due fratelli
, seguisse

incitando la raoltitudine contra tutti e quattro. II volubile fratc

iucappo ancor questa volta nella ragna ,
e difenne cieco strumento

di cupa vendetta come innanzi era stato di trista ambizione *.

Si fe adunque sul pulpito aperto accusatore delta famiglia dei Bec-

caria, e sotto coverla di riprendere i vi/ii aizzotaro contra lira sfre-

nata del popolo. I Beccaria tardi si pentirono delle loro division!

domestiche, tardi s'aecorsero cbe avevano reso potente ai loro dan-

ni quello spirito si aceeso. "Vollero porvi riparo , ne vi fu consi-

glio ,
ne preghiera ,

ne vi fu arte ancor vile the non adoperassero

a frenar quella voce: ma fu indarno. Dovettero abbandonar la

citta : furon demoliti fino dai fondamenli i nobili e sontuosi loro

palagi : furono molti dei loro partegiani uccisi
,
molti messi al

bando 2
. I Beccaria caduti si basso , pieni di stizza contra il po-

polo, per la cui difesa aveano provocata I

1

ira dei Visconti e del Pa-

leologo ,
non isdegnarono di umiliarsi innanzi ai signori di Milano

per vendicarsi coll' opera loro del tradimento del Marchese e della

rivoltura del popolo. Furonp dai Visconti ben ricevuti
,
e da quel di

cominciarono le pratiche contro Pavia di buon accordo coi nemici

della loro patria, contro i quali aveano sino allora spesi I'ingegno,

il valore, i denari e gli aderenti.

Intanto il Frate striosesi in pugno le redini del Governo
, non

ambizioso di titolo principesco, ma sibbene di comando. Le appa>-

renze in fatto erano di reggimento a popolo: centurioni, decurioni,

capitani reggevano gruppi di cittadini piu ad opportunita di guerra,

1 PETIU AZARII CAron. *. R. I. Tom. XVI, pag. 375.

2 M. VILLANI lib. IX, cap. LV.
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cbc *d ordioi di siustizia. Mt egli ptee * quegii olTici uomini t s&

devoti, cbe da lui prendevano 1' orma , ondeche a* suoi cenni spe-

4i*asi >oghi facceuda. Ch6 se egli seguit^ a predicare come fratc la

paMtonza il buou costume ai ciltadini , brtgavasi come tribune di

contentare il Marchese in ogni *ua volonta e di accendere il popolo

a gloriose fazioni di guerra. Riusci a danno del popolo net primo

intento : fu nel secondo a danno del Marchese infelicisshno. Inipe-

rocclie venuto menu il denaro al Marchese
, che troppo verBavone

nelle molte e gravi guerre che sosteneva per ingrandire i suoi

Stall, ne dimando a Pavia, ove le continue estorsioni <li lui non ve

ne aveano pun to null.i lasciato. I Beccaria ne avre4)bero pcraesso

questo sniugnirnento, e alia nuova inchiosta avrebbono saputo dare

il niego. Ma Irate lacopo dolee seraprc con lui monto hi pulpito ,

e predict dovere ognuno staccarsi dal niondo
,

vestir positivo ,

abbandonar le poinpe : e perche le parole avessero efTetto
,
niando

eaecutori fiscal! a torre coll' autorita del comando gli ornamenti

deiie sale, delle raense, delle vesti. La raccolta fu molta, e venduta

a Venezia frutt6 al Marchese ed ai suoi official! di grosse somme *
.

Quanto al governo delle anni fu il frato o per incapacita o per for-

tma disgraziato. Sola una fazione gli riusci : e fu quando il Mar-

ebeae circondd sprovvedutainente Milano colle sue bande
,
e frata

lacopo usci di Pavia con tutto il popolo conducendo somieri, vasel-

li, bigonce, segoli, scale, e nelle vigne milanesi vendemmi6 in un di

tutta f uva a danno di tanti innocenti pro|)rietarii ,
e tornossene in

Pavia con dieci mila vegge di vino predato 2. Ma la gloria di questa

giornata otfuscarono sventure di ben piu alia importanza. Nel 1358

uu'annata viscontea di ventotto navi incastellate, sette barbotte, set

ganzerre e molte minori birche sali la riviera del Po (in dove die-

tro uno steccato trovavasi il navilio pavese. Duro fu il cozzo delle

navi e dei guerrieri : ma i Pavesi rotti, sbaragliati, disfatti perdero-

no quattro galeoni, moltissime navi minori, gran numero di soldati;

AZAWI Chr. S. JR. /. torn. XVI, pag. 377.

2 M. VILLAM lib. VIU, cap. V. MWUTOU A*. 1339.
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ue piii poterono da quel di confidare nellc loro forze navali per di-

fendere la citta *. Tralasciamo i minor! casi, i quali poco importano

al nostro scopo ,
e diciamo dell' ultima prova di Galeazzo per aver

Pavia. Luchino del Verme, insigne capitano di quel tempo, condu-

ceva T esercito milanese
,
essendo fascialo di costa lungo il Po da

grossa armata. Cost cignendo la citta per terra e per acqua impedi

ogni entrata ai viveri, ogni uscita ai cittadini 2.

II Marchese di Monferrato, quando seppe quel nuovo movimento

di Galeazzo mand6 dentro Pavia forti aiuti : erano i masnadieri

della trista e famosa Compagnia condotta dal marchese Lando tede-

sco. La fame, natural conseguente dell' assedio, ridusse allo stremo

la citta. Frate lacopo cacci6 via i poveri cresciuti oltre numero per le

occupate campagne e le diserte officine, cacci6 gl' inabili alle fatiche

delle armi, caeci6 le donne di non onesta fama 3
: e perche ci6 non

bastava, ne Lastava pure il cibarsi delle carni dei piu vili e sozzi ani-

niali, ricorse al pulpito. Quivi parlo di una sua visione: di manna

die scenderebbe dal Cielo : di soccorso straordinario. Ottenne che

ciascuno s'abbandonasse ad unacieca fiducia: non si foraggiava piu,

non si curavan di provigioni : chiudevansi per sino nei ridotti e nelle

bastite i guerrieri senza munizione di cibo. II caro intanto crebbe

ogni di: e la manna non si vide mai. Onde che il popolo gia ne

tumultuava e ragionava di resa *. In questa eccoti un secondo orri-

bile flagello, la moria, disertare I'affamata citta: i moltissimi morli

d' ogni giorno per febbri di pestilenza spaventavano i vivi ,
i quali

non vedevansi altro innanzi che il morir di fame o di peste o di ferro

nemico. Aggiugni a tutto questo il tradimento di Lando
,

il quale

passo per mercede promessagli alia parte dei Visconti col nerbo della

sua compagnia 5. Due mila soltanto di que' masnadieri sotto la con-

dotta di Arrichino Mongardo nol seguitarono. Fu allora necessario

4 PETR. Az. Chr. S. JR. /. torn. XVI, pag. 377.

2 Chron. Plac. S. R. I. torn. XVI, pag. 504.

3 MURATORI Annul i d' Italia 1359.

i Ann. Med. cap. CXXI. S.R.I, torn. XVI, pag. 730, PETR. AZAR. ib. p. 378.

5 Chron. Plac. S. R. I. lorn. XVI, pag. 504.
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a patti . o il popolo <li Pavia mando ambascintori all'oste di

i//o
j)cr capitolarp la resa. Krate lacopo, il qualc ancor diri-

geva la citta. oltenne onoratc condizioni ed ampissime per tntti ;

dimrntiro la propria persona ,
o forse dispregi6 ogni altra tutcla fa-

roiidualiilan/.i coll'amoro dH popolo *. Cosi Galeazzo prese possesso

di Pavia . ma ahi quanto diversa allora ilalla Pavia di qualtro anni

innanzi '. Squallidi gli ediflzii
,
disadorne le piazze , poveri i <-it

(adini , scemato grandemente il popolo: soli i vizii rimanoN.in >

dell' antiro 2.

Quando il Yisronli venne nella citta frate lacopo gli si accosto

lusinghioro e dimesso, e per conciliarsene ranimo, e per procacciare

a s& nuovo ingerimento nel Governo gli promise 1' opera sua
,
e gli

::iuro che avrebbelo insieme coi Pavesi condotto a regnare fino in

Ravenna 3
. Galeazzo, volpe vecchia, trasse dalle oflerte del frate il

partito cbe voile , seppe da lui quanto gli occorreva , gli si mostrd

cortese , ossequioso ,
devoto. Quando non ebbe piii che fame, e gli

venne il punto giusto di spacciarsene con onore, non sel lascio guiz-

zar di mano. Il.superiore generate dell'Ordine eremitano
,

il quale

aveva fino allora indarno ammonito il Bossolaro
,

e di sacre censure

minacciato, e come solo poteva gastigato, soflriva a malincuore che

quel religiose mescolandosi nelle cose del secolo e nei viluppi delle

fazioni principesche e popolane, s? fosse dal servizio di Dio secondo

sua condizione allontanato. Galeazzo che il sapeva gli si rivolse os-

sequiosamenle , ed il preg6 che infrenasse il Bossolaro offrendogli

per questo fine ogni opera che occorresse. Acconsenti il superiore e

rispose al Visconte, gli si consegnasse il frate tribuno, perche fosse ad

altrui esempio secondo la regolar disc
>

i|)lina punito di quei suoi tanti

misfatti *. Gliel concesse com' era da pensare ben volentieri il Vi-

sconte
;
e perch& Pavia non bollisse, 1'attiro seco a Milano. e quivi il

1 MrR. Ann. WM.
2 AMMIRATO Storit Fior. lib. XI, pf. :K. -- COEIO Storia di Milan*

part. Ill, ann. 1359.

3 Prrai AZAKII f*r. S. R. I. tom. XVI. |g. 378.

4 Mi RAT. Ann. 1359.
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inmiilo sotto buona guardia a Vercelli. Cola frate lacopo fu chiuso

in perpetuo carcere monastico
,
e nell' anno 1362 vivcva ancora

cola *
. Dopo questo tempo la storia non serba piu ricordo alcuno

di lui.

Da questo racconto, tratto, come gia sonosi accorti i nostri lettori,

dai cronacisti contemporanei e dagli storici di maggior grido ,
de-

ducesi di che tempera uomo sia stato frate lacopo Bossolaro. Non

gli si pu6 negare la fama di uomo temperante , costumato, severo
,

anzi ancor mortificato e penitente : ne 1'altra di parlatore facondo,

d' aecorto guidatore della moltitudine
,
ed istancabile sempre nelle

fatiche sia del perorare sia del reggere. Ma queste sue doti gli

furon guaste dal desiderio per lui vituperevole d' inframmettersi

nei maneggi del mondo, dall' ambizione di governare a sua posta il

popolo ,
dalla vanagloria di farsi il sostegno dei Principi, dalla leg-

gerezza onde cangi6 tre volte fazione, dalle arti frodolente che ado-

peri per aggirare il popolo ,
dalla ostinazione crudele colla quale

condusse la piu florida citta della Lowibardia a miserabilissimo sta-

to 2. 11 nome adunque di questo claustrale illuso ed illusore dovreb-

be essere dimenticato per sempre, o ricordato solo (e si farebbe

utilmente a di nostri) per solutare esempio di chi profana la santita

della sua professione con ambiziosi intrigbi e secolareschi .

E nondimeno 1'abbiam letto magnificato con lodi quanto false al-

trettanto ingiuste ; prima nell' appendice del giornale letterario La

Speranza, ed ora in un libro messo fuori dai tipi fiorentini. II bello

poi si e cbe 1' autore
,
un tal Cesare Carraresi

,
nel titolo chiama

Racconto Storico quel sno gruppo di favole
;
nell' Avviso al lettort

promette di torre il nome del Frate dall' immeritata dimenticanza
;

ponendo innanzi al racconto una storica introduzione fa creder vero

o molto vicino al vero quello che vorra dire appresso ;
e corredando

di citazioni e di note il libro assume 1' aria di rigida verita. Or quan-

to egli si dilunghi dalla verita, che finge di conservare, il dimostre-

\ PETR. Ai. Chr. S. R. I. torn. XVI, pag. 379.

2 Vedi la nota in fine dell'articolo.
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ranno alcuni pochi ragguagli drllr asserzioni del suo racronto ci-

mentate al paragone di qurllo chr. rigorosaim'tilr traendolo dalle

storie, abhiamn teste mentovato. Or qursto fu appunto il fine del

inetterr in questo nrticolo innanzi opni altra cosu la storia : dare

ai nostri lettori una norma rolla quale giudicare deHa veracita di

questo scrittore.

Prima di tutto e 4a osservare che il ritratto, il quale ci fa 1' autore

di frate lacopo quanto a' suoi sensi di onesta
,
e storiramente fal -

so, e lopiramente nocevole allo scopo medesimo che egli s'era pro-

posto. Bella lode poteva farsi della severa austerita dei costumi del

Bossolaro; e Corse Tunica lode e questa nella (|uale convengono quasi

tutti gli scrittori. Che Ca il sig. Carraresi? Dipinge Crate lacopo fino

daiverdi suoi anni commosso da passione amoroso: e delle imaginate

nozze Crustrandolo per la troppa discordan/a di condizione , gli Ca

abbandonare per disperato il mondo e cercare un chiostro. Qui egli

non pensa , non niedita . non sospira che alia donna del suo primo

aniore, alia Maria dei Laugusco gia divenula sposa d'un Maino. Va in

Pavia e in mezzo alle cure piene di sollecitudine che davagli la citta.

il predicalore della penitenza trattiensi in colloquio con la Maria
,

il banditore della diviua legge coopera direttatnente (& in questo gli

si da , orrendo a dire ! vanto di generosita oavalleresca) perche la

Maria moglie gia di uno dei Maini, abbia comodiia di tradire la Cede

coniugale con un vagheggino ; il dispregiatore della vanita e delle

pompe terrestri chiede in lasciar Pavia un ricordo . una memoria .

della Maria : il severe predicatore della Cede muore col nome della

Maria in sulle labbra, e col ritratto compresso in sul cuore. Povero

Bossolaro ! La tua auima disdegnosa dovra sen tire il cruccio della

memoria inCame che si diflonde sopra il tuo nome. Ma noi senza sde-

gno consideriamo quanto poco T Autore si dia pensiero della cristiann

morale
,
mentre innalza al cielo qual modello di religiosa perCezione

un uomo ch' egli dipinge in afietto non sol di mondo , ma di came

cotanto invisehiato. Se non che
, trasparendo chiara 1' intenzione

dell' Autore di scolpirci il modello , che egli vagheggia ,
del preta

tribuno ; noi intendiamo come Corse egli abbia tolto le tinte da
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qualche vivo esemplare ,
e cosi abbialo colorito non qual fu il Bos-

solaro nel 1356, ma quali vorrebbe cbe fossero i Bossolari che

augura all' Italia nel secolo decimonono. Iddio sperda qucl voto a

salute dei miseri popoli cui toccherebbe un si orribile flagello.

Appresso 1'Aulore fa di questo frate illuso una vittima dei suoi

religiosiconfratelli. Glieporto il veleno: gli e con nere calunnie aiz-

zata contro la plebe : e gittato in carcere : quivi a colpo di pugnale

vien morto. Or tanta orridita di patimenti tutta in tal racconto e

opera dei claustrali tra i quali convive
,
della loro invidia ,

della loro

vendetta. Or chi per isventura abbia letto il racconto del Carraresi

sappia per lo contrario che tutta quella tragica catena e lavorio del-

la scorretla immaginazione d' uno scrittor favoloso. Nella storia di

quel tempo non v'lia pure indizio della piu lieve molestia data dai

frati al Bossolaro
, per cercarne cbe ne abbiamo fatto con diligenza

forse ancora soverchia. Non e certo argomento di mitezza 1' incari-

care un antico
,
benemerito

,
cbiarissimo Ordine di si nere accuse

senza averne un documento benche piccolissimo : ma e certo argo-

mento di astio irriverente ed irreligioso quella taccia che egli da

d'ignoranza e di corruttela generalissima a tutta una intera famiglia

di claustrali, la quale fiori sempre per uomini di gran dottrina e di

gran santita
;
e fioriva sopra tutto nei tempi che descrive il Carra-

resi, siccome egli avrebbe potuto veder co'suoi occhi, se avesse vo-

luto, innanzi di venderci per istoria quelle pappolate, frugar meglio

in qualche libro, o in qualche biblioteca, e leggere qualche mono-

grafia o qualche menologio.

In terzo luogo male accortamente fece 1' Autore a far del Bosso-

laro un tribuno del popolo , del popolo fautore ed amantissimo.

Frate lacopo mise su il popolo per far servigio ai Beccaria contro i

Visconti : abbatte i Beccaria per far servigio al Marchese di Mon-

ferrato: e s' accingeva a combattere il Marchese di Monferrato se

il Visconte avesse voluto giovarsi del servigio oflertogli dal frate

dopo la resa di Pavia. II popolo era per questo modo awolto ed

ingannato dall'ambizioso frate: serviva di strumento alia leggerez-

za di lui
,
e col cangiare di signoria ora liberamente ora per forza
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cideva di male stalu in peggiore. Quindi fa ridere il vedere Tranche

both- di priiiirllo. colle quali ha il Carraresi dipinlo la magnanima
; osita delle donne di Pavia nello spogliarsi dci loro vezzi e del

loro ornamenli per deporli in inano al frate che li spendesse a pro

della patria. Adagio a' imii passi ! Quella generosila delle donne

pavesi non fu poi tanto spontanea ,
se , come attesta di aver visto il

cronacista Azario , vi ebhe chi per la citta discorreva ron cesoie e

coltella per tagliare dove che trovasse cose di pregio; come un

presso a poco ai di nostri non fu spontanea al tullo la generosila

delle donne torinesi e romane quundo la hiancheria cedevano a

chi andava per le case cercandola o traendola a pro dei feriti. Ma

quel che piu monta , il denaro tratto dalla vendita di quei eeduti

fregi non servi alia patria, ma si al Marchese di Monferrato ed ai suoi

condotlieri
;
e la pin parte and6 probabilissimamente alia famosa

Compagnia di Tedeschi composta, e dal tedesco Lando capitanala,

perche appunto per dar soldo ad essa chiedevalo il Paleologo.

Intorno ai Beccaria non da pure 1'Autore un giudizio conforme

alia vcrila, ne la favola del suo racconto e contesta con buona leg-

ge di verosimiglianza. Vedemmo che Rinaldo dei Reccaria col suo

fratello piu giovane era guelfo, parteggiava pei nobili,opprimeva il

popolo ; e che per lo contrario i due Castellino e Fiorello eran ghi-

hellini. di parte popolare, amici e prolettori del popolo. Or hene,

F Autore di quest! due ultimi fa due crudelissimi tiranni : Itinaldo

all'opposlo e per lui un giovane di generosi spirit! , promovitore del

ben comune , fautore del popolo ,
e perfin partegiano . anzi sal-

vatore di frate lacopo. Se d' ora innanzi il metier funri un RAC-

CONTO STORICO significhera, per onta e mala ventura d' Italia
,
rac-

rontare un avvenimento tutto al rovescio di quello che la Storia

t i autentica, noi proporremo per modello questo libro del sig. Car-

raresi ; e le poche cose toccate in fin
qtii ce ne danno a buona ra-

gione il dritto.

N* le dette falsita sono certamente le sole che merilino rimpro-

vero e binsimo, ma son le principal! : delle ininori bastera toccare

rapidamente accennandone soltanto i titoli. K i-erlo -'be frate lacopo
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non fu mai capitano e guerriero si coraggioso com' egli e dipinto ;

frate lacopo non uccise mai di sua mano n- - in duello ne per impeto

di sdegno il conte Maino; molto dubbia e la sconfitta de' Viscontei

nel Giugno del 1 359
,
la quale e data per certissima dall' Autore

,
i

Viscontei non mandarono mai ambasciate ai Pavesi, ma si i Pavesi

oiTrirono la resa a patti ai Viscontei
;
Galeazzo non ebbe saiva la vita

dal pugnale di Bartolino de Sisto o di qualunque altro Scamozza

che si voglia per opera del Bossolaro
, perrh& il Bossolaro non era

piu in Pavia quando il de Sisto tento quella sua vendetta
,
ne altri

mai prima di lui feri ne tent6 di ferire a tradimento Galeazzo 1
;

la carcere monastica di Vercelli non fu un' orribile caverna
;

e il

Villani che ne parla la dice belln, in bel sito, ma solo con volte basse

e severamente custodita
;

il Bossolaro finalmente non fu ucciso poco

dopo I' ingresso in quella carcere , poich& qualche anno appresso

T Azario scrittore contemporaneo racconta che ancor viveva.

Del merito letterario ci passiamo al tutto, perche ove anche ci

fosse, come non c' e, grandissimo, dovrebbe spregiarsi al riscontro

di si gravi offese alia verita storica ed al buon senso. Non possiamo

per6 tacere ugualmente quale merito morale e politico si abbia que-

sto Racconto. E prima della morale severita,come gia qualche cosa

accennammo, e scevro affatto, se 1'adulterio difende in una donna,

pognamo anche che per forza maritata a sposo non geniale : se enco-

mia un religiose cui dipigne di molli e femmineschi afletti compreso

infino alia morte
;
se getta calunnioso e immeritato vitupero contra

un Ordine rispettabile ed antico di religiosi. Della politica che di-

remo? Due sentimenti ispira quel libro: francamento dall' autorita

che non sia di popolo ;
la cacciata di straniera dominazione. E in

questo non ha servito al buon volere dell' Autore o T altrui consi-

glio, o la propria scelta. II Bossolaro resse le cose di Pavia con tal

fierezza ed austerita di comando quel tempo ch' ebbene in raano le

briglie ,
che dolcissimo fece parere il capitanato dei Beccaria ,

e la

signoria dei Visconti : con tutto che ne 1' uno ne 1' altra avessero

1 Chron. Pktt, S. R. I. torn, XVI, pg. 607.
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vaiito di ni'ilta M>a\ita. II Itossolaro dtfese Pavia contro a Principe

italiano e da csercito italiano : e a difenderla sostenne con ogni

moclo un Principe di stirpe greca, quale era il Paleologo, e cliiam6

ed accolse dentro Pavia soldatesfa straniera quale era la teutoniea

Compaynia da noi citata innanzi. Ma siagli venuta meno al volere

I o|>|ortuiuta del soggetto: non e per questo meno colpevole e ri-

prensihile. K prr citarr in ispecie un sol tratto ove la morale e la

politica lianoo eguali offese, ogni anima gentile ed onesta fremera

di sdegno al leggere nella pag. 160 il titolo di generoso ,
non vile

atttusino dato da frate lacopo a chi coi piignale avea cerco di spe-

gnere a tradimento la vita del Visconte. Fremera alia sentenza che

v'r insegnata potersi cioe torre senza ne giustizia nfc autorita altrui

la vita, se alia patria ne venga alcun pro. Ne questi sensi, come de-

bito & di chi racconta, ed in ispecie di chi drammaticamente rac-

conU ,
sono vituperati : ma sembrano tanto approval! dalF Autore

che si posson dir suoi senza oflendere la verita. Ecco per qual modo

alcuni tristi scrittori debbono dirsi complici degli assassinii politici

che sonosi fmora commessi in Italia
,
e dei quali si pud dire che

fumi ancora il terreno italiano. Ponete in mano ad un giovane un

po' caldo per fumi liberaleschi uno di cotai libri : egli vi s' inebriera

al tutto a quelle rabide e smaniose parole : ed al briaco quale ec-

cesso fu rnai alieno?

Basterebbe di moral ita quanto abbiam detto finora se non ci ve-

nisse molto a proposito la confermazione d' una verita assaissimo

importante. Abbiamo molte volte detto che una delle armi onde

ora si combatte la Chiesa, la societa, la quiete pubblica, il dritto

ancora domestico sia la falsiQcazione della Storiu. Or il piccolo li-

bretto che e questo Racconto del Carraresi non avrebbe meritato

larga confutazione, ove non potesse confermare da se solo quella no-

tra generale asserzione. Sappiamo che qui si gridera alia nostra in-

temperanza di volere non solo la scrittura
,
ma Tintenzione altresi

giudicare dello scrittore. Ma clie vuoUi da noi ? Abbiamo veduto

( italo qua e cola per far velo ai gonzi gli stesei autori che parlano

tutto al rovescio di cio che dice il Carraresi* ne mai abbiam veduto
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da lui autenticato una sola volta questo suo dipartirsi tlalla verita

asserita dagli altri, e volete clie diciamo non averlo egli voluto fare

a beirarte? non aveva occhi in fronte da leggere?0 non s'inten-

deva di latino? Era dunque proprio questo il caso da dovere intac-

care non solo la verita, ma la veracita altresi d'uno scrittore, e que-

sto caso era molto a proposito a confermare la nostra sentenza.

Traggano adunque tutti, e sopra tutti i piu giovani lettori quest'u-

tile documento dalle cose per noi ragionate : di non prestare i io'

di primo colpo fede alle relazioni anche piu circondate di verosimi-

glianza ,
le quali ai-nostri di si promulgano ad infamare e rendere

esosa non che solo la persona di questo o quel Principe, ma Tauto-

rita medesima vuoi la religiosa ,
vuoi la politica.

Nota inlorno al giudizio portato dagli storici sopra il Bossolaro.

Unus fisculus carbonum ille frater Jacobus (homo quidem Papiensis ted nui-

HIIS prolis, nulliusque conditionis, immo obscurissimi generis) verbis , truflis ,

sine (erro eos (de Beccaria) abegit.

Unde credendum quod iste niger fisculus esset phantasticus , et spiritus im-

mundos coerceret ad talia facienda.

Sic successit illis miseris in Papia qui adhaeserunt verbis illius fisciili et te

,t(? j/na cum en ptrmiserunt induct et praecipitari in foveam quam paraverant.

Ille maleftctis frater lacobus, urbis subornator ....

[lie diabolicus frater spiritu maligno instigatiis (si did ita potest cum illiut

causa mille millia hominum mortui xunt, vastati, et nasci non permissi) . . .

Cum ipse tamquam Tyrannus tune esset in Papia . . .

PETRI AZAKII Chronicon in R. I. S. torn. XVI dalla pag.374 alia 379. L'Azario

fu in Pavia quando ancor v' era il Hossolaro, c termino la sua cronara ncl 1362.

Fratc lacopo era infamalo delli homicidj che non furono pochi i quali erano

proceduti dalle predichesue, e dal cacciamento di molli cari P anticlii cittadini

di Pavia sotto maestrevole colore di battere e affrenarc i tiranni . . . Parea che

1' accusassero di crudelta, e quello costringono d'avarizia: perocchfe sotto titolo

di cattolica ubbidienza havevano fatto statuti, che chi non fosse la mattina alia

messa , e la sera al vespro pagasse ccrla quantita di danari. E havendo sopra
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mi irovassono in fallo, li minarciavano d'accusarc, c sotto

qursto temn li I":KTN.-IIIO ricomperare.

litorir .li MM ii" \ li i AM hi.. l\ , rap. IV, sccondo I' cdizione del Mura-

tori. Mattro Villani inori iii prate nel 13C3 , e fu pero couleniporaneo del

iro.

7*u (amen hoe agis . ad hoc niteri* . hoc magnificum due-is quod , le more

aueupii mulcente antes, credulum rulgus in tendiculas tuns cadat, quodque alt

quiit aerumnarum novarumque in dies ruinarum titulis tuts accrescat ; quibus

tarn pene nihil acerescere infra miserabilis patriot fines potest , quae rxterius

vastitalem miseram et hostilem tuis attractum tit si dicam manibus exerci-

tui. intus vero linguae tuae arietem duraque patitur imperia. . . , Tu e radice

humili reniens et paupertatem et obedientiam professus qui subesse pavperibus

roristi, divitibus vis praeesse; et ut voti huius iniquissimi compos sis praestat

tibi non tarn tuus lepos (ne hinc tibi ralde complaceas) quam tuorum civium

mira simplicitas, quo* ex ore tuo pendentibus hamis captos eo trahis, unde mi-

hi crede non retrahes.

Quid hinc dicam? 1'tinatn tarn fidei tuae possem quam ingenio gratulari !

Profeclo si patriam amares matrem et altricem tuam illi potius te quam Warn

tibi subiceres : mine ut contrarium velle damnabile , sir tnniutn posse mirabile

est. I'nus tu . . . noris et inauditis artibus tyrannidem occupasti, et quae Lon-

gobardorum regum quondam regia fuit , nunr tut imperil sedes est. Robuitvm

populum, qtti tale dominium ferrequeat!

Quesli ii.iin son cavati dalla Icttcra clie I'insignr Petrarca scrissc at Bosso-

laro gik suo atniro, affine d'indurlo a por giii la tirannide occupala, o piegarsi

alineno a consign di pace.

Dominus Castellinus de Beccaria vnlens alios eondominos suos deeiptrt ptr

sumit ditto fratri lacobo quod regeret dictam civitatem Papiae ad hoc ut opart

dicti fratris Incobi ipse Dominus Castellinus solus remaneret dominus dictae

civitatis . . . Subsequenter dominium dictae civitatis fecit pervenirt in Domi-

num Marchioi.'in Montis-ferrati . .

Chron Plar. S. R. I. lorn. XVI, pag. 608; la quale cronnca fu scritta pro-

babilmente nrl 13HO.

Is lacobus turn fictis ad bonitatem moribus turn facundiae magnitudint rem

Papiensrm ita in potestatem suam redegit ut ceu propheta parensque omnium

term Domtntu a civibus coleretur . . . Galeacius postea reparatis viribus tan-

dem lacobum ipsum coepil. Yercellisqut in ferrea cara eaptirum tenuit f qui

Sericll.voL IV. 19
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tolet exitus eos plei ttmque manere qui sub liypocriti pupultrum admin;*;,

nem invadunt.

CAMILLO GHIGLINO nella latina sua traduzione del collettanei di BATTISTA

Gsio nel primo libro De Religionis cultu citato nell'fluf. M. Ferrali It. I. S.

torn. XXIII, p'ag. 540. II Fulgosio o Frcrjoso nacque nel 1440 e scrisse le sue

opere verso la fine di quel secolo. 11 suo traduttore mori di veleno nel 1535.

Ea fuit Galeacii felifUas ut . . . Ticinum farm praeliis fameque perdomi-

tum in potestatem redigtret, capto Bussulario cucullato sacerdote, qui nefarii*

concionihus Ticinettfem populum circunuluctm miierae urbis crudelit Tyran-

nut evaserat*

PACLI lovu VitaeXII V'icecomitum tnGRAEVii Tkes.Ant. etUitt. It. loui. ill,

par. I, paij. 312. II Ciovio pubblico ! ue vite nel 1547.

In Ffatre lacvbo Bustolario fuere omnia praetor pium religiowmqu* ani-

tnuin. Animus callidus, antbitiusus, yuantaecumtjuc forlunae capax, impat'fn*

eius in qua natus erat, qttamve dare rlauttra et ordo ille universus posset . . .

Ad astus et dolos, ad sacra et tyrannica coniilia incitnabat, vel har morum

suorumparte nulli fastiditus domination!, et frequent arcanis . . . Et erat plane

nova forma tyrannidis ubi cencionibus simul et gladio ptr saevitiam libidinem-
'

que omnetn et rwnut itnitatione piotalii imperHans Frattr corpora, t fortunas,

animosque omnium in potentate liabebat . . Adeo cum rerum atrocitate secun-

dus nemini esset superabat omnes hoc ipso i-erborum ttlo, quo ntlnerans homi-

nuin pectora potarat aiertere animus tiamab malorum sentu , . . Extcraban-

tnr homincm cumdem ob impia far.inora et miraculo sapientiae suspiciebant ,

donee sera flagitiorum poena irretitum contempsere deniqve cuncti vinclaque

ea nimis nolle esse supplicium, aiebant.

ItisLi'ii Kii'.vuuMU Uial. Urbis Mediolani lib. 11 in GftifiVll Tin's. Antiq. et

Hint. It. loin. II, jiar. I, |iai;. 5uo - 5.">(i. 11 Kinamonti stainpo la sua storia

Potrenuno addurrc inolU- altre testimonialize di aulori posteriori al Ripa-

monti e fino di nostri contemporanei , concordi iiitoruo al Bossolaro coi setlc

piii anticlii da noi citati ; se non crdessimo essere forse ancor sovercliio 1' aver

dimostrata la tradizione storica durata fedcle dal 1356 al 1641.
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Limili delta Competenict.

15. Non ogni atto estcrno , 16. ma quelli solo di online pubblico , 17.

\cngono governati dall'Autorita. 18. Divario rcalc fra socicla pubblica e

private. 19. Sue ragioni 1. imperfczione natia, 20. 2. limitatezza

dcllo forzc umane. 21 . Autorita o ordinc nclla socicta privata. 22. Epi-

lojo cnmparativo. 23. Confnsionc introdotUvi da* lefjnlri. 24. Tna

persona pub appartenere a molti ordini. 25. Principle di distinzione nei

loro atti. 26. Conflitti di competenza. 27. Moltitudine di questi cn-

ililli. 28. l.imiti ond' e rircosci itta 1'Autorita.

i5. Se 1' Autorita , com' e detto , non pu6 oltrepassnre coi suoi

oomandi In material concrete/za dell' ordine csterno , dohlti.im noi

inferirnc che in quest' ordine medesimo le sia lecito a capriccio co-

mandare qualunque esterna operazione? Kisponda anche a questo

quesito la natura delle cose fin qui considerate. D' onde germina

T Autorita sociale? Dalla necessita di un principio unitivo al conse-

ffiiimento dell'ordine di trinsti/ia, a tutela deironesta Hberta. fe dun-

que evidente che tanto si cstondera il diritto dell' Autorita , quanto

lo scopo ch
1

ella dee consepuire, non potendo 1'efletto suporare

la causa.

1 Vedi par;. 175 di questo volume.
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L'effetto e 1'Autorita prodotla, la causa e il bisogno d'unita : tanto

s'estenderadunque la forza dell'Au torita,quanlo il bisogno dell'unita

sociale. Or questo bisogno non pu6 soddisfarsi se non con certi

mezzi proporzionati per lor natura ad appagarlo. Questa propor-

zione di mezzi a line determinate costituisce quell' ordine, entro i

cui limiti 1' Autorita ha dovere e diritto di operare. Spieghiamo al-

quanto questo pensiero.

16. Che intendete voi per Ordine? Se dovessimo partire dalle

idee generalissime, avremmo qui una bella occasione di sciorinarvi

lunghissima dissertazione intorno all' ordine
,
mostrandovelo in

quanto trae all' unita or la moltiplicita degli effetti riducendoli ad

una causa fisica, or la moltiplicita delle conseguenze riducendole ad

un principio logico, or la moltiplicita dei fatti morali riducendoli al

fine ultimo. Avremmo cosi ottenuto un' idea dei tre ordini fisico ,

logico ,
morale

$
dei quali genere supremo sarebbe la notissima

detinizione dell' ordine che suol dirsi : riduzione del vario alt unild.

Ma queste dissertazioni metafisiche, le quali accenniamo di volo per

uso di coloro che di tali specolazioni si dilettano '

, si dilungano

alquanto da quella semplicita e chiarezza che andiam procacciando

in questo scritto.

17. Ristringiamoci qui dunque a ricercare in modo piano e pratico

checosa e quell' ordine, alia cui tutela e destinata 1' Autorita sociale.

Quest' ordine che cosa e? Che cosa pretese il Creatore formando la

societa? Pretese che gl' individui associati conseguissero quella li-

berta di giuste operazioni, per cui ciascuno puo (diciamolo colle pa-

role scritturali) col sudor del suo volto procacciarsi il suo pane, ed

assidersi tranquillamente al rezzo della sua licaia e di quella vile

che serpeggia coi suoi tralci ad ombreggiare 1'ingresso del suo

campestre abituro. Tale e T idea di pace e felicila sociale dataci dalla

Sapienza divina, ben diversa, come vedete, da quella felicita dianfa-

gonismo dipintaci dai nostri rigeneratori, agitata e turbolenta, che

1 Questi se hrainassero qualche svulgimcnto di tali idee metafisiche. polrob-

bon vedere nella I Scric 1'arlicolo intitoiato: Liberia ed ordine.
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non lasda un im.nu-uto ill n-quie ad una tui lui di cupidi ed amlii-

ziosi , sospiuti non solo dal natural*' iinpelo ddlf pa>sioni, ma anche

dai M TiMtii die le trasformano quasi in dovere , a maggioreggiar

sempre id alzarsi di condizione, lottando con emoli o soppiantatori

soppiantati. >0i per altro die ad ocdii diiusi accetliamo il dcttato

di uu Dio ; e che questa volta, se aridie volessimo aprirli, leggerem-

mo nel codice di nalura 1' idea scritturale di felidta pubblica, riposta

ndla pacifica liberta dell'uomo ad operare perproprio soslentuinentu

con quella temperanza die il proprio bisogno gl' iinpone; cbiederem

licenza ai grandi promotori del movimento e del progresso di lem-

perare alquanto quelle obbligazioni . colle quali essi costringono i

governanti a smugnere ed inquietare perpetuamente i popoli , per

incalzarli a loro dispetto nelle vie di un progresso fattizio, di una

fattizia liberta politica ,
di una fallizia pTosperita del lusso ,

di una

fattizia nazionalita onlologica, e di altri simili idoli di failure umana,

1 quali non essendo parlo di nalura
,
non hanno allralliva sensibile

perl'ingenuo senno popolare; e non riuscendo scnsibili
,
non pos-

sono promuoversi che cogli urli del dispolismo a spese della vera

liberta. Evvi cerlamenle un modo di progresso che e debilo di

buon governanle il promuovere, perche appunto consisle nel far si

che la libera operazione del cilladino trovi appianata la via, quando

per indole sua propria mira a sorgere a piu allo slalo con onesli

incremenli. Ma queslo, come ognun vede, non esige costringimenli

sotto il lorchio delle gravezze e delle angherie : il Governo non si

fa qui ne mercatanle ne inlraprendilore n6 professore ecc.
;
ma si

ristringe nella propria funzione di governare gli uomini coordinan-

done le liberta individual! . e lasciando a ciascuno libero il campo
ed appianala la via a quegl' incremenli, ai quali dovere o bisogno o

genio lo Irasportano ;
modo di progresso men rapido forse e meno

appariscenle qual e generalmenle Toperar di nalura rimpello all'ar-

te
j
ma appunto per queslo piu sicuro da lenlalivi forsennali , piu

soave per ispontaneita di movimenti, piu ordinalo per legillimita di

operazione.
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Posto dunqiu' <!)' il (ioverno deve appianare la \ > libero

e onesto operare del sudditi, e dal dehito di cosi governarli nasce il

suo diritto ; ben- vede il lettore, come ogni comando non germinante

da un tal debito ercede per questo appunto la competenza dell'Auto-

rita. AH'opposto quella serie di atti legislativi, giudiziarii ,
coattivi .

amministrativi ,
che sono rioliiestj a manteiier tra i sudditi la de-

scritta onesta liberta, entra nella compctenza del Governo, e form*

ci6 die appelliamo 1' Ordine pubblico, in quanto c> funzione dell'Au-

torita
,

ossia il retto ordinamento della societa. II quale potrebbe

dunque definirsi : La retta disposizione degli atti adatta a procacciar

liberta di onesta operazione a ciascuno dei sudditi nella sfera del

diritto. Come vedete la sfera d'azione del Governo riesce in tal guisa

temperatissima, e siamo lontanissimi da qflello sbrigliato assolutismo

che non cessano i libertini di rinfacciare ai Governi e ai giusti difen-

sori della loro legittima autorita ,
e che essi medesimi poi forzata-

mente introducono in quegli Stati, ove posson piantare coi loro prfn-

cipii il cosi detto Governo delle pluralita o della pubblica opinions.

E pure non siamo al termine ancora dei limiti che natura impose.

Ma a ben comprendere gli ulteriori, cgli e necessario rifarci un passo

indietro esaminando la naturale distinzione della societa pubblica

dalla privata ;
senza di che non potrebbe comprendersi con naturali

argomenti la diflerenza delle Autorita che in esse germogliano ,
e

che scambievolmente s' impongono certi limiti.

18. Or qual e il divarho fra societa pubblica e societa privata?

ella codesta una distinzione arbitraria, immaginatada qualche filosofo

per comodo della scienza? Onon e tale veramente la natura delle

cose che voglia 1' uomo o non voglia sempre vegga riprodursi quel

doppio grado nella umana societa? Basterebbe, a parer nostro, il

iatto universalissimo e costantissimo ,
come e , ad accertare esserri

noil' intimo della natura umana una causa che rende necossaria la

suddivisione di una sociela pubblica in molte private. E come con-

verrebbero sopra tutta la terra tutte le generazioni a volere una

divisione
,
dalla quale dovrebbono abborrire gli afl'etti di sangue e le
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abitudini della \ita domeslica '.' \. purr la faccenda va semprc cosi :

e la fami<ilia <li Adamo suddividendosi in moltc ini/iuva la societa

pofcblira . < !ainu racooglicva il genere umaiio
, uscito allora dalia

eulla. in sorirla
jiulililira. inbhricaiidogli una ritta. t* dopo il diluvio

le fnmiulie patriarcali , appena il tempo ha permesso di svolgersi

con natiinili incremeuti, gia si presentano in corpi di naziooe ; e

dovunque il genero umano si distemle. i\ i si organizza la sociela

pubblica in molie private.

19. Tale e il fatto ; e la soa univerealita 6 indizio della sua natu-

rale/ /a. Or cjual e la causa naturale di tale suddivisione? Due potete

ravvisnrne con somma facilita : la prima per parte dei sudditi e lo

stall > nat iu dell' uomo, la secouda per parte del superiore e la linii-

tatezza di sue facolta. Qual 6 lo stain nulio dell' uomo? Non parlia-

mo
,
come vedete , dello stato natitntle compiuto , perfetto : ma del

natio, del germinate, deU'imperfolto. Diciamo naticn la coadixione

primiliva di quegli esseri, che spuotando in una onna anoor rozza

ed incipif ntc. sono destinati ad otlenere una mnggior perfezione, o

col proprio loro svolgimento ,
o colla operazione d' un altro essere

da cui naturalmente dipendono. Cosi il oietallo nello stato natio

ilrlla inmiera e destinato ad acquislar purezza per umano artificio :

io stato nativo di eerie piante e agreste od iograto, ma acquista per-

fezione datla orticultura : 1' oleastro si addomestica con 1' innesto e

lo sjiino divien fruttifero di poma squisite. Or questa condizione

medesima di ente progressive fa si che 1' uomo in istato nativo sia

tantanissimo dalla sua peri'ezione naturale ,
e che in sul nascere

quasi virgulto nel sementario , ahhisogni di cure diligentissime ,
se

Ron dee crescere a sua sventura ed allrui. A questo provvide il

Creatore aprendo al banibolo 1' asilo domeslico, ove si svolge nello

spirito e nel corpo, mentre dura inetto a provvedere per se medesi-

mo e ad operar per bene allrui. Ogni suo vagito allora accenna ad

an bisogno, ogni movimento ad un pericolo: non comprende, non

si spiega ,
non vuole

,
non opera ; ed appunto per questo pensano

ed operano per lui i parenli, ne indovinano il bisogno e il pericolo;

forniti a tal uopo da natura di una intelligenia quasi istintiva e di un
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amore incomparabile. Questo gli assiepa d
1

ogni intorno con mille

riguardi c lo spirito e il corpo, finche ridottolo a potere aflrontare

T aria piu agitata della pubblica societa , e a formare se voglia una

famiglia novella, lo introduce nel consorzio civile, libero, se cosi gli

piaccia, di abbandonare il domestico. Or questa lunga serie di sol-

lecitudini amorose e di laboriosi sussidii, resi piu efficaci dalla clau-

sura dei penati paterni , potrebbe ella ottenersi all' aria libera della

pubblica societa? certo cbe no. Dunque la societa privata e voluta

espressamente dalla natura, come dalla natura e voluto quello stato

greggio ed esordiente del fanciullo , come dalla natura istillato quel

laborioso amore senza pari nel cuor dei parenti.

20. Ma supponete pure che si trovasse il modo di destare affetti

consimili nel pubblico governante, e ugual sicurezza nella pubblica

societa-, potreste voi per questo cancellare dal censo di natura la

societa privata? Al piu 1' avreste resa inutile per parte dei sudditi
,

ma sarebbc tuttavia necessaria per parte del superiore ,
nel quale

non potra mai corrispondere alia supposta volonta amorevolissima

la limitata potenza dell'intelletto e del braccio. La vita domestica,

come abbiam veduto o piuttosto brevemente accennato , esige una

assiduita di occupazioni, di cui ciascuno dei nostri lettori pu6 essere

conscio a se medesimo. Quanti pensieri perche ogni di possa sul fuo-

co bollir la pignatta ,
e la veste sdrucita si rimendi

,
e si ripari lo

stillicidio del tetto
,
e si raccolgano le uova nel pollaio ,

e 1' orto si

coltivi, e il solco si semini, e la vite si poti ,
e tutto in somma pro-

ceda con quella serie non interrotta di diligenze, cbe son ricbieste

pel buon andamento della casa ! II cbe se e vero del fisico
, quanto

pih del morale
,
ove ogni di il fanciullo deve avvezzarsi agli atti di

pieta verso Dio, all' amorevolezza e cortesia verso i domestici, alia

diligenza negli esercizii dello spirito, alia cura igienica del corpo, al-

T alternar del moto e della quiete ,
al combattimento degli affetti e

delle passioni ecc. ! Pretendere cbe questa serie di operazioni, dal

cui retto ordine dipende il retto andamento della societa domestica,

tutta e in ciascuna famiglia venga ordinata dalla pubblica Autorita,

sarebbe pretendere dall' uomo cbe la governa un intelletto e una
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potenza angelica. II < ! !.i assurdo, si fa manifesto la cagione

dell' esito infelice otteiiuto dui Cioverm ogni qual volta si sono arro-

gati d
%

ina-nirurc tuttc o in parte qucsle funzioni : alle quali non

essendo liastevoli le forze loro
, senza pariare adesso dell' affetto e

di'lla sollcciludine, i suclditi si son trovati privi di qnri sussidii che

piu non riceveano n6 dall' Autorila privata perche spossessata , nfe

dalla pubblica perche impotente. La quale impotenza e talmcnte

evidente che anclie in quelle societa fattizie ove tutto e creazione

del governante ,
e per6 tutto dipende 1' organismo dal suo volere e

dal suo dirilto; pure quando il numero cresce a dismisura benche

1' origine natia non additi certi limiti di suddivisione, il governante

e costretto a lissarli da se medcsimo
, suddividendo ad ufllciali sub-

ordinali gli speriali ed individual! provvedimenti. E se talora ilgo-

vernante supremo ,
mal pago dei secondarii s' intromette nelle co-

storo funzioni colla speranza di meglio armonizzarle
,
riesce per lo

piu a non altro che ad inragliare 1'andamento degli alTari c a disgu-

stare coloro dei quail vorrebbe il maggior bene. Le quali cose seb-

bene furono qui discorse principalmente per maggiore evidenza del-

Targomento intorno alia societa privata di padre e figli, non e per6

chi non veda doversi applicare ,
colle debite proporzioni ,

ad ogni

altro privato consorzio che abbia un suo scopo, un interesse, un'abi-

tazione, un'autorita dislinta dalla pubblica.

21 . II lettore avra fatto da se medesimo una osservazione di gran

momento, ed e che in quella guisa che una certa serie di aziorii in-

dirizzate rettamente al pubblico bene
,
costituisce ci6 che appellasi

retto ordinamento pubblico; alia stessa maniera dovra appellarsi

retto ordinainento doinestico una serie di azioni rettamente indiriz-

zate airiutentodel bene privato : e che dovendo i mezzi corrispon-

dere al line, ciascuno di questi due fini dovra conseguirsi con mez-

zi proporzionati, vale a dire con mezzi molte volte fra loro diversi

essenzialmente, come sono essenziahnente diversi sotto certi a^pctti

gl' inlenti rispettivi dt-lle due societa. Cosi per cagion d' esempio ,

esx-ndo inteuto della societa domestica svolgere le gracili membra

fanciullesche
, inlrodurre nell' intellelto i primi principii ,

abituaiv
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alia vittoria di se una volonta ancora impotente, il padre avra verso

le membra, 1' intelletto, la volonta del figlio tutt' altri doveri die ii

governante pubblico verso le membra, 1' intelletto e la volonta del

suddito. Di che tanto e lodevole il padre che veglia ad addestrare le

piante e le ginocchia del figlio esercitandolo alia ginnastica, o ne in-

ibrma Tintelletto correggendone quotidianamente gli errori, quanto

sarebbe ridicolo un Governo che pretendesse farsi maestro di hallo,

o rivedere sulla lista quotidiana Tortografia del cuoco o del merciaio.

E d'onde nasce qui la lode o il vitupero? Non nasce gia dall' esserc

quelle porsone suddite o indipendenti , giacche sudditi veramente

del Governo sono il cuoco ed il merciaio-, come suddito del padre

e il figliuolo; ma dall'essere quelle azioni del ballo e della ortogra-

fia indirizzate per lor natura a formare gV individui
,

il che e fun>-

zione dell' autorita domestica
,
e non gia a coordinarli in pubbliche

relazioni, il che costituisce il fine della societa pubblica, percui ha

dovere e diritto di operare la pubblica autorita. Ci6 non vieta
,
co-

me vedete
,
che la persona governante se si trovasse in personal*

relazioni con un bambolo o con un cuoco (cosa non impossibile

specialmente oggidi quando i pasticcieri si trovano giudici intorno

all' opinare dei giornalisti) ,
non possa veramente e raddrizzare al

primo le gambe perche non cresca asghimbescio, e correggerne al

secondo la lista perche impari 1' ortografia : ma questo sara nel go-

vernante cortesia di amico e non comando di autorita.

22. Riepiloghiamo adesso quell'ideadi ordine sociale or pubblico

or private, che abbiam tentato di porre in chiaro deducendola dalla

natura stessa delle cose. L' Autorita pubblica, abbiam detto, e volu-

ta dal Creatore per coordiriare ad un fine di comun bene le libere

operazioni esterne degli associati : questo intento consiste princi-

palmente nel fare che ciascun individuo sia libero ad impiegare le

proprie forze a seconda di ogni suo giusto volere : perche tal liber-

ta si conservi, e necessaria una certa serie di pubblici provvedi-

menti: questa serie quando e atta a conseguire 1'- intento e dai sud-

diti vien ridotta in atto, appcllasi ordine pubblico ; quando inetta o

contraria
,
sconcerto o disordine pubblico : gli atti che non influi-
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scono a conscguir questo fun-, non dipendono dal pubblico ordina-

tore. E poidie DM' altra srrie di provvcdimenti unaloghi e riri

a conseguire 1' intento della vita privala ; questa serie di provvedi-

meoti privali. quando atta a const -uire I' intento, a|i[iellasi
online

pmatii o domestico : al quale e per nalura proposto un privalo

ordinatore, si percbe nella fonua/.ioii naturale la fainiglia precede

la nazione, si perche le limitatc forze di un solo governante umano

uon possono estendersi in una gran sociota alia rr.oltitudine dei nii-

nutisMini provvcdimcnti domestic i. Gli atli die al fine domeslk o

non iniluiscono . non dipendono dall' ordinatoro doinestiro.

h>co. lellore, cio che significa online pubhlico, online prirain,

e gewiralmeiite ordine sociale. E voi vedote di qui qual sia o I'ipio-

raoza o la frodolcnza di (|uei h'gulci che per detcrminare i mate-

riali oggeUi, ai quali pu6 estendersi la puhblica Autorita, han-

110 abbraci'iuto quel comodo es{)ediente di misurarla rolla pcrtica

dell' agriniensore : e segnato sulla carta geogrtiiica i conflni del UT-

ritorio pulitico, lo presentuno al Principe come si prosenterebbe un

sacco di noci o una focacria rimettendone il contenuto tutto quan-

to al buoii appetito del donatario, e diceodogli: Ecco, Sire, i liuiili

della vostra autorita : tutle le noci cbe sono in questo sacco, tutti

gl' ingredJL'nti di (juesta focaccia , tutti gli oggetli visibili e palpa-

bili cbe sorgono e si muovono in questo territorio
,
tutti stanno a

vostra disposizione . In verita coetoro ban perdutoil lume deirin-

teiletto: uude non e poi da meravigliorsi cbe lonnino il dispotismo

iii-i (ial)inct li. e la ribellione nei popoli, uientre tingono e dicono di

addestrare i governanti all
1

ordine, e i popoli all'obbedim /a *
. Stolidi

1 Molto si in\riii contro Lnigi XIV per quelle farolr che sorivcva nl Del-

fuio: Let Roif tnnt teigneurs tiisolus, et ont naturellement la ditpotUion piti-

nt et libre de tout Its biens tic. : ed a ragione in quanto all* iogiuslizia di lal

pretcnsione. Ma la colpa era clla del gran Jte? Tutti quri lc;;iilei che non cos-

MDO di ripcterci, lo Stato etttre padrone del temporale affine di ril-;;;ir la (>hie-

sa nt 1 mondo ilr
; ;li spiriti, tutli costoro soslengono la stcssa dottrina, che indu-

cca qucl monarca ad arrogarsi tali diritti; tanto piii colpvvoli di lui, quanto piii

ti a sladiarc le vore oil in time ragioui del diritto.
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o traditori ! ed era mestieri andare a prender la laurea nelle Uni-

versita, se non potete giungere a capire questa verita si elementa-

re
,
che 1' ordine pubblico e ordine morale

,
die 1' ordine morale e

ordine nelle azioni, chel'ordine nelle azioni, benche si eserciti nel-

la materia
,
non e cosa materiale

,
rbe per conseguenza chi ordina

le azioni non e padrone di quella materia, ma ordinatore di quella

operazione?

24. Voi, lettore, che non dubitiamo, avrete compreso in che con-

sista quest' ordine che dall'Autorita dee difendersi , comprenderete

per conseguenza, come le stesse persone possono, anzi debbono per

lo piu andar soggette a molte autorita diverse, facendo parte di or-

dini diversi
,
come appunto abbiam veduto or ora

, appartenere gli

uomini quasi necessariamente e all' ordine pubblico e all'ordine do-

mestico. Accade alle persone nell' ordine morale ci6 che alle cose

nell' ordine materiale. Volete ordinare p. e. una biblioteca? Sup-

pongo che incomincerete dalla general divisione delle materie : poi

ciascuna materia potrete dividerla p. e. in ragione di sesto. II sesto

in ragione alfabetica ecc. Cosi ciascun libro apparterra a tre ordini

subalterni
,
ciascuno dei quali avra un principio determinante

,
al

quale dovrete conformarvi se volete ordine nella biblioteca. E 1'aver

compresa questa verita vi avra posto in mano la chiave per deter-

minare a qual ordine appartenga ciascuna azione, e per conseguenza

a quale Autorita appartengasi il regolarla.

25. Quando simili dubbii vi si presentano, basta sol che veggiate

a qual fine sia diretta per sua natura quesla o quella operazione , e

a quale Autorita appartenga il guidare a tal fine.

Notate bene quelle parole per sua natura
,
dovendosi le Autorita

guidare a norma di natura
,
non gia ad istinto di capriccio. Altri-

menti
, gia s' intende

,
che tutte le azioni possano ordinarsi a tutti i

fini a capriccio dell'operante, come 1'ingannatore ordina la parola a

nascondere il pensiero, e il ladro ordina 1'atto di divozione esterna

a rubare il calice. Ma direte voi quindi ,
che la divozione sia per

natura ordinata a rubare i calici , o la parola a nascondere i pen-

sieri? chiaro che la parola ci venne data dalla natura perche
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potessimo manilVMaiv i concetti
,
e il dovere di religione ci s' im-

pone pen-lit- onoriamo il Crcatorc. Or allo stesso modo vi sono nltri

atti r molti>.simi. i ijuali linuno scopo determinato per se: altri poi,

bench? per sfc indiflerenti , possono adoperarsi efticacemente come

mez/i di puhblica o di privata felicita. I primi debbono necessaria-

mente ordinarsi da quell' Autorita che mira al lino a cui essi natural-

mente conducono. Cosi per cagion !' esempin la quantita e qualita

del vitto naturalmente richiesto allo svolgimento delle membra fan-

ciullescbe, va soggetta all' ordinamento dei genitori : laddove i prov-

vedimenti a far si che le grasce non falliscano ai bisogni di un'intera

citta, debbono regolarsi dall' Autorita pubblica.

Le azioni poi per s& indifferenti, ma atte a volgersi a varii intenti.

potranno regolarsi da varie Autorita secondo il proprio fine: e potra,

verbigrazia, adoprarsi in famiglia lo scbioppo per provveder caccia-

gione da imbandir sulla mensa , e in questo I' indirizzo dipendera

dall' autorita privata. Siccome per allro le armi potrebbono volgersi

ora a difender la patria dai nemici
,
ora ad infestar le vie con I

1

as-

sassinio, potra 1'uso delle armi venir regolato sotto tale aspetto dalla

pubblica Autorita.

26. Sono qtieste quelle materie ambigue, nelle quali possono sor-

gere i conflitti di oompetenza: nei quali conflitti non ci vuol grande

acume per comprendere che queH' Autorita il cui fine e di maggior

rilievo, avra diritto di imporre la legge alia meno rilevante; essendo

giusto cbe il ben minore ceda al maggiore, 1'ordine secondario ceda

al primario. Potete comprenderlo coll' esempio materiale accennato

pocanzi : se il manuale aiutante del bibliotecario . badando solo al

sesto, togliesse un libro dalla classe di filosofia per collocarlo fra gli

storici, e movesse lite per questo al bibliotecario che lo allogava tra i

filosofici, a chi dareste voi ragione nel litigio? Certamente al biblio-

tecario : e replichereste al manuale, cbe 1'ordine universalissimo del-

la bil)lioteca e regolato dal principio delle malerie, e che 1' ordine di

sesto a queste dee subordinarsi. Or cosi nel caso accennato, sebbene

e lecito al padre armare i figli per la caccia ad uso della societa do-

mestica, pure se la pubblica Aulorita nei giorni pericolosi interdica



302 L' AtTOR ITA

a' privati 1' uso delle armi, 1' autorita domestica dovra sottomettersi,

nan essendo quell' atto di maneggiar le armi esclusivamente cera-

ducente al One della soeieta dooiestica. AH' opposto se la pubblica

Autorita volesse intromeUersi ad assegnare chi debba cnnvilarsi

alia mensa domestica
, chi debba essere il famiglio in casa voslra ,

ehi il colono nei vostri poderi ,
ella usurperebbe un diritto che non

le appartiene, e il comando non avrebbe forza di oJbbligare, essendo

la scelta del cominensale, del iamiglio e del colono direttametite con-

ducente al bene privato della famiglia.

27. Or vedete quanti limiti sorgano quindi naturalnaente a re-

stringere la sfera di azione di qualsivoglia Autorita ! Noi 1' abbia-

mo fin qui osservato soltanto nel confronto delle due societa dome-

stica e pubblica: ma quant' altre ve ne sono nel vasto intreccio del

mondo, ciascuna delle quali ha un fine a cui raira, dei mezzi cbe nat u-

ralmente vi conducono, aitri che vi conducono per impulsodelFor-

dinatore , un ordinatore che oe prescrive I' uso , una moltitudine

cite ne adempie le prescrizioai. Ogni corpo di esercito
, ogni colle-

gio di magistral! , ogni aecademia di scienziaii, ogni convitto di

educazione, ogni chiostro di cenobiti, ogniComune, ogni provincia

costituiscono una societa dolata di tutti quei rcquisiti e dei diritti

e doveri che naturalmente ne conseguono : e a ciascuno di questi

diritti dee por mente ogni Autorita quando entra in conflitto sulla

mulcria medesima.

28. Dite or voi se 1' Autorita possa dirsi assdkita e sbrigliata? In

quanto a noi sUremmo per dire non esservi persona piu dipenden-

te e piu kobrigliata clae un governante oneslo , del quale ogni atto

pubblico ha tanti riguardi a tuille ordini diversi, da 1'arli perdera il

cervello se tu non operi con una inisurat c/./a e nuUurita straordina-

ria
;
laddove il privato , assicwrato cbe sia di non fallire al codice,

< bone spesso liberissimo ad ogni sua voglia non inonesta. Ed &

questa la ragioue di quclla lentezza prudenziale che i cervelli leg-

geri sogliono irridere nelle deliberazioni della S. Sede o ,
com' essi

dicono, della corte di Roma. Cosboro che non veggono una spanna

al di la del naso, non comprendono che voglia dire procedere ad una
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df4ihera7.ion<. la (juate intimata non dice ad un popolo, ma ad un

indivitluo vivrnte in un anpolo ddla terra, dovra poti-rsi applicare

nello tncil.-Mini' rirrnst;ur/t a tutti quei dogentoniliooj chc in tot-

to il C!O!K) terraqueo rioonoscono la morale influenza d(.>t Pontefice

Supremo. Se eomprendessero questo numero sterminato di rela-

?ioni. a cni s'estende oini ntto pubblico dolla soriHh rattolira,

tirrebbero piuttosto Pinarrivabile prudcrr/a, acmcM

re le lentezze del centro cattolico.

Tal e I HTetto di queihi complirazione di ordini diversi, dalla cm

rettai chsposizione nasoe la variela e la bellezza dell'umana sorieti.

<'dete dal modo con cui lo abbinmo spieorato, non essere le Au-

iorita padrone decli iKmini, ma solo rfgolatrici di uua scrie dei lo-

fVOtti, ciasruna coif in ten to di rondurrc ad un suo trrx^ rispttivo.

Perlooh^ non vi k alcuno diltioolta a coroprendere , che le stesie

persone dipendano nel medesimo tempo da Antorita diverse
,
ben-

chfe una medesima roba non possa appartenere che ad im solo pa-

drone. La roba e destinata ad usarsi in bone di cbi la possiede: ed

i chiaro, che sc io la uso per me, tu non potrai insieme usarla per

te *
. AU'opposto le azioni con cui un uomo coopera ad un fine de-

terminatosi ridocono ad nna pioriola seric eprli lasriant> larphissimo

campo di cooperare ad altriintenti: e mentre obbedisre p. e. aM'au-

torita domestica nelle ore comuni del pasto e del riposo, potra obbK

dire ad un maestro nelle ore dello studio e della scuola, ad un medico

nella positura dello studiare e nella qunntita del vitto e del sonno ,

ad un economo che regolera le spese della mensa e la stipendio del

prolessore senza che veruna di queste autorita direttrici incontri

ostacolo nella esecuzione della propria funzione . se non in quanta

sull'atto medesimo una dovesse dare indiriz/o contrario alFaltra.

Allo stesso modo comprenderete in qual maniera due o piu Auto-

rita possano essere nella propria sfera I una dall' altra indipcndenti,

1 IVrrio il vangelo dicr olio non ptioi servirc a due padroni, percbfc la

falica del servo e una cosa , la qualr iinj'n jjata da te , piu non puo iiupie-

;;arsi da me.
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senza che perci6 vengano a corifondersi gli ordini social! o ad impe-

dirsi i rispettivi ordinanti , purche ciascuno si contenga in quella

serie di atti ,
che per propria natura conducono al loro fine rispet-

tivo. Vero e che la indipendenza di ciascuna Autorita nell' ordine

proprio non toglie la subordinazione che puo occorrere di un ordi-

ne alF nltro: e se il Generalissimo e indipendente, nel fissare il

piano strategico e nell' eseguirlo , non e per questo men vero che

1' ordine dell
1

esercito e suhordinato al bene di tutta la societa
,

ossia air ordine sociale. Tuttavolta una tale subordinazione toglie

bensi lo sbrigliamento deir Autorita
,
ma nulla le toglie di quella

legittima liberta d' azione necessaria ad indirizzare al comun bene

i sudditi che da lei dipendono : non essendo comun bene dei sud-

diti quello, che per procacciare un emolumento secondario ne impe-

disce uno primario. Come appunto accadrebbe ad un esercito a cui

il Generalissimo procacciasse il vantaggio della vittoria col danno

o colla perdita della patria, come Cesare la procacciava alle proprie

legioni passando il Rubicone.

L' indipendenza adunque di ciascuna Autorita nell
1

ordine pro-

prio e tutt' altro che T assoluta separazione degli ordini fra di loro :

e per 1' opposto la giusta coordinazione di questi nulla pu6 togliere

alia vera e giusta indipendenza delle Autorita onde son governati.

E chi non arrossirebbe di dire men libero un governante perche va

soggetto alia legge morale, men libero un capo di casa perche vin-

colato dalle prescrizioni di un medico a non introdur la peste nella

propria famiglia?
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XLHI.

Le trancllerie del 1847.

Non descriviamo gli avvenimenti dell' Italia se non perche gio-

vino a conoscere viemeglio la storia delle commozioni calabresi,

nelle quali furono involte Ic persone del nostro racconto. Quindi

dalla state del ISi.'i, quando il Biondo ed Kugenio andarono nella

Corsica, salteremo a pie pari all'autunno del 1817, quando salparono

di cola per accorrere sommovitori di congiure e discordie a Messi-

na. Mentr' essi fanno il lungo e noioso viaggio in un vascelletto a

vele quadrate, noi spiegheremo hrevemente la ragione del comando

lor date, che val quanto dire la condizione deiritalia in quell' anno.

Nel 1846 le fazioni e le sette politiche presero nuova audacia, la

quale andosempre crescendo nell'anno appresso.Mercecche accortisi

alia fine che non riusciva loro d'insignorirsi degli Stati per improwisi

tumulli e subite commovizioni di citta, s' accordarono i piu sagaci

congiuratori di valersi a quel medesimo fine delle arti coverte dell'in-

gegno e degl'inganni mali/iosi. S'alletterebbero i Principi coi plausi,

i Yetli pag. 158 di queslo volume.

Serie II, vol. IV. 20
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colle promesse, colle speranze; i popoli si sedurrebbero colle adunan-

ze, colle feste, coi libri : per questo modo fomento alia sollevazione

del popolo sarebbe la generosita medesima dei Principi, e rovina dei

Principi diverrebbe la sollevazione cbe quel tranello provocbereb-

be nel popolo. Comincerebbero questo nuovo ed infernal magistero

di rivoltura da quella menoma cosuccia, onde nessuna gelosia legit-

tima
,
nessuna sospicione ,

nessuna vendetta potesse destarsi
-,

e

quindi di grado in grado dolcemente salendo senza cbe altri s
1

ac-

corgesse della montata, verrebbero al punto, ove fossero forti abba-

stanza, di chieder tutto ed ottener tutto. Noteremo in particolare

quattro modi di attuar questo sistema, tutto quintessenza di mali-

gnita: le concessioni dei Principi ,
le dimande dei popoli ,

le pro-

teste pubblicbe, la starnpa frodolenta e la palese.

Gli spontanei benefizii delle signorie diverse s'accoglievano adun-

que con gratitudine; ed interpretandoli e diciferandoli molto piu lar-

gamcnle cbe non portavaoo ,
facevasi dalte moltitudini tenere per

concoduto ci6 cbe in fatto non era : e dando di qtielle supposte con-

cessinni lodi amplissinriee dismisnrateai Principi, veniran quasi addi-

tando ad essi la via di guada^rrarsi 1' animo dei popoli soggetti. Re-

stringerebbero i governanti la creduta ampiezza del beneficio? S' i-

nimicherebbero al certo i popoli delusi. Chiuderebbcro un occbio e

lascerebber correre per timor di peggio? Di cosa nascerebbe cosa, e i

second! anelli cbe s
1

incatenerebbero coi primi sarebbero viesempre

maggiori. Or se i Principi ingannati dalla loro medesrma lealta apri-

vano per contentare i sudditi ognor piu generose le mani
,

i popoK

si faocvano ogni di comparire pretensori \,\\i bisognosi e piu supM-bi.

Qrn-ndi le loro dimande trasmodavano di giomo in giorno, ma con

tale insensibile aocrescimento, cbe Tuna inchiesta pareva una conaen

goenza nalurale dell'altra. Che se le dimande non ottenevano T in-

tento. rioorrevasialle proteste ora di un solo che nascondendo il pro-

prio nonrRparlava coH'autorita arrogatasi di molli. ora di molti che

ifnk>t(i da villa, oattratti per inianno antentiravano coi loro nomi la

proposta di un solo. Furono visti municipii , accademie, radunan-

7e scientificbe uscire dalle loro appartenenze e fare protestazioni :
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furono visti ritn >\ i domestic! di amici. adunan/.f pnbbliclio di popclo

ftrsi eco di qurllrdidiiuru/ioui : \* nrfuronodi scritte a mano, e di

gMtfiti a stampa : |uuli p-r u-slir megJio la uiasclicra dellu legalki

aiularono al i'rincipo iiinaii/i <-lu- si propagassero in fra il popolo,

quali spariir\ an>i in mezzo aJla moltiludiiit' prima di porgersi al I'rin-

cipr ( ,:i parevano din-tlr. I/ nllimo dri mcntovali modi !' incrucnta

agita/ione fu la stampa. In lult'i paesi d
1

Italia si coiixincio dalla

sUmpa cluiulestina dove |>iu ^brigliala e pero forse mcno potent^,

dove |kiu rotleunU per arUlcio di looderazione e per questo stcsso

piii iioriva e poricolosa. Quegli slessi clvc nelle cupe oiliciue foggia-

vauo le divietale srrit luiv. in apeito le ljiasiina\ ano. consigliuvano

ai governanti cbe dovesscro la stampa occulla o malefic a combattere

colla staiupa franca e legitUoia: dossero uu po' di CrancUigia agli

M'ritluri ouesti i quali hraverebbero , sfolgorerebbero , sgominereb-

bero ,
stritolerebbero quelle vergogoose iniamie, opera di codardia

ed esca di ribellioQe. Cosi la staiupa in ciascun paese veniva scio-

glieodosi del rilegni clie la infrenavano seoza dichiararsi (>eru libera

uJl'uUo c iudiscipLinala. Ma quegli scritlori iiu-doimi, i quali sotto il

titulo di ouesti cilltadiui aveano assuuto T ullicio di combattere le

disonesta della stampa ot:culta, col fat to s'arrogavano laiiberta non

conceduta dalla legge; e a dispeLLo de
1

revisori, delta polizia, dei

governaati stampavano alia scapeslrata cbeccbe frullasse loro in

capo, o giovasse ai inalvagi loro disegni. (ion tal maoiera si riusci

ad ingerirc in cuore alle moititudiui fastidio degli ordini present! ,

smodala voglia di novila, sete insaziabile di frandiezze : eal tempo

stesso si vennero conducendo i Governi di concessione in concessione

quel contine , il quale no piu potessero sostenere ne ollrepassaro

scnza perirolo.

Oueslo auovo avviameulo fn dato universalmente per tulLo alia ri-

hellione ivell' Italia : uia la riusciU.nou fu in ogni luogo la stessa. Nel

1947 iu'l cnore ddla JVjiisola i iibertini aveau fatto miglior prova di

quel irovalo, e la rnerce sua erano riusci ti a traforarsi per tutto assais-

siiuo operaudo, ma mollo piu uncora sperando per l'u\ \ ruiiv. Ai due

capi estrcini . ncl Pit'inoiile ed in .Nanoli , meno avevano guadagnato



308 L' ORFANELLA

i rivoltosi
;
sia per 1' indole li severa qui pacifica del popolo, sia per

la fermez/a del governanti. La Lombardia e il Veneziano
, contut-

tocht di continue aizzati, nondimeno non davano segno di risentirsi

alle male art! adoperate per commuoverle, e n'eran cagione il forte

nerbo delle austriache milizie, e la inconcussa vigilanza delle pode-

sta. I minori Stati furon meno presi di mira, perche intendovasi da

tutti che seguirebbero V esempio dei maggiori : e quindi non bolli-

vano di dentro al paro dei loro finitimi piu pertinacemente insidiati.

Come la rivoluzione riuscisse ad agitare il reame di Sardegna molti

lian detto, e molte volte fu altresi narrate da noi nei precedent! vo-

lumi. Per fare trionfare la rivoluzione in Napoli fu tenuto per fermo

che non bastassero i sommovimenti maliziosi
,
e le Gni astuzie riu-

scite a bene per tutto altrove. Imperciocch^ smTalto coloro clie se-

devano al timone dello Stato per esperienza lunga e per sagace

accorgimento nemici di novita
,
non si lasciarono cosi tosto arreti-

care dai lacci che lor paravansi: e nel basso il popolo laborioso, pa-

ziente, contento di sua sorte, provvisto dei suoi bisogni non inten-

deva perche dovesse mutar condizione, o meglio capiva che mutata

non s' avvantaggerebbe. Poco adunque fruttaron quegli aggiramenti

insidiosi che tanto valsero altrove : e per6 in quella vece si tent6 di

combattere il Governo a viso levato, e colle armi in pugno. Nuovi

tumulti adunque prepararono nel Regno di Napoli le societa secrete,

ed a comjnerli, oltra i settarii che stavan dentro, molti ne accorsero

di fuori spediti a quel fine : e tra questi i due
,
che noi cercheremo

di non perder di vista tra la folia di tanti altri
,
furono il Biondo ed

Eugenio.

Essi aflerraron terra a Messina a mezzo TAgosto del 1847: e perche

avean passaporti liberi
,
e fogge di gentiluomini ,

e nomi cangiati ,

e simulavano faccende di negozii ,
e avevano per questo lettere e

incarichi di conosciuti e ricchi mercatanti di seta, poterono ingan-

nare le autorita e rimanere ignoti alle persone oneste. Tra i loro

aggregati e consorti avean cento modi di ravvisarsi , i quali si

cangiavano di stagione in stagione ,
e spesso di mese in mese per

sottrarli alle indagini minute della polizia. Or la foggia del bot-
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tone clic annodava io sparato del petto nella camicia, ora la figure

in capo allo spillelto die npptmtava il fiocco della cravattn ,
ora

il colon* dfi liottoncelli oi manicliini
,

ora il disepno degli alamari

in-' lm<ti ilrlla iiiubba svrlavano ai compartecipi che quel tale era

lor fratelio di fazione. Oltra a questi menomi indizii ve n' erano

de' pi6 cospicui, e mono soggetti a fortuiti cangiamenti. II porno

delta mazza di questa o di quella materia, e con questo o quell' in-

taglio era in quell'anno un segnale de' piu fini : la maniera di strin-

gere la mano con certe compression! speciali di dita quando porgevasi

il saluto era piu frequente; e infine il piu deliberato e infallibile con-

sisteva in gettar cosi alia buona certi motti , e certe formole che

agV iniziati nei misteri delle fratellanze ti svelavano di Lotto un

congiurato. Per tal guisa trasfigurali i due nostri campioni si det-

tero attorno pe' loro concerti ed avvisi
,
e s' abboccarono dentro

Messina e nelle vicinanze coi principal! fautori delle novita che

tentavano. Esaminarono
, discussero, fermarono il miglior disegno

che potessero colorire per cogliere alia sprovvista i soldati che pre-

sidiavano quella forte citta e per rubellare al Principe la terra.

Ma ci6 non bastava al loro intento. Bisognava distrarre e dividere

le forze del Governo facendo a un tempo scoppiar piii mine di tu-

multi al di qua e al di la del Faro, aflinche la soldatesca divisa e

sparpagliata potesse piu facilraenle essere doma e disfatta. Per

non esporsi al rischio clie non venissero i lor trattati scoverti ne

fallissero altresi gli aiuti o per imprudenza o per pentimento d'al-

cuno dei loro , ordinarono che non si dovesse indugiare piu in la

che al principio di Settembre. Si pass6 quindi ad ordire fil per filo

la trama stessa delta cospirazione.

Innanzi ogni altra cosa s'assicurarono che qualche console stra-

niero stanziato a Messina impedirebbe con ogni potere gli estremi

riiiifilii che potesse adoperare la milizia per vinrere i tumultuanti.

Poscia elessero a capo degli ammtitinati, i quali correrebbero a ru-

more la citta di Messina colic armi in mano uno scaltro, ardito,

impetuoso sommovitore di plcbe, un tal Antonio Placanico, concia-

tor di pelli per mestiero. Tulta la tola della congiura fu cosi tessuta
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e con tal segreto che non ne trapelo i) piu piccolo sentore al di fuori:

e al tempo stesso ogni piu minuto particolare si mando sapere per

messi di lor parte alia sponda opposta di Reggio, perche ant he cola

dai complici loro si preparasse in piu d' un punto dclle Calabrio 1<>

scoppio repentino. Quando ogni cosa fu all' ordine in Messina
,

il

Biondo col suo aroico si parti per Galati
,
e qui supra una pi

barchicciuola a remi passarono il Faro e smontarono presso alia

Torre del Lupo a poca distanza da Reggio. Erano aspettati cola da

due cojugiurati di Reggio ,
i quali accoltili in una carrozza gl' in-

trodussero senza alcun sospetlo nella citta , come gente die ritor-

nava da una passeggiala.

In Reggio i congiurati non perdettero il tempo. Come furono in-

formati degli apparecchi dei loro consorti Messinesi
,

cosi piglia-

rono impresa di rovesciare dal lor posto le autorita al di medesi-

mo ed alia stessa ora che farehbesi in Messina. Spedironsi adunque

con gran diligenza e segretezza alcuni procaccini per la via di Orti

e Podargoni a S. Stefano, ed altri nell' opposta direzione per la via

maremmana lino a Carafla ed a Bianco. Da per tutto si conferma-

rono gli avvisi gia maudati innanzi che procacciassero armi e mu-

nizioni : arrolassero giovani arditi e maneschi
; spargessero false

notizie per metter su gli animi ed ingannare il popolo: e si tenes-

sero pronti a far capo ,
ed attestarsi gli uni in Reggio , gli altri in

Gerace il di segnato. I micidiali apparecchi si fecero con singolare

rapidita e segretezza, e gia sullo scorcio del mese la congiura era

per ogni dove allestita, ed a mostrarsi in campo non aspettava che

un segno.

XLIV.

La Sewerta.

La sera del 29 di questo mese un gruppo di pacifici cittadini
, e

a giudicarli dall' aspetto, da' panni, dal portamento gravi e gentili,

passeggiava in Reggio lungo la dilettevole ed amena strada della ma-

rina. Chi avesse polulo udire le rare parole, che con molta cautela
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parlavano insiemo, avrebbe capilo eho tutta I' attrn/ionr veniva

anerhita dal |)i(Tolo forle che n ruardia di quellc coste sorgo tra

la citta e il fiume presso al mart*. Ma anchc senza ascoltarne i di-

scorsi . b<*n si pareva all' nria pensierosa e sollecita che poro loro

calosr di'lla soave aurotta . dir a
(]iit>ir

ora aieggitva intorno alia

spiaggia. e temperava ii raldo d.'lla station*' ri reando gli spirit! col

soavo olr/xo degli aranri e dei gelsotm'ni ond'essa impregnavasi sfio-

rando i iriardini della rivicra. Poc'hi pcr6 poncvim mente al pnoifi-

co ilrappolletto ,
e di quest! pochi i piu non brigavansi del fatto lo-

ro , oomo suole nei luoghi dei publ>lici ridotti
,
ove si ragguarda a

clii tastrepito, o si strania dagli altri, non a chi con semplicitd in-

cede per sue faccende. Fuvvi pen') tale che avvenendosi nella pic-

col.i hrigatella ri ebbe meraviglia mistaa diletto, e questi fu il sig.

Raimondo, il quale, com'e noto ai nostri Idtori. quando non era

cbiainato al paesello di L . . . dai bisogni della sorella
,
dirnorava in

Reggio.

Or mentre egli stavasene seduto innanzi ad una odicina da ca(T6

sruardando i giuoclii e grincrespamenti clie rotti dal venticello face-

vano gli zampilli della fonlana di rimpetto . vide passare la frotte-

rdla da noi desrritta, e con gioia vivissima rioonobbe il nipote che

trovavasi in essa
,
e del quale avea tanto tempo cercato indarno.

Pur savio ed accorto com'era non voile farglisi innairei a quell'ora,

sulla pubblica via . avanti a quci testimoni . tutta gente a lui igno-

ta pi-rche straniera a Reggio. Lo codiA <aduni[ue destramente col-

T occhio
, gli si pose dietro da lunge, videlo appressarsi fin sotto

al castello
,
fermarsi a parlar cola ron al'-uni artiglieri , rivolgersi

quindi alia spiaggia e ricevere lettere da una piccola barchetta , e

ritornarsene pel Corso borbonio, nobile e magnilioa contrada della

citta. Ouivi ^junti a mez/o separaronsi 1' un dalT allro gli amici e

cia-'iinn raggiunse un piccolo gruppetto d' altri compagni ,
i quoli

pvevano che quivi Ii aspettassero . simulando d' intrattenersi in

pncfvoli capannelli quale in un caffe , quale in una spivicria , o

<j'ia! ronzando in qua e in la per la via. Raimondo sospettA die fra

quelle persone qualche cosa si dovesse concertare , ma a volerne
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spillare i concetti e i disegni loro segreti , per cercar clie ne fa-

cesse soltilmente, non seppe trovar mai il bandolo della malassa.

Questo nondimeno gli caleva ben poco rispetto all' indugio che gli si

utTriva per aver da solo a solo il nipote. II quate come fussi divelto

dai primi compaghi entr6 in mezzo ad un secondo circolo formato

di freschi giovanotti, e quivi dimorato un pezzo a favellare sul canto

d'una via, tolse due di loro es' incammino con essi verso una ca-

succia iin presso al duomo.

Quivi osserv6 Raimondo
,
che giungeano di tempo in tempo e

quasi di celato prima uno e poi un altro stuolo e poi un altro di

persone, le piu di barba ancor tenera, rari gli uomini d' anni e ma-

turi. II timore ed il sospetto di Raimondo si conferm6 viepiu a

quella vista
,
e nondimeno

, perche volea salvare davvero il proprio

nipote, toller6 di rimanersi cola intorno facendo mostra di razzolare

e rovigliar diligentemente quanti ninnoli, e quante bazzicature eran

fuori delle botteghe intorno. Ma la notte cresceva : 1' oflicine una

dopo Taltra si chiusero tutte
,
e Raimondo cosi alia spensierata an-

davasi ancora aggirando in quella vicinanza fermo a non partirsi di

quivi fino a cbe Eugenio non rimanesse solo. La solitudine della

strada
,
la stagion calda

,
la luna che tardo ad aflacciarsi dalle som-

me creste deH'Aspromonte fino a gran notte, gli permisero che egli

potesse restare a quella posta senza essere osservato da persona, e

senza patire gran faslidio o averne male. Quando fu di poco valica

la mezza notte cominciarono ad uscir dal nido quei giovanotti. Fa-

cevano ad uno ad uno capolino dalla porta ,
e poi cosi cheti cheti

scantonavano chi dall' un verso chi dall
1

altro. Uno degli ultimi a

comparire fu Eugenio. Raimondo il conobbe ed ai panni ch' eran

tutti d' un bigiatto chiaro , ed al cappello candidissimo di paglia j

laonde la fioca luce d' un lumicino acceso quivi presso innanzi ad

una devota imagine della Vergine bastava a distinguerlo fra gli

altri. Si fe dunque cuore, acceler6 dietro di lui il passo ,
e il venne

appunto a riscontrare alia svolta d' un crocicchio.

Lo stropiccio di quei passi concitati avea fatto volgere addietro

il capo ad Eugenio , perche chi ha rimorso di colpa bada ad ogni
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foglia chi' stormisca , c ponsi in fiuardia. Ma a! ravvisarc lo zio
, al

losi apprv ; nprrto. al srntirsi rhiamalo col no-

medicaro, cgli trasali commosso da improv\i>;i p;issi<medi afletto.

c non sapendo prcnderpartito di propria sooltn, s'al>lmndon6 al srn<>

<Ii Itaimondo, il qualr col pinnto in sullt* cijilia Ire volte se lo strinse

al cuon- di(vnilo::li ftffettuosamente : Alia fine li riacquisto. Vienne

con me a casa. La mi darai nnvelle di tanti anni
,
che non ti

veggo. Avrai hisogno, non 6 vero? di denaro e di riposo? Trove-

rai tutto in casa dello zio che t' ama di vero amore. Ne permet-

tendogli che si schermisse per alcun modo con vani titoli
, ne

volendo piu a lungo trattenersi cola per paura che non dovesse al-

cuno sopravvenire a frastornarli, gli porse il hraccio, e con quanta

for/a gli dava F afTetto egli vecchio trascinavasi dietro quel forte

giovane , che ripugnare non voleva
,
ne a cedere al tutto sen-

tivasi ancor disposto. Giuntiin casa gli fe dimostrazioni d'afletto

cotanto s:hiette e generose ,
che il misero giovane cominciA sen-

tirsi sorgere in seno un tumulto, uno scompiglio, un comhattimen-

to di sensi e d' alTetti che mai piu da gran tempo non aveva pro-

vati. Rammento di nuovo i genitori ,
la casa , la sorella : ricordA

quanto amore gli avean posto alia vita
, quante pene aveva egli lor

cagionate, a quanti pericoli espostili; e consolato da si rare memo- '

rie d irnandn conto minuto ora del padre , ora della madre: e sopra

tutto con un certo fremito di sdegno voile sapere se Bettina avesse

poi preso il velo
,
o se almeno tentasse di prenderlo : che facesse

quella povera orfanella scelta dalla madre all' ufficio di condur la

figliuola controsua voglia al chiostro. Questi.nuovi discorsi quanto

piu si facevan caldi tanto piu pareva che rinfrancassero 1'animo del

giovane : e Raimondo tutlo inteso a torlo da
1

fianchi di quelle aguz-

zette e di quei consiglieri maligni, usava ogni industria di mesco-

lare qua e cola parole di teuerezza e di carita sincerissima che anco-

ra in casa si nutrisse per lui. Passo in (juosto primo colloquio qual-

che ora, e sia omai pooo pareva mancasse all' alha : e penS Raimon-

do gli consigli6 di prender sonno e riposarsi senza farjili nr .in

un lontano rimprovero . ne un cenno del passato . die distogli'
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V ufl'etto e il pensier di lui dulla memoria della famigiia. Eugenio

cerco svincolarsi adducendo scuse e pretesti del doversi ritrarre a

suo albcrgo : ma 1'u nulla del persuadere il vecchio
;

il quale per

ultimo argomento se gli gitto al collo e tenendolo cosi stretto ed

avvinchiato e col pianto sugli occhi : Eugenio, gli disse, per uscir di

mia casa bisogna che ti solfra 1' animo di vedermi morire. A que-

ste parole Eugenio si die per vinto, sbalordito in cuore della novita

presente e pieno di apprensione e di timore per la dimane. Ma per-

che era stance, e gia da parecchie notti non prendeva che piocoli&-

simo e disagiato riposo , appena si fu sdraiato sul letto che prese

sonno, e molto e profondamente dormi.

Non cosi Raimorido. La gioia provata , la speranza dell' avvenire

ne Tuna ne Valtra purissifna,ma a molto rammarico
x
e a molto scon-

forto mescolata, gli posero tanta agitazioae nella fantasia, che nan

gli lasciarono chiudere occhio ne anco per poco. Tutto il tempo

spese ad ordinarsi nella mente i fatti osservati da se la nolle innan-

zi, a ponderare ciascuna parola dettagli dal nipote , a disaminare i

partiti che avesse per istrapparlo dagli artigli delle societa segrete,

dalle quali vide chiaro che era pericolosamente ghermito. A dir ve-

ro non se ne present6 veruno die all' ellicacia accoppiasse la soa-

vita ,
o almeno la destrezza e la sagacita , perche quando bollono

dentro dell' animo mold affetti svanisce la serenita della mente, e

si spunta qual e piu penetrante acutezza d' intelletto. Quello che

davvero ordino seco medesimo fu di non lasciarsi sopraflare da nes-

suna ragione ne da nessuna violenza, si che Eugenio gli scivolasse

dalle mani. Ora che avevalo presso di se, non se ne partirehbe fin-

che nol conducesse fra le braccia dei genitori. Ma il fatto non se-

cond6 al buon proposito.

XLV.

Crudelta e fellonia.

Era gia levato alto il di 30 d'Agosto quando Eugenio si fu desto,

e vestitosi in gran fretta usci dalla camera per accommiatarsi da
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llaimondo. Molt> irravis^im.- f.i r.-n.l doveva e^li compare por

qoel giorno aflinche In conpriura potesse sull' pritrar del Srttrmbn-

al/are il corno baldanzosamcntp in Kegcio . P ron un colpo solo,

come si pMi*a\a. ptni^riv al tcrminp di lunerlii dpsiderii e di lnnghe

fatiche. So non che trovo pin che mai fermo il vecchio, e non ebbc

in- juvtrsti. IIP promeese, neragioni, IIP prcirliirrv per IP
ijonli ei

gii consentisse di buono IIP di mal prado quclla usrita. Omai comin-

ciavasi a pooo a poco a ridestarc 1' impazienza del giovane , e si ma-

nifeslifa nel colore del volto, e nella caldezza delle parole : laonde

lo y.io liberamente gli parlA in questo tenore.

Eogenio ,
io non debbo n^ posso dissimularti quello cbe io bo

vislo ed ho capito de' fatti tuoi
,

n<* qurllo che mi son proposto

noil' animo. Tn co\\ pension di ribellione e di sangue : tu sei in

segreta cospirazione dMniquitoso trattato. Io ti vidi ieri alia marina

in misteriosa favella con persone ipnoto ai Rejririani : ti scorsi al ca-

stello in atti di cbi sottilmento e a parte a parte osservi una trin-

cea nemica: li vidi dare ordini a pruppi di piovani forsennati: ti se-

puitai fino presso al duonio, e cola scopersi il covo ncl qnalc coi tuoi

consorti lunaamentc dimorasti a congiurare nelln rovina di queste

province. Yrdi : ogni cosa m* o nota
,
e a nulla li varrebhe il ne -

uarlo. Ascoltarai adunque, tipliuolo; e se la divina Provvidenza mi

ti ha datonelle mani, tu non voler sottrarmiti per gettarti volon-

10160 nel precipizio. Tu non uscirai di (juesta casa
,
se non pel

Inion fine di ritornare in seno alia tua famijrlia. Ti basti averla unn

volta messa all' estremo conline dolla piu alta sventura : ti basti

1' esserti una volta posto al rischio di diventar poco meno che par-

ricida. N---^iinr (i \ idr cntrar qua entro: neesano potra sospettare

che tu \i ^ia. I^ascia pure (he i tuoi scellerati compagni cousummi-

no a lor talento una si rea iniquita.
Tu puoi a salvamonto rimaner-

lene i\m chiuso: io veplierA sulla tua vita: io ti cercherd scampo

sicuro e;l onorato.

i. tanli, '

Iroppo tardi ! Giurai ; ora son devoto]a morte so mi

ritragiro. /io, /io . IP vostre voci si disperdono nel labirinto di

ii. L ruoriv Ira, rimorso, sdegno, ferocia. pertinacia tutto vi
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si agita . . . indarno solo tent6 di ingerirvisi stabilmente la pieta fi-

liale e F amore ! Dimenticate le parole di ieri a nolle. Quello fu un

momenlo d'ebbrezza : allora io m'era fuor di me.

Che dici? sciaguralo! cbe parli?

Zio, ho gia deliberate; e nessuna forza mi rilrarra. Ma per-

che voi non lormentiale indarno il voslro animo, vi dir6 die lemele

senza ragione. Sappiale che molli sono coloro die fecero congiura

e cospirazione di scuolere dal dosso di quesla cilia il giogo che vi

pianlo mano di ferro, molli, e forse piu del bisogno per vincere
}
e

di piii la cilia e sprovvisla di armali
,
e le aulorila non sospcllano

di nulla, e i cilladini non lemono nulla. Vinceremo, o zio, e vendi-

cheremo allora le franchigie calpesle, gli eccidii cosenlini, la carne-

ficina dei Bandiera. Vinceremo, e nessuno dei noslri dovra ne pian-

gere ne Iremare per iioi. Allora io mi riconcilier6 co' miei : allora

\err6 nella mia lerra nalale, e inginocchialo implorer6 dal padre

perdono ,
se lenlai di farla libera a suo dispello. Ora che mi gio-

verebbe rifuggirmi cola se il mio nome porla con se la condanna ,

la maledizione, la morle?

Basla, basla, o sciaguralo,di si crudeli Irafillure al mio cuore.

Ora conosco lullo Eugenio, 1' Eugenic impazzilo dalle selle e dalle

congiure. Quesli sensi da forsennalo, da cieco, da briaco non con-

futed. Guardami Eugenio. II crine del mio capo e bianco: la forza

del mio braccio vacilla : ma il mio cuore e sicuro, e fermo, non

manchera. Eccoli la mia fermissima risoluzione. reslerai con me,

ed io li giuro che la lua vita sara salva anche a costo della mia pro-

pria $
o persisli nel reo proponimenlo ,

e per compierlo li converra

uccidermi qui in quesla camera. Se mi lasci vivo in casa, sappi che

come lu ne useirai io correr6 io slesso a svelare ogni cosa all'aulo-

rila, io slesso fraslornero la congiura. E la mia vila? E la lua?

Di me non calmi : son vivulo abbaslanza : la lua cerchero di salvar-

la, sciaguralo ! Sara il guiderdone che dimander6 del servigio fallo

al regno.

Lo lenlerai in vano
,
vecchio barbogio. Non piu di ciance.

Addio e forse per sempre.
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l'i>se Kugenio, e voltosi ratio come un guizzo di bait-no, usci di

la stanza e lirando a se 1' imposta la scrro collu chiave che pose

in tasca , in. -utrc invano s'ingcgnava Ilaimondo di contrastargli da

dentro
,
e di chiamarlo. Lo stesso eziandio fece dell' anticamera

, e

giunto all' andito aflerro per un braccio la fantesca , la quale alle

grida cd al romore, tulta fuor di s usciva allora appunto di cucina

per intenderne la ragione. Eugenio trasse rapidamente il fa/./olo

dalla saccoma, c inessoglielo in bocca di viva forza I'imbavagli6 < IK-

non favellasse ne gridasse ; quindi legatele le mani indietro collo

stesso suo grembiule la pigli6 di peso e la porto al mezzano , dove

soleva ella ritirarsi per dormire,e quivi coi lenzuoli del suo lelto 1'al-

larrio al pilastrino del davanzale. La tapineila non rcsisteva per ti-

mor di peggio, e solo cogli occhi stralunati guardavalo quasi per ben

discernere chi quel feroce e violento sgherro si fosse. Eugenio si

gittd fuori della porta : la chiuse come delle altre stanze aveva fat-

to
;
e portandosi nella scarsella la chiave s' avvi6 con fellonesco ani-

mo a ritrovare il Biondo.

Avrebbe egli dovuto in quel di recarsi con lui novellamente in

Messina per concertare col Placanico T ora e il modo pe% lo ap-

punto del movimento messinese. Ma invano ne cerc6 all' albergo,

ove il Biondo avea stanza in Reggio. II non essersi Eugenio riti-

rato in casa la notte all' ora posta ,
I' aver tanto iudugialo al mat-

tino . il non senlirne nuova dove cbe ne chiedessero avea destato

nei congiuratori sospetto di villa
,

di fuga ,
di tradimento. Deter-

minarono dunque di avacciare la congiura ; di star sulle guardic ;

di cangiar le dimore
;
di celare altrove le armi e le munizioni

;
di

nascondere le carte
;
di cancellare per guisa ogni vestigio della con-

giurazione, che Eugenio dovesse comparire bugiardo, e la cospira-

zione potesse procedere sicura ancorche saputa. 11 Biondo era dun-

que partilo per accelerare il tumulto di Messina, e gli altri socii si

davano atlorno per mettere in salvo i congiurati , quando soprav-

venne Eugenio. La fronte corrugata, i labbri convulsi, le gote pal-

lide, i polsi tremanti bene acccnnavano a quali-he sinislro scontro

che gli fosse toccato per disavvcntura di tutti : e fecero alln prima
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vista dileguare ogni ombra di sospicione. Keli narnS ppr lilo Y ac-

caduto caso di quella notte, e il diseorso teste tenutofrli <hllo ?io:

mostr6 le chiavi
,
e scusandosi co' suoi complici dell' impodimento

sopraggiuntogli ed inevitabile, li prego, che sreprliessero due doi piu

forti e piu fedeli della loro consorteria, i quali celeremente acror-

ressero in casa lo zio a custodirlo con la forza avanti che qualche

scandalo ne potesse nascere dallo sconficcare che egli facesse le

toppe, o gridarc dalle finestre.

Non si perde gia tempo, e un Broto e un Coclite , nomi di setta ,

che quei di battesimo non ronobbe mai il sig. Raimondo, muprnaio

1'uno, Taltro segatorc ma del paro torosi, bruscbi
,
nerboruti . si

unirono ad Eugenio per recarsi a guardafe chiiisi nella propria casa

come in prigione lo zio e la fante. Arritarono a tempo : porchi

Raimondo scossosi dal primo sbalordimento 1 di quell' improwiso,

audace, irriverente assalto, avea divisato di non pericolare br

nipote e commuovere il vicinato con grida d* accorr' uomo
,
m*

d' usare ogni arte cbe sapesse affine di uscir di qud chiuso innanzi

che fosse discordia
,
romore e commozione nella citta. Si mise

adunquarcon un ferro da cio che per sorte avea in camera a scon-

figgere il serrame, ed era riuscito ad abbatterne il coverchio e spic-

carne dai piegatelli la stanghetta : e cosi passando innanzi appunto

allora faceva la stessa prova nell
1

anticamera quando udi schiavarsi

1' uscio della scala. Stette in orecchi
,
e sospese il lavorio , perche

il cuore gli comincio battere fortemente. Eugenio gli fece udire

dall' andito queste parole : Eccomi a voi
,

zio : mi son disciolto

d' ogni laccio : non mi partiro di quindi innanzi dal vostro fianco.

Mentre Raimondo rispondeva : Piacesse al Cielo
; Eugenio schiuse

T uscio cd entr6 solo nella camera
,
e messosi innanzi al vcirliardo

in modo che questi voltasse le spalle alia porta gli baciava finta-

mente commosso e gli stringeva con falso affetto la mano. Iddio ti

benedica
, nipote caro: rispondevagli piu trasocolato che stupito

llaimondo
,
allorche i due cagnotti lo ghermirono per le spalle

all' improvviso, gli turarono con una pezzuola lina la bocca
,
e lo

menarono nella interna e piu remota camera
,
mentre Eugenio
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COVteadosi il >ollo .n .mi! < ! iiKuii usci\ i InUoloso (la
'('i.-ll.i

eaaa. fluimondo rimase alia cuslodia li quei due fieri e sr.-ll.T.ii i

i u\ idittimi aguzzini : uou ne i'u liU-ro >r iu>n Ire giorni .ippresso

per conleiuplare una smia piii irn il.il.- pel MI<> more.

M.M.

Inlanlo die il Biondo quel di dd 3D Agosto era ito A Messina a

dar gli avvisi opportuni perrhe nel giorno priino di 8etlemL>re si

dovesse venire alle arnii dai cougiimUi ; giugoeva in He^gio una

lellera da ilessina, collu quale si prescrivevu die la nutte del ^ era

sUlulita alia soUevazioue delle due cilia. Ugni cosa adunque I'u

preparaLa in Messina per la mattina del priino e in Keggio per la

nolle del secoudo giorno di quel mese. Gosi per un inlreccio fur>

tuito di av\ i>i il luumlto oon si levo nel giorno slesso ; nia pero

questo eoiiuj non giovo, allresi punlo uou nocque alia riuscita. La

quale se Cu diversa nelle due cilia, fu lutU da oscriversi alia diversa

coudi/juin- delle cilia inodeatme : poicbe Messina era fornita di un

buon nerbo di solUaU-si a : Ueggio si polea <iire al lullo sprovvisla.

Mercecche alcune dozziue di gendaruu, ehe v* erano appeua, sareb-

bwo baslali acuslodire le earoeri : e il caslello senza provigioni di

\ i\ vri di aleuna sorla iudariu) avrobbe polulo faj- oslacolo ai sedi-

xiosi. Ma vediamo 1'ordiue dell' avvenimeiilo.

In Mussina due ore dopo il mezzodi del primo giorno di Sellern-

l>ro udironsi alcuui scoppii di uiorlalelli
, segnale ai congiurali ;

e

dopo quelli inossero dui vicini poggi i soinmovilori accordatisi in

sulle uriui e alia guida tlrl loro ca{>o il Placanii-o. Presso alia cilia

si sparlirouo in due bande: e percorrendo fra gli scbiamazzi e le

;_rulu forsennale la cilia si congiunsero novamenle nella slrada

del corso. Ma indaruo vollero assalire le variu senlinelle . e i posti

di ascolle ^parsi per la cilia : indarno si pensaroiio di cogliere

alia sprov\islu il uerbo de^li uiliziali raduuali a mensa nel grande
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albergo della Vittoria. I soldati respinsero con gran coraggio quoiili

assalti felloneschi
, gli ufTiziali si raccolsero immantinente sopra il

piano di Terranova, e quivi farendo battcre alle armi adunarono nei

loro ordini i soldati e dividendoli in truppetto c in drappelli , e po-

stisi in capo alle file corsero fermi e coraggiosi per le strade della

citta a disperdere i ribelli. Due ore dopo i satelliti e gli scherani

della congiura erano stati da ogni banda cacciati e respinti; il rumo-

re erasi attutito del tutto, e i congiuratori di Placanico aveano col-

la fuga liberata la citta da' loro micidiali discorrimenti. La solda-

tesca adunque che presidiava Messina disturbd quell' audace e

matto tentativo.

In Reggio per lo contrario la ribellione alz6 vittoriosa il capo per

la mancanza della soldatesca. II movimento Messinese si seppe la

sera di quel giorno stesso in Reggio ,
ma fu con ogni studio tenuta

nascosta la sconfitta toccata ai ribelli. Anzi perche non si diflbn-

desse in quella citta lo scoramento tra i congiurati, fu dai banderai

della fazione fatta correre invece la notiziache gli ammutinati avean

colla loro ben condotta sorpresa , occupatala cittadella e le bastie, e

dissipata vergognosamente la soldatesca. Per questa novita, e molto

piu per la vicinanza estrema di Messina fu la citta tutta in grande

sommovimento; operando cosi il timore negli onesti cittadini e 1'a-

nimosila delle sette nei congiurati.

Le autorita non bene informate delle nuove fortune di Messina .

e della interna cospirazione di Reggio ; piu sospettose cbe consape-

voli, male provviste di armi e di soldati, barcollanti nei partiti, poco

temute e nieno ubbidite, provvidero e vero come seppero alia mi-

nacciata citta . ma non poterono conservarle il suo pacifico stato .

ne camparla dalla rivolta. I pochi gendarmi che v'erano fecero testa

alle carceri per impedire cbe quella gente desiderosa di liberta fosse

francata dai ribelli e ne crescesse le file. Furono mandati invitarc

gli urbani di qualcbe vicino paese perche accorressero in Reggio a

difendervi Tordine.la quiete pubblica e le sostanze dei cittadini. Gli

artiglieri, un pugno scarsissimo di gente, si chiusero nei castello .

ove per propria difesa rifuggironsi eziandio i principal! e pih mi-

nacciati officiali del Governo.
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Nella ritta iutanto in qiiHIa n..ttr marrliinavasi daeli uni,e trema-

vasi dapli altri in fierapuisa. False notizii'. trrriliili minnoce, parole

di \ <>M<1<>! la <li franramento , invito a hrandir le arm! t

dalla quietechr i lin-\a L'navia, quanto v' ha di piu destro a per-

lurliare pli animi pacifici d'un popolo, tutto quclla notte si diffuse

per Reppio a sommossa e scducimento dei conpiurati : e pur tut-

tavia sarebbe stato indarno, sc pcnte straniera ed ayvenitieeia non

.IM-M' la (Vdde citta spominata e sconvolta. Nella notte fu create,

e per le vie pridato dai faziosi un Governo JVormorio : ne erano

capi , secondo 1' accordo, quei medesimi che i capi erano stati della

perlida cospirazione. Si distrihuirono ad un tratto armi ai
pifi ar-

denti dei settarii
,

si spacciarono celeri corrieri a S. Stefano, a

Bianco ed a CarafTa ,
si cercA ai

piii
facoltosi denaro, si compose una

prida . si staliili tutto F ordine delle faccende pel di sepuente. Fin

qui la sedizione fu apitatrice ma non puerriera: il domani tenne la

ritta coll
1

armi in pupno. Imperciocche , secondo il divisato nella

notte, dieci conpiurati . i piu animosi
,

i piu destri , i piu nerboruti

tulti in sull' armi e con certi visacci paurosi e rahbuffati comincia-

rono di buon mattino a correre la citta stimolando
,
e costrinpendo

con sediziose prida alle armi pli spaventati cittadini. Secondo che

essi avan/avansi nel lor cammino inprossavano di numero, e cresce-

vano di baldanza e di audacia : di corappio no
, perch uomini in

corpo che loro facessero fronte
,
o contrastassero quel baccano

non avevano incontro. Anzi quel piccolo drappelletto di urbani

venuti all' invito dell' autorita in Reppio non prima si scontrarono

nell' insolente torma, che tocrhi di spomento si ritrassero alle lor

case^forse piu volentieri che non ne fossero usciti.Quindi a poco

sbocco da un altro canto il branco dei sollevati in armi cui puida-

va allo stesso fine per la citta Pietro Mileti sommovitore papliardo.

ed insipne dipoi per misfatti di piu audace fellonia. Le due orde bac-

canti si conpiunsero tostamente insieme , e pia contavano qualche

oontinaio di focosi ed armati masnadieri. Non vi fu allora piu alcun

ritegno per que' furiosi. Scorrazzarono per loro la citta, disarmarono

due navi ror-i- die puardavan la costa dal contrabbando: costrinsero

Serif If, rol IV. 21
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quanti giovani delia plebe capitaron loro innan/i a piglian ic am.,

ed aggregarsi alia torma
5
atterrirono ogni uomo colla furia del loro

schiamazzi : e miseri quei cittadini che non vi corrispondesMT*

con qualche segno almruo di applauso e di complicita. IB qrn-sto

tumulto di aiiimi e di persone sopravveimero gli aiuti invtu ati di S.

Stefano. Tre dei Romeo e un Plutino capitanavano un grosso cor-

po di faziosi arrolati nelle lor terre . e lungo la via die da S. Ste-

fano riesce in Reggio.

II loro ingresso Cni d'immergere a gola nello spavento e nel terro-

re la citta. Risonavano ad un' ora per I' aria la hallutu incessaiite dei

taraburi, 1' incioccamento spaventoso delle armi, lo scoppio ripe-

tuto degli archibusi , il fragore delle grida, il cigolio dei cardini , e

delle imposte che si chiudevano a furia : da per tutto voci di scdle-

rato giubilo confuso colle bestemmie ele minacce; da per tutto uno

scompiglio ed un soqquadro che metteva neiranimo oscuro presen-

timeato di estrema ruina. Chi ad un torrente si furioso e straboc-

chevole si opponesse non v'erae se fossevi stato forse allora sarebbe

stata vana opera il tentarlo. Quel piccolo stuolo di prodi e fedeli gen-

darmi restavasene alle carceri a custodirle, parato ad opporre 1' e-

strema resistenza di loro petti e di loro arrai se i rubelli movessero

ad assalirli cola. Ne si furon preparati invano. II Mileti ed i Romeo

fenmarono di sciorre dai ceppi i prigioni , e crescere con essi il nume-

ro dei loro seguaci. Alia testa adunque di quelle masnadedirobusta e

crudelfi plebaccia si presentarono innanzi alie carceri, e con baldanza

orgogliosa ordinarono ai gendarmi di sgombrare quel posto, e ccder

le armi. Ma il soldato d'onore difende ancor colja vita il suo posto,

e respioge la fellonia ed i felloni con eguale coraggio. II capitano

adunque rispose brevemente che si ritraessero
;
e perche. poco si

curavano dell' intimazione lor fatla , tento col piccolo drappello

di respingere quella catena foltissima di ribelli. 11 numero sempre

crescente degli assalitori sopraflece, cinse, disarm6 quelle guardie.

c fattosi padrone del carcere sciolse e sguinzaglio per la citta tutti

i diteuuti che ascendevano a parecchie centinaia. Molti nell'az-

/uilarsi caddero dalle due bande, e tra questi fuvvi Y intrepido e
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fedele capitono dalla parte dei regii ,
e il

piii giovane dei fratelli

Romeo da quella depli ammutinali : 1' uno degno di lode altissima

perche niorto aftine di osservare un suo dovere
,

1' altro misero e

Mvllrratn a un tempo perche il (lore degli anni Iasci6 troncarsi senza

pro, senza onore, senza commiserazione d'alcuno, e per azione vi-

tuperosa ed infame. Innan/i di norgere il seguito dei fatti di questo

reggiano scompiglio , a se c' invita un altro dei feriti die fu tratto

dalla mischia per opera pietosa dei carcerati.

Dopo la presa delle prigioni Eugenio fu raccolto di terra per nl-

cuni suoi compagni , e messo sopra uno di que' pagliericci delle

cnrrrri. Una palla aveagli trapassato 1' uno dei fianchi, e tra pel

dolore, e per lo spavento era fuori dei sensi. Quando ritorno in

se per lo seotimento di quel trabalzarlo d' uno in altro luogo, con

tievole voce scongiur6 gli astanti che il conducessero a morirc

alia propria casa nella tal contrada. Erasi egli , per sofibcare nel

proprio cuore la tremenda agitazione che crudelmente lo tormen-

tava, gettato a corpo perduto dentro alia congiura, sprezzando la vita,

i pericoli, i cimenti piii rischiosi. II di primo del mese pass6 girando

di luogo in luogo, e dando avvisi ed ordini
,
e facendo cuore ai piu

neghittosi e restii. La notte appresso vegli6 in fra le orgie de' solle-

vatori e congiurati ,
e nel mattino fu dei primi a mettersi in sulle

anni. ed a correre nelle file degli ammutinati. Pressoalle carceri fu

il primo che si avvento piu forsennato che coraggioso incontro agli

archibugi spianati ed appuntati dei gendarmi, e fu dei primi a ri-

portarne mortale ferita. In quel punto terribile si ramment6 dello zio

lasciato in quella cruda custodia : i volt i dei complici che in atto di

pieta gli porgevano parole di plauso, gli fecero dispetto e rihrezzo :

penso di spirar 1' aninui in braccio a persona veracemonto nrnica, al

suo Raimondo, ed espiare aim. -no uno dei tanti delitti morendo col

pentimento in sul labbro. Trovo quattro dei carcerati che piotosa-

mente gli porsero il loro aiuto , e adagiatolo sopra una barelletta

il portarono il piu dolcemente che seppero nella casa loro indicata.

Entrali che furono uell' ultima stanza vi depoeero a terra da un canto



324 L ORFANELLA

quell' infelice moribondo, ed essi sostettero un po' rannicchial

la compassione a contemplarlo dallato.

Sdraiato sopra un seggiolone a bracciuoli stavagli di rimpetto

Raiwondo colle occhiaie incavernate , squallido e sparuto le guance

per Finedia e lo spavento, collo sguardo immobile e quasi impietrito.

Una mano livida reggevane la fronte, e 1'altra distesa fino a toccare

il ginocchio balzavadi tempo in tempo quasi spin la da convulsa com-

mozione di nervi. Uno dei custodi lasciativi brutalmente dal nipote

trascorreva la stanza, e fino a quel momento erasi divertito ad insul-

tare a quella venerabile canizie con villanie e con onte ad ogni po'

di rumore die udisse annunziatore di crescente o lottante o vitto-

rioso tumulto. Finchenon 1'u deposta al suolo la barella, dove gia-

ceva Eugenio ferito
,
Raimondo non vi pose mente come se nulla

avvenisse di nuovo in quella stanza. Ma fu riscosso da quel malin-

conico e pensieroso affisamento d' animo dalla languida voce del Ni-

pote, cbe : Perdonate, disse, o troppo ofleso mio zio, perdonate allo

scellerato Eugenio che si muore. Quegli accenti commossero fino

al profondo dell'anima il buono e contristato Raimondo. Balz6 dalla

sedia, oh Dio ! oh Dio ! gridando abbiate pieta di lui e di me : e si

gett6 sopra il nipote pietosamente chiedendogli se fosse ferito, e se

in pericolo.

Pochi altri momenti avr6 di vita, mio zio: morr6 contento se

udiro che voi mi perdonate.

Si, ti perdono figliuolo, e cosi Dio ti perdoni pur egli dal Cielo.

Deh tu
,
bel giovane ,

rivolto ad uno di coloro che aveagli portato

il nipote e stavasi piu degli altri commosso e attonito cola
,
deh tu

cerca d' un prete ,
che Iddio te ne rimeriti

,
cerca d' un chirurgo.

E voi altri aiutatemi a metterlo sopra il letto.

.Nell'accostarsi a sollevargli il capo Raimondo senti che la fronte

era bagnata di copioso sudore, ma tutto gelo. Eugenio, disse allont

al nipote, volgiti a Dio, implora da lui merce.

E potr6 sperarla io che gli giurai odio eterno, eche coH'ope-

re tanto ne conculcai la maesta divina, poUV) sperarlo ! zio, non
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ho cuore <T inux arue 1' oltra<rgia(a inisrriconlia ! Iddio Don ascolta

gli scellerati profanatori del suo noi

Taci, figliuolo. Questo sardiheil ma^iore <lei tuoipeccati eil

piu fatalr : disperar del perdono. Troppo e maugiore della tua in-

degnita ia inisericordia divina. Detesla il
]><-<

lo brucio, io ardo : muellateiMi le lulilira. caro zio K in

questa qualelu- lirrima jjli usci dalle ciglia, e un tremore gli roni-

:ia. AlVorro allora convulso la niano di Raimondo, se

T appresso alia bocca
,
la baci6 con afletto

, e con voce sempre piu

floca , Prometlelemi, gli disse, die mi fcirete perdonare da mio pa-

dre. Ditegli die io muoio pentitx> del male die gli ho cagionalo.

Si, figliuolo, e se speri die il padre terreno U perdonera come

t> ne fo certo, perche diOTiderai del Padre celeste?

Eugenio non rispose, ma volse lo sguardo verso del proprio seno,

e stringendo pel dolor die soflriva le labbra, cominci6 a un t rat to

ad illividire. Raimondo stacco allora dal letto un Crocefisso die vi

tenea sospeso , e dopo avergli propinato un sorso d* acqua gliel

porse a baciare
,
ed Eugenio con un afletto intensissimo di conci-

tato dolore vi appresso le labbra, e chiese da se un prete che I" as-

solvesse. Forlunatamente il sacerdote desiderato entrava appunto

allui a a -ran fretta in quella camera, e vistolo alia Mia prima in

sul proem to di spirare : Volete, gli dimando, che io vi assolva dai

vostri peccati ? Chiedetene a Dio perdono col cuore, mentre io nel

suo nome vi prosciolgo da ogni legame di censura e da ogni col-

pa. Eugenio, perche non poteva piu proUerir motto, sporse la sua

mano e strinse quella del sacerdote: e non appena ebbe questi ter-

ininata la sacramentale formola, Eugenio cesso di vivere.
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i.

La Filosofia di Religione compendiata in ire teoremi a profitto delta

studiosa Gioventii Cattolica dal professore FRANCESCO COSTA Prete

Romano , Socio delJa Pont. Accad. di Rel. Call. Roma 1863.

Se e vero che il pregio di una scrittura dipende ad un tempo e

dal valore intrinseco e dall'opportunita delle circostanze nelle qua-

li fa la sua prima comparsa ,
e indubitato che 1' opera del ch. pro-

fessore Francesco Costa merita di essere accolta favorevolmente

dai cultori delle severe discipline. Pur troppo ognun vede a quale

estremita di pericolo sia condotta in molte parti della nostra Italia

la fede dei popoli, e con essa la moralita, 1'ordine, la pace, lasicu-

rezza delle famiglie e degli Stati ; a tutti son noti gli sforzi con cui

la stampu libertina nei giornali, nei libelli, nelle storie, nei tratta-

ti scientifici si argomenta di rapirci quel dono prezioso, o almeno

di oscurarne lo splendore. Ora a tutelare particolarmente la gioven-

ILJ da questo rischio e diretta la Filosofia di Religiont, nella quale,
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con uno studio ne gravoso ne lungo , ogni persona mediocremonte

ist i mta pun lurnirsi d' un annnlura saldissima da reggcre contro i

>l|ii
di qual si xia piu terribile nrmin..

L'Autorr iirll intrapmidriv il MI<> hmro consider6 che essendo

la Religione (^attolica la >inu-si piu vasta di lutte IP verita spccn-

lative e pratiche, naturali e soprannalurali. < quasi il foro m-l <|ua-

le si appuntano tutti i rapgi dell' umano sapere ; le difb'colta ch

altri pud mnovere contro una qualunque verita vanno piu o mcno

dirottamcfite a ferine rintepritaodivinita del cattolico insecrnarnento.

Perloche a difender (juesto da ogni possihile obhiezione stando !i su

due piedi, richiederebbesi un'ampiezza di coirni/ioni da sgomentare
i
piii forti ingegni ;

dove non fussevi un mezzo spedito e sicuro per

troncaro il corso a qualunque sofistico argomentatore e dissipare

con un soffio quell' apparato di fallace erudizione con cui i novatori

si provano di arreticare gl' incauti 1. Kppurc se oltrc all' essere la

cattolicaKeligione vera e divina: 1'ossequw volonteroso da lei richie-

sto alle menti degli uoniini e un ossequio ragionevole -,
deve esscre

possibile anche agl' intelletti piu tardi T accertarsi della sua ragio-

nevolezza, e 1'accertarsene con tale sicurezza che non lasci luogoal

dubbio e/iandio in quei momenti in cui I' intelletto fe oscurato dalle

contraddizioni apparent! di sottili e non previste diflficolta.

E veramente cio e possibilissimo ^
anzi e un fatto reale daccli* 1

la fede esiste nel mondo
,
ed a chiarire questo fatto . rccame le ra-

gioni intrinseche, sollevarlo a grado di scienza e dargli tutta qaella

limpidita ed eviden/a che appaga un inteJIetto amico del vero e in-

dirizzato il libro del eh. professore. In e^so mnliante tre teonmi.

1 Di (juesto jjoncre di libri che rifrifjjjono in poclic pap.irie numerosr dffficol-

ti ricavatr ila tcsti stravolti < da storie falsate vene ba un hiilicainc ai uosiri di

soprattutto in Hiemonle, c a confularli per prufessione ci vorrehbe una biiilio-

tac. A Ul uovero apparleujjouo quasi tutti gli scritti di A. Uianchi-liiuvini ,

tui opuscolu tradottu dal fraiicese con titolo: Etpotto dti principal/ mativi ckt

mi kannu indotto ad iwctr dalla China Romano, di Trivier ; La Quittione rt-

ligiota foriente e <l orcidente. tnntttiiont dal Rut$o; gli articoli della Buona

novtlla, dcll'A'co tli Savonarola ccc.
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di cui ciascuno puo facilmente dilucidarsi alle nionti doi ui<

nelle lezioni di una settimana, si stabilisce la Divinita della Cliiesa

Cattolica, e si porge un metodo ragionato ed inconcusso per difen-

derla contro gli assalti do' soflslici avversarii.

Che questo metodo si vantaggi sopra ogni altro nel formare le

menti giovanili e porgere a tutte le persone di mediocre coltura un

saldo appoggio contro gli urti dell' incredulita
,

si fara chiaro tlalla

succinta esposizione che siam per fame
,
e lo si puo credere alia

esperienza dell'A. il quale stima doversi altribuire all
1

uso opposto

di librare per singolo tutti i motivi di credibilita di nostra fede

quel male prodotto, secondo alcuni, in qualche parte d'Europa dallo

cattedre di religione nella facolta filosofica. Conciossiache, dic'egli,

allargandosi nel corso di un anno scolastico la discussione quasi su

tutti i punti controversi dall'incredulo e dall'eretico; ove nel difen-

derli ciascun professore voglia proporre la sua particolare opinione

e sfoggiare secondo la moda in una erudizione svariatissima, i gio-

vani
,
che mancano tutti di maturita , e molti di saviezza

,
cioe di

criterio, o giudizio che vogliam dire
,
ne traggono oggi ,

forse per

la piu parte, in conseguenza lo scetticismo religioso ,
o almeno la

liberta di pensare a lor modo in religione
*

. Parole gravissime,

meritevoli di essere attentamente ponderate da tutti quelli cui la

divina Provvidenza affid6 il geloso ministero di formare nella scien-

za religiosa la studiosa gioventu. Veniamo dunque alia espressione

minima delle prove del cristianesimo cattolico proposta dall'A. die-

tro ie tracce dei migliori apologist! e di S. Agostino segnatamente.

II primo di questi teoremi e puramente filosofico
,
ma impor-

tantissimo, sia per assodare la verita della religione e della mo-

rale, sia per fiaccare la boria dell' eta moderna che vuol filosofare su

tutlo , e tutto percib richiama seriamenle in dubbio
,
non eccelluale le

verita piu elemmlari e piu necessarie a sapersi da oyni uomo 2
,
e pe-

r6 opportunissimo ad inculcarsi particolarmenle alia gioventu a cui

si e dalo ad intendere die a giudicarc redamenle delle cose pin da

1 Pag. 6. - 2 Pag. 13.
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spettanti all'uomo, reliyione, morale, politico, meglio rhe i li-

bri ral<-lti i/ionmilc lon> mu< jircgiudicata perspicaria 1. Questo teo-

rvma e dnll'A. formolato come segue.

/ Hin-ndrntenifnte dalln fede e dirina fd umana, moltf rcrild ctte

potfono e debbono dimotlrarsi , si possono e *i debbono ammctterc

come rerlf. e iunanzi la dimostrazionc e senza di esm *.

La \.Tiia <li questo pronunziato viene ampiamente dimostrala

dallo scrittore : prima per indnzione
,
recando cioe molte verita che

t'lV.-ttivamente da tutti uli tiomini si ammettono comecerte indipen-

dentonicntc dalla loro dimoslra/ione, bench^ di questa sieno capa-

ci : secondo con Y analiai filosofica di qucatn fatlo , rintracciandone

la ragione intima e fondamentale : e tinalmente dalla necessi-

ta che di questo principio hanno il genere umano per vivere e i

dntti per (ilosofare. I nostri lettori non richiederanno che ci ferraia-

mo a d^visare partitamente queste ragioni esposte dal ch. A. con

forza e chiarezza non coniune , dovendo essere loro familiare una

tal dotlrina trattata gia da noi nei precedent) volumi di questa se-

rie con metodo alquanto di verso
, ma col medesimo intendimento.

Cos! escmpigrazia in molti numcri dell' articolo intitolato Di due
/<

-

losofie e segnatamente alle pag. 497, 198, 503, 505, del 1. vol. si

stal>ilisce la necessita di una certezza indipendente e anteriore ad

ogni evidenza dimostrativa ,
e che o proprieta di quella attitudine

intellettuale che si dice senso comune. Similmente alle pagiae

510-519 v. 2, s' imprende 1'anaiisi della certezza propria del sen-

so comune
,
e si arriva alia medesima conclusione a cui giunse il

Costa, cioe che la certezza volgare non si diflerenzia dalla evidenza

filosofica se non per una consapevolezza e distinzione minore degli

elementi ohbiettivi che la compongono. Della quale dottrina l'u falta

pag. 434 e segg. un' applicazione alia quistione rilevantissima della

pena di morte. Anzi il motivn sless(upel quale lo scrittore insisle

su questo teorcma e il. medesimo che ci ha persuasi a ribailin' |>iu

volte simiplianti verita. Ho creduto . >on sue parole , di Irattare

1 Pat . 7. 2 Pay. H.



questo leorema come un vero e grande preliminare alia lilosofia

della religione ; e confido che me ne sapranno buon grado i veri

K sapienti oggi soprattutto , quando e giustamente si teme e poco

prudentemente pure in Francia si esagera 1' abuso del metodo

<( Cartesiano '
.

Godiamo di fare quest! ravvicinamenti perche e hello il poter

confortare le nostre dottrine con 1'autorita di un si dotto scrittore

qual e il Costa, ed eziandio perche deve riuscire di non poca conso-

lazione a tutti ibuoni il vedere che gli scrittori vertmente cattolici

della riostra penisola s' accordino generalmente in quelle opinioni

iilosofiche le quali sventuratamente dividono i dotti di altri paesi con

detrimento non lieve della scienza e della fede.

II secondo teorema stabilito dall'A. e il seguente:

La divinild della religione callolica e uno di quei veri che indi-

pendentemente dalla fede divina e umana possono e debbono amn^et-

lersi innanzi e senza dimoslrazione: e quando questa ti voglia, si pud

con two assai breve analisi riyorosaniente conchiudere 2.

A mettere in sodo la prima parte di questo teorema lo scrittora

abbozza a gran tratti la fisionomia del cristianesimo, delineandone

la natura e lo scopo, I

1

origine, i progressi ,
i trionfi ,

la perenuita

in un mondo che per indole gli e neinico e con ogni ragione di

ostacoli ne attraversa le conquiste ,
in somma porge della Chiesa

esistente sulla terra quella nozione che pu6 e deve possederne qua-

lunque fedelesufiGcientemente istruito nella sua fede, e poi dimanda

se e possibile il non riconoscere in quella un' islituzione divina , la

vera Chiesa di Cristo, la conservatrice delle verita rivelate. E a ren-

dere piu sentita questa conclusione con una comparazione,a prima

vista singolare, fa toccare con mano, che per noi abitatori di Roma

non & piu certo che questa Roma da noi calcata e quella del Re ,

dei Consoli, degrimperadori, di quello che sia certo per un feilele,

che la Chiesa in cui vive e la sposa immacolata di Cristo. Da que-

sto inferisce che : La feds d' ojni caitolico anche idiola, ma islruilo

1 Pag. 8. 2 Pag. 56.
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ntfftcitntementf nflla nta religion* ,
f tm outquio ragionerolt alia

parola di /> . r non una stupida acquitscenza dtt inffjnamrni

de/r uomo 1.

La seconda parte del teorema ad essere dimostrata esige 1 . Che

si provino divini i lineamcnti suoi proprii coi quali la storm ce la

rafligura nel corso dei secoli: 2. Che si provi la veracita della sto-

ria che ce ne trasmette la conosrenza. A oorrere il primo aringo

speditamente I'A. fa larghissimc rono'ssioni agli avversarii intorno

alle prove dedotte dai miracoli, dalle profezie ,
dai martin

,
dal-

I' unita della fede, dalla stabilita della gerarcliia , e rio non ostnnte

da questi caratteri eonsiderati al lioco barluine deirincredulo trae la

dimostrazione della divinitn della (lliiesa, niettendo 1'avversario nel

bivio inevitabile o di essere scettico ed ateista, o credente e cattolico.

La verita storica poi di tali caratteri vien messa in sicuro pro-

randosi con evidenza che nessuna nazione pu6 esser tanto certa dei

tratti principalissimi di sua storia . quanto noi siamo della verita di

quei caratteri onde la Chiesa da ogni altra societa si distingue.

Per tal maniera la divinita della fede cattolica non solo e manife-

sta al popolo senza la dimostrazione, ma e tale ancora per le per-

sone colte
,
e innanzi la dimostrazione e dopo di questa , quanto

pu6 esserlo qualuntjue primaria verita dell' ordine naturale me-

desimo. E quindi la incredulita e 1' eresia e tanto in chiunque di

t noi cattolici inescusabile , quanto lo era p. e. alquanti lustri ad-

dietro Tateismo empirico francese 2.

Da questo vero fondamentale trae I' autore una seguenza di bel-

lissimi corollarii intorno air infallibilita della Chiesa docente . al-

Tautorita e valore della divina Scrittura, ai motivi di credihilita, al

potere legislative dei sacri Pastori, alPinfluenza esercitata dall'inse-

gnamento cattolico sopra la vera civilta e sopra la filosofla specula-

liva e pratica ,
ed allre numerose osservazioni dirette a chiarire le

relazioni della Chiesa coll'uomo, e a rimuoverc le diflicolta piii
trite

che dai libertini si avventano contro di lei.

!Pg. 5. - JPag. H2
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Fermata cosi immobilmente la divinita del cattolicismo, opportu-

namente soggiunge 1'A. il metodo facile e sicuro che dee tenere il

cattolico per ischermirsi dalle obbiezioni, e scrbare puro ed intcro

il tesoro della divina parola. Questo metodo c contenuto nel I

teoreraa enunciate come segue :

Le verita che quanlunque bisoynose di prora si possono nondime-

no e si debbono anche indipcndentemente dalla fede divina ed umana

ammellere innanzi e senza la dimostrazione, possono e debbono pure

rilencrsi a dispetto di qualsivoglia contrario argomento: e quando se

ne desideri la scienza, non debbono di diritto essere risohite allre ob-

biezioni fuori di quelle che militano conlro le prove a cui la verita

viene appoggiata. I quali criterii meglio che altrore valgono nell apo-

logia della callolica religione
*

.

Delle tre parti onde consiste questo teorema, la prima non e che

un legittimo corollario del primo teorema: poiche la verita non po-

tendo contraddire a se medesima
,
se alcune proposizioni debbono

ammettersi con ogni sicurezza indipendentemente dalla dimostra-

zione,emanifestissimo che debbono pure ritenersi non ostante 1'op-

posizione di qualunque argomento ; poiche lo sciogliere le difficolta

che militano contro un vero qualunque e solamente possibile a co-

lui che per dimostrazione lo conosce, cioe ne vede distintamente le

ragioni intime da cui rampolla.

Per la medesima ragione e infallibile la seconda partedel teorema:

che una verita solidamente dimostrala non si deve mai abbandonare a

motivo di obbiezioni edilJicollaestranee agliargomenli da cui essa e so-

stenula. Ma oltre 1' intrinseca sua evidenza
,
e quindi \" uso conti-

nuo che ne fanno i matematici nella scienza delle quantita, la neces-

sita di questo assioma e tale che
,
se per un momento si rimuova

,

vacilla tutta la filosoGa e lo scetticismo sara inevitabile. La qual co-

sa dottamente comprova il ch. A. con esempli ricavati dalle scienze

naturali, metafisiche e morali.

i Pag. 434.



DELLA STAMPA ITA LIANA

I.e due prime parti di
|'

:>'ma ven-ono poviu applicato

alia religione. cattolica, sia col dimostrare, che la verita del cattoli-

cismo non teme!id il paragonc con qualunque sia piu certa verita

di qurlle die devono ammettersi indipendcntemente da dimostra-

tionc, conic sarebbe p. e. la cognizione naturale dell'esjstenza divi-

na, de\e al pari di ogni altra ritcner>i a dispetto di qualsiasi contra-

rio argomento: sia collo stabilire In suprfmnzia lo-jiea della verita

rivelata. che non paventa i progress! delle scien/e lisielie sperimcn-

tali , e sola nell' universale naufragio di ogni verita speculative e

morale 6 quasi Stella polare valevole a scorgerci nelle indagini fdo-

sofiche e politiche. Quivi 1' A. fa vedere come (juesto teorema P

ristretto ai soli cattolici e non compete ai protestanti, e come questi

sono costretti a cancellare dalla loro fede tutti i misteri confermando

con cio la divinita della (llu'esa cattolica nella quale sempre furono

insegnati. Bellissime sono le osservazioni storiche e fdosofiche fatte

quivi intorno alia intelligibilita dci misteri naturali e soprannaturali,

benche possa parere Iroppo universale quella proposizione, che il mi-

stero e propriamenlc parlando relative* di .SHOT natitra enon assoluto i
:

potendosi forse da queste parole prese nel senso del precedente di-

scorso conchiudere. ('he co'pro^rcssi speculativi tutti i veri soprara-

zionali e misteriosi diverranno intejligibili : consegueuza die credia-

iiio aliena dalla i unite dell'A.

Da poi in tre corollarii ed uno scolio dedotti dalle precedent!

verita espone 1'A. il metodo con eui ogni cattolico dee governarsi e

nei dubbii che gli sorgono in mente contro alia sua fede e nelie dis-

pute a cui intorno al medesimo argomento fosse provocato da altri.

Del (juale metodo egli medesimo fa I' applicazione rispondendo alle

obbiezioni che possono militare contro il processo dimostrativo da

lui seguito in quest'opera, e mostrandole tutte non pure vane, ma,

a chi ben intende, piultosto opportune a raffermare 1' apologia cat-

lolica che a crollarla. Terminato con ci6 sostanzialmente il suo la-

voro vi pone compimento porgendo con grande sagacita . senno e

1 I'a,;. !
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chiarezza la soluzione di una dilficolta che suole frequentemente

proporsi dai moderni e riesce pericolosa per molti e in particolare

alia generosa ed incauta gioventu. Essa e quella die si trae dall'au-

torita di tanti uomini celebri per valor d' ingegno e vastita di coirni-

y.ioni, i quali, sia nel protestantesimo, sia eziandio nel cattolicismo

si mostrano avversi o poco ossequenti all' autorita infallibile della

Chiesa. Noi non vogliamo indebolire compendiandolo il magni(ico

ragionamento dell'A. e invitiamo i nostri lettori a gustarlo in fonte

promettendo Joro che non si pentiranno d'aver dato qualche giorno

allo studio di questa utilissima operetta. Qui ci contenteremo di

riferire un tratto in cui 1'A. a buon diritto diniega la preponderanza

scientifica della scienza eterodossa sopra la cattolica
, dopo d'avere

stabilito il primato della filosofia morale e razionale sopra la filosofia

naturale. Gerto ,
dice egli , agli studii metafisici a contare dalla

ristaurazione in qua non sono mancati uomini di quel valore che si

e ammirato nei cultori della fisica
,
matematica ecc.

;
e pure i pro-

gressi ne sono stati tanto inferiori , e tale e stato 1' empirismo e ra-

zionalismo che se n' e raccolto (in grazia anche dell' eresia alia cui

ombra e>cresciuta in gran parte la filosofia moderna) ,
che uomini

grandi dubitano oggi del valore stesso del nuovo metodo sperimen-

tale introdotto in argomenti cosi diflicili e delicali
,
come son quelli

della metafisica e della morale. E qui non vi e confronto che regga

tra la filosofia secolaresca e la cattolica cresciuta cioe ed educata

sotto il magistero della Chiesa. Perche laddove in mezzo al tumulto

del secolo ha percorso vie assai lubricbe, e spesso e caduta in orri-

bili precipizii ,
cosi che in seno al protestantesimo i professori sal-

gono oggi gravemente in cattedra a parlarci del gran niente della

filosofia, della quale cercano perci6 il punto d'appoggio su cui possa

stabilirsi, i dotti cattolici lavorano invece per accrescere nuove ric-

ehezze a quella filosofia
,
che inaugurata dai greci ,

e nobilitata dai

Padri e teologi della Chiesa e divenuta una grande matrona appunto

perche stata ancella della fede. E qui sono grandi non pure iclassici

antichi , ma e i teologi scolastici ammirati e usufruttuati
, special-

mente nelle verita teologiche ed etiche, dagli stessi scrittori prote-
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ti piu ragsruardevoli , e grandissimi sopra gli altri sono i poriri e

della Chiesa ,
che oolla M icn/a eoctesitstica ban promosso

aurora la tiios,,1ia ad mi'allr//a in. paraluli- si- -i lia nunanlo alki

vigoria ddla |rnila/iom> . alia diflicolta d<*i tempi ed alia unita t-d

fategrita ill dottrina *
.

hi questo brieve saggio , e dalla incompiuta sposizione fatta da

noi dclla tessitura di (juesto libro, megjio che dalle lodi chc se tie

potrebbero fere ne intenderA ciascuno il valore intrinseco e I' op-

portunissima pubblicazione. I. A. ci la sa|n>re <-li- questo scritto e

partc di un' opera maggiore, e obe come lo pubblic6 nella presente

forma prr porgre agli educatori dclla gioventu un metodo sodo e

spedito per addottrinare le mcnti de' giovani neila verila importan-

tissirna di nostra fede, cosi fra poco spera di dare un breve conipen-

dio di questa apologia ridotto a forma soolastica e proporzionata

all' inse^namenlo dolle scuole. Noi ci auguiianio di veder presto fatti

di pubblica ragione i due nuovi lavori, e frattanto esorliaino chi pu6

a favoriro la diifusione e lo studio del presente , dal quale non poco

Ttntaggio ricavera la crescente generazione.

II.

Les Poetes Franciscains en Italie an treizieme sitcle par A. F. OZA-

N \ M acec un choix des petilfs (leurs de S. Franfois traduitcs de

I'italien. Paris. 1832.

Niuno dovra prendere meraviglia ,
se Ira le riviste dejla stampa

italiuria diamo luogo a questo libro francese. L' opera fe tutta italia-

na e veracemente italiana per Targoinenlo : i Poeti Francescani in

Italia nel secolo XIU ed una scelta de
1

Fioretti di 5. I rancfsco

tradotti in lingua francese. L'autore poi non acquista per la prima

volta il dritto alia riconoscenza degl' Italiani. Sono pareccbi anni

ch'esso pubblic6 (nel 1839) Timporlanteedapplaudita opera: Dan-

te e la Filosopa callolica nel secolo XIII
, la quale fu tradotta

1 Pag. 203, 264.



336 K1VISTA

riprodotta in
piii

citta d' Italia. La pubblic6 di nuovo uel 184i> cor-

retta , aumentata e seguita da Nuove riccrche inlorno alle sorgenti

poetiche della Divina Commedia *
. Di& ancora in luce un volume di

Documenli inedili per servire alia sloria Idleraria d' Italia, (/</// \ I II

scnilu [mo al XIII, con ricerche sopra il medio evo iluliano
, ed una

importable dissertazione sopra le scuole e I' islruzion pubblica in

Italia ne* tempi barbari. Finalmente coll'opera, clie al presente an-

nunziamo, ci ha lasciato una nuova pruova
- del suo aifelto per le

nostre lettere e per la nostra religione.

Nella prefazione del libro il ch. Autore mostra la sqa predilezione

per quella porzione d' Italia
,
che comprende la Toscana, 1' Umbria

e qualcbe parte vicina , ove ne' tempi di mezzo
, tuttocbe fra il

sangue e le passioni politicbe, raggio per tre secoli il piu vivo splen-

dore della santita cristiana. Questa terra classica della santita di-

K venne pure quella dell' arte cristiana. Le tombe de
1

servi di Dio

furono tanti semi che penetrarono il suolo e rfe fecero sorgere

de' monumenti. La fede, che trasporta le montagne, innalz6 le

cattedrali, montagne di marmo, tutte scolpite, tutte dipinte, tut-

te risonanti del canto degl' inni. E qui son rammentate con

amore le vecchie glorie cristiane ed artistiche di Firenze, di Pisa ,

di Siena, di Orvieto ecc. Ma in Darticolare si mostra FA. commosso

dalla visita che lece ad Asisi, alia patria del poverel di Dio, la quale

da un tanto figlio riconosce tutta la sua gloria e 1' ammirabile sua

basilica, e riposa sotto il suo patrocinio. lei trovo la memoria del

Santo
cogt viva, come se il di innanzi egli fosse morto, lasdando alia

patria la benedizione, che tultora si legge sulla porla della cilia.

II bisogno di venir quanto prima al soggetto proprio di questo

libro ci vieta di trattenerci nel primo capo ,
che tratta con molta

erudizione della poesia popolare in Italia prima e dopo S. Fran-

cesco.

1 Intorno allc due edizioni di questa opera si possono vcderc due articoli

negli Annali delle Scienze Religiose: Roma. Serie I, Vol. X, Fasc. XXX; Se-

rie II, Vol. II, fasc. IV.

2 E sventuratamente 1' ultima.
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M La pocsia italiana, <li< ,- il -i_. Ozanam, come ogni poesia, de-

ri\a da tliK- Mirm-nti. I'una M-iiMiali', I'altra rdi^iosa, die tnescono

lalvoltu le loro acquc. ma .l.-llc quali possono seguirsi le coi :

distintc da' primi trmpi lino a noi. I primi vcrsi italiani li tro-

viamo in Sicilia alia corte di Federico II
, grande e cattivo impe-

ratore. Ivi comincia la vena troppo feconda, che corse nelle novelle

non meno che nelle commedie e ne' drammi pastorali del vecchio

teatro italiano. Avventurosamente p-r 1' Italia, anche la poesia cri-

stiuna si vede qui corner copiosa dal poema di Dante lino agl' Imii

del Manzoni. Ma non si sa forse abbastanza da quali eminenze di-

scenda questo fiume. Secondo il nostro A. dobbiam cercarne il fon-

te ii'ir Umbria: in questa pittoresca ,
salubre e feconda regione,

aH'oriente delta bella valle soltoposla, dalla /er/i/e cosla d'aUo moti-

le, presso laxulla del voluttuoso Properzio, nacque il cantore cele-

ste dell'amor santo.

S. Francesco dalla Prowidenza dotato d'acuto ingegno ed'anima

inirabilmcnle poetica ebbe dall' educazione qualche tintura di let-

tere classic-lie, e con una sufliciente cognizione della lingua lutina

ritenne uno straordinario rispetto per le lettere. Ne abbiuro questo

sentimento dandosi tutto a Dio. Incontrandosi nel caminino in qual-

che frammento di scrittura, lo raccoglieva, temendo non si calpe-

stasse per avventura il nome di Dio o alcun passo trattante di cose

divine ; ed interrogate da un <K- suoi perche similmente racco-

gliesse gli scritti de'pagani : CoUe letlere, rispose, si compone il gJo-

riotitsimo nome di Dio. Cib ch' i di buono in quesli scritti non ap-

partiene ai pagani o adaltri uomini, ma.so/o a Dio, da cui r mjni

bene *. E in vero, aggiungeil nostro A., tutte le letterature sacre

e profane, die altro sono se non caratleri , co' quali Iddio scrive

il suo nome nello spirilo umano
,
come lo scrive ne

1

cieh* colle

stelle? Nella prima gioventu di Francesco le idee cavalleresche

del suo secolo fervevano nella sua testa . destavano le sue brame,

1 f i/i , Uttrrne stint cs qtiibut romponitur glorioiitsimum Dei nomen. Bo-

num quoquc quod ibi etl. non pertinet ad paganot, tiequt ad aliquot hominet,

ttd ad tohtm Deum, ruins etl bonum. THOMAS i>i < i i \M> Vita S Franc. \

Smell, vol. l\. 22
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oil occupavano i suoi sonni. II figliuolo di Pietro Bernnrdone, anco-

ra ignaro della sua vocazione
,

si sentiva nato a tutt
1

altro che *d

essere senza piu un mercantuzzo di Asisi. Gia santb e padre di

numerosa famiglia ,
non obblkS queste idee

;
e 1' online de' Frati

Minori era a
1

suoi occhi come una cavalleria errante , consacrata

alia gloria di Dio, al sollievo degl'infelici, alia riconciliazione de' ne-

mici. Per lodare i piu fervorosi e santi de' suoi discepoli : Qwtti

sono, diceva, imiei paladini della tavola rolonda. Da buon cavaliere

si rese all' invito delle crociate: passo il mare, raggiunse resercito

de' Cristiani presso Damiata, e piu ardito di tutti quo' prodi ooperti

di ferro
,

il cavaliere del Crocifisso inerme
,
scalzo e cinto di fane ,

Nella presenza del Soldan superba

Predico Cristo e gli altri che 'I seguiro 1.

II cavaliere mondano aveva una reina de' suoi pensieri, cui con-

sacrava i suoi servigi e il suo cuore. Francesco ebb pure la sua;

ma quella ch'egli am6 tanto e per cui tanto soffri fu una sposa ,
la

quale agli uomini suoi piacere quanto fa la morte o , per parlare

con Dante, fu tal donna, a cui, come alia morte, Le porte del pia<Mr

nessun disserra 2. I^a poverta era Toggetto del suo piu tenero amo-

re: ora la chiamava rnadre
,
ora sposa , ora signora. Di lei inteti-

dendo diceva che della sposa che bramava non si era ancor veduta

altra piu nobile, piu ricca e piu bella
,
e le sue sponsalizie con tal

donna, scrive un altro dotto straniero 3^ furono celebrate per le tre

maggiori potenze dttlla terra, la poesia ,
1' arte e T eloquenza ,

da

Dante, da Giotto e dal Bossuet.

Nulla mancava al perfetto cavaliere
,
se egli valeva ancora a ce-

lebrare pootando e cantando i pregi della sua donna. S. France-

sco non era punto nimieo d-;ll;i po;;sia ,
amava la musica

,
e i stioi

hiografi lodano la sua voce forte e dolce, chiara e sonora *. Non

\ DAMTE Parad. XI. 2 DA>TE : ivi.

3 CHAVIN DE MAI.AN Histoire de S. Franpot's <f Assist. C. III.

4 Vox eius vox vehement, vox dulcis, vox clara , voxyui tonora. THOMAS DC

CF.I.ANO. IX.
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1O veramente suoi versi in Ulr d.-llu poverla : ma t pena sa-

premmu dubilarc elT rJi 11011 ne rantasse. (iomunque sia , ci6 che

(qualunquc si fosse la linuua l<> stile in mi il dello ) di luicie resta-

to sopra questo argomento in prosa latina. basta a mostrarlo il can-

lore della poverta. Aprite, dice il sig. ()/anam, tutti i poeti dei tempi

di M< . /MI/I n trovfi-flf canto piu unlilo, parole piu infi<nnina-

ledi qufsta preghiera del penitente di Asisi. Eccone alcuni luoghi.

Gesii, mio pio Signore , miserere di me e della inia signora, la

poverta; ch'io ardo del suo amoiv . ne senza lei trovo riposo. . .

a da tutti e eaeciata e dispregiata, essa reina delle virtu: sedu-

ta sul letamaio, si lagna che i suoi amici I'lianno spregiata e se )e

son fatti ncmici . . . . Tu lasciasti le angeliche sedi e venisti in

> terra a sposarla per avere da essa tutti i figliuoli della perfezio-

ne . . . Essa li fu Gda compagna nella stalla e nel presepio , e te

conversatile nel mondo cosi ebbe suo, che non avesti ove posare

la testa. E nella guerra della redenzione
,
nella pugna della pas-

sione
,

ti fu sempre a lato quasi scudiere inseparabile : fuggivano

i discepoli ;
essa non mai ti lascio .... La stessa madre tua ti

fu
,
e vero . sempre fidissima ,

e prese parte a tutti i tuoi dolori ;

i ma quando tal madre, per 1'altezza della croce , non poleva ab-

bracciarli, la poverla piu che mai strettamente a Te si strinse. . .

v
I a die opera die a Te languenle per sete mancasse pure un

sorso di acqua . . . . Ne' casti amplessi di questa sposa spirasti la

grand' aniina .... Oh chi non amera sopra ogni cosa questa si-

gnora, la Poverla !

Mi si permella una digressioncella ,
se pure e tale. noto a lutti

il bell'elogio di S. Francesco, che Dante pone in bocca a S. Tomma-

so d' Aquino , e nel quale principalmenle si parla degli amori di

S. Francesco e della Poverla (ParadisoC. XI). Ivi aflermandosi cio

che niuno conlraslera) alia poverla niun argomenlo esser valulo per

trovare amatori Ira gli uomini, dice il poeta :

Ne valse esser coslanle ne feroce,

Si che dove Maria rimase giuso,

Ella con Crislo salse in sulla croce.
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Sembra manifesto che Dante abbia tolto questo pensicro dal Santo
,

di cui tesseva 1' elogio
1

;
e ben 1* avvis6 1' illustratore de' Canlici di

S. Francesco ilSacerdote Francesco Paoli 2. Quel grande animirato-

re ed encomiatore di Dante, che fu Antonio Cesari, non si trovo con-

tento di questo passo ,
e gli parve vederci alcune sconvenevolezze,

Pare cbe 1' illustre scrittore non sapesse o non rammentasse
,
cbe

quel pensiero e tutto del grande amatore della Poverta: altrim

io penso, ne avrebbe fatto motto, ed avria commendato il suo Dante

almeno dell' avere, nell' elogio della poverta e di quel suo mirabile

amico , calcato T orme impresse da cotanto amante. Ma udiamo

queste sconvenevolezze. Prima
$
Dante pone qui paragone tra la

Poverta personificata per figura, ed una vera e viva persona, co-

me e la Vergine Maria
;

il che non pare troppo ben pensato ;
da

cbe tra que'due termini non pu6 essere alcun ragionevole e giu-

sto ragguaglio 3. Questa censura piu che sul poeta cadrebbe

sopra il Santo, il qualein prosa fa il medesimo paragone, e piuespli-

cito avea fatto prima un simil ragguaglio tra la fedel Poverta e i di-

scepoli di Gesu, chenella passione fuggivano o negavano il Maestro.

Cotali paragoni arditi ed inaspettati sarebbero invero sconvenevoli in

una argomentazione da scuola; ma come pensieri poetici, usati con

1 Credo opportune trascrivcre una partc della preghiera latina. Domine le-

su. . . . diim ad bellum nostrae redemptions acf-ederes, te (paupertas) est co-

mitata fideliter , et in ipso passionis conflictu individuus armiger astitit , et.

discipulis recedentibus, negantibiis nomcn tuttm, ipsa non discessif, sed te rum

toto comitatu suorum principium , fideliter sociavit. /mo, ipsa matre propter

altitudinem crucis (quae tamen te tune fidcliter coluit et affectu anxio tuis pat-

sionibus iuncta fuit) ipsa, inquam , tali matre te non r-alente contingere; do-

mina paupertas cum omnibus suis penuriis , tamquam tibi gratissimut domi-

cellus, te plusquam unquam fuit strictius amplexata, et tuo cruciatui praecor-

dialius iuncta ... V. S. Francisci Assis. Opera omnia, postillis illustrata . . .

opera ct studio H. P. lOANNis DE i.\ HAVE .... Pedcponti prope Ratisbonam

1739, pag. 19.

2 Cantici di S. Francesco di Assist (testo di lingua) illustrati da FRANCE-

SCO PAOLI Sacerd. dell'lstituto della Carita. Torino 18 i3, pag. 52.

3 Bellezze della commedia di Dante Alighieri. Dialoghi d' ANT. CESAKI P.

D. O. Paradiso. Verona 1826 face. 205.
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o o in prosa , io non oserri ripren-

drrli, tir li m'do assai ran i !tt>ri d'amorc. !.< altiv npposi-

/ioni ild i

coftapendiano in qu^ta. die Hanlc, per innal/are

la povcrta, abbassa ijui
la YITLMMC, il rhe non e Iroppo benfatlo, ed

a torto T abba<si. In vcro in che menomo Mnrin , rimnnftido al piV

deUa rrocf? o dovea forte allrcst ella, o potea xalir sulln croce ? non

credo. Queste censure non possono caderc sopra S. Francesco , il

qtialo ospressamente dicliiara perfettissimo 1' operar della Vergine

durante la passion del ii^liuolo (quae it tnnc fideUtcr cohrit el afltctu

> tuts passionibm iuncta fuH,) come pure che essa (propter alti-

tudiiiem crum) non poteva giungere al contatlo del suo Gesu. Danti-

viTaincnte nella sua brevilocjuenza lascia il fianco scopcrto a quel-

T accusa, e rcsta dietro dal suo santo esemplare. Si sarebbe abba-

stanza coperto ,
se avesse scritto che la Poverta salse con Cristo in

sulla croce. (juando a Maria fu forza restar giuso. Per allro mi par

giustizia supporre che questo per Tappunto sia il vcro intendimento

di Dante, non essendo cagione di sospettare, ch'esso punto volesse

altcrare il concetto che imitava
,
e del quale divinamente celebrava

I'autore. Tanto piu che il poeta teologo nel suo poema ,
ma princi-

palmento nolla cantica del Paradiso, ci si mostra divotissimo della

Donna del cielo. ch' ei sempre e mane e sera invocava *
;
e nel finir

del poema ^
pone in bocca a S. Bernardo una orazionealla Vergine

Madre, la quale, se crcdiamo al Cesari, r veramcnle derjna di 5. Rrr-

nan/o; o piulloslo dell' Arcangelo Rafraele, e nella quale oj/ni parola

/ ijrnridn di concetti d'infinilo onnre alia Vergine 3.

K tempo di venire ai cantici volgari del Patriarca Asisiate. Suol

trovarsi ne'grandi spirili e squisitamente poetici, un grande amore

della natura . una come simpatia con essa. Ma se questi sien sanli .

allora questo amore 6 verace e perfetto : 6 un uscire di se, un consi-

derare tutto il creato con disinteresse e con rispetto, e cercare in es-

so non vani diletti ma lezioni. Tale era quello del grande Archiman-

1 OAMTE Parad. XXIII. 2 Pared \X\III.

3 Op. oil. Vol. Ill, face. 260.



342 Rl VISTA

drita , di cui favelliamo. Un giorno ordino ad un suo compagno di

scrivere, ed inton6 il cantico del so?e, il quale bram6 che i suoi frati

imparassero a memoria e recitassero ogni di. Krco le prime strofe.

Altissimo, onnipotente, buono Signore, lue son le laudi, la gloria,

1'onore ed ogni benedizione A te solo si confanno e nullo

uomo e degno di nominar te.

I .ai.d.iN > sia Dio mlo Signore con tutte le creature specialmenle

messer lo frate sole. il quale gioma ed allumina nui per lui,
-

ed ello e bello e radiante per grande splendore, e di te, Signo-

re, porta ogni significanza.

Laudato sia, mio Signore, per suor luna e per le stelle, quali 2

in cielo hai formate chiare e belle.

Laudato sia, mio Signore, per frate vento e per acre e nuvolo e

sereno e ogni tempo per le quali dai a tutte creature soslen-

tamento.

Laudato sia, mio Signore, per suor acqua, la quale e molto utile

e laudabile e preziosa e casta ...

Questo canrtco, benche non sia propriamente in versi, non e in-

degno del nome di cantico, come tanti de'libri santi o ecclesiastic!,

che son detti cantici e s' intuonano nelle chiese : ne manca di un

certo numero e di rime ora perfette ora imperfette. Secondo il Per-

ticari in questo can tiro hanno gl'Italiani un'immagine di quello chei

Latini dissero numero salurnio. In questo breve poema ,
al dire del

sig. Ozanam, si trova tutta 1' anima del santo autore : si sente come

un'aura di quel paradiso terrestre dell' Umbria, ove il cielo e cosi'do-

rato e la terra cos* ricca di fiori. Quel frate sole e quella suor luna

non debbono dar fastidio
;
che un' umil creatura pu6 ben dire fra-

telli e sorelle tutte le opere del comun Creatore. II Perticari , che

Ci6 avverti , disse pure che non leggiamo scritture di tempi cow

remoti che sieno piu castigate di questa , e che won ri e wee
,
non

forma che non sia della piu corrctla e Candida lingua.

1 Le stain pe hanno : i/ quale in cielo le hai formate. II relative quale rife-

rendosi in tutte le altre strofe alle creature, l>o creduto poter lasciare 1'trtico-

lo t /, senza decidere qual sia la vera lezione.
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Che se dopo questo renerabile salmo prenderemo a leggere an-

<-he i versi d' esso Beato, vedremo com' egli anche poetando ado-

perassele piu nobili e pure forme. Sono andir <jin-ste parole

autorevoli del citato Perticari 1
. Quest i versi consistono in due can-

tici altissimi
,
dettati

,
a quel che pare ,

dal Santo dopo ricevute 1ft

sacre stimulate, in esaltazione di quell'amore il quale loavea trafit-

to. Ci vedi I'uomo ebbro di tale ainore. die di sempre nuove frecce

il vime saettamlo. Si lairna con l)io a modo d' irmatnoralo : sospira,

brania, e quasi respinur |ara If I -rile, die il vengono consuman-

do : e poscia , oppresso da maggior forza , si da vinto ed esclania :

Preso d' amor non faccio renitenza;

Data MI e la senlenza,

Che d'amore io sia morto;

N^ voglio altro conforio,

Se non morir d' amore.

Quindi non pu6 gridare altro che amore, e Gnalinente conclude;

Cesii speranza mia,

Abissami in amore.

Aiicora un saggio della poesia dell' Amor divino.

Credevami le genti revocare,

Auiiri. che M>U faor di questa via.

Ma clii e dalo p'u'i non si pun dare,

Ne servo far dit fugge signoria.

Nan/.i la pielra si potria mollare,

Che I amor, die mi tiene in sua balla.

Tulla l.i \ >-
'

i mia

1)' amore s' e iufocala,

I' i nl. i. 1 1. 1 -1. inn. i !..

(li mi torra I' amore?

1 Dell'amor putrio di DANTE del *uo libra inlomo it coifcure

227 e seg.
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Foco ne ferro non la puo partire.

Non si divide cosa tanto unita.

Pena ne morlc gia non puo sal ire

A quell' altezza dove sta rapila:

Sollo si vede tulte cose gire,

Ed ella sopra tutte sta aggrandita.

Nei quali ultimi versi sembra al Perticari, che alcuna parte ri-

splenda tanto, che bene possa chiamarsi <T oro.

II primo di quest! due infiammati canti comincia : In foco amor

mi mise : contiene dieci strofe
,
ciascuna di sette versi , oltre il ri-

tornello. II secondo (Amor di carilale) ha trentasei strofe di dieci

versi ,
oltre quattro versetti d' introduzione. II primo fu tradotto

in versi latini da Enrico Chifielio letterato di Anversa, e il secon-

do in versi pure latini di vario metro da Giacomo Lampugnani Mi-

lanese, d. C. d. G. professore che fu nel collegio romano 1.

Ma questi due cantici sono veramente di S. Francesco ? A lui gli

attribuisce S. Bernardino da Siena e dopo lui assai altri: e veramente

lesentenze, gli afletti, le allusion! a niuno meglio che ad esso si

convengono. II ch. D. Francesco Paoli gia mentovato a lui li riven-

dica con buone ragioni ed autorita -. Alcuni gli altribuiscono al B.

lacopone da Todi e sotto il nome di questo ne cita la Crusca alcuni

versi. Ma questa sentenza non sembra probabile ed e validamente

confutata dallo scrittore teste lodato. La regolarita di questi com-

ponimenti e del numero delle sillabe e delle rime, e 1' industriosa

1 V. DE LA HAVE op. cit. pag. 57, 58.

2 11 TIRABOSCHI (Storia della Lett. Ital. T.IV, L.HI, ed. rom. 1783) aggiunge

la seguente nola (p. 345) a cio che avcva accennato sopra le poesie di S. Fran-

cesco. II P. I. Affo nella dissertazione : DC' cantici volgari di S. Francetco,

ha assai ben combattuta la comune opinione da me ancora a questo luogo se-

guila, ciofc che S. Francesco sia 1'autore degli accennati poetici cantici, ed ha

mostralo ch' egli veramente gli scrisse in prosa, e che furon poscia da qualche

altro posti in rima. La dissertazione del P. Affo s' i- fatla assai rara, ed i ch.

sigg. Ozanam e Paoli si dolgono di non avcrla potuta vcdere; ne chi scrive

questo articolo e stalo piii fortunato.
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I/I'M' ill
pi

i fiiiiu inn In In Iniflhau ilnl BI i (iinlii ili

stano per nltro il sospelto
t ! la matin abile di tin discepolo al)bia

ritoccato gli slanci impetuosi di alTetlo iinprowisiti dal maestro. Se

. potrebbr tal di- 'juel fra Pacifico, convertilo da

S. Fran
'

|>" inorte onoruto col titolo di Beato, il quale,

meiitre era ii.nno e poeta di mondo. era appellate il re de' versi; tan-

to piu clic si a -itma averlo S. Francesco talvolla incaricato di ri-

durre a ritmo piu esatto qtialchc cantico da lui improvvisato. Po-

trebbe ancbe fra Pacifico aver congiuuti c riuniti nel cantico se-

rondo pareechi brevi canti del sanlo suo Padre. Queste congetture

poco si dilunirano da quelle del sig. Ozanam. Soltanto egli sospet-

ta die il secondo cantico possa essere una parafrasi fatta dal B. la-

mp, me n ilia sua abbondanza e colla sottigliezza del suo tempo, di

un pensiero semplice e grande di qualcbe vecchio cantico di S.

Francesco; ci6 che ad altri 6 men verisimile , non trovando essi nel

discepolo quella gentilezza e delicatezza di pensiero e di frase che

ammirano nel maestro.

II ch. editore de' Canlici di 5. Francesco *
agli accennati ne ag-

giunge altri tre, i quali per altro non ci da come indubitati e cer-

tissimi parti di esso Santo. Gli ha tratti da un libriccino di ant i

-

che laudi e poesie, che in una postilla si dicono fatte per una mo-

nica di S. Chiartt non sapcndo lellere. Sicuramente non sono inde-

uni di tal Santo, del ijualc si legge che mandasse qualche lauda o

rantico a S. Chiara. Potrebbero esscre piii pensieri di S. France-

sco racconciati secondo le regole dell'arte dal suo Pacifico ? Se non

sono probabili quesle congetture, dovremo dire che di questo re

de' versi non conosciamo alcun verso.

I no spirit
o santamenle poetieo parve lasciato come in ercdita ai

I lati Minnri dal loro grande Archimandrita. Ci6 che era di caval-

leresco nel suo spirito e nel suo linguaprgio pass6 nolle tradizioni

de' figliuoli. Le allusion i o le metafore de'suoi discorsi divennero

come divise della sua spirituale famiglia: le litanie composte in suo

. Op. cit. pag. 94, pg. 153 e seg.
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onore lo salutano con titoli cavallereschi *. ^uesto poetico spirito

s' incorporo in alcuni e ne fece de' poeti.

II B. Pacifico cedette il posto a S. Bonaventura. Cinto della tri-

plice corona di filosofo, di teologo e di Santo, non ha esso sicura-

mento bisogno dell'alloro poetico. Ma la sua filosofia non *> nimica

della poesia: al ragionamento lascia la compagnia dell' immagina-

zione e dell'amoire, cio& delle due facolta che fanno i poeti. L'offi-

cio della filosofia & per lui condurre 1' uomo a Dio per tutti i gra-

di della creazione 2. Alcuni suoi opuscoli sono pieni di allusion! o

di simboli poetici e biblici: i titoli medesimi sentono del poetico.

Le sei ali de' Serafini. 1 selte cammini della eternita. V itinerarw

della mente a Dio. Nella leggenda di S. Francesco non si propone

che di narrare il vero con semplice stile: e pure quanto splendor di

poesia qua e la rifulge
3

! Allorch6 il Dottore, lo Storico
,

il Mini-

stro generale de' Minori ha bisogno di riposo, diviene il cantor del-

la Vergine. Egli istitui che i suoi religiosi invitassero ogni sera il

popolo a salutare Maria 4, nia non Iasci6 tal cura ai sacri bronzi.

In onor suo tento, per cosi dire, tutte le corde della lira cristiana ,

salmi imitati da que' di David
, seguenze popolari ,

cantici gaudio-

si e dolorosi. V e un poemetto latino in versi sillabici rimati di

ottantatrk strofe, ciascheduna di otto versetti 5. La ricchezza delle

1 S. Franci$ce, vexillifer letti Chriiti Equc* C'rt/ci/Sarf Auriga mili-

tiae nostrae.

2 Omites creaturae istius sensibilis mundi animum cuntemplantis et $apien-

tis ducunt in Deum aeternum, pro eo quod. . . illius artit efficientis , exemplan-

ti et ordinanlis sunt umbrae, resonantiae et picturae, stint vestigia et simulacra

et spectacula. S. BONAV. Itin. mentis, c. 2.

3 L'A. pretermette le meditaxioni sopra la vita del Sah'atore , uniramente

percbe la critica moderna non ci riconosce la mano di S. Uonaventura.

4 Idem piissimus cultor gloriosae Virginit Matris lesv instituit ut fratrtt

populum hortarentur adsalutandam eamdem signo campanae quod post Compl*-

torium datur. Acta cauonuationis S. Bonav. ad calcemoper. T. Ml. Mogunliae

1609, pag. 790.

5 Ave, caeleste lilium,

Ave, rosa speciosa etc.



DKLLA STAMP* IT M.I A.I A 347

iniiiiagioi e coii-iiinta ad una semplicita di sentiment! f ad una

inii'inia (topolare, die sembrano dirci esser questo tin canto fami-

gliarc, drsiiiialo non al solo clem , ma eziandio al popolo, cui in

Italia era abbustanza conosciuta la lingua latina, sicche potesse in-

tendrrlo. Alruni hanno contrnstato I'autenticita di questo poemetto

e non 1'hanno creduto degno di tanto uomo. L'A. nostro non ama

si austera critica, e crede permesso ai grand! riposarsi talora dalla

loro grandezza rd iiupiccolirsi a pro de' piccoli. Egli se ne sta col

gran Corneille, che trovo queste stanzc degne d' esser recate in ver-

si francesi, anche per soddisfare, diceva esso, I'obbligo che tutti oft-

biamo d' impieyare a gloria di Dio almeno parte de' talenli ricewti-

ne. Niuno ha negate a S. Bonaventura la Corona B. llariae Virgi-

HI.N. mista di prosa e di versi rimati: vi sonodelie strofe non man-

canti di grazia e di armonia.

Forse, congettura il nostro A.
, dalla compilazione teologica at-

tribuita a S. lionuventura, e intitolata FascicuJarius, pu6aver trat-

to la prima idea della sua poetica descrizione dell' inferno Frate la-

i-uinino da Verona, il cui poemetto dell'Inferno, come pure 1'altro

del Paradiso, sono stati per la prima volta pubblicati da lui mede-

simo ne' Documents inedits. Sono trait i da un manoscritto della Bi-

blioU-ca di S. Marco di Yenezia: sembrano scritti prima del line

del secolu Mil. II dialetto patrio, in cui sono scritti, ha forse con-

tribuito a farli trascurare. Non sono capilavori: ma per ben giudi-

carli converrebbe farsi un uomo di qnel secolo ed avenie sott' oc-

chio le memorie, i costumi ed i disordini. Non mancano di qualche

passo energico, e sono quasi due prediche dirette alia fede ed alia

iinmaginazione de' suoi contemporanei. Sono come i primi raggi

d'un' aurora annuuziatrice del sole, chedoveva illumiuare le italia-

ne lettere col poema del sommo Allighieri. II sig. Ozanam non si

pensa d'avere in qutxti versi scoperto un nuovomondo, ma soltan to

una fofjlia degna d'extere riunita alia corona poetica delT Ordine di

S. Francesco.

de lacumino da Verona ci rammenta Frate lacopone da To-

di assai
|>iu celebre. Non possiamo tacerne . ma ne pure parlarnt
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stesanu'iito, die i confini a noi prescritti non eel consentono. L'A.

consacra due capitoli, che riempionO 108 pagine, il primo ad esso,

il secondo alle sue poesie. lacopo tientuletti, giovane di mondo,

immerso nelle vanita della terra, nelle briglie c ne' guadagni del

foro, non faceva presagire il penitente lacopone da Todi, V eroico

dispregiatore del mondo. La morte inaspettata ,
avvenuta per un

funesto accidente, della giovane e virtuosa consorte, cangio ad tin

trattol'uomo mondano nel piii fervoroso penitente; innamorato di

Dio,santamenteodiator di se stesso, avido di dispregi, non che spre-

giatore dell'onore e della gloria del secolo, parve ed era santamen-

Le impazzito e godeva d' essere avuto per tale. Ci6 fu sul punto di

chiudergli le porte dell' Ordine de' Minori: meglio conosciuto, gli

si aprirono, ma non voile ascendere al sacerdozio. Fu una specie

di Diogene Oistiano: ma simile al Cinico nella poverta, in certi sin-

golari spettacoli che di s& dava al pubblico ,
nel dispregio dell' opi-

nion popolare e nel libero riprendere quanto gli pareva riprensi-

bile, il rigido osservatore della morale evangelica lo super6 im-

mensamente per umilta vera e per amore di Dio e del prossimo.

Ma, ecco la doppia macchia di questa mirabil vita, egli comparisce

come testimonio nell'atto, col quale idue cardinali Colonna prote-

starono contro 1' elezione di Bonifazio VIII, e scrisse contro que-

sto Papa una fiera satira. Per altro e da avvertire che lacopone, po-

co conteuto di una ordinazione di Bonifazio, che gli pareva nociva

alia stretta osservanza de Minori, viveva in Palestrina, citta de
1

Co-

lonnesi, ove piu che altrove doveano correr le calunnie contra quel

Papa, d'aver ottenuto per inganno la rinunzia diCelestino e d'aver-

lo poi fatto uccidere. Si pensava egli dunque di operare e di scrivo-

re contro 1' usurpatore della sedia apostolica. Scomunicato e chiuso

in duro carcere, conobbe il suo fallo'e chiese a grande istanza ra->o-

luzione 1. Finalmonte assoluto e Uberato, torn6 fra i suoi, esanta-

mente vivuto e morto, fu poscia in Todi onorato del titolo di Beato.

1 Nel canto: Papa Botiifuzio /o porto il ttto prefazio. f ndl'allro: I'-

pastor, per mio peccato Posto m'ha fuor dell'ovile.
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la satira accennata le primo strolV NOIHI ilir, u- .1 Honifazio

\i\. ill. . e sono lo sfo^ . di 1111 zelo osagerato ed ingan-

nato, leultimc'son pnstrriori allesventurr nlla nmrtc di Papa Boni-

Afcto, e snivMirro IMI \ilc insiilto ad iin' infelin* vittima drll' altrui

sarriloiia iniquita. iVrriu mollo ri place la cimirHtura del noxtro A.,

chr alia po<>Ma di laroponc f.^s.-io fatte copiose a^iunte da' nimici

della memoria di Hnnifazio.

La poi'sia era nell'anima di Incopo hittora mondano, come la sta-

tu.i * in una ninssa di inanno. Lo scalpello toglie il soverchio del

maniio die nascondeva il concetto dell' artista: cosi nel dispn

lacopono. la grazia to^cliendo gl'invogli della sensualita, della vanita.

deU'amnrr .M lnni terreni, che ritenevano prigioniera T ispirazione,

apparve il poeta. Sciolto dal commercio del mondo , si trovava piii

da presso alia natura; amava di amor piu puro e piu veggente la

belta idcale, presente, comech6 velata, in tutte le opere della crea-

zione. Compose la seguenza latina Stabat Maler dolorom. La litur-

gia oattolica, scrive 1'A., nulla ha piu commovente di questo ofm-

pianto si mesto, e ad un tempo si dolce e si somplice nel suo latino

popolare: questa opera incomparabile basterebbe alia gloria di la-

copone. Questo ciudizio non parra strano se non a coloro che vo-

lessero giudicare del ritmo e della lingua di questi versi, prendendo

per tipo i metri e il latino di Orazio: sarebbe come giudicare di un

animale sul tipo di un altro. L' A. haritrovato e pubblicato lo Sta-

bat Maitr tpeciosa. rh'r il risrontro dell' altro, collo stesso ritmo e

colle medesime rime : si canta Maria non sul Calvario . ma nella

stalla di Hetlem: il codice lo attribuisce a lacopone 1.

Ma la lingua de* letterali era meno acconcia all' istruzione del po-

fpolo c all'umilta del penili'iitc.
il quale per lo piu prefer! il volgare,

non quello cbe Dante appclla^a cortigiano o iHustre, maquello delle

montagne dcH'Umbria: ondc il dettato dell'iimi! poeta riusci sovente

\ Bibliothcqvr nationals (ora ].nl>;i!ilnicnlr
toniata ad appdlarsi imptriale),

manusr. n. T78!>, f. 109. Ivi sono solto lo stwso nome, oltre qnrsle duf , Itr

cinque segucnze laline. Altri suoi vrrsi lalini erano tf* pnhM



m VISTA

incolto e plebeo : ondtmno, giudice il Perticari
, splende per mold

luoghi di molto ro 1
.

Queste poesie volgari , piu di dugento , risplendono spesso per

intrinseci pregi piu che per nobilta di stile o sceltezza di vocaboli ,

piii per immaginazione che per gusto. Le riduce il sig. Ozanam a

tre capi : i poemi teologici ;
certi come sermon i morali che son

chiamati satire
5
e i piccoli componimenti destinati o a rendere po-

polare qualche pensiero pioo morale, oacelebrare qualche festivita.

Nelle prime si trova una sublime tcologia mistica, la quale -talvolta

minaccia di dar negli eccessi, e conviene interpretare benignamente

qualche pia esagerazione. Le satire sono forti e vigorose ,
e se fla-

gellano i vizii del mondo
,
non risparmiano i chierici ne i religiosi.

Fra gli ultimi e una serie di poemetti per le principal solennita del*

1'anno, il Natale, la Passione, la Resurrezione, la Pentecoste, 1' As-

sunzione, e per le feste di S. Francesco , di S. Chiara e di S. For-

tunato protettore di Todi. Qualcuno sembra come un primo saggio

di ilnimniii sacro in lingua italiana. E tanto basti dello straordinario

poeta da Todi; che gia temiamo d'aver travalicati i termini . checi

eravamo prescritti.

Ci convien dunque pretermettere ,
non senza dispiacere , quanto

1'A. scrive intorno ad alcune chiese deH'Ordine Francescano, cioe a

S. Maria Gloriosa di Venezia
,
a S. Antonio di Padova, ad Aracoeli

sul Campidoglio Romano, ed in parttcolare a S. Croce di Firenze,

luoghi ove 1' arte cristiana troyo tante occasioni di esercitarsi e di

progredire.

Per la stessa cagione ci e forza eziandio di tacere del bel mazzetto

raccolto tra i Fi&retli di 5. Francesco, e che sono stati scelti e recati

in lingua francese, dice 1' A.
,
da una mano pin delicata della sua: torse

della sua degna ed ordesolata compagna?

1 Gli accadeiuici della Crusca dissero le cantiche di lacopone , cpisissim

di voci necessarie al Vocabtlario. E pochi in rent, aggiuiige il Perticari, piu di

o$tui ardirono allargare la lingua, e di varia ilirisn farla simile e sola. PER-

TICARI op. cit. pag. 240.
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Ma ii. ,n dnbbiamo lacere la dolorosa novella, die ci e giunta do-

po coinpito e gia conscgnato per la stampa il presenle artienlo.

Informal! ddlo slato infeliee della. saiiila del sig. O/aiiam. ave\amo

eQMKO il voto, di'e-li potesse. ravvivate le for/e, alfcticarsi ancura

per luughi aimi a pro delta religionr ad onore delta sua patria
<

.in or del la i instra. Non piacquc alia bonta divina esaudire i

\uii e lasciare pin a lungu tra noi quel raro esempiu di un

leUerato crisliano. Vedeudu die nulla ^li rcstava a sperare dal cli-

raa d'ltalia, si fe condurro a Mnrsiglia, ove sette di dopo il suo arrivo

rese 1' aniuia al Ci'entore , ricevuti coa pienissima rassegna/.io:

ardcnte pit-ta i Saoranienti d'Ha Cliiesa. Cio avvenne il di ottavo

dello scorso Setteinhre. La vila di Fl. Ozanani fu breve (circa -10

aimi ma plena. In sentire assai squisito si coinbiito in lui con una

grande istruzione, il dono della parola estemporanea co' pregi del

diligente scritlore . le indagini pazienti dell* erudito coll
1

immagina-

zione del f)oela. Debbe egli essere mentovato fra gli uomini straor-

dinarii e fra i pia utili dell' eta nostra: i pregi del professore e dello

scrittore cedono a queili dell'uomo virtuoso e del Cristiano. La sua

mde4ia, la carita. la roligione lo resero rispettabile a quant i il co-

nobbero. Se ne nioviinenti degli anni scorsi, egli si Iusing6 di ve-

dere 1' aurora di un bel connubio della religione colla liborta. I'illu-

sione nasceva Del suo enure religiosissimo ecaritativo dal non saper

Hare ne' suoi simili Iroppa malvagita ed ipocrisia. I mcmbri

del ooiisiglio dell' opera per la Propagazione della Fede , i fondatori

della Societa di S. Vincenzo de Paoli
,
onorano e compiangono in

lui uii segretario eloquente, un persuasivo oratore, un modello ed

una guida: peioccbe la carita era per Fed. Ozanam una seconda

esisteuza, tanto piena quanlo la prima . come scrive il ch. sig. Le-

iiumianl. die aU'illnslre delonlu ainico lia pagato un debito e solle-

cito tributo di lode.
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III.

// Opinione del 25 Setlembre e la Buona Novella del 23 Seltembre ,

ossia dell' opportunitd della sacra Congregazione dell' Indire.

>

L' ultimo decreto della sacra Congregazione dell' Indice pare I

ferito sul vivo gli Ebrei e i Protestanti di Torino. Gli Ebrei se ne

richiamarono sopral
1

Opinione, che e foglio (e bene che gl
1

Italian!

lo sappiano) scritto in gran parte da un Rabbino. I Protestanti poi

ne levarono le alte strida sopra la loro Buona Novella. cosa un

po' ridicola che laddove i Cattolici, pei quali e fatto il decreto, se ne

chiamano contenti e ci si sottomettono, se ne lagnino poi coloro

che non volendo obbedire alia Chiesa si mettono di per se fuori

della cerchia di sua giurisdizione. Gli e proprio il caso di Donna

Prassede del Manzoni
,
la quale si trovava avere cinque fiylie , nes-

suna in casa, ma che le davano piu da pensare che se ci fossero state.

Tre erano monache, due maritate : e Donna Prassede si trovava na-

turalmenle avere ire monasteri e due case, a cut soprintendere : fm-

presa vasta e complicala. Una simile gatta si tolgono a pelare questi

due giornali. Ambedue vogliono regolare la casa d
1

altri. Nondime-

no come debitores insipientibus ci proveremo un poco a capacitare

cotesti oziosi che si frammettono de' fatti altrui.

Udiamo prima la Buona Novella. Le sue lagrime si versano prin-

cipalmente sopra le Lezioni sull'evidenza del Cristianesimo, libretto

posto all' Indice dall' ultimo decreto, e di cui noi facemmo la Rivi-

sta (vol. til, p. 564.). Noi non ne conoscevamo punto 1'autore : ma ci

eravamo accorti all' odore che quella non poteva essere che roba

anglicana, e ne facemmo avvisati i nostri lettori. Ora la Buona No-

rella, piu erudita di noi in roba inglese, ci avverte che il libretto t*

proprio scritto dall'Arcivescovo anglicano di Dublino dottore Wa-

thely. Non ci meravigliamo che 1'Arcivescovo anglicano di Dublino

abbia molto tempo a sua disposizione per iscriver libri
, giacche a

Dublino, fuori di lui e del suo clero, non crediamo che ci siano
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raolti altri anplicani. Quello pn... ,li ciii ci meravigliamo forte. H
'

cho In RHOIHI .\orr//a si lapni di qucsta proibi/ione. K come no?

il 'JornaU'tto; si lianno i-llcno a porre all' Indire le jtrore del-

la reU(/i( .
< ai.i \orel1inn, il lihrotto non fu posto all' In-

dice prrchc contiene le prove della religione (le quali del resto MUIU

assai poveramrnlc ^p<iste), ma perche 1'Arcivescovo ci ha mesco-

lato per enlro parer< liie prosse eresie specialmente sopra la virtu

della fede. Chi vuol vederle, legga la citata Ilivista. II giornalrlto

slrilln, e si sti/.zisce come un puttino sgridato dal bahbo, < <lic % clio

qucl libretto egli lo vuol proprio leggere, e che se T e comperato

apposta per leggerlo a nostro dispetto, e che lo fara leggere auche

ad altri, e che 6 un' indegnita manifesta 1'aver messo all' Indice un

Arcivescovo anglicano con moglie e figliuoli. Noi lo lasceremo stril-

Inre, e verremo a\\'Opinione degli Ebrei.

Questa volta gli Ebrei sono piu savii dei Prolestanti. L' articolo

dell'Opinionc tralla la tesi generale deiro))]>orttmitd della Congre-

gazione delf Indict, e senza piangere e strillare reca posatamente

]>arecchie ragioni per dimostrare che la Chiesa cattolica starebbe

meglio senza quella Congregazione. La ringraziamo del fastidio

rh' rssa si
|>iiilia

nel pensare al benessere della Cbiesa cattolica; e

per dimostrarle che i proprii inleressi la Chiesa non ha bisogno

d' impararli dai Rabbini di Torino . verremo qui dimostrando con

poche parole I

1

insussislenza delle sue ragioni.

La prima si e che la Congregazione dell' Indice non consiglia, ma

prescrire; non avverte, ma ordina, ed i .sum' giudizii sono oracoli in-

appellabiU. Intendiamo benissimo che un mero consiglio sarebbe

cosa piu comoda. Chi vuole lo segue, chi non vuole lo lascia stare.

Ma qui non si tratta del nostro comodo. Se per amore della pro-

[iria lilicrta si avesse a dichiarare inopporluna la Congregazione

dell' Indico , pel medesimo motivo sarebbero inopportuni tutti i

tribunali e tutte le leggi di quoslo mondo. L'argomento prova trop-

po. o pT cio medesimo non prova nulla.

II secondo arpomento consiste in cio che qucsta Congrepazione

rnnlrftddirr alia liberla della slamna. Giustissima osservazione !

Strie //, rot. IV. 23
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giacche non si puo negare che (hi vieta di leggere e di stampare,

non contraddica per ci6 stesso alia liberta di stampa e di lettm.i.

Ma nondimeuo 1'inconveniente non dimostra I'inopportunita dell'Iti

dice. Se fosse inopportune una legge perche vincola una liberta
,

qual legge sarebbe piu opportuiKi? IJKK a Uganda, dicono i giuri-

sti : e checchesia dell' etimotogia ,
il certo si e ch' e proprietii della

legge il legare ed il vincolare. Durique anche it secondo argomento

per Iroppo abbracciare non istringe nulla.

II terzo e piu poderoso. Queste proibi/ioni 'dice YOpinwne) *

pongoM) la Chiesa a sfregi ed ofics*. Verissimo anche questo : ma

la preghiamo di osservare che anche i died comandamenti espon-

gono la legge di Dio a sfregi e ad oflese. Si avranno perci6 ad ab-

rogare i dieci comandamenti?

In quarto luogo si oppone che il divwio di leggere non distnig-

ge il libro, il quale rimane sano e salvo come prima. Bella scoperta!

E se il libro si potesse annichilare ci sarebb' egli bisogno di vietar-

ne la U-ttura?

II quinto e un argomento sopra cui 1' Opinione fa molta forza. //

fnttto proibito (cssa dice) e semprc il piu gusloto. Dunque V Indict

ectila a letture dannose, e conlribuisce alia scotlumatezza. La rin-

graziamo anzi tutto della ronfessione involontaria
,
che cioe i lihri

proibiti sono dannosi. Poi le faremo osservare ch il nitinmr in r0-

tilum non e cosa nata solamente dopo la Congregazione dell' Indi-

ce. Essa e cosa antica come A-damo ed Eva
,

i quali non avrebbero

forse mangiato il porno ,
se esso non era loro dtvietato. Ma forse

per ci6 Dio fece cosa inopportuna nel divietarlo? Un Rabbino non

potrebbe concedere questa bestemmia. Dunque anche quest' argo-

mento non regge a martello. Se ci sonodegli uomini maliziosi come

quelli della Buona Novella i quali vogliano per dispetto leggere i

libri proibiti, tal sia di loro. E non dovra piu 1'autorita avvertire i

cittadini che la peste regna nel tale quartiere perche ci sono dei

pazzi che andranno a cercarla? La Chiesa avvisa i fedeli che quella

lettura e dannosa. Se altri vuol danneggiarsi , peggio per lui. La

colpa
'' sua.
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n sesto nrgomento e \m incoerenza che si nota nella Congrega-

zione, la quale viMa In Irttura di liliri die gia da un pezzo correano

pT Ic niani di molti. Cottoro (dice I' Opinione) si saranno corrotti

per colpa di c/ .' dellaCongregazione che non fu abbastanza sollecita.

Anche qui siamo in debito di ringraziamenti verso I' Opinione che

-timola lo zelo delle Congregazioni romane. Ma dobbiamo insieme

a\ \vrtirla che 1' esaminare e il condannare i libri non e cosa che si

faccia come un articolo del suo giornale. A Roma si pensa prima di

parlare, prima di scrivere, e molto
[tin prima di condannare. Del re-

sto anche gli altri Tribunali fanno cosl. Non sarebb' egli meglio che

i processi e le liti finissero subito? Certo che si. Ma non tutto ci6

t he e meglio si pu6 fare. II meglio (il proverbio e antico) e nemico

l'l hene. 4

L' Opinion* finisce dicendo che i difensori dell Fndice opporranno

conlumelie aflc ragioni : ma non riusciranno mai a far comparire op-

l>urluna un istituzione ecc. L' Opinione avra potuto vedere che non

si sono usate contumelie : eppure le sue cosi dette ragioni sono state

dimostrate ridicole e tali, che se mai valessero qualche cosa, baste-

rebbero a dichiarare inoppor^imi tutti i Tribunali di questo mondo e

deir altro. Quanto poi alia domanda che ci fa di far comparire op-

porluna questa istiluzione , favorisca ella di prima confessare che le

sue ragioni won la fanno comparire inopportuna : e poi le promet-

tiamo di dimostrarla opportunissima ; e la cosa ci sard facile
,
non

avendo noi che a considerare la natura stessa deiristituzione, la qua-

le (come dice benissimo F Opinion*) non e diretta ad altro che t

prevenire T immoralitd e la scostumatezza, cosa che I' Opinion* e la

Buona Nortlla combattcrebbero molto efficacemente se si conten-

tassero una volta di tacere.
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floroaSi Ottobre 1853.

COSE ITALIANS.
ij/ivl >). .!'.M*'.'' .iyvtj

.jiijj: >^./
. -',.' .< .

.

STATI PONTIFICH. 1. Atti governativi 2. Scoperte arrlieoloijiche 3. Bel-

le arti 4. Inondazioni 5. II carosello 6. La via Appia e il telegrafo

eleltrico 7. Smentite ai giornali libertini.

1. II 6 Ottobre nell'atrio del palazzo del sacro Monte di Pieta ese-

guivasi in prima il quinto bruciamento di carla moneta per la som-

ma di 232)407 scudi ritirata dal corso medianle 1'emissione di altrel-

tanta moneta effettiva. In secondo luogo guastavansi e riducevansi in

pezzi tutti i tipi e bolli die servirono alia confezione dei boni di surro-

gazione, e bruciavansi i boni medesimi stati impressi per compiere il

cambio dei vecchi, e rimasi inutili pel benefico provvedimento di N.S.

Papa Pio IX che ordino il tolale ritiro della carta moneta. Una no-

tifica/ione di S. E. il Card. Segretario di Slato avvisa come la recipro-

cita del trallamento mariltimo fra lo Stalo pontificio e quello del Bel-

gio si estende d'ora in poi anche ai diritti relativi al carico, essendo

prima limitata alle sole tasse di navigazione. Un'allra notiticazione

del medesimo Segrelario di Stato avverte ch'ebbe luogo fra il Cover-

no ponlificio e quello degli Sluli liiiti nolle I.sole lonle un reciproco

accordo per 1'eguale trattamenlo dei legni maritlimi nei porti degli

Stati rispeltivi circa la percezione dei clazii ed altre cose che partita-
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c sl defiiiM-ono nella pubblirata dirhiara/ionr. II Pro-Mini-

slro delle I man/e. |iil>lili> it I '2 Oiinlir I i xrgiieiiU' noiilicazione.

l>eatlu,ili IK n-lan/e hanno r'mdtu le ainoitM.li t me drlla S.inti-

i.i di V ', si-nore pin particolanuerilealla numerosa classe de* suoi

dediti alle arti, al commrreio cd alle profession'! liberal!.

ouindi ri ha autorizzato ad emanare, nel sovrano suo nome, le se-

li di>|>o>i/ioni: !. l/esigm/a dedi arretrati a tutto il 1852 della

lassa di enm/io i-tiu-.ila colle due lepgi 14 Ollobre e 29 NoYcmbre
K^t.t M|c>a a lulto Giugno 1854. 2." rondonata la la- i

suddella per lutlo 1 andante anno e peril primo .rnn>iir dell' anno

successive, n

I stato pubblicato il bilancio della pubblica amministrazione dal

Gennaro 1848 a lulto Giugno dell'anno seynciiie. Seinbrava inipossi-

bile di poter regolar questo conto
,

si per gli sconvolgimenti politici

che porlarono il disordine in tulli i i ami della pubblica amminislra-

zione, >'i aurora peichr. appunto nel 18-48 fu inlrodolto un nuovo
ordinamento amministrativo, che per necessaria conseguenza di tulte

le innovazioni dovelte produrre qualche imbarazzo in alcuno di co-

loro che doveano eseguirlo. Pero il sig. Pi-o-Minislro delle Finanze

superando lutte le difficolta che non furono poche ,
non voile che

restasse questa lacuna nei conti del tcsoro. Compilo dunque questo

bilancio, i resultamenli del quale sono una nuova lezione dei danni

chearrecano le rivoluzioni. Gl'inlroiti di quei 18 mesi furono di scudi

H,890,174 : 43 %
8

;
le spese poi di sc. 21,267,624: 42,5, e per conse-

guenza vi fu un deficit di scudi 6,377,449 : 98,7.

Nella relazione premessa alia dimostrazione del bilancio il sig.

Pro-Ministro espone in uno specchio tutli i resultamenli de'consuntivi

della pubblica anmimisliazione dal Mapgio 1814 a tulto il Giugno del

1849. Ivi si scorge molto chiaramenle il vantaggio clie reca ai popoli
la rivolu/.ione

; iMairhe dal 181 i fino al 1S31 net quali anni non vi

furono nello Stato ^ravi lurbolenze po I ilk-he, il pubblico tesoro avea

fallo uu avan/.o di scudi 5,351,510; 62,4. Kppure in quegli anni furono

restiluili i beni invenduli ai luoghipii, e furono loro dati compensi
secondo il bisogno per quclll che erano slali alienali : fu diminuita

d'un quarlo* la Saliva icale, e furono moderate alcune tasse, e allre

abolile. Venue la rivoluzione del 1831 e cominciarono i disavanzi.

iiii ono omMimali i milioni accumulali ne^li anni anlecedenli
,
e si

a -lebbe il deficit del tc-soro sino a giungere nel Giugno del 1849 a

scudi 18,098, 101: 94,1.

Da quote buVi O>M \ \,./i.mi >i puo vedere con (juanla lealtaecon

quanlo MMIIIO I Ojiiniune dei 19 Ollobrepigli da queslo bilancio 1'oc-

casione dinu>id-ie 1 amminislrazlone del Governo pontitkio. Non
diduino che 1' Oj'inicine non s inlcnda di flnanze sapendosi da ognuno
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che i suoi piu celebri compilatori sono ebrei, mu von erumo che acri-

vendo pel crisliani si ricordasse qualche volto. almrno dolla onesta e

della veracita.

2. 11 sig. Giambattista Guidi nel luogo medjesimo in cui fu disolterra-

to quel belsarcofago cristiano, che ora si ammira per dono dello sco-

pritore nel nuovo Museo di cristiane antichita al Lalerano, trovo un
bello e grande mosaico a colori. fc formato di belli scompartimeuti,
e mostra all' intorno un fregio elegante. La conservazione e perfetta.

Si ha cos\ nuova dimostrarione dell'ottimo gusto e della magnificen-

za con cui venne decorato 1' antico edifizio a cui appartenne e che

sembra unirsi alia celebre villa dei Quintilii. Sulla piazza del Col-

legio Romano si sono fortuitamento seoperti i fusti in parle manran-

ti di due colonne di granito orientale. Queste rendono fede delle mol-

te antichita che giacciono ancora sotterra in quei dintorni celebri

neir archeologia per la scoperta fatta aotto Leone \ delle due classi-

che statue colossali del Tevere e del Mlo. La seconda forma uno dei

piu belli ornamenti del nuovo braccio del Museo Chiaramonti in Va-

ticano.

3. 11 Giornale di Roma nel suo N. dei 7 Ottobre fa lunghi e meri-

tati encomii d' un gruppo in marmo del valente scultore romano sig.

lacometti. Rappresenta il Bacio di Giuda ed e composto dldue star

Ino, 1' una di Cristo, 1'altra di Giuda. Questo terribile episodic delta

Passione non era stato finora rappresentato in marmo da veruno per

quello che sia a nqstra cognizione ;
ed e una gran gloria pel valente

artefice Taverlo eseguito per la prima volta con tanta maestiia. La

mu 1 1HUT n /.a del Sommo Pontefice destino questo gruppo ai piedi

della Scala santa gia cosl nobilmente restaurata a sue private! spese.

Nel N. degli 8 Ottobre il medesimo giornale riporta i begli encomii

che la Gaszetta di Bologna da agli arlefici Antonio Cipolla architetto,

Antonio Rossetti scultore, e Giuseppe Palombini intaglialore ,
in oc-

casione dell' inaugurazione del monumento sepolcrale del Principe

Teodoro Galilzin soguita neir insigne Campo santo di Bologna. Que-
sto lavoro

,
che noi pure ammiraromo in Roma dove fu scolpito .

induce nelTanimo del riguardante un vero sentimento religioso. L'ar-

chitetto sjg. Cipolla allo studio grandissimo da lui poslo ne'monu-
nienti classici del cinquecento ha accoppiato quell' intimo scnso cri-

stiano che e ora tanto ragioqevolmente voluto ne' monument! reli-

giosi. Su questo punto specialmente, da lui molto mirabilmante ot-

tenuto, si versano le precipue lodi date a quel monuraento da lui

ideato. Mentre poi il concetto cristiano e cos\ chiaro e cosi ben espo-

sto, 1'architetlo seppe aggiungervi il \ro buon gusto dello blile clas-

sico antico ,
il quale alcuni stnza buona ragione vorrebbero abolito

dai monumenti cristiani chiamandolo per dispregio stile pagano. II
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monunicnto idcato dal sig. C.ipolla JMM tin lm<.na frdr < he 1'eleganza

greca non mnii addict- \n-\ null.i all'aii.

i La noiu- di-l 10 all' 11 Ottobir l.i < ilt.i di Ilietl fu Impim \i-i-

iiicnif nmniidaia dalle anpie de' (iumi Velino e Turano ini:i

dalla >u\u>idinaiia pioggia. II Ion ente ruppe le rime degll ortl e dl

altii icireia; e fu pan pn>\\iden/a: rln- ms'i pot scarieai >i nellc

>otiop.i>te \alli n- in di molto diminulto I'impelocon cui battova

ui i ! iiuira delle case del Borgo di S. Antonio. IS'ondimeno i danni

furono considerevoll, alleggerili pero dalle cure del Delegato Aposto-
Rco e del Gonfalontere chc con ogni genere di soccorsi adopraronsl

per tranquil lare e soccorrere la costernata popola?.lone. Nei luo-

uhi piu prossimi alia catena degli apcnnini il tt-mporale t'u si tn ri-

bile che i torrenti e i fiumi subitamc-nle gonftati, rolto ogni riparo,

.iiaroiio i M-niinali, cttpiiruno le valli di sassi e di brecce, de^M-

>larono i ponti, distrussero i mulini, resero impratirabill le strade

La costernazione fu graude in quei paesi.

5. II carox-Hi) o torneo dl cul Roma fu spetta trice or ha un me-
se fu i ipeluto il d\ 24 corrente dal mcdesimo rev'gimento undtrimo
d i dragoni francesi nello stesso luogo della villa Bbrgliese. Lo sjiet-

lacolo i'u ii|ietulo per venire in soccorso alia caritatevole societa di

S. \iiiceiizo de' Paoli a cui fu rivollo tutlo il ilcavato dal prmo
d'enlrata. 1^ precisione dei circoli, del mutamenti di maun, delle ca-

riche, degli allacchi in colonna, dci molinelli, della mischia difilata e

di ogni altra mossa eccito, come gia la prtma volta, molti e fragorosi

applausi della moltitudine che stipava la piazza di Siena. Quindiri-

mila furono le persone che vi assistettero
, ed il benefizio ricavatone

a pro della societa di S. Vincenzo de' Paoli fu dl 486 scudi.

6. II 13. Otlobre la Santita di N. S. recavasi al luogo ove ebbo

principio lo scoprimento ed il rijlauro deU'antica via Appiachepro>
traesi lino al luogo dell' aulica citla di Boville per un' estensione di

pin di olto miglia per congiungcrsi poi colla via d'Albiino stabilita

sopra il suolo della stessa anlica via Appia. Questo ristabilimento,

1'una delle piu grandi operedi tal genere, eseguilo per disposizione

di S. S. gia era stalo dalla Mcdesima rousiderato nella visita fhUavi

nel Maggio del 52. Quesla volta poi accompagnalo dal sig. ('omnu'ii-

dat( ie lamina clu- ebbe la direzione di tutti i lavori si compiaccpie
dl percorrere a piediun'r>UMisione di piu di due miglia clot' dal luo-

go ove sorgeva la oolonna del quarto miglio fino a quella del

ossenando partilami'iite lulti i inoiiuincnti antichi scoperti lungo la

viae succedentiM 1'un 1'altro in modo che non lasciano alcun inlermer-

zo viuito. Si rompiacque parinu-nlr di conslderare I' esposizione del

ri>tal)iln, xi,;<> ;. i -i..-.-"li inoiniinciiii uiniliatile dal Commend. Ca-

nina ncll illu-na/uinr dm '-!i In poro fa pubblicata di cpie-la \ia
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'Giunla S. S. al monuir.enlo volgarmente chiamalo Cus.l iiotoudo,

che si considera comeil pin tinuide rd il p'm Mobile ddcompiT.si nc-1-

la via, la cui ooslruzione si atlribuisco a M. V. MrssalmoColla perdu'"

servisse di sepolcro al suo genitore Messala Corvino, rimonlo in car-

rozza e rccossiin una casa giaa bclla posta acconda per potervi as-

sistere al primo esperimento che fu falto della linea lelegrafu a di

recente stabilila fra Roma eTerracina. Rivedule quindi leantidic ca-

tacombe crisliane die esislono sollo il podere Molinari e di Tor Ma-

rancio scoperte inquesli ultimi anni, e visitali alcuniopgelli di anti-

chita recentemente trovati dal sig. Guidi e depositati presso leTerme

anloniane, rilorno alia sua residenza del Quirinale.

7. I giornalilibert'miseguono ad esercilare la loro fervidafanla>i,

nelle cronache riguaidauti lo Slalo Ponliiicio. A saggio del icslo il

giornale ufliciale del 12 Oltobre smentisce la novella data dall' Inde-

pendance Jielgc e da,altri fogli di una rivolta a Civitavecchia perche

il Governo lolse a quella cilta il porlo franco. L'una e 1'altra cosa non

sono che un sogno de' giornalisti. Ora troviamo nei fogli piemonte-

si la noli/ia di un gran tumullo in Trastevere pel caro del pane.

Questa volta la niahzia libertina va di pari passo colla gofiaggine.

Giacche la sola coincidenza dell'annunzio falso di quesle tutbolenze

romane col pur troppo vero accadere delle torinesi e segno aperlis-

simo anche a'meno oculati che 1'annunzio fu dato per rabbia e per ge-

losia ridicola. Pensate voi ! (dicono costoro) esserci scompigli in Tori-

no e non esserci anche a Roma! Questa e cosa che non si puo tollerare.

Se non ci sono s' invenlino. La smenlila verra; ma le nostre fronti

giornalistiche sono di bronxo e le noslre guance resistono a ben al-

tri schiaffi. Pero si ricordino che quando i colpi sono frequentian-

ehe la goccerella d'acqua riesce ad intaccare il marmo.

STATI SARDI (Da nostra Corrispondema). \. Riduzione del Dazio si ccreali e

disordini pel rincarirc del pane. 2. Sospensione del Bon Sens e provoca-

zioni a duello. 3. Scioglimento del Consiglio divisionale d'lvrea. 4. No-

tizie varie.

1. Da buona pezza desideravasi in Piemonte qualche buon provvedi-

mento che impedisse il soverchio rincarire del pane, e parecchi Con-

sigli divisionali aveano esposto il loro desiderio al Governo, acciocche

dielro le tracce deglialtri Governi d'Europa, abolisse il dazio di entra-

ta sopra i cereali. In sul principle parea che il Ministero non volesse

acconsenlire, credendo non cosi prossimo il pericolo e dannosa ogni

provviden/.a come quella che crescercbbe lo spavento e favorirebbe

la carestia : ma replicandosi le domande e rinnovandosi ogni giorno

piu i lamenti
,
finalmente li sei Ollobre si pubblicarono due decreti

reali. L'uno riduceva definitivamente il dazio d'entrala sul grano, che
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era per lo innan/i di -2 lire peiteltolitrn a ">< rent . < I'allro decreta-

?a una ridn/ione lempmai i,i del .')() 0/0 -nlla \Lente l.mil'.i |.-l iras-

-ull.i vti.nl.i ici i. it. i. I due decrell erano pre-

rednti da ima .il He del Minium delle flnanze
,
dove >i i< >-

i! |taneu'n ;eo dei principU del liftero srai/itiin. e depli oll'mii ic-til-

lamenti ehe aveano prodolti in Piemonle e >i av\erti\a nonesserdato

W/1

</// indiridui ne ni (ioverni I'iinin-dirc yli rff'-Ui c<il<tinitosi di

chf fatalmcnte si compiono per volere dellu l'i-urrid<-iizn LIM-'IO ai pin

intclli^cnti il caplre come si accoppii il Vato colla Provvidenza.

Molli pern non si tennero paghi di quesli provvedimenli siccome

di <|nrlli die lasciavano tultavia sussisteie nn da/in d'enlralasui ce-

reali, che in allri Stall potevano cntrare con ognl lilx?rla. Di falto la

i idn/ioiif non imprd'i che In Torino aumentasse per una quinla volta

il pre//.o dfl pane: < io I'u online di nn doloroso avvcninienlo. Do-

menica
,
16 Ollobre

,
il pant- rinrari di due centesimi; e come suole

a\\. nirc in Minili contitiRenze, il popolo e gli operai in ispecle ne ro-

vesciarono la colpa sul Conte di (lavoni- Ministro delle Finanze. I'ri-

ma s'inromincio dalle parole, ed era da per tutto un mormorare mi-

naccioso conlro dfl Ministro. Dalle pHrole si venue a'falli e la sera

del 18 verso le ore nove alcune cenlinaia di operai ,
dato un giro

per le principal! stradee fatta molta genie, si versarono nclla r/ del-

[' \rcirrsciir/rdndo\e e 1'abilazione del Conte Cavour. 1 piu ardili en-

trarono nella porla, salirono le scale, e si sarebbero inlrodolti faeil-

mente in casa
,
ma la Polizia che (in dal mallino avea sapulo cio die

si mulinava
, prudentemente apposto nel portieo una mano di Ca-

rablnieri
,
che losto catlurarono e ammanellarono i male arrivati.

Ha que' del di fuori poeo inlimorili diedero mano a' sassi
,

e lan-

ciandoli conlro le fineslre e fracassando i velii imprecavano ai Mini-

slro e lo volcvano morto. Inlanlo giungeva gran nerbo di Iruppa,
allri Carabinieri, e uno squadrone di cavalleria col queslore dalla fa-

scia Iricolore , che dopo il suono del tamburo fe la triplice intima-

zlone volula dalla Icgge, affinche la folia si disperdesse. K non essendo

stato obbedito, permise alia truppa di usare la I'mv i. dal che nacque
un po' di parapiglia in cui si ebbero a deplorare alcuni feriti e mal-

conci. Una trenlina furono gli arrestali ; e la cosa fun cos'i ; reslando

tutta la nolle i Carabinieri in guardia delta easa del Ministro e

gran parte di soldati andando in ronda per la cilia.

II matlino seguente il Ministro Cavour, ben lungi dal mostrar pau-

ra, usc\ veix le nove in compagnia del Ministro del la guerra per re-

carsi ai Min'Mero; ma lungo la >lrada venne salulilo con sonoi i li-

w In. e gll sarebbe incolto pe^^io >e non fosse slalo difeso da molle

guardie di -irure//a die batlevano la slrada mede-ima per prole.

ne la persona. Vuol^i o->ervare che gl'lnsulU della >era e i list-hi del
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m.ittino avvennero nelle medesime
s^rade,

nolle quail ncl l*.">0<'rano

stall insultati e fischiati 1' Areivescovo di Torino ed i PP. Scrviti. II

quc>lore ed il siudaco puhhlirarono in qm-l giorno due proclami;

1' uno minacciava tutto il rigore delle leggi; I'altro esorlava, conso-

lava e prometteva. Le truppe continuarono ad andar girando per la

cilti, ma non s'ebbero a deplorare altri inconvenienti. ID quest' oc-

casione i Pieraontesi polerono osservare come i giornali minlsteriali

e specialmente il Parlamcnto abbiano due pesi e due misure: II Por-

tamento (per parlare di lui solo siccome di quello rhi; '
il senritorc

piu umile del presente Ministero) scrisse per la prima volla in tal oc-

casione un articolo che ha un poco di fuoco e di vita. Si scaglia nm-
tro il preteso popolo, contro la minoranza delle vie, contro le urla dei

yiovinastri, insomma contro tutto quello che i fogli liberl'mi chiaraa-

vano poco fa la maggioransa del popolo, le dimostrazioni italiane, la

voce della nazione. Noi deploriamo come loro ([iiesti avveiumcnli: ma
Yorremmo che non si facesse distinzione tra i sassi lanciati ad un Mi-

nistro e quelli lanciati contro un Arciveseovo.

2. V ho detto nelle precedent! corrispondenze de' duelli che si

moltiplicano in Piemonte
,
e come tutti i buoni avessero applaudito

al Magistrate d'appello di Nizza per una severissima sentenza pro-
nunziata conlro un duellante superstite. Al quale proposito debbo

aggiungere con mio rammarico, che mentre i tribunali fulminano i

duelli, il Ifinistro della guerra non li disapprova, aiui pare consigliarli

e comandarli. Ed eccovi il fatto. II Bon Sens e un giornale caltolico di

Annecy che con molto ingegno e grande franchezza sostiene in Savoia

i principii religiosiedi sana politica. II 29Settembre pubblicava una

Chroniquedu Piemont, dove aHudendo alle fazioni militari di Maren-

go rimproverava al Ministro della guerra 1'avere scelto per quelle
esercitazioni un campo glorioso bens\ per 1' Austria

,
ma dove erano

cadute le speranze di casa Savoia, che fti costretta ad abbandonare i

suoi dominii e audare raminga in cerca d' un asUo. L'esercito si ten-

ne offeso di quel ricordo, e due um/.iali del 4. reg. di linea presen-
taronsi all* uflizio del Bon Seiis in nome del colonnello del reggimen-
to dell' esercito

,
e del Ministro della guerra, chiedendo soddisfazione

per le parole stampate. 1 Redattori del Bon Sens dichiararono franca-

menle che i principii non permettevano di bfitter.fi in duello; che non
aveano inteso d'insultare 1'esercito credendolo invece la salvaguardia

del trono e della societa ; che pero , non volendo essere causa di tu-

multi, la redazione si confessava in torto per quello che aveascritto nel

suo N. 171, e ne domandava scusa all'esercito e al Mimslro della gurn a

sospendendo provvisoriamenle le sue pubblicazioni perche il giorna-
le nepmirrait conserver lafranchise et rituMpendemfr de son allure. E
cos! noi abbiamo in Piemonte un duellante condannato a 15 anni di
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rUegazione il quale >U III nu>z/o a ducllaiili impuuiti. an/i all

call, e a durllanti c In- >li(i.ii<.im ,i (liu-llo iu nome il'uii Mmistro. Que-
slecontraddi/.ioni IK.M < aitivaim ii>|>< n . n. , ( l |>,t>re esecutivo, neal

pnti -IT Liii'li/i.u HI, 116 al Cod . ( i< ratio gran daimo alia pub-
lilic.i niMi.ilita.

3. Vi ho parlato anche ultra volta del Consiglio divisionaled' Ivrea

e dell ultima sn-lla dr-li elrU.n i ( i!, 1 ( miMplio ir.rilrs'mu. c IK

Hello a SIM pre^iiicnte I'illustre Marex iallo dt-lla Torre. Questo fat-

to scompiglin molto I libcrtini. rhc ben veggono come sarebbero

sctilacviatl quel giurno in cai i IMemonteM n>( i->rro di quello -tat-.

d' indiili-ien/a politico rhe a poco a poco li meua a rovina. Inlanlo

MMiiva sotlopnslu all' approvazione del Consiglio dall' Inlendente ge-

nerale il bilancio, il quale, conlpresa I' imposta neM'altivo,

lava tnitaria un deficit di L. 74,44. IA commissione del

pensiindo il modo di fare economic area proposlo che non piii si pa-

gassei-o al (lollegio d'lvrea le L. 4,000 che s' eranopagale dalla pro-
vincia ne' due o tre anni avanti. i,(invU'ii sapere che il Collegio d'l-

vrea era per lo innan/.i amdato ai PP. Dottrinarii, che non esigetano
un soldo da chicchessia, ed aim i>ai.a\aiu> essial Comuneun censodi

100 franchi a mini. II Collegio venue tolto a' Padrie convertito in un

Collegio asshnilcfto ai nazionali ; e questa innovazione impoi lo per
laclttail l\ i t-a uiia coiitribuzione annuadi 26 m. franchi edi 4 m. prr

la Provincia; inoltre gli aiunni diminuirono quasi dellameta; profes-

sori irreliglosi dellarono lezioni di sloria usando per testo la Storia

dei Pctpi di Rianclii-inovini ; 1' immoralila s' introdusse nel Colle-

gio , e vi nuMio tmo scempio da inorridirne. Or bene la commissione

del Hitancio disse: A che pagheremo noi 4,000 fr. annui per assolda-

re chi corrompa e gtiasti la uostra gioventn ? Qnindi propf^i-!i ( lie

fosse cancel lato il strssidio, lanto piu che il Collcpio d' Ivrea era un
istituto municipale e non provinclale.MaiseUeronsiulipri drlla par-

te Hbertina, certi che la proposta sarebbe slata acceltala dalla mag-

gioranza cattolica che era di nove, trovarono modo d'impcdire la

votazione; giacche bi astennero del prendere partealle deliberazioni;
invitati tre volte negarono d'inlei \cuin- e poi in ultimo si disperse-

ix>. Ed essendo con cio il consiglio nell' impossibilila di prowcdcre
ai bisogni della Iivi>ione, il Mirristro dell'interno ne propose al Re
10 scioglimenlo, che venne decretato, i iconvocandosi il Collegio per
le nuove dezioni. Queslo i'atlo fu per parecqhie ragioni scaiulaln-o,

mis^ in mostra rintolleran/.a de' libertini lie vu^liono ad ogni costo

11 bastone del mman.io, e fe toccare con mano un gran difetto del

nostroorgaiiamento politico: n'lacehe lesempio dato dalla minoran-

2a del r<iMxulio di\i>ionale 1 Iviea polrebbe essere seguito dalla nii-

noranza che soriira dalle nuo\e cle/.ioni, o dalle minoranze di altri
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consigli e delle camere stesse
,
tal che resterebbero incagliate le am-

ininMi ;i/.ioni, e H futto nostro sarebbe un avvicondarsi continuo di

scioglimenli di consigli e di convocn/.ioni tli Collcgi.

4. Una gran perdila ha fallo il Piemonte in questo mc<n per la

morte di S. E. il Conte Cesare Saluzzo cav. dell'ordine supremo del-

la SS. Annunziata, e gia governatore dei figli di Re Carlo All>rri..

morto nel suo caslello di Monesiglio il 6 Oltobre. Recatosi a vi.Vilarlo

Monsig. Ghilardi Yesrovo della Diocesi negli ullimi giorni di sua ma-

l.uiia, il Conic voile ricevere da lui la benedizione papale ; e in tale cir-

coslanza rinnovo la protesta di essere e voler restar sempre flglio osse-

quente della Chiesa caltolica
, aposlolica, romana: di credere e sen-

tire cio che essa sente e crede
,
non escluse le opinioni che dividono

oggidi il povero Piemonte con tanto scandalo de' fedeli. 11 Re Villo-

rio Emmanuele memore delle cure durate dal defunto voile darglie-

ne pubblico attestato di giusta riconoscenza ordinando nella rh'n-sa

di S. Lorenzo solenni esequie in suffragio deH'anima sua, a cui assi-

stettero in gran pompa il Prefello del reale Palazzo, il Sovrinlenden-

te generale della Lista civile, gli ufficiaH della casa militare del Re,
e le persone addette alia R. Corte.

Sull'islanza delPAmbasciatore di Francia, siccome vuole la nostra

legge sulla stampa, vennero intimali due process! alia Voce della Li-

beria per due articoli conlro Luigi Napoleone Inpcratore de' France-

si. Dal che il giornale colsp occasione a dir peggio; e se 1'Ambascia-

lore o gli altri agenti diplomatic! volessero provocare process! con-

tro i giornali che sparlano delle loro corti
,
dovrebbero occuparsi da

mane a sera nello scrivere istanze, e i nostri tribunal! nel pronun-
ziare senlenze. Solo mi piace osservare che in uno Stato come il no-

stro, dove si voile stabilita la legge Siccardi, perche oyni yiustizia
-

mana dal Re, v'ha in certicasi bisogno dclTagente di unacorle este-

ra perche vengaamministrala la giustizia, e punito il ribclle alia leg-

ge. La qual cosa non mi sembra no onoritica, ne lopica, ne morale.

Vennero nominal! alcun! nuovi Senator!, fra i quali i Conti Borro-

meo, Casati, Audiffredi, emigrali lombardi. Cio ha tulta I'aria di un

nuovo insulto all' Austria
,
che dove essa sequeslra i beni a costoro,

no! melliamo loro in mano 1'amministrazione del nostro Stalo, le

noslre soslan/e e le nostre vile. Queste nomine hanno per iscopo di

bilanciare quellaenergia ches'e diniostrata conlro una mano di emi-

grati^ e far vedere che castigando una parle dell'emigrazione perche
traviata e rea non pero si s.cema d' aflello e d'onore verso la buona

emigrazione, nc si rinnega 1'idea italiana: ciacche voi dovete sapere

a quest' ora la caccia che la polizia diede agli emigrati in parecchie

cilia del Piemonle
,
e specialmenle in Genova. Un gran numero di

ess! fu carceralo; moll! imbarcali per Malla e per 1'America; a molti
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<l.iti i passaporli per vaiii p >inali nn/xiiLaiii come a d,

</<// lihrrtn di Torino, I' llulin e Popolo di i,niova cd allrl nello

slrillare che fanno contro il (ioxcino per i.ili >evere provvidenze con-

fessano pern, .in/i prote^aiio p.ilcMMiiente, che questi emigrali con-

uiuiax.inii !>icpara\.inM all'a/ione. Pare che volessero tentare in >n

quel di M ' i.u.i IIIKI *pedi/ione simile a quella eseguita in

Hil.iiKi iicllo scor>o iuvenio. Convicn cmnc^are che i democratic')

hamio almeno queslo di buono, di c^crr cio- apci ti^imi nelle loro

MI di fede e >chieUi>Mim nel dirci cio che prelendono. I li-

berlini modrtali sono invece piu prudcnti : altri li direbbe piii im-

postori
.VI prossimo Novembre eomineera in Piemonte una novella asso-

cia/ione di buoni libri. Essa avra il nome di Kirixta e ttihliotcca con-

tciiiiHiranru. l>.na ogni mese un volume di opere ed un fascicolo di

scrilli polemic') I) prezzo sembra inollo tenue non essendo che di se-

d'u i lire annue. I Hevmi Ve.M-ovi della Provincia ecclesiaslica torinese

accolsero la dedica della nuova pubblicazione, la quale, considerate

le persone che la dirigono e 1< spirito che le presiede, pare chiama-

ta a grande popolarila e buon successo.

II.

COSE STRAMERE.

lJt'KSTio>e D'OiincsTi:. 1. Preambolo. 2. La Turchia vuol la guerra. 3.

11 (Iran CoosigUo la deeide. -i. II Sullano I'approva: condizioni e prov-
vi-lrn/r. r> l.a bandicra del profeta. (!. (ill ambasciadori s'oppongo-
no alia jjnrrra. 7. Klezionedi un nuovo Patriarca seismatieo. 8. OfTerte

de'Turclii per la guerra. 9. II eampo ru*so. 10. Ncutralita delle Po-

trnzc nordi<-he. 11. Che fa la Kranria e 1'lnijliilterra? 12. (ili Slati Uni-

ti.
1

13. l.a Grecia? 1-t. La PiT>ia.' 15. II Congrctto della Pact.

Hi. I meeting* in;;lesi. 17. l.r MH irta segrete. 18. I Polacclii rifuggiti.

19. I giornali democrat ici. 20. Qual csito puossi aspettare?

1. Pur Iroppo il filo che sosliene in bilico sopra il capo dell' Eu-

ropa la spada di Damocle assolligliasi ogni giorno di vanlactno e sara

m^racolo se non si spezza qutoto prima I Delia queslione d'Oriente

abbiam gravi fa Hi da nan-are, forieri la maggior parle di gravissime

avvenlure. ove (|ualclu> iuopinala pcripezia non li dislorni dall' e-ilo

naturale. A procedere con qualche ordine parliremo queslo branodl

sloria coniemporanea in paiecchi punli, i qnali siccome servirono di

guida a ( lii dovette spigolare i giornali e cernerne il vero od almeno
il piii prolubile fia nn'inlinita di mondiglia e di contraddizioni, cosl

gioveiann alia pin facile inlelligenza de' falli avvcnuti o de' prono-
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slici avvenire; e i nostri poiitilisi-inii Irtrpitoi i si Iroveranno per tal

guisa dimczzata la non piccola fatica di raggruppare in uno lepivri-

pue notizie che hanno appreseulla spicciulata dagli ullimi iiglii|uo-

tidiani. Direm dunque dell'avrenuto in Turchia, dell'operato dalle

Potenze, dell'agitarsi delle sociela segrete e inflne delta probabile so-

luzione di cost diuturno litigio.

2. Sebbene le fesle del Bairam procedessero senza tumulto e le po-

polazioni turche si abbandonassero secondo il solito di que' giorni al-

ia gioia consacrala dal Corano, non puo negarsi che il pericolo di

qualche ammutinamento corse assai probobile , e fu saggia pro vvi-

denza de'capitani inglese e francese 1'accorrere con loro navi alia lute-

la de'nazionali stanziati sopra le rive del Bosforo.Anche laPolizia turca

mostro un'insolita energia e i turbolenti ne furono abbastanza inl're-

nati. Tutlavia le anliche ruggini col Russoe le recenti ofie*e da lui i i-

eevute, il pericolo della patria dipinto a vivi colori dagli uleini, qual-

che ragguardevole personaggio che soffiavane'tizzifumanli, glister-

rainati apparecchi di guerra e simili argomenti avean gia commosso
altamente il popolo e fin d'allora sentivasi un cupo romoreggiare sin-

tomo di non lontana eruzione. In una parola voleasi e chiedevasi mi-

nacciosamente la guerra contro il comun nemico. II Gran Signore so-

stenne alcuni giorni incerto e angoscioso 1'opposizione popolare, e in-

tanto i due partiti in che prima dividevansi le autorita turche contro o

pel cozzo dell'armi convennero dicomuneaccordoin questa sentenza:

non doversi retrocedere un apice dalle glosse del Sultano apposte alia

Nota Viennese
5

il qual proponimenlo essendo gia stato respinlo dal-

lo Czare, era un passo terribile de' pacifici verso la sorte delle bat-

taglie. I bellicosi inghiottirono quest' offa e tacquero alcun poco.

Intanto la novella del rifiuto russo correva incertae vaga nelle sfere

secondarie e
, per cercarne che se ne facesse , pare che la prudenza

de' Ministri la tenesse in parte celata alia mollitudine
5
finche visto

crescere fuor di misura il malcontento e doversi risolutamente prov-

vedere alia patria , quantunque il sire ne fosse istruito innanzi e si

prevedesse appuntino quant' era per accadere
,

a' 23 dello scorso

nx-sc i Ministri recaronsi insieme presso il Suilano per annunciargli

solennemente : aver 1'Imperatore russo respinte le modificazioni della

Porta alia Nota Viennese. Trasse innanzi lo Sheik-l 1-lslam e addi-

tando il Corano dichiaro, a nome eziandio de'compagni, che ricadreb-

be sopra il suo e loro capo il sangue versato in una guerra intrapre-

sa per la giusti/.ia, per 1' onore e 1'integrita dell' Impero Ottomano e

per la fede d'Islam messa a repentaglio. Allorail Sultano indirizzan-

dosi a Rescid Fascia Minkstro degli affari esteri interrogollo se gli ba-

stava 1' animo di sottoscrivere la ISota quale era venuta da Vienna
$

al che avendo risposto se ed i colleghi toglier piuttosto di lasciarsi
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recUere sopra di un ceppo l.i l--i: i. m/i il <ap<. rhc appor\i il loro

DMur. I liip-ri ,i ;,- ,j|s> (
> di approvare la sentenza del suoGabii

si ronvocasHe adunque il gran Consiglio noztonale per fatendri

parert*. (Morn. CkronJ
IM >t.. tii adunato il 25 e v'intcnrennero ititti i Mini-iii. gran

iiunicio ill M-IM. id ulrnii.di capi militari e ultissitni magistral! del la

nar.ionr. Secondo la Tricst. Zrit. v\ si discusscro trr punti: Se si do-

veMeaccettarr l.i V>t t Viennese sen/a commerit.1: se chiedere, accet-

tandula, allc Potenze uua qualche mallcveria conlw uh abu>i dieue

potmhbe fare I' Autocralc: seiniine la NOti vieMMtt fosse da repu-
diate aiccome contraria alia di^nila del trouo. Al primo < >u \o< e uua-

lurae t\\ risp<^to nruiitivaim-ntr: intorno al M'condo v'u-bbe un i>tau-

tc di ditbbiezza; ma ( hit dcmlo mi itfrma a che gioverebbe la inalle-

di'tle Potenze dacche qxiesle divenute fedifraglve non si pt>ti <-b-

punire, e arircaiuio in nuv./o un uolo proM-ibio lurou: die I

ui non sono mallcvadoii sicuri pcivln- intanuiliili . am he il

MOMldo qut^ito lu rt'spiiilo. (Jninli di conuine accurdo, salvo tie

Mlanti. fu deciso si cbiede^se al Sultano la diehiara/.ionr di guerra.
II Consiulio venne conTocnlo per due giorni consegueuii e la sedu-

1.1 in ciascuno non duro meno di sei ore. Rescid Pascia riporto van*

to sovra gli altri di eloquenthsi-mo dicitore e n'ebbe poscia inltnite

<-onpralula7.ioni speciahuenle per lo spirito inar/iale onde si mostro

ardenle e dal quale era primn riputato aiieno. La decisioue si sparse
come 1'elettrica favilla tra il popolo ma briaco di furor bellicoso per
molti e recentissimi manitt^ti, in uno de'tpiali, per dirlo qui di pas~

saggio, dopo enumerate leperdile del la Georgia, della Grecia, dell Al-

geria e arcenuato come 1' impero turco si sU'ugga quasi neve al sole:

Musulmani
, terminavasi, brandisca ciascuno di noi la spada di

Osmano e beva nel biccbiere del destino. Avanti, o alia gloria in quc-
sta o al curckam nell'allra vita.

4. Hecalo al Gran Sullano il voto del <!ou>iulio, questi approvollo e

vi sottopose con un Hatti-scerif la sua soscri/.iont>, incaricando il Mi-

iii-tn. a i io ilrputato di stenderlo in due scritturo., 1'una al Generate

<urtM-lialvi.il'. I'altra al popolo turco. Ci sono pervenuti or ora i due
I..- uinciiti ne' quali dopo tutla la storia del ftnora avvenulo che vl

si racconla per disteso a disco I pa della Porla e ad aggravio special-

mente del Russo, il capo p'u

%

i inipui tantr ^i riduce aquanlos'era pri-

raa annunziato per dispacri trlografici cioi
1

'
: intiiua/.iune al Prinripe

<iortM -bakolf di sgonilwrare, Miln> quindid giorni dopo ricevutone
i t\ \iso, dalle province danubiane; 1' uhrriur pcrmanen/a a\ i-i in

<onto di usurpa/ione, quindi coinim i U-M iu>to le ostilita. Intanto fu

lasciato libero il commercio allc b.nNiere neutre: fatto invilo di an-

darsene a'CoiiM.li niNi nclla Tnrclj'n: le navi russe mercanlili uon
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sequestrate per ora: tra breve sara lor lisso un qualche prov\cdi-

mento. 1 suddili russi partansi alia buou'ora, o si metlano sullo

1' ombra della bandiera turca o di qualclir PoU-n/a amic.i: facciasi

una nuova reclula di 150 mila guerrieri. Tali sono le provvidenze

precipue in cui concordano tutti i giornali e si comprovano in parle

da una comunicazione officialedel foglio diCoslanlinopoli. Nelle circo-

stanze secondarie v'e una diserepanza di narrazione da tar girar la testa

a chiunque s'aflatichi di rintracciarne il vero. Abbiasene un esempio.
Intorno al termine preiisso pel cominciamenlo delle oslilila s'ebbero i

seguenti dispacci: doversi cominciar subito, dopo qualtordici giorni,

dopo quindici, dopo tre settimane, dopo quaranta giorni, dopo un

tempo indeterminate. A chi credere? Al foglio di Coslanlinopoli che

parla di quindici giorni precisi, senza negare la probabilita di alcu-

ne corrispondenze le quali asseriseono lasciato in balia del Generale

lurco o di prolungare detto tempo ove non bastasse al Generale russo

per averne rispostada Pietroborgo, od cziandiodi cominciare subito.

quando lo slesso in virtu de' pieni poteri che diconsi confer-High

dall' Imperatore allorche trovavasi in Olmiitz, rifiutasse aperto il ri-

chiesto sgomberamento. II decreto dal Sultano pubblicato solo il 5 a

Costantinopoli e aflisso alle porte di tulte le Moschee era gia stato

alcuni giorni prima spedilo ad Omer Pascia, alle autorila de' diversi

luoghi deU'impero, e agli Ambasciadori sedenti nella capitale. Si cal-

cola che tra il venti e il venticinque di Oltobre debbe essere trascorso

il termine perentorio , quindi a quest' ora incominciata la mischia
,

conciossiache dello sgombero volonlario non e, secondo 1'opinione

comune
, neppur da pensare. Senonche tra' due campi scorre mae-

stoso e largo di qualche chilomelro il Danubio e per quanto si sup-

pongano esperti i turchi nel gittar ponti, di che, dicesi, furono in

altri tempi maestri agli europei, non sara loro cosi agevole il portarsi

nel campo nemico della Valachia. Ma di cio qualche cenno piu solto.

5. 11 Sultano dal giorno ch'ebbe sottoscritto la sfida di guerra pas-

sa gran parte del tempo in esercizii religiosi e si conforta nella con-

siderazione che a quell' atto lo spinse il debito di difendere 1' antica

fede. Lo Sheik-Ul-lslam visita ogni dl il suo Sire e gli spiega que'

passi del Corano che hanno relazione colla guerra; dal serraglio fu-

ron gia distribute limosine in abbondanza. Tanto ronnda il misero nel

patrocinio del Profeta. Sul comignolo della maggior Moschea gia tem-

pio di S. Sofia dicesi sventolare la rossa bandiera di Maometto, appel-

lata il santo vessillo, il quale, se altre volte convocava il popolo a di-

struggere indistinlamente tutli gl' infedeli di qualsiasi relipione non

maomettana, ora e dichiarato, e gli ulemi lo predicano ne' loro tem-

pli, che per infedele non hassi da inlendere allri nella presente cir-

costanza fuorche il Russo. Frattan lo il molo delle aulorila, il galop-



CONTKMPORANEA

Mi, I inci.ici.uvi <IHIc mi| > ii.i'_"ji. Ic

laMnidic di poUni. Ic l.mtlciic dcllc pallc c lc mnoni. e Inlt'al-

tro che apparccchia la lotia. i.-i\.- <ii i.mi.i .il.uiiti <\\,- I immagina-
ZtODC sic a lion arn\a allc nnllc a formal M-IIC mi uiu-tn concetto.

6. Avvrdulisl t rupprcM-iiiaitli delle grandi Potcn/c die inlorbida-

vtnsl Ic eose ollre la comunc a-pctia/ionc \\\\ 1 1 li tentare

ngni inc/y.o |>er calmare al(]uaulo t-li spirili csasptM-ati. Convennero

priiua Ira -< m \.u ii c nnizit^^i ddla nianicia tli iliMm narc la sciagura,

recaroii^i pivsso le persone clie indellano il iwpolo e pin \oltc dallo

slcsso Imperatore per consigliarlo di tomporeggiare alcun poco.

A>pritasM- 1 V>ito della confereiua diOluuit/.: Ibrse esscr>i cola concer-

tata alu.i \ia di <oinune soddisfa/ione. II Sultano u(>lM'li amorevol-

menle, ascoltonne iconsigli, ma, incaricandoli di render gra/.ic a'lor

Sovrani per 1' adoperalo a suo favore, ed alUnchr il litigio si compo-
nesse con onore della Turchia i nostri maggiori, soggiunse, colic ,u -

mi alia mano si i'ecero padroni di (loslantinopoli; or se e deslinochc

questa cilta muti signore, noi 1'abbandoneremo colic arm! alia mano

perche dessu e sede della nostra religione, lomba !' nostri antenali :

pel culto e per la patria o vinceremo o morremo come si addice a

valorosi so!duli.. In pur dichiaralo agli stessi rappresenlanU che la

Porta non {>oteva oggimai entiar con loro in altre traltazioni prima
che ad essi non giugnessero nuovi ordini da' proprii Governi. Forse

il Divuno vuol pria conoscere con qua! unimo accolga I' Kuropa la

nolizia della inlimata tenzone. Nolasi che il sig. Di Bruck si mostro

caldissimo IVa lutii per impedir la guerra ,
laddove del sig. Redcliffe

corrono voci contraddillorle ; chi racconta che rifiuto di portarsi dal

Sullano, ariecando csser tempo perduto : chi invece assicura ch'egli

pure caldeggio il mantenimento della pace.

7. Quasi a crescere il mal umorc del Russo, ne' giorni appunto in

cui decretavasi la guerra, avvenne la morte di Germano Patilarca

scismalico di Costanlinopoli. Costui ebbe gran parte ne'presenli scom-

pi^li ; e poiche avea lottato contro leesigenze russe, corsero secondo

I uso alcune voci mal fondate di avvelenamento
,

allc quali non
dara certo imporlanza 1'Aulocrate. fc pero da temere rhe quest!

disconosca la nomina del auccessore Antimo votala con tuila frelta

e senza il consenlimento dello Czare dal sinodo bizantino. II Sullano

aiu h t>M non indugio ad approvarla, poiche il permeltere in quella
rlc/imic nna qualche in^creii/a all' Autocrate sarebbe stato lo stesso

che con.-edergli quello stesso dhitlo, per dinegargli il quale si e venu-

to alle armi. Finqu) un breve sunlo dell'avvenulo a Costanlinopoli.

8. Ora nn cenno del prossimo ad avvenire perdu'- <> ui.i dcnrlaloo

sul dent \ .11 -i. Per >opperire agli interminabili dispendii dello Stato II

Serit If. vol. IV. 24
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Mufti attivissimo zelatore della mischia fece facolla al Sultano di

sn MIM de'beni sacri, e gli ulemi convennero nrlla splendida offerta

di 200 milioni di piastre (45 milioni di lire).Taxim bey ricchissimo pro-

prU-lai io ilrlla Romelia esib\ tulti i suoi averi e il raondo femmineo

delle s-ue donne che dicono d' iinmenso valore. Lo sceriffo del la Mecca

offre 30 mila cavalieri arinali per intero. Spc* ialmente m-lla Turchia

d' Eurupa la divozione de'popolani verso la snnta bandiera e giunta

alia pazzia. Non solo la poca gtoventu non chi.mi.ita al mrstiere

dcU'armi, ma i vecchi stessi ses&agenarii e peggio gareggiano tra di

loro nel vendere perfino le ullime masserizie di casa per provvederei

di scimitarre e apparecchiarsi alia religiosa crociala. Al giugnere del

contiugente tunisino fu fatlo invito al celeberrLmo Emiro Abd-el-Ka-

der di assumerne il comando
,
ovvero di capitanare, se piii gli talen-

tava, un altro qualsiasi corpo dell'esercito. Dispose 1' Emiro che vo-

lenlieri, purche gliel consentisse la Francia: perehe furon toslo ini-

ziate tratta/ioni al proposito coll'Ambasciador Francese, dicui igno-

rasi per anco la risposta. La tlotta turca gittera 1' ancora a Baltsctuk

sulle sponde della Valachia e, non molto discosto da due punti rile-

vantis&imi Varna eChoumla, olterra in lal posiura il triplicescopodi

poter soccorrere aU'esercito diOmer PascLi, impediye a' Iiu-i dico-

glierlo alle spalle ,
e intercettare le^rovvisioni che gli stessi tentas-

sero d' introdurre per via di mare nelle provincie occupate. De'20 mila

soldati , contingente legate che la Servia in caso di guerra deve in-

viare alia Porta, non e da far assegnamento veruno. S' attendono e

vero a Costantinopoli, ma con grande timore di non ottenerli: nm-

ciossiache, secondo la Gazzetta di Voss, il Vaivoda Serbiano sembra

tentato di emauciparsi ricisamente dalla Turchia metlendo a profitto

le presenti turbolenze e secondando forse 1' invilo russiaco. A soste-

nere i suoi pretesti si arma di 50 mila guerrieri , piccol numero se

la Porta uon fosse distratla altrove , ma bastevole secoudo i suoi

computi ad ottenere 1' inten to. E cio basti de' Turchi.

9. I Uussi dal loro canto non cessarono di rafforzare le truppe e

prepararsi ad ogni evento. Ppsseggouo tutti i punti piu alti e i var-

chi strategic! sopra la sponda sinislra del Danubio. Dicesi che il co-

lera
,

il lifo e le diserzioni facciano grave danno alle loro file
;
ma

dicesi pure che 1' oste e formidabile e che lo Czare ordino da Varsa-

via si tenesse pronto a marciare il sesto corpo dell' esercito allivo.

Ne' principati la fanno da padroni. Raccontasi che il principe Stirbey

chiese al Gen. Gortschakoff 720 mila lire spese a vantaggio dell' e-

sercito ; quegli il giorno dopo mando ordine al Principe di pagare i

non pochi milioni gia imposti al principato per la occupazione del

48. Anzi corre voce che il Principe Menzikoff sia stalo elelto ammi-

iu>tratoie delle Province danubiane, il che equi.varrebbe alia decisa
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dellr -sie^e rontm It- proraeese del Gen. Gorlschakoff

e ld ' nipoluxii i (i !! 'A ut i i all- in <|u,mt<> all'lngrandinit nt .

del sun impri<> I i xui roga/.loiic del marescialln Pa>/kicwi<v al <t-ii

(.HIM h.ikoir ritfiUa ne' niornali i par conferni.it.i : pnoaml
probalnh i il detto maresciullo soggiogo la Polonia perche
ne ttU in lama di astulissimo capitano.

K>. Ghe fanno le Poteiwe? Puo dirsi M-n/a timore di errai-

nora sembrano voler la paw (lie m- Imo atti esterui non si sono

ancor dichiaratr n prr 1'unu ne per I'aliraparte. Ma chi puo entrare

IK im-tcri dell' odierna dlploni'tr.ia ? Ln l>atrie asslcura che tutte le

rorrispondeme di Vieiuia e di Ik-Hiiio concDnlanu nell' aniiuu/.iarc

una riporosa neulralita di ijue' due (kibinetti, almeno finoutanlo che

l.i dfccordia si rimanga tia il lluv" ed il Turoo: quindi un sut>l-M>

di t oughietturo ne'tbgli politici , e mi accapigliarst fra loro I giornali

die tisseverano nelle contei*en/e di (Hmitlz e di Varsavia essersela

intr-.i <|ut ( -ronati e gli allri che cio negano aperto 4. Certamente

1' ampia facolta da ultimo annunziata dl dar congedo a militari, per
in verrebbero liccn/.iali un cento mila dell'esercito auslriaco, fa cre-

dere anche a' ditndenti che 1' Austria non intenda perora di mischiar*

si nella lolta d' Oriente : e sebbene la 1'resse ci avterta che parecchi

congedi gia conci-duti furon poscia sospesi, ciu non pix>va veruna vo-

plia guerresca del Gabinctto Viennese.

11. Delia Francia non si sa che aflermare; si arrecano bens\ alcuni

detli minacciosi dell' Imperatore contro il Kusso, ma che non hanno

veiun suggellodiautenticita. Arrecasi ancora che nuove truppesono
destinate ai Dai danwlli e che a Tolone si slanno apprestando parecchi
vascelli guerrieri. Opinasi concordemente clie essa vada unitacoll'ln-

philirrra e se ne trae argomento dall'esser fin dall'esordio dellacontro-

venktaccor^e insicme le tlotte all'Oriente: e, cresoiute le paure, insie-

me cut rale con qualche nave ne' Dardanelli: dallo scambiarsi continui

di^p K ( i i due (H>verni,enu>ltopiudalripetersencognigiorno la novella

dalla stampa inglese, senzache la Francia n'abbia porta lagnanza. Giu-

dtchino gli uccorli del valore di siflalte ragioni che ben pesate non

paiono di grande momento. Altre piu gravi noi potremmo addurne

intorno alia probabilita di tal concordia se 1'arrecarle non ci trax-inas-

se ne' campi dulla poltticu pratica in cui non amiamo di spaziare. II

: no poi dell' Inghillerra (diciam (ioverno rispettando le singole

persone che To compongono e mollo piu la nazione
)
e sempre quel

i Tra' primi p. e. fe I' f 'HI'OH contro cui si arrovella il Conttitutionnel spac-

ciando a sproposilo una sua p-ro|;riiia asserzione, secoodo la quale il collcgarai

delle Potenze Nordic-lit- apporterebbc ne' loro paeti il canto delta mariy(itt.

N oi credevamo priiua tutto il conlrario.
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proleo cangiante che rende, sia detlo con licenza, proverbialc la sua

rinomun/a. Voile, a quanto pare, disvolle, rivolle ed or riliuta la

guerra turca; lanlo almeno si pole ritrarre da' giornah i^pirati da

queslo o da quel Ministro. Che poi in quest! ultimi giorni Masi m<>-

strato abbastan/.a pacifico ricavasi principalmente dal Times il quale di

feroce leone s' e convertilo, direbbesi quasi, in mansuclo agndlo e po-
co manca die non lenga bordone a lie decision! del Congn
pace di cui parleremo piu solto. Non tulti pero i Ministrisono di un

parere : anzi avvennero tra loro collisioni e disgusli chc pronostica-

no forse un qualche cangiamenlo diGabinelto.

12. Altra Polenza cerlamente formidabile nella presente contro-

versia e il Gabinelto di Wasingthon degli Stati Uniti della quale fi-

nora non trapelo gran fatto il pensiero. Si sa solo che una sua flolta

e giunla nel mediterraneoeche sta in aggualo degli avvenimenli. La

Presse e i fogli inglesi se ne adombrano e spacciano che Fralello Jona-

Iham non deve aver viaggiato senza sccipo fino a questo vecchio mpn-
do. Arrecano inoltre: un officiale della flotla americana essersi la-

scialo sfuggire che ove ancor vivesse, lo stesso Wasingthon rinne-

gherebbe il suo principle solenne del non intcrvento : ne sarebbe

oggimai un inerte II iyh, ma piultoslo un allivo democralico. Le

quali parole interpretale in vista della sterminala Potenza di quella

nazione la quale ha piu navi della flolta inglese, e nella sola Nuova
York i legni mercantili uguagliano le selve interminabili di tulte in-

sieme le antenne congregate in Londra e in Liverpool, furono pe'gior-

nalisli e sono gravide di molti commenti. Tanto piu, soggiungono, che

la giovine repubblica crede d' aver missione da Dio e dal dirillo co-

mune di entrare in ogni piato aibitra e mediatrice.

13. La Grecia poi, come era da aspcllarsi, non piange il pericolo della

sua rivale. Rarcontano che forse un duemila de' suoi ciltadini tro-

varono modo di passare al campo russo. Ma, checche sia di cio,

lettere di Corfu e di Patras annunziano concordemente che il fer-

mento dell' Epiro, della Te^salia, e della Macedonia e cresciuto a dis-

misura
,

e non atlendesi se non il primo rombo del cannone turco

per sollevarsi contro la Porta, e congiungersi all' Ellenia.Che la fede

greca eziandio in alto locata fomenli una lal ribellione non puo affer-

inar>i; dicesi nondimeno che interpellatone dal Turco il Gabinetlo ate-

niese, questo si strinse nelle spalle arrecando che i caporali dell'agi-

tazione sono i capi de' clepti ossia bandili messi fuor di legge e so-

pra de'quali non puo nulla il \\e Oltone.

14 Anche nella Persia furon fatli slraordinarii apparecchi di guer-

ra
;
a qual fine non si sa. Pretendesi da alcuni che a favore del Russo

dal quale verrebbero in compenso perdonati i quaranta milioni di

cui lo Schah gli e debitore. I piu pensano il contrario e spacciano la
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i ricisair.e ;.: (ollcgula colla Turchia e at com-nte in mo
COfSO; II che -; hei < MV nh nn ]>or I a\ei e it (i.ilitiu >||i> <li 1'

borgo rlchiamalo I rn.M d,i quHIa na/ione. Korse - in-

iMtuiano gli inn e gll allii: < I.i P.TM.I. prevedendo cho il teatro della

unerra si possa iwrlare a lei \ieino. procura solo I fatll suoi pei

non lasc-iarsi cogliere aUimpensala.
i.">. Flnquldfelt'openlo da leiniilmiGovrrnhorquaieho eosadelfe

Associ.i/ioni, ein prima del r.nngresso delta pace, del quale nol gia

parlammo altrove in questa seconda serie (vol. 1, pag. 579) nolle

cosed'lnghillerra. I socl si radunano a quando a quando special men-
te all* intorbidarsi delta tranquillila pubbllca ,

la quale essendo ore

assai minacciata , ragion volea che il Congrcsso f u-c-isc intendere la

>n;i voce Adunossi dunque I'Assemblea in Kdimt)urt;o e vi si le CK>

le solite declamazioni innocenti. II sig. Cobden accerlo i socii del per-
iVilo accordo che regna Ira il (labinello delta Senna e del Tamigi ,

e

parlando delta Turchia ripet
%> cio cheognun s;ipeva : non poler pin

a lungo duraic in Knropa 1' impero della me/7.a luna ; concorrere al

suo dislruppimento non meno le lepgi del Corano, che quelle della

natura. Ad oprni modo non dover 1' Inghilterra la quale rovescla

impci i e Ironi nolle Indie opporsi a chi pretende di far ullretlanto

in Kuropa. II signor Bright parlando in generale contro la pnor-

ra, accenno che le nazioni d' Europa non gittano meno dl 100

o 150 imlioni di slorline annue pel mantenimento de' loro eser-

citi permanent'!. Molte furono le provvlden/.e decretale dall' adunan-

za le quail noi non riproduciamo percho ci paiono insufficienti al-

I'odurno t>'iM)gno. Non vopliam peru tralasciare
,

sia per istru/io-

ne, sia per allrltamento di chi sludia in somiglianti calcoli. che ^1 Co-

milato decreto un premio di 250 slerline al miglior autore d' un'ope-
ra novella da tormina ixi di quest'anno, in cui ragionisi degli eserciti

europoi o mo-tri-i to ingenti spese e i danni moral! sociali e politicl

dolla pace armala. Anche a Slaflield i'u adunato un consiglio de' ne-

go/.ianli in favor dt Ila pace e scrilta una supplicn al Ministro Aber-

doen porch o prooacci ad ogni coslo di lutelarla. A questa venne

ri>poslo con buone prome>-c
16. Se non che per opni voce che osa pubblicamenle gridare pace

ha\ \oiie le cento che gridan guerra e guerra pronta e guerra micidia-

lo. Kunposnrohlx> il novero de' meetings o slono adunanze inglesi re-

rontomente fa lie per indnrro il Mini>toro a proleppere il Turco e di-

vidt-ro con lui la sorte delle ballaglie. In quel paese ove I' opinione
o tiui/i.i del popolo da tanlo impulse alia cosa pubblica, leadu-

nanze popolari sonp frequor.li . e per ogni nonnulla. II luogo del

ronvogno per ordmario una taverna piiiomono olepunte sooondo il

ceto die vi si deve raccorre : e quivi dalle tazze ricolme tracannasi in
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uno la scienza universalee la farondia ncrrssaria per bboltnir |>

interminabili tirilere di rampogne, di consigli e di provvedimenli ad

ogni male o indigeno o forestiero. Or dunque in molle citta inglesi

e nella slessa capilale v'ebbe assai di coiali uniuni piu del solito

clamorose e battagliere: nella prima delle cunvocate alia Taverna di

Londra il concorso fu cosi strepitoso che per manco di >M;I/K> un due
mi la padri del la patria non vi poterono penetrare. Fu osservalo die,

tranue qualche rara eccezione, i convenuti eran tutti popolo m
ere e bassa plebaglia. Noi non diremo il traltatovi o risolutovi a

unanimita di voli
;
che non tempo di ridcre : accennerem soltanto

die il socco vi era misto al ootui no e fra le amenita da giullare erom-

peva fcrii/a posa il grido di guerra. Non fu improperio che non si

vomilasse contro il Russo il quale, dicevasi, non vuol invadere sol-

tanto 1' Impero ottomano
,
ma 1' intera Buropa ; non encomio che al

Turco non venisse proftiso. II tutto poi condito di amare lagnanze
conlro il Gabinetto di S. James perche tentennanle a iavor dellaPor-

ta. Alcuni tra' politici sospettarono, dissero e giunsero perfino a slam-

pare che il Minister voglioso di guerra, mentre per non iscomparire
in faccia all'Europa affetta pacifiche intenzioni, ecciti di sottomano i

meetings ,
ossia il voler del popolo e si faccia da quelli dolcemente

costringere a bellicose provvidenze. Ma quelle son lingue malediche

e fanno gran torto a quel Governo intemerato. Non e cos\?

17. Che se, nel senso or ora indicato, il Goyerno inglese non e so-

lo alieno dall'aniniarli
,
ma formalmente vitupera per mezzo de'suoi

giornali cotali adunanze . egli e fuor di dubbio che le societ.'i ribelli

vi hanno gran parte. Osaerva il Montanelli nelle sue Metnorie d'Italia

che nel 1840 al sopraggiugnere de'casi d'Oriente, per cui la guerra
dicevasi vicina, i comitati di Malta

,
di Parigi e di Londra s'accor-

darono allora tutti a spingere gli amici di dentro agli apparecchi di

violenza. Or la guerra d' allora non era cos\ propria come la pre-

sente agl' iniqui disegni delle congreghe sanguinarie. Non e oggimai
un mistero

^
ce lo ricantano a ristucco i giornali mazziniani che la

propaganda lavora senza posa e si tiene in mano quasi immancabile

un bel tiro. L'arrivoin Europadel Garibaldi, lavenuta in Italia del Maz-

zini (il quale, se e vero quello che se ne conta, vagolo impunemenle,

perche sconosciuto
,
in abito d' ufficiale inglese per qualche capitale

Hal ic, i. e ultimamente doveva sbarcare a Sarzana insieme coll'Eroe di

Montevideo) la risoluta permanenza in Europa del Kostza 1 luogo-

1 Di questo settario parlammo a pag. 115 del Vol. IV della seconda Serie. Le

ovazioni cbc gli si fecero da' democratic! lo renderanno per molti anni famoso

d' ignobil gloria. Lasciando stare le Note diplomatic-lie ultimamente scambiate

per sua cagione tra 1'Austria e gli Stati Uniti, e da saperc che rilasciato il Kostz
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ill kouth. i tanti ron<!<>ttiti i po|;urhi c
|] cll OT si

uiiil. i iirl rampo <li Omrr P.IM i.i. PIT mi il rappresen-

lante aiMti.no rMir a pnrun in- l.i^ii.iii/r a!' < fiili^um

ill ilovuti fan- in Pinnniitc. in I'ariui < illiovf. i quat-
troenu^nii in.i/./ini.mi vmuti <lal Timln rim ;t<M. <.-<. iri^imi stam-

pati.izl m\iti alia rihrllionp ni.in.liti iti 1 i,m< i.i ,1 i l...ndra e da Hi IK-

sHIr r Mcpciti dalla poli/ia paii-ina. c inliui' j^li opUM-oli triiclrntt

a iiH-ttcr MI la Piu>-i.i M-ijur-ti .ill in Amlxn -, non sono che leg-

10 lU-Ila ollracotan/.a x-ttiria. Sappi tmo, c vero, che chl

al)l,ii.i non morde e c!u I'arte p'n'i mali/.iosa doj^li inetli si rd'mtimo-

rire i bui'iii lle millanU-rie. Ma sia pur esagerata del cenluplo I.i

realta della loro audacia, reslane luttavia tanta da leuer desta la so-

ler/ia de'governanti.
18. In mode spcriali- la notizia della guerra ha rimescolato il san-

gue agli e^uli polacctii ina-iari. E per dir solo de* residenli in Lon-

dra, a\ aii/o la magglor parte delle lance kossuliane, appena ebbero

essi intesa la dichiara/ione di guerra che si diedero a frenetiche e-

sultan/e. Scrivono alia Nuova gazz'ttd prussiana che il palazzo della

ambasciata tuitra di Londra formicola di emigrati, precipuamente del

parlito dl C/xirtoryski : tutli voglionoarmi, tutti combattere per quel
^ullano al quale il loro Kossuth scrisse, non e guari, una lettera ri-

cordandogli che la guerra turca non deve servire a tutela di dirltlt

pary.tali, ma bensl dell'iimanita intera. La Societa letlcraria polacca

possipde sopra due navi a Southampton 6 mila fucili. Sulle stesse nar

vi dt-bb'essere partita una prima recluta di 900 volontarii armati e

MMili a tullo punto. Oltre 500 operai lavorano in Londra sotto la

presidenza del colonnello Vierc/iki per armaino de'nuovi drappelli.

Lo stesso slancio si avvera ne' polacchi di Parigi ,
de' qjuali oltoomto

10 ad assoldarsi presso 1 Aiuh.iM i.nlore turco. Cosi la sovraccen-

nata Gazzetta. Notisi pero che parecchi dubitano as^ai della vera< iti

di que' parlicolari; e noi crediamo che se noa sono del tutto falsi v'6

certamcntr -randc oagcpozione.

<11 capitano aiutriaco fu cciluto quasi in deposito al Console franccsr. lltiina-

mentc dairAnibasciadorcnincricino di ('.ostniitinopoli si niando ordinc a Sinirne

fotse posto sopra una nave e trasportato in America. Pensate voi ! Simil i;.-nte

accorrerebbe in qmMi tempi di capo al mondo nella Turchia; or che vi si tro-

vn non vuol dipartirsene certamente. II (insole americano di Sinirne, il capi~

lano di-1 vascello c lo stesso Kostza rifmtavano il comando deU'Ainbasciador y

fbndaitdosi sul non aver quegli atilorita di far simile intiinazionc, e ancor pit.

Mill' ingiustizia di quella, conciossiache, diccvasi, se il Costta e austriaco, ceda*

M aJl'Atitiria: * poi c divcnuto suddilo americano, 1 libcrta di lratlenit r>

)jli pare e piace. Qualche giornale riferiscc clic or trovasi in Malta, gli altri lo

dicono tuttavia a Suiirne.
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19. Delle furiose declamazioni de'giornali liberUni si potrebbero

romporre a quest' ora molti volumi anche riporlando solo le piu

ingegnose. Le quali tulte si riducono ad incorappiar it reslo d'Euro-

pa perchr ricacci nelle loro lane i moslri del norle. A senlire quei

messeri, la mezza lunaottomana non vuolsi piu comparare all'argen-
lea diva, ma piuttosto ad un sole nascente di liberta

,
e ad alcuni fo-

tfli inglesi, tra cui e VAdvertiser, sembra cosi certa la viltoria, che
vorrebbe fin d' ora preparati gli arpioncini nel museo ornitolouico

di Londra per appiccarvi spennacchiata e sanguinente 1'aquila da' due
roslri.

20. Dunque la guerre i; iuevilabile! Rispondesi che si, ove s'inten-

da nel senso piu generale; ami pole dirsi incominciata dal momento
che le milizie russe valicarono il Pruth e le navi armate passarono
al di la de'Dardanelli. Ove poi vogliasi pigliare in senso di combat-

timenlo, pur troppo,se non e ancora scoppiata, e mestieri di temerla

prossima allo scoppiare. I quindici giorni perentorii sono compiuti :

qualche foglio annunzia che il Generale russo die issofatto la nega-
tiva alia lettera d' intimazione di sgombero. Certo i dispacci parigini
or ora pubblicali dicono che, avutasi gia la risposta di Gortschakoff fu

ordinato adOmer pascia di cominciare leostilita: cheuna parle delle

flotte alleate e allesa davanti a Coslantinopoii : che un' isola del Danu-
bio presso Yiddim t; gia stata occupata da'Turchi. I conoscitori pero
delle province or deslinate a campo di guerra non sanno vedere come
il terrene si porga a grandi batlaglie ; percio, dicono, i due eserciti si

mostreranno le spade, s'incroceranno le armi come avviene ne'duelli,

si tentera forse una qualche scaramuccia e sara per tal manierasod-

disfatto 1'onore
;
la Turchia paghera le spese alia Russia per comperar

la pace, durevole o no poco rilieva. Cos\ la pensano parecchi. Altri

pretendono che il teatro della guerra sara portato presso i confini

asialici. La gazzetla di Cronstadt ci fa sapere che il Russo tiene

cola 80 mila combattenti, e che il Turco ha pure in pronto a Erze-

roum un esercito di 100 mila uomini capftanati da rifuggiti abba-

stanza esperti nell' arte militare : che vi si aspetlano allrettantt vo-

lontarii: che in fine iGeorgiani e specialmente i Circassi i quali sono

in continua lotta colla Russia farebbero buon giuoco alia causa della

Turchia. Mollissimi poi confidano nel la slagione divenuta oramai

gravissima al condurre di una guerra e sperano che gl' imminent!

geli (i quali in quelleplaghe sebben poste a latitudine non maggiore
della nostra Italia settentrionale v' incrudiscono assai) ,

varranno in

gran parte a smorzare 1' ardore guerriero, e lungo 1'inverno la di-

plomazia d' Europa lavorera a comporre la discordia. Noi confessia-

mo sinceramente di non sapere se prevalgano le ragioni di limore o

di speranza nello scompiglio d'Oriente. Abbiamo in conto di spaurac-
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< hio c tiulla piii 1 .if dell' //// r I'ujKjlo, srrondo lu qualr
il Danubio -i rompoiH- la lilt- >r DC pro no allre in ln-

ghillri-ra. ,n '. u.i noi . iii-ll.i Svi/ 'DViinquo lc> aquilr

del Nord inn n.iiino nid') o |>i>
! llipuliamo srii/a I'-iiid.mirnto

il \oto dflla Dt-HiHcniziadi UHlin/ona, pin* la la qualr la lolta dir

ora inromincia non puo linirsi in podic ore, e rivi di sangue deb-

l)tuit .1 lil'ormare la caita neonrafica d'Kuropa. (iiudidiia-

mo l'.il-tt il i.. '(unto di alcuni uioinali pri \rnuliei (|uesta mattina i

qnali diiono ( lie appcna lo ('./.an- ( l>lc intf-a I' inlimazionc di guer-

ncna >ia , ii>po-c, tjiirrru di rstrrminio. Slimiamo infinc dc-

gna di nu-tU'i.-i Ira Ir spiiito.-t- invi-n/ioni larorrispondenza del Par-

laiiitr.lo a>M'\i i;.i;U' il (iovcnio franct'so aver falto saperealla cor-

U- di Vienna the in c;i<o di gucrra, nonCostantinopoli, ma I'ltalia ne

be il Icalro. .Nondinu-no siam cosliclli a gridare col Consti-

tuli<>nncl (he <> il Socialismo v divcnuto ir.oiuentaneamenlc formida-

bilc
;
c non pos>iamo dimenticarci della niinamaaltribuita aH'Aulo-

(iati- fin dal 18-18,. tl quale correndo In aiuto del vicino Sovrano,

pi onunziava di <( snudar la spada gillandone assai lontano la guaina.

<;uai >e <p.iel ferro dura lungo tempo sfoderalo! Non sara cos\ facile

il riporlo come fu i'estrarlo, specialmenle quando se ne sia giltata

allrove la vagina.

S\I//>:BA (Nottra Corrispondenza) \. Mene tie' prolestanti. 2. Vessazioni

del Governo, c furti snrrilrjjhi. Altra Corritpondtnza 3. II cnnsiglin

del Ticino vuol guerra coll' Austria. 4. La via ferrata di l.ii'-oni;i;;no.

.-. Hi iTinlf-.Tii/a dell'odio calvinistico.

1. l>i <jtie>lo poveropae.se non ho che guai da racconlare. I protc-
Manli ed i litx'i lini sono da qualclie tempo tulto altivita per far danno
alia (]hie>a raltolirae, se per 1'addirtro non si stavano colle maninlla

inlola
, or raddoppiauo ,

anxi moltiplirano senza pieta le loro arli

infernali. I.\\i a (iincvi a una propaganda destrissima nel pigliar al

laccio gl'iiu anti calloHd mnssime dell' in lima plebe ignoranti e biso-

gnosi; e quando le awiene d'aver preso nella ragna qualchc sciagu-

rato, ne pubblica a suono di tromba la villoria con un' albagia da far

nausea ancbe a" piii sfacciali. COM itrombazzarooo non guari certa

lor conquista d' una quaranlina d'apostali ,
tulli fercia popolaro mi-

sera e sconosciuta, tranne un prete piemonlese. La solennila della

quale cornerstone alia riforma fu celebrata, or sono due mesi, in C.i-

nevra colla maL'^ior pompa die soulia u>are il gelido prote^tantesimo.
\\ \iandosi i nuori frntrlli al Tempio una serva del bel numero per
vantar-i del suo guadagno e alleltar allii alia iiuita/.ione ,

andava
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picchiando la tasca ore era chiuso un gruzzolclto di scudi avuti in

prcniio dell' aver aperti gli wehi alia i-irita. A questi quaimila, di-

cono i lor fogli, leu a dielro tra breve una novella recluta assai piu

jiumerosa. Fanfaluche per allucinare i semplici! Codesta recrude-

scenza de' proteslanti mm e altro se non la sequela delle depula/.innt

europee per 1'afiare Madiai e 1'eco delle recenli strategic messe in o-

pera ne' lor paesi da' minislri prolestanti alemanni e prussiani. Se-

nonche per la Svizzera il danno
'

pid grave che non sia in quell'altre

regioni, perche tra noi in virtu d'una legge del 48 i prolestanti han-

no facolla d'aprir lempli e alzar cattedra in lutti i cantoni. Egli e v>n

che la stessa licenza venue consentita a' cattolici
-,
ma quando fu lor

concessa? (Nolaleto bene a infamia della genia perversa che ci tiian-

neggia), dopo che furon proscrilti i gesuiti e i liguoriani, soppi

benedettlni, i leonardesi, e gli altri Ordini monastici, disfatti i,collcgii

caltolici e dislrutti insomnia, o legate le maniaquanli potevano con

maggior efficacia perorare la causa di IMo, istruire il popolo ne' suoi

doveri ,
e dilatare la vera Chiesa. pur da lamentare che tin t;mli

specchiatissimi sacerdoti v'abbia ancor qualche reslo, lenue per verila,

il quale continua le sue lotte oonlro i cos\ delli ollramonlani ossia

ro'mani. Per tacere di allre-serilture inopportune e dannose qui usrite

a tal proposito o lullavia in corso di stampa, vi diro essere spiaciulo

assai a tutt'i buoni un recente libercoletto di certo prete che pirtt-n-

de diconfutare il Memoriale de' Vescovi Alemanni. A qual vanUpgio
rimeslare question! gia tante volte sollevate, invece di comb;i litre

1' errore manifesto e 1' eresia spudoraU che rovina la patria ?

2. Tre sacerdoti furon condannati dal Governo de' Grigioni ad una

multa pecuniaria , perche senza il consenso dell' autorila civile osa-

rono di pubblicare un mandate episcopale di sospensione contro un

prete, il quale, la Dio merce, or e rinsavito condannando i suoi er-

rori. Lo stesso Governo poi ,
a proVa della sua scrupolosa giuslizia,

dichiai 6 che daile ricerche falle per mezzo de'suoi delegati, non con-

sta aver i preti abusato della cattedra o del confessionale.

Nelle diverse conlrade dell' Elvezia i furti delle cose sacrc sono

quotidiani. Da alcune settimane non esce quasi foglio di giornuic die

non racconti un novello rubamento sacrilego. 1 calici sopiitttutto

sono presi di mira, e le sacre pissidi con profanazione deU'auguslis-

simo Sacramenlo. Par quasi che esista una societa intesa ad esecuire

in piccolo, quanto pralicarono in graude i nostri legislator! nel furto

de'beni rdigiosi ; sepuie, anzkhe dal misero guadagno, non e >

ab alto a profan'are il piu venerando obbietto del noslro culto.

3. Al principio di queslo mese i sigg. Pioda Batlaglini e Jauchreca-

vansi dal Ticino al Consiglio federate di Berna in missione officiale.
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irargli a iiorae del Gran Consiglio Ticinese: essere la qul-

Mioiic Ail-tin - v mi ,-tilan- icdci air e arrivals I'oradi procede-

re apli oln mi |n .\\rilimriiti. Insomnia recavansia cbledere laguer-
ra coutro I' Austria v>n < a credere che operaaaero sinceramente,

>M.H h. ier quanto vogliansl supporre impolitic! i noslrl go-

vernanti, chi non vede che dope aver brigato tanto per giugnere al

r IK MI \niTt-bbero commettere a un tiro dl dadi la fortunate

MijMcma/.ia? K la loro crociata non potra ottenere il suffragio

del popolo; che i cantoni protestanti non si curano di far guerra per
consolidare al plu il governo de'Pioda e de'Luvlnl; i cattolicl poi, po-

unaiun cbe abbiano anrh'essi qualche ragion di querela verso TAu-

stria, non rombaltertibtero certo di buona voglia un Governo che

in -1 1. 1 causa de' cappuccini sostenne lasua propria causa. Ignorasil'e-

sito della missione, ma credesi che nulla siaslconchiusood ottenulo.

4. Parlandovi nell' ultima mia delle due proposte di strade fernite

.iUi.i\T>u If Alpi vi diceva esser piii probabile lascelta di quella di

S. Gottardo. Tui'era I'opinioue, tale il deaiderio di quasi tutti i Can-

toni. i quali riputavano patriotlica la via di S. Gottardo e forestiera

quella del l.ucomagno, essendo questa di profitto quasi esclusivo per
il Piemonte. Eppure la cosa non ando cost , ed io ebbi il torto d il-

ludermi confidando sen/a ragione ned'animo patrio e nella pruden-
za del Consiglio ticinese. Forse a quest'ora piu d'un di que'consiglieri

disdice in cuor suo il suffragio giltato all'impensata, in vedendo sor-

gere ogni d\ nuove dimcolta non pria sospettate. II Piemonte che

con magnifiche promesse ne sollecito la votazione, ha ben altre bri-

ghe domesliche da racconciare; e la societa incaricata de' lavori non

puo disporre probabilmente de'fbndi necessarii per la gigantesca

impresa. Allo stringere de'conti la via del Lucomagno e tuttavianel-

10 -tato problematico di prima, sebbene abbiala approvaia il Consi-

glio federal <.

.">. llavvi tra'Metodisti ginevrini gran recrudescema di sdegnocontro
11 caUolicismo. Quegli stessi che fecero tanto plauso all' erezione d'un

IHIOVO tc-nipio anglicano inenano ora immenso rumore, percheicat-
tulii i >)<>. halt dulla Riforma delle loro chiese e fatti assai numerosi

innaUu > al veio culto di Dio un maestoso santuario. Col titolo di

societa yinevrina (ley It intertsxi protestanti si e forma ta un'associa-

Mtc per ibcopo di t-ombattere colla perntasione 11 deismo ed

il cattolic -iMi'.n. tcitibili di>lrnu^itt
<

i dt-lla pi-etesa Riforma. Segliav-
i -.11 -it i^iessero frmi al lorn programme, i loro sforzi ci farebbero

ridere di pieta. Poiche essendo I aU-iMiio I' ultima conseguenza del

px'i' no. Mm -iamo awetzi avederuna mollitudine d'uomini

rovin la china fa tale che que>t<> a -nit ll-> r..iulu-. M-n/.a
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alcuno siasene allrimenti riavuto, fuorche per mano della caltolica re-

ligione laquale il traesse dal precipizio. Per, allra parle \apersuasio-

ne e tal mezzo di propaganda che non ha finora strappato dalla no-

slraChiesa un sol figliuolo e donalolo alia Riforma. Ma il male sta

che non si contentano di persuadere. Ben ci ricordiamo di allra socle-

la ibndala nel 1845 la quale con lilolo non meno inconcludenle co-

priva un disegno infernale di perseeuzioni. Lieenziare dal servizioi do-

meslici callolici, non comperare da mereanli callolici, fomenlare i

malrimonii misli per danneggiare la parle callolica esacrificarne al-

ia Riforma i figliuoli, fare insomnia concorrenze in lullo a danno

de'catlolid a'lontanandoli da'pubblici impieghi, e privandoli perGno
de'dirilli di c'Kladini. Quesl' era, secondo 1'aulor proleslanle Rillu-t-

Conslanl, il deleslabile sislema tin d'alloraadollalo e messoin pra-

Uca. L' indegnazione pubblica non lardo a folgorarlo de' suoi anale-

in i non inai del lullo inclVicaci

11 R. P. lomini, conlro cui spacciano lanle calunnie i fogli socia-

lisli, e allualmenle chiusonelle carceri di Eslevayer reo di null'allro

delillo fuorche d'aver sollralloalla rapacila delGoverno una somma

apparlenenle alia cerlosa della Parl-Dieu soppressa nel 48 e di cui

prima de' Irambusli egliera procuralore.

HI.

ARCUEOLOGIA.

\ due leroiii e 1'acquedotto pclasgico di Fcrentino neli' Ernico.

Avendo un noslro Collaborator? scritto a un suo corrispondenle di

Spoleto sopra due leroni pelasgici della vallc di Ferentino, i quali so-

no quasi tgnoti ai cultori delle science archeologiche , noi crediamo che

non sard discaro agl' Italiani il vedcrli
,

benche in iscorcio e rapida-

mente
,

descritti insieme con un mirabile acquedotto di massi poligoni

eretlo da quegli antichissimi navigator i
,
che tanta parte di civilta re-

carono in Italia prima ancora della fondazionc di Troia. JSoi vorrem-

o, che si quelli che ridono delle nebulose antichita pdasgiche ,
* */

(/IK.-
Hi cite di tante ipotesi e tantc favole le circondano, visitassero s(n-

diosamcnle V Ernico c massime Alatri
,
lerrntino e i suoi contomi ;

indi sul preciso e spassionato esame dei monument i giudicassero asag-

gio di scienza in quaii remotissitni tempi ascrndano cosi Jatti edifizii.

per illustrarne la storia dr* popoli primitivi che abitarono questa no-

Italic.
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9 nor mk>

Homa il 25 Af/fisto 1853.

La crnlilis>im;i -us del 23 mi liusn grandcmrnte earn per mille

modi , ma sppclalmenle per le cortrsif rh' Klla mi annun/ia del sig.

Canoniro (.ui//i e del sin Harone Achillr San/.i sccivtario dell'Ac-

eademia. l<> la ni i -<> di ringra/iurli con lulto I' animo, e di scusarmi

con esso loro se le mle infermila non mi concedono di poter soddis-

fare al desiderio d'avere una mia dissertaiione archeologica.

Sio \aglirggiando da qualche tempo un Irattato sopra I sacrifi/ii

dei popoli primilivi e sopra i modi d' ediftcare gli allari , volgendo
I'occhiit >|>c( ialnu'iite alle genti Fenicie e Cananee, che secondo me
ci ti.iMinM HI in occidente molti mi colle piu anliche colonie pelas-

giche. Ma, come Klla ben vede, queslo e argomento vaslissimo e full-

fceBtasimo , poiche bisogna ormare le migra/ioni di quei popoli dal

thndo eld I Idumea Ono al seno Issico; da quello alle Isole e a tulta

I' Asia miiinir: per indi condursi alia Samotracia e venire pel Ponto

alia Tessalia, alia Tracia, all'Kpiro, e di la in Italia, sia per I'Adria-

Uco, sia pel Tirrcno. Vcgga Ella se questa e impresa d' uomo in-

fermo.

Audit- quest' anno fui a Ferentino nell' Ernico e vidi con piacere i

due belli intcti leroni, o aie sacre, o ultari de' Pelasgi: i quali

reggoiK* alia potenza struggitrice d'oltre a trenta secoli, e videro in-

conrus-i c sc\-ri >ui loro pclroni poligoni succedere ai Pelasgi i Tir-

reni, gli Krnici, \\ (>>clii, le confederazioni Sabelle e l.alinc. la Re-

pubblica e lo Impcro di Roma con tiitli i popoli barbari, checalarono

ad opprimere e disertare lltalia. Questi due leroni sono in una vallc

fra levante e tramonlana di Ferenlino a poca distanza dal famoso

acquedolto poligono, r-hr finodaquegli antichissimi tempi conduceva

leacque de' monli alia cilia. I .a vallc ecupaesolilaria, e dovevaesser

folia d' annose boscaglie di roveri e di ct- rrl , entro le quali s' acco-

glieano (jur popoli iiii>tcnoM a >.uTifuare agl' lddii,cpero sichiama

anche ora ilai pacsani Torre Sflroni
,
Ccrceto e Foresta. I due grandi

allari sono appunlo coslrulli alia stessa guisa dei leroni Fenicii e

CanaiH-i : dell" Icrone di Sipilo ncll'Asia ininorc : di quelli che si tro-

vano nclla Traria : doH'ampio lerone del Capo Circeo: di quello di

,i: ill quelli dc-llf >rUe >ai:nilU lie d IMTH'IU: delle Mar-

.vidic \'ix. il l,i L'o di I-'uciiH1 c d'allri luoghi dell* Italia meridionale.

li due Ferentinati sono di loinia quailra. non intutto rcgolarcii'.

quak-ltc laio: s' appocgiano nppunto , come ce li desciivono an' he
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gli antichi autori
,
con un fianco addossato al monle

,
d'onde \\ -i

saliva sopra comodamentc colle vittimc, senza aver uopo di gradini o

scaglioni che girassero loro intorno. La faccia che guarda il piano si

leva da otto in dieci piedi , cosl pure i due lati
,

i quali van decre-

scndo alia china del monte, su cui posano. Sono i lati di 148 palmi

formati di gran rocchi di macigno poligoni e cosl ben rispondcniisi

cogli angoli acuti entro gli ottusi
,
che formano come un reticolato

serrato e filto. Sono massicci , ondeche tutta quella piattaforroa si

eleva dal suolo COM bene immorsata, che sembra d'un solo ronchio-

ne di macigno rugginoso. Se quelle imniani pietre non fossero la-

v orate con isquisita disciplina a scarpello e commessc con tanta

maestria
, que' due leroni ci darebbero un esempio ancor TIVO del

mode, con cui era costrutto il grande altare delle Tribii d' Israele di

qua e di la dal Giordano , come ci Tien descritto iu-11 Esodo; se non

che 1'allare d'Israello era formato di petroni greggi, come avea loro

imposto il Signore Iddio, appunto alia guiaa onde sono costrutti i

Nuraghes dell' Isola di Sardegna ; del resto aveva in tutto la forma

d' un' aia quadrata, e siccome l)io avea loro proibito di far aggirare

I' altare di gradi ,
cosi con un lato dovea posare sul dichino d' un

poggio.

In capo alia slessa valle, di cui le parlo, il sig. Alfonso Giorgi (em-
ditissimo piovane ferentinate

,
che ora sta scrivendo un dotto libro

inlorno ai primi abitatori dell' Ernico) mi assicura esservi un terzo

lerone interissimo sotto il monte di Porciano, formato di massi poli-

goni anche pin grandi che ne' due precedent! : e se i dolori che mi

tiavagliano lasceranmi un po'di tregua, mi condurro a vederlo per
fame i conferimenti che richiede la scienza, la quale appoggiasi piu

che mai sopra il testimonio irreyocabile dei monument!.

Ella desidera che le indichi il luogo , ove Dionigi d' Alicarnasso

narra che i Pelasgi munirono le citta abitute da loro
,

e che dopo la

partenza di quelli ,
i Tirreni le restavrarono e vi s' allogaron dentro.

Dionigio 1'accenna nel libro 1, 26 e sappia che ad Arpino , e molto

piu a Ferentino ho potuto toccar con mano la verita di cotesta as-

serzione dello storico greco. Imperocche a Ferentino a destra e a

manca dellaporfa sanguinaria il muro e poligono di smisurati massi

d'un macigno rossastro; cosl pure in allri luoghi della prima chiostra

e del secondo girone che muniva 1' acropoli ; laddove i muri tirrenii,

che s'immorsano coi poligoni, sono d'una pietra bianca scagliosa: i

primi sono a cinque, sei ed otto angoli divarie forme, i secondi sono

parallelepipedi con alcunetacchequiecola, ma posti sempre a strati

rirvx)ntali come 1'Acropoli di Fiesole, e gli avanzi delle milragliedi

Volterra, di Chiusi
,
di Vulci ecc. Di vantaggio le portentose muni-
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poligone di Alatri, r del *< dHI'Acropoli

hanno le pon- .indi stipiti dim disorbilante

ardMtrax motiolilp. poirlM- pare die <pie' primi Pelasgi n>n eono-

* eio .in. ; .ia l.i forma dell'arco : i.Hu- 1 i-i.inra/i..hi in ic.iic in\c-

00, si vede gla I tK iu i:u.. --in, come iii<i-ti.uio i due se-

tiiTcnii foi-niati nunlic si rir/a\ano le nuira di Ferentino e A
veggono anoora intalti nrU'orloappnnlo del soprallodato >ig. Alfonso

(.!,

Ma piii che mai egli r a Ardcrc la vnit.i del dctto da Dionigi nel

testimonio che oe ne porge fiwree il piu antico aciiui*dollo d'occidcnlr

eretlo da quclle remotisslme genti. Ihilla pai lc di nordest di Ferenlino

di la dalla foresta dH Marclic>r Tani s' all tinea %5wso la ritta il por-

tentoso muraglione tormato di tfiormi mnss\ poliponi, il quale trr-

rnina in un lombino di c<nserva, o di purgatorio delle acqoe che vi

si scaricavano dai doi<ni ; il rhe ci la coiKr^vn- (|u;nit' alto

condolta la dvilta di que' popoll erninti. (>ra essendo forse caduto

I a< ((uedotto puligono di la dal tombinu, o distrutlo in qualche assedlo

della cilia, i Tirreni sopravvenuli ai Pefasgl lo continuarono con

petroni orfzzonlali sulla foiiuia di t i.-lauri -he fecero nelle mura di

munizione alb rooca e alia cilia slessa di Fetvntino. I Romani poi .

esseodo ruinato in j:ran ]>artc il muro tirrento
,

lo rislorarono se-

cond* il loro iv.odo di nrarare: per la qual cosa lu hai solto uli occhi

le Ire nmniere di ooslnir^one, cioe la ciclopea poligona, la tirrena, e

laromana. Monumenlo insigne che pochi visilano e pochi conoscono.

Sc non le detUssi <|ui lullo queslo a memoria , sen/a libri, e in

liclla , k poirei fiwe molli confitMili da condurre la cosa alia piu

chiara evidenia P darle molli lumi intorwo allc MI antichi^ime mtini

di Spoil In. -dU;inlo damlU- nn solido arpomenlo. che i rcslauri ag-

giunli allc nuira poligone di Ferentino sono tirrenii e non romani,
come vorrebbtTo i chiarissimi Bunxen e iNiebuhr. Dalle fbndamcnla

incridionali dclla Uocca o Acropoli di Ferentino, si levano molli giri

d' enormi pclroni quadrilunghi a lacche
,
che s' addentaho gli uni

cogli allri . e sopra (|uesli pelroni si veggono altre pielre quadre
i alu.i maicria assai piii piccole e regolari, le quali si a I/a no ed ab-

nda delta muggiorc o minur aluv/a dci pclroni che

furmano la ba>c dclla roc (a. c corn- huigo quel lalo nna iscri/iuiR*

cln- accenna appunlo a I ri>lanro romano. la inisura del <p.iale fu

confusa colla sustrimone tirrenia. Or mentre da un lato I' anlurita

del Mg. Bun/en m'era di forte argomento a dubitare, e d'ahia parle
1'occhio mio a\vc/v.o in lanli Niag^i ad ocr\arc lc oslrultui

iv in . mi : : :iciv nclle mura li-rcnlinali lc lc>c forme ne piii

nr mciio. ricordai che la Dioniui parla del >imbolo del culto di IVI-
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fegor, scolpito sulla porta dell'Acropoli e fatlo da un antico VCSCOTO

sotterrare. Dissi fra me : se si Irovasse indi/io di questa relijrione. die

noi vegpiamo comune ai Pelasgi di Samolracia e ai Tirreni ,dic ambo
la recarono dall' Asia Anteriore o dall' Egillo) sarebbe chiaro,che

quelle mura non son edificio Romano, poiche i Romani non ci die-

dcro mai esempio di cotesto segno sopra le mura delle loro citta, sit

del tempo della repubblica, come del tempo dell'imperio.

Ne parlai dunque col sig. Giorgi ,
e avute le debite permission! ,

un giorno alia punta dell' alba si fece disselciare la via, e scavare da

un prudenle muratore. Ma egli non era sceso col piccone pochi pal-

mi, die trovammo inciso quel simbolo in un gran rocchio dello sti-

pite, ed e della lunghezza di oltre a due palmi e rilevato dal sasso di

ben quattro dita. Se ne fece trarre di presente il disegno della gran-
dezza naturale da un dipintore, e poscia riempita la fossa del cava-

liccio, e selcialo di nuovo, non rimase alcun iiuU/.io del prof..no

rito ivi sepolto; il quale fu poscia pubblicato dal Giorgi negli Annali

dell' Islitulo di Corrispondenza.
Noi sappiamo che i Cananei (o i Fenicii largamente delti), i Pelasui

e i Tirreni poneano in sulle porle quel segno come il Dio Protogono.
ovvero il simbolo del principle attivo dell' universe, che adombrava
la forza e la poten2a del popolo di quella citta. Secondo, ftmboleg-

giava il numcro sempre crescente dei ciltadini. Terzo, era come il se-

gno del dio A vermnco, accioccho scongiurasse e allontanasse i disastri

dal la citta.

Ecco, signer mio carissimo, cio che ho poluto scombiccherarle cvr-

renti calamo, poiche non ho ne agio, nc voglia di pensare e di scri-

vere di questi argomenti, a me un giorno cos\ cari. Ella faccia le mie

scuse col sig. Canonico e col sig. Barone e mi stia sano.



LA QUESTIONS
D' OCCIDENT E

II mondo politico per cui quattro palmi di terra sono il supremo

degl'interessi va assorbito e naufrago da mesi e mesi nella cosi delta

Questione d' oriente, colla espettazione che, tramontata per sempre

sul Bosforo la luna turchesca, sia dato a chi correra sulla preda rac-

coglierne qualche parte vistosa. Anzi anehe i giornali schiettamente

cattolici, per qualunque parteggino delle Potenze cozzanti, grand!

interessi veggono pendere cola sulla bilancia del la Provvidenza, pe-

ricolanti da un lato per la prevalenza scisinatica , dall' altro per le

furie demagogiche.

Senza negare la saviezza di queste sollecitudini religiose . e

senza meravigliar quelle preoccupazioni utilitarie intorno alia Que-

stione d'Oriente, crediamo importante per gl' Italiani cattolici quel-

la che noi possiamo dire questione it a liana, agitata oggidi nelfocci-

dente di nostra penisola. Sanno i lettori come il protestantesimo ,

il quale a tutta 1' Italia minaocia invasione , trovi in Piemonte piii

Kbero il campo , men rest in il governo, e per conseguenza piu

>li gli esterni incremenli : onde comprenderanno che ogni spe-

ranza di veder cola cessata rinfluenzadel dottrinarismo irreligioso,

e per 1' Italia tutta un favorevole augurio di ristoramento cattolico.

Serir II, ro/. IV. 25
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Ora gli ultimi tumulti di Torino pel caro del pane, ohe tutti i

giornali cattolici deploravano come traviamenti funesti di una plebe

o sconsigliata per fame o sediziosa per istigazione, mostrano per al-

tro come incominci a vacillare il credito e ad ecclissarsi lo splendore

di quel partito che tiene in pugno le sorti del Piemonte; ed e appun-

to questa evidente mutazione o certo queslo orideggiamento dello

spirito pubblico, che ha richiamato i nostri pension sopra un arti-

colo gia dimenticato del giornale piemontese il Parlantenlo *
, il

quale da piu d' un mese sentivasi traballare sotto i pie la terra
,
e

minacciare ruina al dottrinarismo imperante. E causa de'suoi limori

era stato il vedere che in vari punli del paese gia ripetutamente in

quei collegi nei quali si potea rneno temerlo , certi nomi erano usciti

dalle urne (e tra gli altri il nome di Latour), che mai finche le libere

istiluzioni posson correre alcun pericolo, non potrebbero ragionevol-

mente aver parte al maneggio dei pubblici a//ari (cosi s' intende dal

Parlamento la liberta). I'n lot /alto, soggiungeTanticolista, se fmo-

ra.non ha un significato ben grave, potra successicamente acquistarlo,

enwritare che vi si pensi fin flora . . . to&to che i relruyradi ci si pre-

smlano sul terreno legale , son gia unparlito che </oM;u/m combat-

tere ,
che ci potrebbe vincere un yt'orna.

Vede il leltore che il giornalista dottrinario inc-oiuiuciava fin

d' allora ad accorgersi che le elesioni comu&ali e provinciali ,
delle

quali egli parla, mostravano il paese slani-o deiroppressione e vici-

no ad invocare per vie legali un governo piu cattolico. E a dinio-

strar ragionevoli i suoi timori non gli maucano buoni argonienti.

La liberta, dice, cite haaculv il coragyio di decretal' dei sacrifizii , e

ora chiamata a moslrare che ha pure il secreto di midci'li sopporla-

bili. nell' interesse dei suoi nemici altraversarne I'azione priinache

queslo secondo periodo cominci: la loro for(una sarebbe yia assicu-

rala se si potessero pvesenlarc alle masse come redcntori venuli a sa-

nar le piaghe che not. coi pesi gia decrelali, abbiamo aperle, e suuno

impolenti a guarire; e se riuscissero mai a fur prevalere il preatigiu

i lSetterabrei853,
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<M loro nitniilnlo di redenzinne nulla <li i>in prnbabile che il rederli

9uc9S*ivamrnte impadronirsi drlle nnnninistrazioni locali, dalle ffua-

li won maitcherebbe cHe mi
/)/;..< prr farli padroni delle eltzioni po-

litirhe e poco appresso legali mrnrfici dello Statnto.

Lasciando in disparte quest' ultima cahinnin, la quale, te per se

sarebbe stomachevole , divien ridicola in bocca ad un partito noto-

riamente risoluto ad abolire legalmmte (e forse anche illegahnente)

il i. art. dello Statute, tutto il rimanente dell' argomento e irre-

puirnabile: un popolo che gia da quattr'anni sente promettersi alleg-

gerimento di pravezze, e le vede cresrere
; prosperita di commercio.

lo vede scadere; pace con Roma, e non la vede concludere : legpi

cattoliche e le vede ateizzaro -. un tal popolo, diciamo, e natiiralis-

simo che si rivolga a clii sani le sue piaghe.

II eiornalista agffiunge a questa ragione che la pubhlica opinions,

ahbandonata alle influcnze dei retrograde, imb trovarsi falsatn e ricu-

sare quella liberta che ha avuto il coraggio di decretare tanti Kacrifl-

zii : ed anche questo non ci sembra improbabile. I Reali di Savoia,

insigni in ogni tempo pel loro coraggio ,
lo mostrarono sotto ogni

altra sua forma: ebbero il coraggio militare, il coraggio della sven-

tm-M . il coraggio civile
,

il coraggio cristiano. Ma il coraggio che

ebbero i lihertini nel mandare eserciti al macello, monache e Vescovi

all'esilio, esattori alle horse, e unico nella storia del Piemonte, e co-

raggio eroico. Qual mernviglia che la LORO liberta possa ricusarsi un

porno dalle maggioranze? Or la libtrla ^egrepiamente Farticolista^

nnw/n dalle mayqioranze direnta riolenza, e, sarebbe assurdo il

difendcrki . . . Pensiamoci dunqut finche il tempo e per m ... ripo-

sarci fidurinsi ml gntdizio dfttc masse abbandonate alia libera azio-

nr del partito rdrogrado e un delitto che a nesxtm atnico della liberta

pub etsere perdonato. Come vedete, lettore, questo poverello inco-

nrincia ad accorgersi , che senza un po' di maldicenza contro i re-

trogradi la popolazione starebbe per loro
;

e percio esorta i suoi a

ritrarre dal rero gli amertarii perthe si allontanino dalle funvioni

eke nwanano dalla mlontd popolare.
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Ma vi e una terza ragione che aumenta i suoi timori, ed e la dub-

bia condizione in cut la liberld di un paese di secondo ordine o<j</i M

trova in mezzo all'Europa reazionaria. Chi pu6 negare esser que-

sto ancora motive ragionevolissimo di gravi timori?

Quindi il giornalista deriva due conclusion). La prima e, che Ira

il parlito che e al potere e la reazione assoluta non si puo (ransigere:

la seconda e, che la quistione presente in Piemonle non e quistione

di principii, ma quistione di persons; e nella dubbia condizione in

cui Ja liberld di un paese di second' ordine oggi si Irora in mezzo al-

l'Europa reazionaria, la questione delle persone che in tempi normali

o per un popolo potente non arrebbe un gran peso, invece e ritale.

Se dovessimo riepilogare tutto questo raziocinio in lingua volga-

re potremmo ridurlo a questi sentiment! : AH' erta dottrinarii li-

hertini! Le elezioni mostrano che il popolo e stanco di noi. E ne

ha ben donde ,
avendolo noi gravato di sacrifizii importahili ; per

cui divenutegli esose le nostre persone , egli incomincia a volgersi

verso coloro che mai non ebbero il coraggio di dissanguarlo al par

di noi : e vi si volge in un tempo in cui 1'Europa quasi tutta reazio-

naria potrebbe sostenerne e ingagliardirne i richiami con grave

danno delle nostre persone. Or le persone per noi sono il tutto
,

poco importandoci del bene del paese , purche i padroni e gli usu-

fruttuanti siamo noi. Dunque benche dissentiate dal Ministero , e

siate persuasi che esso mette in rovina il paese, pure dovete soste-

nerlo ed impedire quanto potete che le altre opinioni possano ma-

nifestarsi. Verra il tempo .... nel quote polrd esere un rantag-

gio pel paese il redere^ tutte le opinioni rappresentate. Ma ....

oggi ne siamo ben lungi:e pero, finche il lempoeper noi, ossia.

finche abbiamo in mano la forza, dobbiamo con ogni sforzo influire

sul giudizio delle masse che incominciano ad abbandonarci : e scre-

ditare con la maldicenza quelli fra i nostri avvcrsarii che, a sanare

le piaghe da noi fatte, le moltitudini invocano per redentori.

Tal e il senso di questa parenesi ridotta'in lingua volgare : e i

nostri lettori ben veggono quale importanza ella acquisti in un gior-

nale semiudiciale
, pei recenti avvenimenti, dei quali diresti esscre
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stato presago 1* articolista, nllon li hraveggiava 1 naccr

n.ii (iii ii fmiiito rclnnjrado Imln , duca . <li ^mulare fn

tlella fame. Sentiva dunquc costui clie If masse non sono pei dottri-

nnrii: snitiva che le elezioni li condannano; senli\u die If sprranze

del populu incominciono ad aspirare verso queuli nomini di frdi-

inlemeratu <-lu- lasciarono dei miliorii nell erario , economizzando

pension! eciondoli, giubiiazioni ed impieuhi. 'Ifstituzioni e pensio-

ni che oggidi si proibndono ,
sentiva che ad arrestare queste aspi-

razioni del popolo bisogna rinnovare un assalto di maldiccnza e di

ruliiiinia; ed incomincia toslo a darne egli stesso 1'esempio rnetten-

doli in voce di bricconi cui la coscienza
,

il tiimm\ il rizin. il biso-

gno, la tpada e la logo ,
/' altare e il po&lribolo ,

tuit<> serve ai loro

/im e miUa rifiutntw. Trattare in tal guisa quegli uomini di cui si

da per tipo tm Latmir e lal cinismo di calunniatore svergognato che

fa comprendere mcglio che tutti i suoi argomenti a quali strette sia

ridotto il partito dottrinario, o per lo meno quali avvocati egli abbia

compri per sua difesa.

\ meno impudenle e 1'altra calunnia di spacciarli per nemici

dello Slatuto, mentre si fa di tutto per abolirne Tarticolo piu vita-

le: laddove ogni vero cattolico guidato dalla sapienza dei prelati e

dalla doltrina delta Clnesa non oserebbe dare un passo fuor dei ter-

mini dolla legge, di cui riconosce autore un Principe legittimo :

tanto piu che questi coll'iscrivere nel 1". Art", norma dello Stato

il cattolicismo, ha reso impossible cio che unicamente potrebbe

autorizzare la resistenza . il rogare legalmente una legge che faccia

contrasto ai doveri del cattolico.

Calunnie son dunque codeste, messe innanzi, non sappiamo se

con maggiore malvagita o scempiaggine , perdu- si allonlanino gli

avrer&arii dalle funzioni che emanano dalla colonta popolare.

Quindi vedete qual sia il vero stato della quistione piemontese

tra il partito dominantee 1'opposizione cattolica: la quistione 6 tutta

concenlrata nel primo art , dello Statuto
, cui il partito dominantc

vuol cancellato , I' opposizione cattolica osservato. K chinro che fra

questi due parti ti non vi ha mezzo con cui si possa transigere. come
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dire
( e quests volta verissimo )

il Portamento. Pei cattolici non si

tratta di persone, ma di principii: date lore un Balbo o un Latour,

ritenete tutto il Ministero presente o trasformatelo dal priino all' ul-

timo; pel cattolico e indiflerente. E se.domani le Camere e il Mini-

stero pronunziassero con lealta quell' articolo controverso, e dices-

sero con Carlo Alberto: lo Stato e cattolico, e tutto cio che si op-

pone al cattolicismo si oppone allo Stato
; ogni buon cattolico ri-

verirebbe nei govefnanti quella medesima autorita legitlima che

riverisce nello Statute.

Ma se la questione pel cattolico non e di persone . ma di princi-

pii; se non curante di portafogli e di ciondoli cheabbandona volen-

tieri alle arpie politiche, fermo e per altro nel volere ad ogni costo

intatta e riverita dalle pubbliche leggi la religione: dovrem noi in-

ferirne essergli indifferenti le persone ,
e lecito 1' abbandonare agli

avversarii il campo per amore di quieto vivere, cotalche a loro ta-

lento denigrino gli onesti , ingannino il popolo e padroneggino le

elezioni ? Ecco a parer nostro una quistione pratica germinante

dalla precedente e che noi raccomandiamo caldameDte alia seria

ponderazione degli animi onesti e generosi , pregandoli per altro a

tener vivamente presenti le cosi dette istituzioni libere ond'e gover-

nato il Piemonte. Ogni forma di reggimento politico come concede

diritti diversi
,
cosi corrispettivamente diverse impone le obbliga-

zioni : cotalche non e meraviglia se altri sono i doveri di un catto-

lico partecipante nel potere politico, dai doveri di chi e semplice

cittadino privato.

Che vuol dire nel senso moderno Governo rappresentativo? Vuol

dire Governo che presupponendo in ciascun cittadino una parteci-

pazione dell' autorita impone a ciascuno i doveri corrispondenti al

diritto accordatogli. Se un tal Governo nascesse da fonte illegittima,

il cittadino' fedele potretbbe giudicare se medesimo libero da quei

doveri come spoglio di quei diritti. Ma quando la forma novella

venne imposta al paese da legittrma an tori ta, le funzioni parziali di

sovranita (se pur sovranita pu6 dirsi un suffragio . una petizione .

un richtamo ) divengono una obbtigazione al par di qoahmque ltro
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co bene richiede di sobbarcurvi>i. I tale appunto e la condizione

ili rln viv> sotto siiiuli fonur di (imrrno . <>%< il silenzio c la riti-

ratez/a dei hunni
(><juivale.

al trionfo dei ciarlatori intramettenti ed

inonesti. Qui il dire : me ne lavo le mani
, non voglio prendervi

parte , e appunto un lavarsele come Pilato
,
e piuttosto un tin-

gere le mani nella pece e premiere parte ai deliUi: come purtecipa

iu'1 delitto un consiuliert* che sospenda quel sulTrapio d' onde pu'

dipcndcre la n-ltitinline di una deliberazione
,
con <jucsto divario

per aim i. che nei consigli di picciol numero, puo accader di leggcri

che si conosca essere cresciuta la pluralita a tal segno che renda

vano ogni sull'rapio ulteriore : laddove nel sufiragio popolare ,
IM'-

puo conoscersi il risultamento finche I' urna sta chiusa, ne puo es-

servano il sutfragio anche delle minorita sconflttr . poU-ndo scrvir

di protesta contro la empieta trionfante . e di preparativo a non

lontana rivincita: come accadde in Francia allorcho contro la piena

clH voltcrianismo il Montalembert con pochi altri prodi opporien-

jlosi come Coclite al ponle ,
ne arrestarouo prima la foga, ne prt'-

pararouo lo sconlitte e seminarono quelle palnie che oggi vi miete

la Chiesa. Oni dunque allorche gF interessi della religione vengono

messi in pericolo o pel carattere delle persone che si elcggono, o per

la natura degli affari che si trattano, il tacere e il ritirarsi de'buoni e

un premier parte al trionfo dei malvagi. Che vale il deplorare quest a

condizione, impostavi dalla Provvidenza, il protestare che'non 1'ac-

cettate, lo scaricanrene su i mestatori che, come andate lagnandovi.,

ve la procacciarono? Allo stesso modo potreste lagnan-i d' essere

nato figlio
d'Adamo e protestare contro la colpa originale per sot-

trarvi all' obbligo di combattere il niondo
,

il demonio
,

la carne.

Snppongasi pure (non e <joi mestieri il disputarne) suppongasi che

il mulamentonelle forme del reggimento sia stato opera di caliali- e

d' empieta. quel hio che permettea la vittoria del tentatore iiell K-

den. permettca la vittoria dei libertini in Piemonte, e come il mal-

talento del demonio divenne causa per la divina Honta di un nuovo

ordine di provvidonza, acondi/ione per altro che il cristiano faccia
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auimo e combatta generosamente; cosi le cabale che a parrr vostro

aslrinsero Carlo Alberto ad una istituziooe alia quale , dite , ripu-

gnava per genio, potran convertirsi in sorgente di bene pel Piemon-

te, a condizione per altro che i cattolici comprendano il loro debito

ed armeggino con quei diritti cbe lo Statuto qoncede. E in verita

chi beri riiletta osservera che dei veri beni gia incominciarono a

germogliarne; e la sola necessita di armeggiare ben compresa e vi-

vamente sentita dalla unanimita dell' episcopato ,
dalla piii sana e

maggior parte del clero ,
e da tanti laici valorosi e da tante penne

eloquenli , gia ha concilialo alia Cliiesa una energia ed una indi-

pendenza morale
,
che I

1

ingagliardisce assai piii di certi favori con

cui nel secolo scorso certi Gabinetti cattolici credeano esaltare la

Cliiesa infiorando le catene in cui T avvinghiavano. La liberta dei

sinodi
,
della voce pastorale ,

della comunicazione col Centro cat-

tolico, seanche nei cosi detti Governi liberi pu6 essere vessata dal

despotismo 5 potrebbe anche sol dubitare del proprio diritto
, dove

ogni lingua e sbrigliata , ogni associazione e libera
, ogni cittadinq

e incitato a farsi innanzi colla propria forza personale? E quando

il cattolico e certo del diritto
,

in materia di religione e di co-

scienza, sa ridersi della forza ; e un Prelato governa dalla carcere o

dall
1

esilio
,
e uno scrittore annunzia la verita a costo di multe e di

sequestri. Non avesse la Chiesa subalpina guadagnato altro collo

Statuto che lo spezzare i vincoli deH'insegnamento tradizionalmente

giansenistico e giannoniano dei suoi avvocati ,
ella ringrazierebbe

la Provvidenza delle persecuzioni intentatele in nome dello Statuto.

Non se ne vantino per6 i mestatori libertini predicando questi van-

taggi quasi frutto della sbrigliata loro liberta. Essi che alia sola

Chiesa cattolica si sforzano d' interdirne 1' uso, altro merito non vi

hanno che quello di Lutero nelle riforme del Tridentino
,
o quello

di Voltaire e Robespierre nel presente infervoramento del caltoli-

cismo francese. La Provvidenza
,
la sola Provvidenza

,
e sotto di lei

la fermezza di ci6 che appellasi la reazione clericale, hanno il meri-

to del rifiorir della Chiesa, come i sollevatori intriganti stanno paga-

tori del sangue sparso ,
dei principii falsati

,
della morale corrottii.
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della gioventu sedotta , d-lla disrurdia infianiinnta. dell' autoritA

svilita . drlla lede rinnegata, e ill taul' altre venture che fan con-

trappeso per la Chiesa alia liberla conquistata. (ili sciagurati clu> !

proNuranmo ne risponderanno a suo tempo ad un tribunate cui non

e imino rhe possa sottrarsi o resistere: ma la malixia di costoro che

appiccarono 1* ineendio
,
non dispuisi il t iltadino cattolico dal de-

bito di accorrere a camparne il suo tempio e la croce.

Tal e
, vogliasi o non vogliasi , la condizione di chi vive sotto

istituzioni rappresentative : la quale ben meditala fara comprendere

al leltore il debito che corre ad ogni cattolico in quei paesi di con-

Irapporsi al doppio intrigo rivelatori ingcnuamente dal foglio dot-

trinario. Esso ne dice in prima , la questione tlflh persune esser

questione rilalc ; ed a risolverla in favor dei libertini
,
esorta ad in-

famare le persone, d'onde possono temere sconfitta. Qual e pel cat-

tolico la conseguen/a? Armarsi in favor delle persone, pubblicando

e a voce nei crocchi e a stampa nei giornali la disdotta dolle caltm-

nie e i veri meriti dei calunniati. Vuole il Parlamento in secondo

luogo, che i suoi libertini faccian di tutto per impossessarsi deH'ur-

na a fin di trarne quei nomi che prenunziano alia Chiesa guerra e

sterminio. Qual e pel cittadino cattolico la conseguenza pratica di

questa seconda cabala? Armarsi in favor del popolo perche non

cadano le masse abbandonale alia Ubera aziotte del parlito libertino,

e perche comprendano la poten/a che hanno in mano , 1' intento a

cui debbono mirare, il debito che hanno di conseguirlo. Ad illumi-

nare sopra questi grandi atlari le moltitudini
,
mal disposte per lo

piu a comprenderlo, distratte dal meditarlo e per6 inerti nel procac-

ciarlo; i Vescovi non solo del Piemonte, ma della Francia, del Bel-

gio, deirOlanda, della (icnnania parlarono molte volte solennemente

iii-llr loro paslorali ai fcdeli
,

in quelle epoche principalmente . in

cui le general! elezioni che pel Piemonte si accostano ) rendeano

piii importante il ricordarne le obbligazioni. Ma quanto sarebbe piu

eflicace la voce dell' episcopato e dei pastori secondarii che ne tras-

mettono alia greggia gl' impulsi ,
se i laici piu influent! ed attivi .

\i\ainente compresi essi stessi , trasfondessero in ogni cattolico la



394 LA 01

romprensione e lo zelo nelle roimmirazioni domesliohe in cni quasi

tutta finalmente si esercita la vita pratica del rittadino ! Ne solo

dovrebbe destarsi 1' attenzione intorno a quelle clezioni politiche

<l;il!r ([uali dipende la scelta del Tribunale supremo, quale pu6 dirsi

pel Piemontc la Camera dei Depytati. Le ammtnistrazioni comunali

e provinciali banno sulle ultime elezioni
, come ben nota il Parla-

mento, grnndissima influenza, e nel buon andamonto <lella propria

oomunanza un potere quasi assoluto. Qual torto ba dunqueilcitta-

dino cbe lascia ancbe qui elezioni ed aifari in pierva balia di girova-

ghi ,
di sfaccendati

,
di forusciti e forse d' increduli

,
di scellerati ,

per evitare il non grave incomodo di recarsi all' urna ! ,E poi osera

lagnarsi che gli amministrati vengono sacrificati, che i deputati so-

no incapaci o indolenti, che le gravezze si accordano a profusione,

cbe le leggi sono or vessatorie or sacrileghe? Cittadini male avve-

duti ed inerti, e di chi e la colpa?

Poteste almeno scusarvi colla pocbezza del vostro numero , col

discredito del vostro partito, colla probabile inutilita dei vostri sfor-

zi! La scusa, sebbene invalida, come abbiam veduto, avrebbe pure

una qualcbe apparenza ,
essendo il credersi forte e vincitore gran

parte della vittoria nella milizia delle intelligenze , come e ,
al dire

del De-Maistre, nel coml>attimento degli eserciti. Ma come scusarvi

con taldebolezza nel momento cbe i vostri avversarii medesimi presi

da un subito spavento vi rivelano la vostra forza? L' avvezzare i

cattolici a numerare i proprii campioni e a sentire la propria possan-

za, fu forse uno dei maggiori servigi cbe rendesse al cattolirismo

francese il comitato cattolico e I' imperterrito coraggio dell' Unirers.

Or questa persuasione cbe addnppia le forze ai combattenti, facendo

si cbe possint quia posse videntur, voi in Piemonte , senza la fatica

di organar eomitati, di pubblicar circolari, di spedir messi ed ispet-

tori
,

la ricevete voi oggi dalla confessione stessa dell' empieta ,
o

piuttosto per bocca di costei dalla Provvidenza proteggitrice d'ltalia.

I nemici vostri vi dicono che siete forti
,
che sul terreno legalc vi

temono, che le minoranze retrograde sconfiggono le maggioranze

libertine. E posti in condizioni si vantaggiose , non arrossireste di
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bWndonar la hattaglia per evitare un leggero incomodo , gitlajido

in halia ilcll cni|ncla \iucitncc
ijiu-lla rcli^ionc cli' ellu calpebta ,

i|iirll,i
lilicita tli cui abusa, quello Statuto clu* \uol lacerare, quclla

fami-li.i cui tcnta corrompervi , ({ticlla
lnr>a die giu vi hu smunta

sino al fondo! iKivvero die >c tutti gl' interessi e moral! e material i

non iscuotono quelle anime torpide ; sc iion le accendono i generosi

esempii di quei forti che sulla breccia ricevono i priini colpi ;
esse

son degne della sorto cbecorrono, c tolgono ad ugni generoso il

diritto di deplorarle.

Due richiaini possiam noi temerc dai nostri leggitori ,
I' uno in

Pieniontc. 1'altro nel rimanente d
1

Italia. Oh bella! diranno i I'ic-

monlesi , dopo tanto predicarci cho la snvranita del popolo e un

sogno. i he le istituziuui rappresenlulive alia moderna sono rovino-

se, che sono un parto della eterodossia, la Civilta Caltolica pretende

adesso farci entrare a parte della sovranita
,
della rappreseutanza .

della eterodossia! dawero che dire bene il Portamento: anche la

Ciriltii Caltolica ha fatto la sua conrenitmc e riconosciute le istitu-

zioni che lanto detesta.

Chi cosj obbiettasse, mostrerebbe (ci si perdoni la libertu del

pronunziarlo) d'aver poco compreso e le leorie nostre passate e la

parenesi no>tra presente. Se abbiani detto un sogno la sovranita

del popolo, non ahbiam detto un sogno il fatto ilelle elezioni. Che

una
|
tall) it tula equivalga ad un regno, lo'dicemmo o lo ripetiamo

ancho ogpi che questo eun sogno; e i buoni Piernontesi
,
so guar-

dano nel la borsa , lo capiranno beuissimo. Ma che dull' urna pos

uscire o un Latour o un Turcotti, e che il deciders la sceKa dipen-

der possa da una pallottola , questo , lungi dall' essere un sogno , e

una rcalila mal compresa pur troppo da chi piii dovrebbe com-

prenderla.

Dicemmo e ripetiamo anohe oggi che quando le istituzinni rap-

presentative si ammodmiatw , vale a dire appoggiano la loro base

sul razionalisnio e sulla indipendenzu che iiuli onsiegue cnurii lea-

trice di diini anlico diritto, rovinatu e lasocieta. la quale fuor del

diritto e della obbedinza nun ha speranra di esislere. Ma-cio non
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vuol dire, che quando un Principe legittimo cede sia per cabala ,

per intcresse, o per convincimento, una parte dei suoi diritti al cit-

tadino ,
non possa questi accettarne gli utili . e MOM debha sob-

barcarsi agli oneri.

Dicemmo e ripetiamo che quel movimento universale di ribellio-

ne o aperta o segreta, onde germinarono i moderni Staluti
,

fu un

parto della eterodossia, il cui spirito dai loro promotori si tento e si

tenta di trasfondere nelle leggi organiche ,
anche cola ove la reli-

gione dell' Istitutore le avrebbe interdetto ogni adito, scrivendo il

Cattolicismo norma di ogni altra legge. Ma ci6 non vuol dire che

chi riverisce lo Statuto piemontese, senza cancellarne il primo arti-

colo e senza introdurvi lo spirito eterodosso, debba prender parte

nella eterodossia di coloro che ne ostetricarono il nascimento colle

sbandierate e coi giuramenti, pronti poscia a spergiurare e a deca-

pitare il parto dei loro amori.

L' accusa dunque di contraddizione non ha piu luogo: se dete-

stammo 1'ipocrisia e la ribellione che procaccio gli Statuti all' Ita-

lia, li accettiamo legittimi ,
li benediciamo cattolici ,

bramiamo u-

sufruttuare per la religione quei diritti ch' esso pose in mano al

cittadino.

Un altro richiamo possiam temere dal rimanente degl' Italian!.

A che, potranno dirci, voi che parlate a tutta Italia, stendervi si

prolissi in una questione piemontese ? A questi abbiam gia ri-

sposto : nam lua res agitur , paries cum proximus ardel. Gia ogni

questione cattolica e per questo stesso italiana
;
ma nel caso nostro

tale ella e non solo perche ogni cattolico e sollecito pei fratelli
,
ma

eziandio perche, come nel principle dicemmo, la sconfitta del Pro-

testantesimo in Piemonte sarebbe la liberazione d' Italia: la quale

non pu6 a meno di risentire il commovimento di quella parte estre-

ma, per contagio delle dottrine, pel contrabbando dei libercoli, per

la comunicazione d' interessi, per la pubblicita degli scandali, per

1'audacia delle apostasie, pel corrompimento della pubblica istru-

zione, e per tutte insomma quellemille ragioni che rendono perni-

cioso al corpo intero 1' incancherire di un membro.
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hi rln- n-iiii Italiaiio potra rompri'Milen
1

|iial lcl)ito gli corra di

pmulrr partc al contrario inovimento cattolico die ferve in Pir-

monte, partecipantlovi or coH'alVetto che prega , or colla voce che

parla . or colla slampa che vola
, or colla lode che rincora i buoni.

or col vilupero che avviliscc imalvagi, or perfino coi sussidii di pe-

runia
,
ove giovar si possa ad una (jualche intrapresa apostolica sia

<li liliri da spargere nel volgo, sia per inulte incorsc per causa di

religione, sia per esuli da ricettare, sia per missioni da promuovere.

sia insomma per qualsivoglia di quelle opere, ove le tante volte chi

avrebbe zelo a compirle scarseggia di mezzi, chi avrebbe mezzi

scarseggia di zelo.

Ecco f ultima conseguenza pralica delta Quislione d' Occidenle,

cui se t ut i i i nostri lettori contempleranno con occhio cattolico ed

Italian.. . chi sa se alcuni non si pentiranno di pensieri e di tempo

sprecati nella Questionc d'Oriente(benchegravissima), in cui nulla

possono, mentre poteano impiegarli in quella di Occidente, che

tutta dai nostri sforzi dipende.
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GIOBERTIANO

ARTICOLO IL

CONFUTAZIQNE

I.

Conlraddice al teslimonio della coscienza.

\

Non e nostro intendimento confutare distesamente il Giobertismo

mostrandone tutte e singole le falsita, le incoerenze, le ripugnanze

onde da capo a fondo e gremito. Siffiatta analisi oltre al menarci

troppo in lungo rompendo la legge della propostaci brevita
,
ci fa-

rebbe deviare dal punto, che abbiam tolto di mira, il qual e di mo-

strarne 1'assurdita non negli accessorii, ma sibbene nella sostanza.

La confutazione degli accessorii sarebbe la confutazione del Gioberti

piuttosto che del suo ontologismo. Or prendere oggidi a confutare

codesto autore sarebbe opera per lo meno sovercbia
,
ne mancbe-

rebbero alcuni di dirci, la tristizia degli accessorii non nuocere alia

bonta del sistema dove la sostanza ne fosse buona
5
e per6 la con-

futazione di quelli tornare inutile quanto al porre questa in dis-

credito. Se gli aggiunti sono cattivi
,

si rimuovano
j
ma non per
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quest
ti la susUnza che pun bcnusimo separarsene, come

il grano dalla pida.

K <jiieta la ca-ionr per cui noi perfin nella esposizione ci ristrin-

gemnm a
(|in'll<>

uniramente clic all
1

ontalogismo era essenziale.

IVI re>to i-lii hraniosse veder confutato il sistema (iiobortiano nella

sun interezza, lepga i grnziosi ed acuti dialoglti di Senafmo Sonli 1
:

nei
<|iiali

son passali a rasseuna tutti gli element! integral! del <iio-

brrtismo e discussi e crihrati con lo^ica ed acribia singolare, non

senza il condimento di sali attici da farm- grata e dilettevole la let-

liira. Ma torniamo airassunto nostro.

l.'ontologismo (clii potrehhe negarlo?) e un sistema brillante e

nia-nirp-o. Ksso hlandisre troppo e Uisinga Tinnala <vaghezza delki

mentc nostra di conoscere a fondo ogni vero; giacche ci rende nieo-

tiMiHMio rlie conteniplatori diretti di Dio. Che sublimita non sareb-

be ella per la povera nostra natura il poggiare si alto ! 1'attisare im-

mediatamente non obbietti creati e secondarii, ma 1'obbietto primo

ed increato, il sommo vero, il vero per eccellenza, che, come il so-

le nel sistema planetario, e nelF ordine ideale quel lucente da cui

raggiano gli splendor! cbe alliimano ogni altro vero ! Qual conforto

non sarebbe mai I'intendere che noi veggiamo le creature tutte co-

me sono, e in <{uella medesima derivazione che hanno dalla Causa

suprema, e in quel medesimo atto onde vengono da lei create !

Qual doli/ia conoscere ciascuna rosa nella intelligibilita cbe in essa

si riverbera dal sommo intelligibile, e nuotare per cosi dire coll'in-

telletto in mezzo a questo mare di lure cbe da ogni parteci circon-

da. ri penetra, ci assorbisce! II sistema , convien confessarlo, e n-
to fatto per inuzzolire di se, per attrarre ogni animo nobile e ben-

cn-alo. por allcttare cbiunque sentasi caldo il petto d' una scintilla

nlmcno d' ainore verso cio che e bello e sublime.

Ina cosa sola gli manca per essen' sen /a piu accolto da tutti e

<|uesta cosa e I' esser vero. fc pmpriamente un peccatoche sia fals;o

1 I primi dementi del tistrma ill \). VIM i \/n C.IORKRTI <lialogtzzati fra hti

MH Irttnr deli opera ma. Napoli IXiO per (i. HondinelU.
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dipianta; se non avesse questo'solo difetto, meriterebbe proprio di

dirsi la pid preziosa scoverta che potesse mai farsi nella scienza

ilcir uomo.

II vero e ci6 che e
,

il falso ci6 che non e. Questo sistema ha Is

disgrazia di non essere. Se iodicessi adun povero ch'e^li halabor-

sa piena d'oro, il meschinello mi smentirebbe col solo mostrarmela

smunta di moneta. L'ontologismo ci assicura che noi abbiamo I'in-

tuizione diretta di Die; ma la mente nostra guardandosi in seno

e squadrando se stessa per ogni lato non trova nulla di tutto ci6.

Essa che pur dovrebbe sapere alcuna cosa de'fatti suoi, e intera-

mente allo scuro di tal visione, che nondimeno dovrebbe costituire

il fondo primo d'ogni sua ulterior conoscenza. Anzi non pure essa

non rie ha in se medesima alcun sentore, ma sente piuttosto il con-

trario, cioe sente di non conoscere naturalmente Dio per altra gui-

sa se non in forza di raziocinio e di discorso.

Dimandavamo ungiorno adun villanello come sai tu che esiste

Dio ? II so, ci rispose, guardando il mondo. Se veggo una casa, di-

co di subito; ci fu un fabbricatore che la rizz6-, e vorreste voi che

mirando il mondo
,
non riconoscessi il sommo ArteQce che la pro-

dusse? Ecco la risposta che potete cavare da ogni uomo lasciato

all' impulso della natura, e al suo innato buon senso. Non vi dira egli

mai che vede Dio colFintelletto
,
come vi dice che vede i corpi cogli

occhi. Vi dira solamente ch' egli lo deduce per discorso della ra-

gione. Potra tal discorso prender le mosse o dall' esistenza de' cor-

pi ,
o dall' esistenza dello spirito ,

o pure dalla semplice esistenza

ideale che riluce al nostro pensiero : ma al fin de* conti sara sempre

un essere o un vero da Dio distinto da cui cominciamo per perve-

nire alia conoscenza di Dio.

Qui torna bene in acconcio 1' uso del senso comune di cui altrove

parlammo ,
in quanto giova a convincere 1' ostinazione di quelli i

quali aflermano una cosa che tutti negano. Se il preteso intuito si

avverasse in noi
,

esso sarebbe al certo un fatto interno
,
e i fatti

interni vengono percepiti ed attestati dalla coscienza. Ora appellan-

doci a quanli sono uoiuini e non ontologi , chi e
,
domandiamo -
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it qualr |.i
,t alVermare in buuna fede di rinvmiiv in sc siHatta in-

tuizione , allorclui torna col peiMtTo supra di M- innli -imo?

Noi omrttiamo per ora di ribattore le ragioni, con le qnali i di-

fensori doll' ontologismo hrigano di dimostran* rhc in noi avvcraM

il prt'tcso intuito. Sin come Iregna e sosppnsione !' anni da queslo

lato. Conluttocto abhiamo diritto di dire ch' essi si travagliano in-

vano. linpcrocche tutti gli argomenti del mondo non potrebbono

mai persuadere un fatto contrario all' interim esperienza. qnand'esso

e tale che dovrebbe ognuno interiormente sentirlo. Se io dicessi ad

alcuno. che egli levando pli occhi al cielo di nolle vede diverse gene-

razioni di abilanli nella luna
,
e di giorno mira il sole sulla probo-

scide o Iromba d' un Elefante, ed in prova di cio gli recassi di molle

e sollilissime ragioni : siele matto. mi rispondcrebbe il buon uomo ;

di quel clie succede in me dovrei io pure esserne informato un |o"

meglio di voi . polr6 ignorarne le cagioni ,
ma non il fallo ; il fallo

almeno non dovrebbe essermi sconosciulo. Ora io non Irovo afTallo

in me medesimo la visione che voi mi allribuile. Tenetevi dunque

i vostri argomenli^ io per me non so che farmene piu che lanlo. Cosi

egli lerrebbe per ciance le mie ragioni e si avviserebbe di Iron-

care ogni nervo ai miei raziocinii con la semplice conlraria tesli-

monianza della coscienza. Ne in verila polrebbe biasimarsi : con-

ciossiache la logica nalurule insegna che ogni obbiello vuol essere

avveralo dal suo proprio crilerio . e i fatli inlerni non hanno allro

criterio (juanlo alia loro esislenza che la relazione dell' inlimo sen-

limento. 1 discorsi a priori pot ran servire a convalidarli o a spie-

ganie le cause
;
ma essi soli non baslano a provare quell' esislenza,

genza il previo appoggio dell inlerna consapevolezza ,
che anzi per-

dono ogni valore quando sono in aperla opposizione con quesla.

I piaoevole la maniera onde propone silTallo argomenlo 1' autore

dei Dialoghi da noi cilalo di sopra. Meltendo egli a colloquio il

Gioberli con un suo lellore cosi precede :

Scrittore (ossia il (iioberti . Ma chi vi ha dello che non abbiaje

mai vedulo Dio?

Lettore. Ma <' 6 bisogno, che me Io dicano? Lo so da me?

Striell.voLIV. 2(J
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Stritt. Eppure siete in errore : Lo spirito umano e spettatore

continue, diretto e immediato della creazione *. Se dunque voi

avete spirito umano ,
voi

, proprio voi
,
siete spettatore continuo ,

diretto e immediato della creazione. Che volet<> di piu?

Lett. Mi fate spiritare. Ahime
,
clie temo proprio di non avere

spirito umano !

Scritt. Non vi perdete d' animo
,
che mi spieghero . Lo spirito

umano fin dal primo esercizio delle sue forze , qual essere pcn-

sante
,
conobbe 1' idea come principio di cognizione , apprenden-

dola eon un intuito immediato ch' e I' efletto d' essa idea , come

principio creativo 2
. Onde e che T intuito contemplativo e

comune alia natura d' ogni uomo : ma la perizia opportuna per

farlo riverberare pienamente e distintamente nella riflessione e

rara e conceduta a pochissimi. Essa sola pun creare i filosoli

grandi. . . . i buoni ontologi son rarissimi 3.

Lett. Pazienza; se non sono buon ontologo, non mi e grave la-

sciare a voi questo privilegio : quello che mi preme e di assicurarmi

lo spirito umano.

Scritt. Datevi pace. Se siete uomo, non vi pu6 mancare ci6 che

e comune alia natura d' ogni uomo. Voi dunque avete V intuito con-

templativo ,
col quale fin dal primo esercizio delle vostre forze cono-

scesie I' Idea come principio creativo.

Lett. Che cosa posso dire? Dal canto vostro mi date un gran con-

forto, ma non mi toglie del tutto la paura, perche non so capire co-

me possiate essere piu pratico di casa mia voi che non sono io. Sara

una prerogativa dei bravi ontologi.

Scrilt. Ora, TLo spirito intuente percependo 1' Ente nella sua

coiicretezza
,
non lo contempla mica nella sua entita astratta e

raccolto in se stesso, ma qual e realmente, cioe causante, produ-

cente le esistenze
,
ed estrinsecante in un modo finito colle su

1 GIOBERTI pag. 476 tin-, e totnm.

2 GIUBERTI Introdu:. pag. 145.

3 Introdus. pag. 141, 142.



i|iere la propria es>en/a inliitila; e
|iiuuli apprcndc le creature

:ue il termine ->tenio a cui 1 .I/UHK- dell Kule M rii'ci

u L'uomo ailmitjue ai ijuista il concetto tli esistenza, puiche lia d'in-

naiizi agli ocdn della meule la produzione conlinua della mede-

iia 1. Avelecapilo/

Lelt. Peggio, semprt- IU'-^KI. Ondt- mi e lorzu cuiu'liiudeiv die

ui noli liu Id spirito umano, alineno quello di cui purlale. .NOn mi

pern dispi-ran-. pt-rdu' al tempo stesso son certo di aver mol-

ti compagni in ({uesta disgrazia, anzi tutti gli uomiiti, fuori di voi,

cui drbbo ronh'iitui mi di ammiiari- come im essere \u> shaglialo;

come un' csistenza strauaineiite privilegiata. lo 11011 ho mai intuilo

allrn ente die il cieio e la terra, con le cose die soiio in essi, e di

qui mi >on potuto successivaniente e uon sen/a dillicolta sollevare.

nou dir6 ad intuire, ma certo ad intendere niolle allrecoso die non

si possono ne vedere, ne sentire, ne toccare, e fra queste principal-

mente T essere di una prima Ragione universale die appellasi Dio.

Kccovi tutto il mio intuito . del quale . prima 1 1' incontrarmi in un

outologo si terriUle, io viveva contento persuadendomi ,
die lanto

e non piu fosse quello die, dentro i limit i della nalura, io mi potea

promettere *.

II.

Vtmo mUerfugio degli amersarii.

Gli Ontologi.cosi rincalzati scappano a direesser vano questo no-

siro ricorso alia coscienza ; perche la sua tesiimonianza nel fatto

dell' intuito dell' Lute non lia vaiore. Cosa veramente notevole! La

ristaurazione Glosolica dopo avere esagerati i diritti.del senso inti-

mo, attriiiuendogli la signoria sopra tutti gli altri criterii del vero.

e era da ultimo a di>dirgli quello die dovrehbe appartenergli,

1 Intro,l:. pay. 198.

2 / prtmi Eltmtnti del titttma di VureEFTW GKnrri ecc. Cap. 4 della Co-

g*isi<*> dtlf Ente.
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cioe la coscienza d'un fatto interne qual e certamente 1'intuito. Ac-

cade qui nell' ordine scientifico il medesimo che nell' ordine socia-

le. I modern! riformatori dopo avere da principio esagerato il po-

tere politico attribuendogli il primato eziandio sulla Chiesa, son poi

trascorsi a volerlo esautorare nelle proprie appartenenze assogget-

tandolo ui capricci della plebe. Chi non vede nell'un caso e nell'al-

tro un' influenza del principio protestantico, del quale e proprio di

correre dall' un contraddittorio all'altro con facilita meravigliosa ?

Cosi dove Lutero esalt6 la credenza conculcando la fagione, i pro-

testanti odierni esaltano la ragione conculcando la credenza. Que-

gli ammise la sola fede senza le opere , questi ammettono le sole

opere senza la fede. Allora si predic6 il solo Inferno e si neg6 il

Purgatorio ;
adesso si aflerma il solo Purgatorio e si nega 1' Infer-

no cioe I'eternita delle pene.

Ma tornando al nostro proposito, gli ontologi per ribattcre !' op-

posta testimonianza della coscienza
,

si arrovellano a persuaders

che essa non ha veruna forza nel caso presente. Conciossiache 1'at-

testazione dell' intuito appartenga alia sola ragione : e soggiungo-

no accader qui al senso intimo intorno all' intuito quello stesso che

ai sensi esterni rispetto al moto solare. I sensi dicono che il sole

gira e la terra sta ferma; ci6 non ostante sappiamo che il sole sta

fermo, e la terra gira. Cosi la coscienza ci dice che noi immediata-

mente contempliamo le creature, e da queste sagliamo a Dio
;
la ra-

gione ci dimostra che noi viceversa immediatamente contemplia-

mo Dio, e da esso scendiamo alle creature. questa la grande sco-

perta del Malebranche e del Gioberti, i quali per6 vogliono aversi

in filosofia in quel medesimo conto che in astronomia Copernico e

Galileo.

Ma primieramente 1' esempio della illusione sensibile riguardo al

movimento del sole e qui recato fuor di proposito, e ci6 per dop-

pia ragione. L' una e perche quell' illusione non accade intorno a

cosa pienamente giudicata dal senso. La piena testimonianza della

facolta sensitiva allora si ottiene, quando un obbietto percettibile

da piu sensi
, vien da essi concordemente riferito. Ora il moto
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..l.hietto non pure della M-I.-I. ina eziandin del (alto
,
e neil'addotta

illusione inlemfiic solo la vista s.-n/a rlir il tallo vi prenda parti.

.Nun concorre adunque pienamriite la U-stilii a/ione della virtu di

srntiiv . Mvondo tutti queeli orijnni pei quali ella nel caso di che

si tratta dovrehbe inanifestarsi. All'incontro 1'intuito per essere un

fatlo internoe adequatamente obbietto della coscienza, la quale peri

intorno ad esso esprime appieno il proprio giudizio. La seconda

ragione e non potersi ne pur dire con proprieta che la vista erri

nel fatto allegato del movimento solare
; perocch6 essa ci rapporta

solamente che le relazioni di distanza e di silo tra il sole e la terra

si mutino
,
ma non aiVerma che il movimento dell' uno piuttosto

che quello dell' altra sia la causa di codesta mutazione. Cio si giu-

dica propriamenlc dall'intelletto; il quale a sentenziar senza errore

dovrebhe cercare altri dati e non oltrepassare per propria preci-

pitazione il valore di quella testimonianza del senso che riferisce

soltanto essersi mutata la reciproca distanza tra due termini nello

spazio , qual che ne sia la cagione ,
cui non e oflicio della vista il

comprendere. E veramente il moto intanlo si percepisce dalla vista,

in quanto dalla vista si percepisce 1' esteso
,
e per conseguenza si

percepisce la distanza che diventa maggiore o minore tra due corpi

<lci ijuali T uno o amendue si muovono. La variazion successiva di

quella dislanza e ci6 che solamente si riferisce dalla vista, e in ci6

non ci e errore veruno. L' errore e dell' intelletto
,

se senz' altro

argomento attribuisce quell' efletto al movimento dell' uno anzi che

dell' altro dei termini.

Per contrario nel caso nostro la coscienza cadrebbe in fallo in-

lorno a cio che e in istrettissimo senso oggetto suo, qual 6 fuor di

dubbio uno degli atti interiori dell' anima, cio& Tintuizione a$sidua

di <juel sommo Essere che da se e vero. E notisi che un tal atto non

sarebbe transitorio e fuppevole, ma permanente, costante, invaria-

bih- . f |M-rn lali- , che non ci ha ragione veruna perche non debba

essere alia rillessione sottoposto. /

Dirassi che la riflessione ha UN' azione finila e pero non pu6 eser-

citarsi suH'intuito dell'inlinito. Ma anche I* at to della visione ideale e
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fiiiito, e nondimeno per gli avversnrii attinge Dio ; il die certamen-

te e piu flif attingere la intuizione di Dio. Pen he dunque la limi-

tazione la quale non impedisce in una potenza ciu die e piu , dee

impedire in un'altra ci6 die k meno? Noi, risponde il Gioberti. non

siam consapevoii della visione di Dio, perche m-11'iiiiiniti la cogni-

sione e roj/a, indeterminata, coufusa; si disperde, si sparpaglia

in varie parti senza che lo spirilo possa fermarhi, ajipropriarsda

veramenle e axerne distinta coscienza. Quando poi sottentru la ri-

'ttessione, quell' obbietto ci sfugge, cessando in certa guisa d' essere

intuito a rispetto nostro
; perche la riflessione per esercitarsi ha hi-

sogno della parola ,
e la parola circoscrive e determina F obbietto

rivestendolo d'una forma sensibile.

Vedete a quante corbellerie bisogna ricorrere per sostenere una

stranezza ! Ma fosse almeno con frutto ! II peggio e che tutto que-

sto non vale a trarre un ragno dal buco.

Noi non istaremo a noiare i lettori con minute analisi delle incoe-

renze contenute in qucsta risposta : ognun vede che essa ha le sem-

bianze d'un apparecchio fantastico che fa apparire e sparire gli ob-

bietti a capriccio del giocoh'ere. Quel che solo avvertiamo si e che

codesta spiritosa invenzione serve piu a rovinare che a salvare il si-

sterna. E vaglia il vero
,
se la riflessione dipende dalla parola ,

e la

parola limita e circoscrive T idea
,
come faremo ad ottenere il con-

cetto riilesso dell'Inlinito? Dalla parola non possiam liberarci, per-

che essa in sentenza degli ontologi ,
e condizione sine qua non al-

1'esercizio riflesso della mente. La parola poi non puo smettere la

propria natura di circoscrivere e vestire di una forma finita F ob-

bietto; giacche, secondo Tavviso degli avversarii, e questa I'unica ra-

gione per cui non abbiamo coscienza dell'intuito. Converra dunque
dire che nelF ordine riflesso, nelF ordine filosofico, nelF ordine di

cui solo abbiamo coscienza, noi mandiianio al tutto dell'idea di Dio.

We potremmo in guisa alcuna forraarcelaj perche ogni nostro ulte-

rior lavorio dovrebbe versarsi intorno a>concetti ritlessi, i quali co-

me dipendenti dalla parola sarebbero semprcmai finiti; e gli onto-

logi niente piu asseverantemente negano die il potersi trarre il
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>cofeUo dell' iiilinito dal concetto del finito. Duiujnc m-H'online ri-

fltaeo , rior iicll online liloxnli.-n I' idea di Dio non saroblie imme-

diala. pi-n-lir l;i nllrxvjoiir Nolm-i'ilu-i all'ml -.\\n i . ';i |H-ivr|is<v;

-Mi sawbbe mediata . perclir rion puo . a\;irxi dnu'li allii concetti

del linilo. Sara dunquo nnlla PIT n,>i : e pern I'oMtolotiismoche tutto

<|iinntn
r \iiol fondarsi still' idea di Dio , in vigore della stia stessa

teorica riesce in (ilosofia a distniirirere 96 medeskno , perch^ riesce

a divlniL^ere I' idea di !>i<>.

Ma non solo I' idea di Di<> si annienta; annientasi altresi 1'idea di

spirito. Iniperocche la parola , m>diante la quale adoperiamo la ri-

Hi-xxioiK' . stiol oointinicare , jiiusta il sistcma . una forma sensible

all' iilea per cui ripensare e necessaria. Or lo spirito concepito sotto

forma sensibile non e piu spirito. La forma sensibile propria so-

laim-nle dc' corpi. Noi dun<[ue nelVordine riflesso, cio6 nell'ordine

di cui solamente abhiamo coscien/a, non concepiamo altro cbe cor-

pi. E cosi lo spirittialismo sara privilegio dei so'i ontologi, allorch6

godonodell' intuito; tutti gli altri uomini
,

i quali non credono ad

altro idrc se non a quelle di cui hanno coscienza saran condannati a

un prettissimo materialismo. Senonche in generale potrebbe dirsi

1' ontologismo ,
se vnol essere consenzicnte a se stesso , do-

^licrc dalla mente umana tntti gli altri concetti. Atteso-

( IK- s*' , ^insta gli ontologi , gli esseri Pmiti o contingent! non sono

inlrlliiriliili nc pcnsahili se non in quanto s' intende e si pensa V ente

infinilo: ccrlanifiitf. manrando neU'ordine riftesso la conoscenza di

<|tKsto, dee mancare per consegiuw.a la percezione di quelli. Una

delle due: o noi riflettendo sopra gli altri cooretli rillettiatno anco-

ra sopra la visionedi Dio; o sf non nhVttianio sopra questa secon-

da non possiamo in guisa nlnina rillftlere sopra (juei primi. Cio

vinlirari evidt-ntr in virtu di'lla doltrina stessa degli ontologi. Im-

perorcbe dove per loro awiso sono da noi piM-i'i-pile
> vcdutc !< iiltr^

idi-f s' non in Dio? Vn/i die rosa sono alia perline le altre idee se

non Dio stes^o ronsidcrato in certa guis.i seeondo diversi gradi d' in-

trlliu'ibilita e di e^scre? Ora . domandiamo . e po<silile veilere i

diversi gradi di una cosa, senza vcdere la cosa stessa? possibile
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mirare il contenuto senza mirarc al tempo stesso il contenente?

massime se in vigore di esso contenente si rende visibile il conte-

nuto? Dunque se la riHessione si esercita sopra gli altri razionali

concetti , uopo e che essa si eserciti anrora sopra la visione del-

1'Ente ossia di Dio, in cui e per cui quei concetti son contemplati.

Dunque noi dovremmo aver coscienza di essa visione
,
contra ci6

che il fatto ci manifesta. Che se
,
come voglion gli ontologi , per

isfuggire la smentita del fatto
,
noi non riflettiamo sopra la intui-

zione di Dio, non possiamo nepp ur riflettere sopra gli altri concetti

che in Dio si dovrebbero contemplare. In tal guisa per dar troppo

alia mente non le diamo nulla
,
e per attribuirle quel che non ha

,

la spogliamo eziandio di quel che ha.

III.

Ripuynanza dell' Ontologismo alle altre facnlta conosdtive.

Se il preteso intuito fosse in noi
,
esso dovrebbe essere attestato

dalla coscienza. Ma la coscienza non lo attesta
, dunque e un'uto-

pia, e un essere immaginario. Questo argomento svolto da noi nei

numeri precedent!, quanto e semplice tanto e efiicace contra il pre-

teso intuito
; perche 1' intuito dovrebb' essere un fatto interno , e i

fatti interni alia sola coscienza son percettibili.

tin' altra via ora prendiamo per mostrare la falsita di quel siste-

ma
,
ed e di paragonarlo con le facolta conoscitive di cui indubita-

tamente siam corredati. Imperocche un'ipotesi, qualunque siasi
,

addotta per ispiegare 1' umana conoscenza, non e probabile, se non

trovasi in armonia con tutte le facolta conoscitrici che la natura

ci ha date e non ne awera in modo acconcio 1'azione. Or ci6 e Ion

tano le mille miglia dal preteso ontologismo.

Noi fuor d'ogni dubbio siamo dotati non solo d' intelligenza ,
ma

di ragione altresi e di sensi esterni e di coscienza. Or quando pure

1' ontologismo salvasse in noi 1' intelligenza ,
cioe 1' immediata in-

tuizione delle verita primitive ( il che eziandio vacilla per ci6 che
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diirmmo piii sopra); nondimeno esso rendrrebbe in noi al tutto

iniilile la ragione. Imprmrchr sr noi abbiamo 1'immediata inluizio-

ne di Dio nva'iir I'universe, c so a farci nvvertire in particolare ogni

all io obbielto, non ci
'

l>i-"_:.<) se non della parola ; tutte le nostre

cognizioni si liducono a immediala visione del vero esercitata per

i iiitcllctto. Dimque la ragione, dor la virtu di derivare perdiscor-

so 1' mi vero dall'altro, divien soverchia. Moi avremmo il modo di

conoscere proprio degli an-rli. i quali veggono ogni cosa intuitiva-

menle, e non ban mestieri d'ordire ed intessere raziocinii.

Lo stesso in diverso inodo dee dirsi della coscienza. Imperoccbr

il sentimento della nostra esislen/a e delle interne modificazioni

dell'animo appartiene alia riUessione psicologica : in quanto il pen-

saute per questo stesso cbe pensa sente s6 medesimo, e ritornando

sopra il proprio pensiero torna sopra la propria personalita, da cui

quel pensiero germoglia. Ora cosi fatta percezione, nel sistema degli

:i\Ncrsarii, niancberebbe di cerlezza, la quale, secondo essi, tutta

derivasi dall' intuito dell' atto creatoref; e per conseguenza non ba

cbe fare colla riflessione meramente psicologica, la quale non all'at-

to creatore si volge ma all' animo considerato in se stesso. La cer-

tezza si otterrebbe solamente altorchfe si esercita la riflessione onto-

logica cioc il ritorno della mente sopra le idee contenute nell'in-

luito e in quanto son contenute ncll' intuito. Ma codesta rillessiom-

ontologica e diversissima dalla coscienza, a cui appunto si da il

iiome di riflessione psicologica per indicare cbe essa ripensa 1' ob-

bietto non in quanto contenuto neir Ente, ma bensi in quanto
'

contenuto nell' auiino di colui cbu pensa. In tale atto qual evidenza

e certezza potrebbe trovarsi, se essa, tutta quanta e, sgorga dall' En-

te , e pero si stende a sole quelle cose cbe nell' Ente e per 1' Enlr

son contemplate? Noi dunque non potremmo aver certezza di noi.

allorcbe per la rilli'ssion psicologica, ossia per la coscienza ci ra\-

visiamo in noi stessi, fuori dell' Knlc. f come esseri da lui dislinti.

K IIOU-IH' iin,i coscien/a non certa non e C(sci(>n/a, noi mancborom-

mo al tutto della coscienza di noi medesimi. Tutto al piu potremmo
conoscere il nostro essere come qualunque altro essere della natura :
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in (juanto cioe riflettendo con rillessione ontologica >ujua 1' intuito

dell' alto creative vedremmo questo nostro individuo insieme eon

tutte le altre divine failure prodursi allYsistenza e ibrmare uno dei

minuti anelii di questa gran catena dell' universe. Ma dip qnHT in-

dividuo s' immede&imi con noi c cosiituisca la nostra persona, uoi

non potremmo percepirlo, perche tal percezione non e propria della

rillessione ontologica ma della psicologica , siccome frutto 11011

dell' intuito dell' Ente o dell' atto creative, ma bensi dell' hit imo sen-

timento del nostro essere, da cui i nostri atti cogilativi ranipnllam).

Per non esser prolissi ,
afi'rel t iainoci a dire alcuna cosa dei stnsi

esterni.

Se noi abbiamo I' intuito di Dio creante 1' universe, sc a rittette-

ir sopra questo intuito e discernere e determinare in esso ciascuna

idea, basta la parola : ci si dica: a che servono i sensi esterni? La

parola ,
a senno degli Ontologi ,

e resile cristallo nel quate e pel

quale si raccolgono e trapassano i raggi della luce intellettuale dian-

zi sparpagliata e dispersa . e%engon cosi ad avvivare 1' inrwnagine e

produrre la visione degli oggetti particolari che altrimenti erano

impercettibili. Quando noi di sera tenendo gli occbi al cielo guar-

diamo la cosi delta via lattea, scorgiamo come una lunga striscia di

nebbia alquanto albicante
,

in, cui nulla scernesi di determinate e

preciso. A divisare distintamente le parti integrali che produeono

quella confusa apparenza, ci convien dar di piglio al telescopic. Al-

lora in un attimo ci apparisce con distinzione quell' immensa inol-

titudine di stelle che la formavano. Quest' esempio vale mirabil-

mente a chiarir rargoincnto di che trattiamo, Quel che 6 il telesco-

pio nel caso allegato, e il linguaggio a rispetto della visione id' ale.

Coll' intuito abbiam come la percezione ad occhio nudo d' una ne-

bulosa
,
o d' un sistema di nebulose. Quand' ecco la parola le con-

verte come in drappelli di stelle lucide determinando in particolare

le idee da pritna convolute in quello , diivm cosi
, guazzabuglio di

oggetti. Qui ci chiedera il lettore: per qual virtu la parola esercite-

rebbe un tanto miracolo? Non sappiamo che cosa rispondere, tranne

T esempio del telescopic recato di sopra. A volerne saper di piu .
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MPferr*bhe proprio interrogarne gli ontoK i il foremo in

allro luogo: nia
<|iii per nra non discostiamori dal punto nostro.

Ammes^i duiiqup, piacehe la vogliorio, qtiella misteriosa efficacia

della parola, bastevole a detenninar nell'intuito Icsingole perce/io-

ni ; chicdiamn : I sensj. cin pnsto, che ufficio banno? A qual fine ci

-on dati dalla nattira? S. Tommaso parlando dell'umana conoscenza

dice che In spirito nostro, infimo tra Ic intelligenze ,
non puo con

una sola idea perrepire distintamentc piu cose. Per6 da indi deriva la

opportunita dei sensi', in quanto per essi raccogliamo la conoscenza

degl' individui . i quali non si percepiscono se non confusamente e

senza vcrmm distinzione neir idea generate della specie o del ge-

nere; Intellectiis humanus, qui est ultimm in ordine substanliarum

intcUrt'ituiliuiH , habet formas in taut inn particulatas, quod non potext

per utunn speriem, nisi unum quid cognoxcere. Et ideo simiUtudo spc-

ciri existens in inlellectu humano non suflicit ad cognoscenda phira

singularia , e t propter hoc intellect adtwir/i mint sensus , quibus

tingularia accipiat 1. L'intellelto colla sua virtu astrattiva si forma

1' idea generale. Ma in essa non ravvisa che la comun ragione ge-

nerica, o specified . in cui convengono tutti gl' individui di un dato

genere odi una data specie. 1,'individuo in quanto tale e percepito

direttamente dai sensi
;
e 1' intelletto nol pu6 rawisarc altrimenti

se non per rillessione sopra di essi, cioe rivblgendo il suo sguardo al

fantasma dell' iinnaciiial iva
,
a cui come a centro metton capo le

MBsibili rappresentanze. E per6 rispetto alia cognizione dell'indivi-

duo in quanto tale ben pu6 dirsi che F intelletto viene ammaestrato

dal senso
;
non cosi rispetto agli universal! la cui conoscenza e pro-

pria del solo intelletto. Difatto . dove !' idea universale si ha dalla

mente p<>r la contemplazione del semplice essere della cosa . astra-

zion fatta dagli aggiunti concreti che sono obbietto della perrezion

nsitivn ; la conoscenza dell' mdividuo per rontrario non si ottiene

da lei se non in quanto ella ripensa i caratteri materiali e concreti

diiigura, colore, silo determinato e via discorrendo , percepiti dai

. L. 7, art. 3.
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sensi. II che mostra clie veramente 1' intellelto umano nello state

presente di unione col corpo per conosccre gl

1

individui vien istruito

dai sensi.

Ma neir ontologisrao tutto ci6 non ha luogo. Imperocche a chia-

rificare, determinare e distingucre gli oggetti che confusamente in-

volgonsi nella visione ideale basta la parola. Ora nella visione ideale

son contenuti certamente gl' individui
, giacche essa si esprime con

quella formola : LEnle crea le esisienze, e le esistenze sono appunto

gl

1

individui tutti della natura. Dunque la parola basta a determi-

nare la conoscenza degl'individui, per ravvisare i quali non i srn>:

ma bensi i termini singolari e concreti son necessarii. Forse si dira,

i sensi ricbiedersi per udire e profferir la parola. Ma in tal caso sa-

rebbe bastato fornirci di sola bocca per profferirla, e di soli orecchi

per ascoltarla, senza aflastellarci coll' invoglio di tanti organi voluti

per 1' uso degli altri sensi.

Quest' argomento , replichera un moderno scrittore
,
ba forza

contro il Gioberti
,
non gia contra di me

, giacche io stabilisco la

parola essere necessaria per ripensare le sole idee intellettuali e

morali
,
non per determinare la conoscenza concreta degli oggetti

sensibili della natura. Per questi io richieggo 1' uso dei sensi
5

in

quanta I' intuilo della creazione d attesta T esistenza di un mondo in

generate, edil senso cene additale particularila. Ecco cost innestala

alTinluito la percesione dei sensi, e questo innesto appunto io present*

come caratlere distintiro e specifico del mio sislema. Quest' innesto e

originale, non puo negarsi; nondimeno il crediamo al tutto privo

di fondamento. Conciossiache in prima qual ragione potra asse-

gnarsi per cui a determinare le idee morali sia buona la parola ,

non cosi a determinar le idee degli oggetti sensibili ? Certamente e

piu difficile la prima di queste cose che non la seconda. Se dunque

la parola pu6 far quella, perch& e inabile a far questa? Forseche

ci mancano vocaboli significanti obbietti concreti
,
o non anzi ab-

bondano in maggior copia, e sono assai piu espressivi e piu chiari''

L' innesto adunque ,
di cui parliamo ,

e evidentemente una in-

venzione foggiata per declinare la difficolta
,
ed e piuttosto un pio
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dfliiderio, che un falto se non vcro almanco plausibilc. hi
piii

rom<-

easer pu6 c-ln- I' intuito ddla creazione riguardi I' esistcnza del mon-

do in generate ,
ci present! la causa e non T eflello , la snslanza , e

non la propriety tlfll ttggetlo; sicche a compiere la conoscenza si ri-

chieda la ficoUft sensitivu? fc forse I'intuito un conqepimento aslrat-

to drir anima? No, questo sarebhe un rinnegarc I ontologismo , il

quale irremovibilniente stabilises die I' intuito abbraccia 1'obbietto

in concrete, cioe Dio e Tatto creativo e gli esseri Unit i die in virtu di

tale atto sussistono. K senza ci6 non potendosi percepire 1' azione .

senza percepire ad un tempo il termine a cui essa azione si rife-

risce, e il subbietto da cui procede; ne potendosi stabilire che Dio

crei un mondo generico ed astratto : convien dire die 1' intuito per-

cependo la creazione, percepisca e rappresenti il mondo in particola-

re con tutti e singoli gli eiementi di cui esso e composto. Potra ben

dirsi die cosi fatta percezione e rappresentazione sia interminata .

confusa e divagatrice dell' animo, sparpagliata e dispersa in molt i

dementi; ma ci6 non toglie, die 1' obbietto suo sia concrete sicco-

me quello die risulta dalla congerie di molt i particolari , e che a

chiarirne e distinguerne la conoscenza basti la parola a cui gia da-

gli ontolo^i si e commesso cosi nobile uflicio. Codesta parola dan-

do origino alia riflessione
,
e circoscrivendo F oggetto in particola-

re col scpararln dalla collezione in cui e avviluppato e rinvolto .

pu6 benissimo porre ordine e distinzione in quel caos ,
e far che

dalle tenebre sorga la luce ad irraggiare e rendere cospicui i sin-

goli esseri material!, senza che siaci uopo della percezion sensitiva.

Ricordiamoci delf antico adagio ;
non sunt mulliplicanda entia sine

necessitate. Abbiamo la parola a cui gli ontologi hanno imposto 1'ob-

bligo di chiarificare e distinguere ci6 che nell' intuito P oscuro e

confuso : basli questa : non c'innestiamo anche i sensi. almeno fino

a tanto che non sia mostrato con valevoli prove che quella o insuf-

ficiente. In altra guisa correremo rischio di calunniarla a torto:

nemo reus nisi probetitr.

Inflne eziandio che il preteso innesto fosse plausibile, esso tulta-

volta non riuscirehhc di alcun profitto. Imperocche non potendo i!
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senso operare sull'intuito, ne Tintuito volgersi al senso distraendosi

dalla sua nobile contemplazione; converrel)l)e dire che I' intuito re-

sti sempre colla vista del suo mondo generico ,
ed il senso colla

percezione del suo mondo particolare ,
senza rhe una sola potenza

percepisca amendue questi mondi per poterli paragonare tra loro e

formarne un sol giudizio.

Ma sia pur che la mente occupata gia nel contemplare il mondo

generale possa per un qualunque imptilso rivolgere se stessa a mi-

rare il mondo particolare , in che guisa dovrehbe concepirsi siffat-

to rivolgimento ? Forseche essa verrehhe determinata a distinguere

nel mondo generale gli esseri particolari che gia vi si acchiudevano

comeche in confuso , o viceversa rawiserebbe nel mondo partico-

lare rappresentato da' sensi il mondo generale contenutovi come

astratto nel suo concreto ? Se la prima parte si elegge , torniamo a

dirlo, sono inutili i sensi; potendo a cid sopperire la sola riflessione

e attenzione mossa e concentrata dalla parola. Se poi si sceglie la

seconda, sara inutile 1' intuito; potendo spiegarsi la concezione del

mondo generale per V astrazione della mente fatta sopra il mondo

particolare. L'uno o 1'altro di questi membri potra bastare. Perche

volere entrambi introdurli con iscialacquo di facolta . di atti e di

teoriche ? In somma se dispiace che dicasi V ontologismo essere un

bel sogno, converra dire che esso sia un bel pasticcio ,
di cui dififi-

cilmente si pud assegnar la ragione dei singoli ingredienti. E questo

basti per ora in quanto alle prove , direm cosi , psicologiche contra

1' ontologismo ;
in un altro articolo recheremo prove ontologiche

cio& prese non dal soggetto a cui apparterrebbe V intuito ,
ma

dall' obbietto intorno a cui dovrebbe aggirarsi.
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XLVH.

Lo sbarco di Penttnuh.

Pieoolo sjia/io dopo che fu spirato Eugenic il buon Haimondo .

tutlo clie trafitto da amaro cordoglio per cotal morte, compie verso

del cadavere gli estremi utlicii di pieta . e innanzi la sera di quel

tfionvo stcsso si parti da Keggio pd vicino borgo delle Sbarre. <Jui-

vi in ima pievola e romila casuccia che vi possedeva, cerc6 nascon-

diglio in quei tumulti, e mitigainento alia crudele aml)asria che gli

lurmentava il cuore. Ma non vi pole dimorare a bell' agio, e piii to-

slu che non pensava si niusse verso il paesello di Kosuria
,
ove tra

breve uoi pun- raccompagnereino. Intanto proseguiamo a narrare

i Iristi i'atli del reggiano bollimento, pcrrhe tjucsta parte di storia

non resti monca o incompiuta.

Si iolti adun<jue che furono da ogni vincolo i tanli ditenuti che

rrano nelle carceri, il rumore e 1'agitazione crebbero a cosi alto gra-

do nella eilta di Reggio, che tutta la ruina delle ore innanzi {K)tea

i qufhlu \iiliiinr pap. 30ft.
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dirsi pacifica tranquillitaappo quel nuovo scompiglio. Laonde i capo-

rieni delta rivolta strapparonsi alia fine dal volto 1' inutile maschera.

elevandosi da se al grado di nuovi roirgitori ed assumendo tutti

insieme il titolo di GIUNTA GOVERNATIVA. K perche bisognava pure

avacciarsi a battere il ferro mentre era ancora rovente
,
a tre cose

attesero con piu vigore. L' una d
1

esse e la
pit'i importante si fu di

gittare nelle bramose fauci della plebe qualche ghiotta esca
, qua-

si un' ofla a Cerbero percM non latrasse. Temevano c a gran ra-

gione clie il popolo riscotendosi di quell' improvviso stupore e fatto

accorto delle tranellerie dalle quali era state
,
direm quasi ,

addor-

mentato
,
non si svegliasse terribilmente in sulle ire , e i turbo-

lenti agitatori non percotesse di giusta e severa vendetta. E per6

che fecero? Mandaron bando che quindi innanzi scemerebbe il prez-

zo del sale e del tabacco, e i balzelli dei viveri non si esigerebbero

piu dal Comune. Con ci6 s' alletterebbe il popolo piu bisognoso e

piu rozzo a sostenere quel nuovo ordine di cose, onde tanto bene-

licio glie ne sarebbe per derivare. Non bastava per6 quell' amo a pi-

gliare ogni sorta di pesci : poich& ve ne avea di generazione piu ar-

dita e piu scaltra, contro i quali la lenza o il frugnolo s' adopera in-

darno : e il frugatoio ci vuole, ci vuol la fiocina. Per questo il secon-

do pensiero della Giunta fu di circondarsi d' una moltitudine di gente

armata, la quale colla forza piegasse coloro che di propria volonta a

quel mutamento si fosser mostrati ritrosi. E ci6 tanto piu era neces-

sario
, perche bene intendevano che guari non andrebbe e il real

Governo manderebbe cola soldatesca a cacciarli e punirli di si scel-

lerata iellonia. Ora ad opporsi alle forze d' una disciplinata e bene

diretta milizia grandi preparamenti fecero e gran folia chiamarono

sotto il vessillo della ribellione. Duca di quelle armi raccogliticce era

da principle quel Pietro Mileti che giadicemmo: e poscia fu Giovanni

Andrea Romeo, meritevole di questo grado, perchfc in quell' estre-

ma parte del regno non avea certamente chi la sedizione piu zelan-

temente promovesse che egli. Finalmente ad ottenere lo scopo bi-

sognava spronare e sollecitare i corrispondenti e i complici lorn

perche negli altri luoghi della provincia destassero gli stessi tumult i
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che eransi levati in Reggio. Cost oltre allo spartire lo forze del reale

esercilo e le run* l.-i -\vrnauii . si darebbero aiuto e sosle

la; e quel rho piu loro importava avrebbero maggiore speran-

za d' impunita ove ia forttma dell' armi tornasse avversa agl' iniqui

loro divjsamenti.

i I'm dagli esordii avcvano i ribi-lli 01:11! eosa onlinata per le cil-

ia 1'milime. e quasi in ciascheduna d'esse v' era un comparlecipe dei

loro urcordi , il quale o per uflicio pubblico o per podere di denaro

era tullo il caso per sollevare quelle inesperle e mal guardinghe po-

polazioni. Sapevasi adunque da costoro 1' ordilura della rivolla, il

iiionm. i mezzi, i sussidii : non si aspellava che un segno, e a quel

segno darebbesi alia scapeslrala fialo alle Irombe e mano air armi.

Secondo questi awisi gia fatti Giovanni Andrea Romeo innanzi di

parlire daS. Stefanoscrisse alle sue lance spe/zale,che 1'ora d'insor-

gere tulli insieme era giunla ; e per cagion di quelle lellere nacque

agilazione ove piu ove mono assecondala in varii paeselli e villaggi

alle sponde del Faro e delf lonio. Ma dove gli appresti erano stati

fornili con migliore accorgimento e con piu viva energia, erano le

piccole cilia e i castelletti del Distrello di Geraci , abbondevolmen-

tr sparsi per la bella riviera cbe dal capo di Sparlivenlo dislendesi

con dolcissima curvalura infino alia spiaggia. ovesboccano due iiu-

micelli, 1'Amaso e I' A lam quello piu povero, queslo piu dovizioso di

acque. Per la qual cosa giunse di cola in Reggio quel di medesimo

secondo di Settembre il giovane Micbele Bello alline di ricevervi

istruzioni e comandi piu special!, e poco slante ne riparli con que-

gli ordini e per quel modo cbe a suo lempo vedremo. In un giorno

solo adunque e comincio il rumore
,
e con una vivacita e con un

ardore grandissimo furon prese le career! di vivo assallo . fu nomi-

nala la Giunla
,
furono tolti i balzelli . furon provvedute d' armi le

genii a pie ed a cavallo ,
furono spedili nunzii . awisi, ordini per

ogni parte.

Nel di seguenle si vollero snidare dal castello le aulorita che vi

si erano chiuse dentro, e gli arliglieri che avrebbero dovuto difen-

derlo. Per buona o mala venlura non sapremmo ,
la sloria non ha

Smell, vol. IV. 27
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qui da porgere ne stratagemmi ,
ne opure d' ariwi

, ne assalimen-

1 1 . IK- resistenze. La dedizione della fortezza e presto raccontata.

II caslello non aveva munizione da guerra a durarla a lungo ; uou

prowisione di vettovaglia a bastare un di solo; non fanli in tal nu-

mero, che potessero procacciarsi con sortite vigorose ne I' una n&

1' ultra. Fu adunque soverchio 1' intimare che fecero ai chiusi che se

volevano comportabili patti per loro salvamento, che non si ragio-

Dftva d' onore ,
tostissimamente sgombrassero la lor t rzza ; perche

quei HUM Trlli doveano riputarsi a ventura di abbandonare quel ri-

fugio sconsigliatamente ne' di securi dimenticato . piu sconsigliata-

menle cercato ne
1

di procellosi. Sgombrato appena il castello I'u tut-

to occupato e rifornito dai ribelli, i quali ne gioirono grandemeale

come della presa d' una bastita , la quale formar potesse la tutela

della citta gia loro
,
e la base , come dicevano

,
deile vicine fa/iou i

guerresche.

In tale condizione di cose era Reggio allo spuntare della quarta

aurora del mese di Settembre. In quel di un piccolissimo urto

rovin6 mole cosi torreggiante e minacciosa. Comparvero sopra il

111,11 e Inn Unit) Ion lam i uell' aria alcune si riser di fumo bianchiccio

e vortieoso che piii e piu s' appressavano alia volta di Reggio. Se

ne sparse incontanente la nuova per la citta, e tutti indovinarono,

016 che era in fatto, quegl'indizii accennare il prossimo arrivo di

regii battelli vaporieri che porterebbero milizie nella sconvolta citta.

A tal nuova quegli smargiassi e cosi minacciosi armati, che aveanla

teste tutta corsa, minacciando al cielo e alia terra rovina e stermi-

nio
,
ora invece di apprestarsi a pettoreggiare T oste che s' avvici-

nava. si mostrano compresi di spavento e di terrore non piu veduto.

Alcune navi si aocostano alia marina di Reggio; le altre pigliano

porlo alia spiaggia di Pentimele, alquante miglia quindi vicina. Quel-

le mostrando aperto diseguo di assaltare la citta di fronie celavano

lo sbarcare delle milizie e delle artiglierie che queste intanto fctce-

vuno, allinr di assatirla vigorosamente di fianco. Imperciocche linn

lal primo inomeuto die in N'apoli venivan per cenni dei teiegraii

conosciuti i tumuUi di Reggio ,
erano stati spediti con grandiasima



i aiuli <li soldali di navi nolle Calatrie asosbegno del Goww-

no e cons(M-\;i/inin della Iranqnillita popular*. Comandava l.i regit

armatn il real princip*- 1). l.ui^i Gmtr di Aijiiila. Or r^li laaciata al

Pizzo inia partr !! soldati alia -nida del prode General Nunziante,

I'alh a parlr roiidolta dal tcnente colonnello De Come (area smonta-

re a I 'mi inn-It*. In questo modo la schiera del Nun/iaute resteffdbhft

alia riserva come sussidio di riscossa pel nerbo battagliero di Reg-

gie; e manterrebbe insirmr libere ed aperte le comunicazioni Ira

questo nerbo e le genti d'armi dimoranti sotto la condotta del Ge-

nerale Statella nella provincia di Cosenza. Un tal savio concerto

erasi preso perche si teneva per fermo cbe un si gran rumore le-

vatosi senza trovare chi alia prima giunla il domasse nel nasoere,

non si poserebbe senza gran lotta e grande rombnttimento. E per6

oltra le milizie di terra aeconce a tienere in freno i t mnult uanti

delle interiori ritta, varrebbe il navilio a difendere le cittn marenv-

mane contro pli assalti improvvisi e gli sforzi delle armi rivoltuose.

Ma troppo piu vile oste avevasi a combattere, die non fu da prin-

cipio creduto.

Di fatto non fur giunte le navi lontano da Reggio quant
1

b un trar

di mortaio, che scagliarono una bomba contro allo stendardo trico-

lore leva! i> in cima al castello che era in mano dei ribolli. Non vi

voile piu altro. Incontanente gli aninii iin ilimrio. Taibagia lini . le

bande degli armati sbrancaroiisi, e i faziosi auitatori di Hri- _ii> ab-

bandonarono la male occupata citta gittandosi a salvamento alia <<>-

sta meridionale ed ai monti cbe s alzano a cavnliere della citla. II

trovarsi cola tutti raccolti e pigliar la stessa via non fu disegno sta-

bilito di far capo grosso in luogo meglio difeso e fortificato : ma ne

cessita strettissima di fuga. Conciossiache gia erano giunte in Reg-

gio notizie che la strada settentrionale era guardata dai soldati

messi in terra a Pentimele : laonde sarebbe stato follia d' avrentu-

rarsi a cercare scampo e salvezza per quella parte.

Usciti cosi quei foreslieri agitator! ,
la citta rimasta a sc medesi-

nia torno alia quiete. Un piccolo nerbo delle forze regie vi entr6

subitamerite. e coo questo i buoni si rincorarono, le autorita ripre-
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sero i posti abbandonati, il paciflco stato rifiori, ogni cosa riacquist6

T andare di prima; e Reggio torn6 alia sua condizione ordinaria di

lieta, amena, popolosa, pacifica, agiatissima citta.

Se non che la villa medesima dei ribelli
,
che sciolse dalla paura

la citta capitale della provincia, diffuse altresi la rosternazione nel-

le minori borgate e nei villaggi circostanti. Imperciocche se la fel-

lonia aveva iniquamente armato quei faziosi contro al legittimo loro

Principe ;
ora la fellonia inferocita dallo spavento del vicino castigo

e dalla disperazione di campame . spingevali a destare universal-

mente per tutto un inestinguibile incendio. Quindi se ne andaro-

no essi corseggiando or per la spiaggia ,
ora per le pendici : e

quando in questo piccolo paesello, quando in quell' ultra villa presso

al mare generarono tumulto e commozione per crescere di seguaci

e procacciarsi le vettovaglie. Perciocche tutta quella costa meridio-

nale e doviziosa di ville
,
di castelline

,
di porti ,

di edifici
,
di giar-

dini : i quali tutti insieme fanno un gruppo di spessi e dilettevoli

borghetti allato alia citta. Or dovunque i fuggiaschi giugnevano fa-

cevan danni ed oltraggi dandosi a commozioni, a minacce, ad espi-

lazioni, a violenze; ed invitavano ogni persona a seguitarne resem-

pio, a sostenerne il pericolo, a correrne la sorte, che s' impromet-

tevano piu avventurosa aU'altra costa dei monti. Cosi il Romeo te-

ste <Ja noi mentovato
, pole novamente raggranellare i satelliti cbe

B' erano gia dispersi ;
e fattone un drappello di piu di quattrocento

condurli per tragetti e smozzatoie di strada in mezzo allo spavento

di quelle inconsapevoli ed attonite ville fmo a Staiti nel distretto di

Geraci. Ben egli sapeva che quivi eransi levati a tumulto i suoi con-

sorti, ondeche sperava di potersi quivi congiungere con altre orde

di faziosi e
, compostone un corpo solo

,
ordinarsi a schiera stretta

in qualche ben munito punto e tentare la sorte delle armi con piu

coraggio.
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XI. VIII.

l.iitta tlninrstifo.

Questo sparpagliarei per H borpl i i o po' casali intorno di Reggio, che

fecero i riMli, dislnrljo al sccondo giorno chc v'era giunto la quicte

del costernato Raimondo. Risolvclte percio incontanente di lasciare

del tutto quella parte del regno,iiella quale ogni mente proweduta

ed accorta faceva allora pronostico che duri cozzi sarebbero e con-

fusion! d'armi e spargimento di sangue e devastazioni di turbe in-

fellonite. Torn6 adunque di presente in Reggio; ed ivi raccomandate

le sue faccende domesticbe ad un amico . cbe era solito nella sua

lontananza di procurarne le sostanze e riscuoterne I'entrate, fu dal

comandante militare della provincia, e n'ebbe un mandamenlo in

iscritto che nessuna autorita del real Governo molestasselo nella via

che farebbe per recarsi a' suoi famigliari e parenti nella provincia

di Catanzaro. Entro adunque tantosto nel viaggio, perche ogni piu

lunga dimoranza era per lui una nuova pena ,
e colle poste ar-

ris o a Mileto
;
e di quivi seguendo a cavallo il cammino giunse in

casa del suo cognato, appunto in quella che pervenivano cola le

prime nuove del tumulto reggiano. Eran per questo venuti tulli in

grandissima sollecitudine, pensando ai pericoli che vi correrebbe il

loro amatissimo parente, ed alia solitudine in che forse si troverebbe

in quel grave cimento. Quindi gratissimo riusci quel sopravvenire di

Raimondo
;
ma tutto insieme rimasero attoniti del vederlo pallido,

sparuto, smunto, e compreso da una tristezza che con molta forza

e fatica studiava di nasconderc sotto leapparenze lieteele parole di

giocondita e di pace. Ma per cercarne che glie ne facessero ,
non

riuscirono ad averne altro se non che le gravi paure del 2 Settembre

in Reggio e i maltrattamenti di quel precipitoso cammino aveanlo

un po' guasto nella salute e nella persona pesto ed infranto. L' aria

purissima di quel paesello . la pace del Comune e le consolazioni

domestiche gli ridonerebbero il vigor primiero; almeno almeno,
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aggiugneva , quaiiio sr ne pu6 avere co' miei sessant' anni die son

h sulle spalle per curvarmi il dorso.

A riscontro del silenzio mantenuto cogli aflini fu notato eh' egli

us6 col venerabile parroco piu dimesticamente e piu a lungo die

per lo innanzi non avesse costumato. La signora Rosaria soprat-

lutto si stupiva che quando col fratello parlava d' Eugenio o che

dicessegli una qualche sua congettura ,
o che gli chiedesse di scri-

vere qui e cola , o che si lamentasse della indomita ferita del marito

verso del figliuolo ,
Raimondo si conturbava vivamente

,
e dal pla-

cido e dolcissimo uomo che egli era, fatto iroso ed impaziente , o

non rispondeva, o rispondeva solo co' rimproveri e colle rampogne.

Immagin6 adunque da principio in suo capo chele vicende di Reggio

avessero troppo ofleso 1' animo del fratello, e che oltra ad un certo

innasprarglisi dell' indole gli avessero infuso in cuore un ahominio

alle persone, alle nuove e lino alle parole che porgessero un qual-

che avvicinaraento a sedizioni ed a tumulti. Cominci6 adunque a

guardarsi dall' entrargli piu in discorso con simili argomenti , e ,

vide che eflettualmente questa maniera serviva ad averlo trattahile

e dolcissimo. Oh quanto la misera madre era lontana dall'indovinare

la vera ragione di quel cangiamento !

Ma pruova violenta non e durevole. Erano a gran pena corsi

tre giorrii dalla sua venuta
, quando il sig. Raimondo stanco di

quel tenore venne finalmente al punlo di svelare alia sorella la trista

morte del figliuolo celatale con tanto sforzo infino allora. Ehhe

osservato il huon vecchio che in quel tempo si la nipote Rettina e

si 1'orfana vivevano in singolare armonia e consentimento d'afletto

colla signora Rosaria. S' avvis6 adunque di narrare tutto il caso

avvenutogli in Reggio all
1

Orfanella
, perehe giudiziosa com' era lo

avrebbe ella sapulo tener diiuso in petto , per non versarlo se non

quando avesse soavemente disposto a quel crudo colpo gli aniini

della padrona e di Rettina. Farlo da se malagevolmente potrebbe ,

perehe neppure sapeva ricordarsene senza grande commozione di

affetti. Come adunque venime ragionando un po' per volta colla

madre, ovvero colla sorella dell' ucciso Eugenio? Ne Di Renedetto
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trade potersi assumere questo uflicio
,
sicrome tale rhc, a votervi

riuscire felicemento, area mestici i di persona domestica e conBden-

liaini.t che non potease muovere sospetto nel conversare. Ran

adunque all' Orfanella fil per filo lo srontro alia marina di Reggio ,

la nolle vegliata alia posta di Eugenio ,
la violcnza soflcrtane al

roattino, la sua propria prigionia, il ritomo del nipote, la morte.

La pieta dell'arcidcnte. e il dolore del vecchio nel raccontarlo com-

pungevano negl'inlimi Rosella, e di volta in volta le proprie Inrrimo

mescolava ai sinphiozzi di Raimondo: lacrime di compassione verso

qiieir infelice che pure non conosceva che sol di nome.

Quando essa fu informata d' ogni cosa non voile perdcr tempo, e

rnniinn. i a gittar li. via via discorrendo rolla Rettina, cotali parolette

alia spensierata, che ella si persuadesse che verrebbero quanto pri-

ma notizie sicurissime del fratello. Or la Rettina sopra modo iieta

di questa speranza corse ratta a parteciparla alia madre ; la quale

pin avveduta e men corriva voile subitamente informarsi dell' ori-

gkie di 1

1

iii -1 la nuova e subita fidanza colla medesima Orfanella. Ad

ispacciarsi da quelle strette torno buon conto a Rosella il vestir per

poco divisa di sciocca: e per6 venne innanzi allegando proverbii

e sogni e fantasie , colle quali le sembrava certissimo e ragionevole

il pronostico fatto; ma che insieme non poteva celare alia buona

sua padrona con femminile presentimento che tristi anzi che no

sarebbero le prime novelle che verrebbero del figliuolo. Quest' in-

nocente malizietta dell' Orfanella . da lei credutn la pin acconcia a

venir disponendo 1'animo di Rosariadi grado in grado, riusci sven-

turatamente al contrario efletto. Rosaria come pin innanzi del tem-

po ,
cosi ancora dell' astuzia e della pratica che Rosella non fosse .

sospctto che qualche notizia trista dovesse gia esser giunta in fa-

miglia, echevolesse a lei madre celarsi per compassione. And6

aduncjue col suo pensiero rammentando tutte le parole ,
i discorsi .

igestidi Raimondo; ed aggiustandoli insieme 1'unorincontroalL'al-

tro tenne per fermo , a lui nulla essere ignoto : anzi esser lui ap-

punto il piu informato di tutti. Ne disse una mezza parola a Rosella.

la quale tutto che in buona guardia per ischermirsi, nondimeno nel
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contrasto di celare il vero e di non mentire
,
mostrava aperta con-

fusione nel volto e piu che sufficiente garbuglio nelle risposte. Si

confermo adunque viemaggiormenle la Rosaria in quella conghiet-

tura ,
ed indovinando nel suo pensiero uri presso a poco quello che

in verita era
,
non pole piu stare alle mosse e s' avvi6 impetuosa-

mente nella stanza ove trovavasi Raimondo seduto innanzi ad una ta-

vola, e tutto inteso a leggere non so che libro per distrarsi da quella

nialinconia che aveagli occupato 1'animo. Rosaria senz'altro esordio :

Perche dunque , gli disse con molta agitazione di volto e di

parole , perche non raccontarmi alia prima giunta la morte di

Eugenio ?

- Ahi tristo me
, ripigli6 attonito il vecchio, e ancor troppo

presto che te 1'ahbian delta al presente. Povera Rosaria!

Uno strido acutissimo die fuori la sorella a quelle parole, le

quali rendevanla omai certa di quanto ella temeva. Le si smunse il

colore del viso ,
le si dilatarono le pupillc ,

le caddero irrigidite le

braccia
,
e le dita della mano le si raggricchiarono in pugno : la

persona abbandonata dalla virtu del cuore cadde improvvisamente,

ne Raimondo per alzarsi rapido che facesse fu a tempo di sostenerla.

Al rumore della caduta ed al grido della voce accorsero quei di

casa ,
ed aiutarono lo zio a levar di terra la convulsa Rosaria

,
ed a

riposarla sovra un lettuccio che quivi era da un lato nella camera.

Gli sconvolgimenti impetuosi della convulsione terminaron presto,

e lor venne dietro lungo e pericoloso sfinimento di cuore. Non fu

allora possibile di celare a veruno di casa la ragione di si strano

languore. Oh qual pieta faceva, a vedere tanto lutto e tanto cor-

doglio in quegli afllitti volti ! Che dolenti parole traboccavan loro

dal seno ! che mesti trambasciamenti ! e quante vigilie ! Avean tutti

bisogno di conforto
,
e chi potesse consolarli non v' era da Rosella

in fuori
,

la quale in quella occasione non manc6 all
1

uflicio della

piu sollecita ed amorevole carita. Ma la cagion del dolore non era

la medesima in tutti. Imperciocche uno di quella famiglia ,
il pa-

dre di Eugenio, non avea gli stessi sentimenti, che gli altri nutri-

vano verso del giovane sventurato.
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II Signorino ,
lo abbiain giu detto, da che fu tomato ncl suo

paesello non voile udir piu disconviv di rjucl tristo figliuolo. I^e

sventure incoltegli per cagion sua gliene avevano fatto venire in

ulxmiinio fino al nome ; e come suole del genitori sprovveduti ac-

cadere, il disinisurato amore di Euirenio giovanetto e discolo era-

si cangiato in tanto odio per Eugenio gia adulto, e colic sue disso-

lutezze rovina t-d fstcrminio della rasata. II sig. CJiecco adunque
non rammaricavasi che il figliuolo fosse morto, ma die morendo in

Reggio, in fazione fellonesca, colle armi di sovversore in pugno, po-

tesse Corse contro di se e dei suoi ridestare i sospetti a gran pena di-

leguati ,
e le ire male ancora sopite delle persone che amministra-

vano a tutela della puhhlica quiete la giustizia. Era in una parola il

dispetto e non il dolore che lo atlliggeva : era 1' amor di se , non

F amor del ligliuolo che gli tormentava amaramente il seno. Or

questi alletti manifestati in casa crescevano nei suoi 1'angustia ed il

cordoglio: tanto piu che per essi la logora salute del Signorino sen-

tivane nuovo danno , e ognuno temeva che inacerbandogli quel male

dal quale veniva lentamente consumato non fossero per dargli 1' ul-

timo crollo. Non cosi facilmente il dolore distempera gli umori e

conduce a male, come fa la collera ed il livore. Quindi il buon Rai-

mondo a mitigare le paure e a calmare I'animosita, eragli di conti-

nuo intorno e gli rappresentava chr la violenza a se fatta dal nipote

era piu che bastevole argomento a scusare i parenti d'ogni conijili-

cita . e che il nipote era spirato col pentimento e col desiderio del

perdono paterno supra il labbro. Ma lutto fu vano. II sig. Checco

ribalteva con pertinace durezza ogni considerazione ed ogni pre-

^liicra. Da quel giorno nella famiglia del Signorino comincio una

nuova lolta di alletti contrarissimi
,
e D. Benedetto non ristava di

far considerare a tutti cssi
,
che Eugenio, morto la singolar mcrce

di Dio ravveduto in sugli estremi, non doveva ingiustamente catriu-

nar
piii danno e fornire piu dispiaceri di quello che Eugenio, vivente

nelle dissolutezze e nelle congiure, non avesse gia fatto innan/i.
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XLIX.

Grandi sperqnze.

L' ordine degli avvenimenti ci ha senza studio condotti a que-

sto lutto domestico: ma non dobbiamo siflattamente fermarci a.

contemplarlo che perdiamo di vista il pubblico scompiglio cho iu-

tanto sommoveva la piu estrema parte delle Calabrie. La stori*

u*el tumulto reggiano da noi abbozzata vuol essere condotta a fine,

cosi perch6 non lasci nella curiosita dei lettori desiderio di se, contio

perche ella e una storia d' insegnamenti piena e di vantaggi.

Diuemmo adunque che le torme mal raccolte e mal condotte dal

Romeo si furon gittate nel Distretto Geracese coll' intendimento di

unirsi alle altre armi,ie quali avrebber quello spartimentodella pro-

vincia levate a ribellamento contro del Re per opera dei complici co-

la inviati. Innanzi di raccontare quale fortuna corressero quelle

schiere, dobbiam dire, perche si proceda con chiarezza, la maniera

onde il Distretto fu turbato; quale accozzagliadi gente vi si formas-

se, ed a guida e capitanato di chi si conducesse; quali fossero le lo-

ro opere di guerra; quali le loro prodezze.

11 Distretto di Gerace e quel lembo orientale dell' ultima punta

d Italia bagnato dal mare lonio e circondalo di monti intornointor-

no, di guisa che in piccolo spazio, che sembrati una striscia di fal-

de
,
di piaggerelle e di vallette formata

,
esso e tutto solcato da

circa trenta tra fiumi, rignagnoli e torrentelli, che le acque sovrab-

bondate a quella cerchia di crestute baize conducono al mare. A.I-

cune citta, e molte villate, e borghi, e castelline, raggruppate in

numero di trentanove Comuni, vi sono a piccolissima distanza 1' u-

na dall' altra disseminate. Le piu guardano il mare, o vi son d' ap-

presso: le altre piu distant! dal lido possono in qualche ora giu-

gnervi anche con lentissimo cammino. Or in questa si bella porzio-

ne delle Calabrie, innanzi all' inalberarsi della rivolta in Reggio, ii

popolo era generalmente al Re ed al suo Governo aflezionato ,
del-

le autorita riverente e contento della pacifica sua condizione. Solo in
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alcuni Comuni del distn-tto \Yrano qua e cola un st lie < dottopio-

viii;istri. i
(juali, dnto svcnturntiinuulr dinlro alle setle e fratcllan-

ze segrete, eransi nui^iurati Ira lorn t roi rr^ijmi sovversori di ru-

bellure all' augusta c Icgittima nmnairlmi quelle ridenti lor terre.

IVr mala ventura i piu di loro spettavano ad agiatc famiglie, c quin-

di molla virtu aveano di allettare alia lor parte gKimi del popolo cit-

(adino, e piu i -< mplici c bisognosi villani
;
e chi colle persuusioni,

chi col denaro, indurli a brandir le aruii assecondando il loro seel I e-

rato talcnto. Fecero cosi dei seguaci e partigiani ,
ma dei fclloni

d' animo non mai; stante che i cupi discirni non rivclavano alle tur-

be . e piu che sedurle con denaro
,

le ingannavano con nomi ed

autorita elevatissime; le conducevaxio con menzogne e con favole

non facili a sbugiardare.

Uno di questi, e fra tutti il piu pericoloso, era un tal Rocco Ver-

duci natio dal paescllo di Girafi'a, giovane di bollenti spirit!, d'ogiu

freno scotitore, ne dell' autorita paterna soflerente
,

nfe ossequio-

so alle Icggi, femminiero, albagioso, crudele. Da piu mesi avea

questi infaticabilmentc corso qua e cola le borgate del Distretto, e

per tutto sparse le false novelle e le gride sediziose. Da Regcrio avea

egli la spintarad operare, e dai settarii reggiani fu scelto a raccogli-

tore e capitano dalla nazionale milizia, la qual doveva arrolarsi sotto

al ribelle stendardo in tutto quei Distretto. Or non ebbe egli appena

dai Romeo per un corriere avviso che Tora di metier su il popolo

era giunta, che senza porrc tempo in mezzo coinincio ad ell'ettuare

il suo maligno incarico. Nel terzo giorno di Settembrc si circond6

palesementedi dodiri lavoratori in sulle anni,e attese in CarafTa Far-

mo d' un altro gomitolo di gente condottavi dalla prossima Bian-

co per un suo compartecipe, il giovane Sal va tori. D'indi la doppia

tnijipetta mosse verso S. Agata, dove s' ingrosso di vantnggio e

donde invito un colal Mazzoni agitatore di Roccella a recarsi

uominidellasua banda a sopraggiongoit inC^iraffa. In quel maledet-

to mentre ecroti al Verduci una letlera di Micbele Hello, colla qtia-

le lo invita di accorrere in un subito col proprio drappello alia pic-

cola terra di Bianco, ove egli stesso si recava allora aliora menan-

dovi una brigata di iniliti accozzati pir la sedizione. Era questi quel



428 L' ORFANELLA

Bello istesso mandate da Reggio in Geraci dalla Giunta del due Set-

l.Miilire. Egli malignuzzo, inframmettente
, lusinghiero piu d' ogni

altro, cammin facendo per mare ingannd colle graziose maniere , e

coll' inGnto parlare che soleva
,
e colle false novelle che sparse ,

un

piccolo stuolo di guardacoste, i qualisur una nave di corsa alia guida

d'un tenente accorrevano in Reggio : e soavemente 1' indusse a dar

volta indietro
, prendere lido a Spartivento ed avviarsi per terra a

Bianco, ove furono disarmati con molta loro vergogna mista di rab-

bia. II Bello intanto s' insignori, senza darne mostra, di quella nave

armata, e con essa si rec6 a Bianco, ove trovavasi arrivato, appunto

in tempo secondo gli avvisi,il gruppo dei sediziosi. Quali fossero le

prime lor prove e facile immaginarlo. Le imprese delle reali armi

abbattute, spczzate, bruriate; gli archivii pubblici spogliati, sparpa-

gliati, dispersij i carcerati disciolti; le lettere dischiuse ed involate;

i popolari armati sotto colore che il Re fosse fuggito ;
tolti come in

Reggio i balzelli minori
;
esatte dai proprietarii piu agiati grosse

somme di denaro a conto delle imposte da lor dovute : in breve

parve la cosa pubblica posta in preda di chi piu osasse, e accendersi

ignobile gara di distruzione e di rovesciamenti.

Intanto giugnevano in sullo scolorarsi del di notizhe a Geraci di

questo commuoversi di gente e di armi nei tre non lontani Comuni

di S. Agata, di Carafla e di Bianco. Era quivi capo dell' ammini-

strazione distrettuale col grado di Sottointeiidente quel medesimo

cavalier Bonafede, il quale noi vedemmo cosi sollecito a tenerenella

devozion del Sovrano il Distretlo di Cotrone
, quando cola giunsero

da Corfu gli sventurati Bandiera. fosse la novita di soli due mesi

clie il Bonafede tenea quel governo, o fosse arte de'misleali podesta

a lui soggetti, nulla egli sapeva delle prcparate agitazioni, e per-

ci6 levissima fede prest6 alle gia accadute. Nondimeno generoso

qual era e de'suoi dovcri zelantissimo osservatore voile accorrere

al luogo medesimo del tumulto; e fatti gli avvisi perche cola si re-

casse altresi un piccolo nerbo di urbani armati a tutela deH'autori-

la e delle leggi, egli vi si avvio per mare in compagnia d'un tenen-

le e di tre soli gendarmi. Ma gia era precorsa in Bianco la fama

della sua partcnza ,
e gia il Verduci e il Bello e con essi una buona
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frotta di armati ascesi sulla nave che era in lor balia ,
s' eran mos-

si alia volta di lui per ghcrmirlo in mare. Preso adunque dell' alto

trascorsero tanto a seconda che V ebbero tostamente scontrato , ed

investitone audacemente il piccolo navicello tolsero in lor forza si il

Bonafede e si quei soldati cbe colti alia sprovvista non ebbero agio

di difendersi colle armi. Rompeva appunto allora in cielo le tenebre

delta notte 1'alba del quarto giorno di Settembre, e la nave superba

della nobil preda e della bandiera da
1

tre colori aflerrava il lido di

Bianco, ove una densa moltitudine per curiosita e per fellonia aspet-

tava il prigioniero per vederlo disbarcare. Sediziose grida rombava-

no per F aria : urli terribili di morte minacciavano la vita dell' in-

trepido Sottointendente. Nondimeno niuno s' arrischi6 di venire ai

fatti . neppur quando il Verduci a cavallo corse la citta a guisa

di folle chiedendo un laccio per istrangolare quel pubblico officiate,

destinato dalle sette a vittima espiatrice delle ombre invendicate

dei Bandiera. Intanto la scbiera dei rubelli armati s
1

and6 ingros-

sando via via : e gia nel corso di quel di erano a cento gli uomini

uniti in drappi'llo e d' ogni sorta d' armi provveduti ,
e pieni T ani-

mo di pensieri di preda, di saccheggiamento, di rivoluzione. Laonde

il Verduci ,
il Salvatori ed il Bello pensarono di muovere con quel

piccol corpo per sollevare gli altri Comuni del Distretto
,
e quindi

appresso pigliar Geraci popolosa e ben munita citta
,
nella quale

s' attesterebbero per dominare d' intorno in quelle contrade colla

forza delle armi
,
e col rigore dei comandamenti.

fa prima uscita fu per Bovalino ove attendevali un Gaetano

Ruflb nell' eta non molto innanzi
,
mediocremente savio di lettere

,

desto per ingegno : ma nulla meno settario immerso a gola , e

ad ogni piu ardito colpo paratissimo per cattiva educazione e per

malvagita di animo. II Sottointendente fu costretto a camminare

coi tumultuanti : guardato ai flnnchi da uno dei compartecipi di

quella congiura, tutto ferocemente fasciato d' armi. t><! onorato dal

Verduci del titolo di Fratello maggiore. In Bovalino furono fatte

alia pubblira quiete le stesse oflese che gia vedemmo in Bianco :

solo a colmo di pravila vi si voile aggiunta la profanazione dei sacri

cantici
,
onde pensarono d

1

inaugurarc quella scellerata ribellione.
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II giorno seguente seguirono lor via per Ardore ove si fu da capo

colle grida e colle minacce : colle tasse tolte e col denaro riscosso:

oogli archivii bruriati e colle aperte prigioni. Di quivi dopo il me-

ciggio procederono fino alia marina di Siderno ,
la quale gia acco-

glieva nel suo ricinto i cinquanta Roccellesi armati che vi avea con-

dotti il Mazzoni, sommovitore e corrompitore di quegli illusi conta-

dini e poveri artigiani. II di seguente si ricoverarono tutti in

Siderno e quivi fecero posata in casa i Bello
;
ove il sig. Bonafede

fu sforzato dal Verduci a scrivere ai Geracesi clie desistessero dalla

difesa del la cilia intrapresa contro ai ribelli e lasciassero entrarvi

impunemente quelle orde faziose. Ma il tenore della lettera mani-

festava ad uomo provveduto il contrario sentimento di chi era co-

stretto dalla violenza a cosi consigliare. Ma fosse ancor la lettera

venuta da persona libera e padrona di sua mano : Geraci non si sa-

rebbe lasciata cosi apevolmente corrompere da qualsivoglia parola

di fellonia. La lettera in fatto non fu tenuta per libero e sincero

sentimento del Bonafede, e il procaccino che la rec6 fu quivi soste-

nuto prigione come uomo di fazione e di parte. In quella vece si

pensd alia munizione della citta: le vie si chiusero con isbarrate e

serragli contro i ribelli : gli sbocchi si occuparono dalle armi : ogni

cittadino corse a rintuzzar la baldanzadei sediziosi. Nobile esempio

di fedelta !

Cosi disperando i rubelli di poter tentare 1' impresa di Geraci si

avviarono di comune accordo sopra Gioiosa , citta che ha nome

concordc alia feracita del suolo
,
alia Icggiadrin del sito, all'amt nil;i

delle vedute, alia agiatezza ed al brio dcgli abitanti. Indarno avea

quivi tentato il regio giudice di persuadere i cittadini ad imitare la

vicina ed emula Geraci : indarno il capo Urbano di Mortone aveva

loro oflerto d'accorrervi a sostenerne la difesa con una bella mano di

callosi e bronzini si
,
ma ncrboruti e bellicosi suoi militi. fosse

paura, o fosse condiscendenza, vollero accogliere piuttosto i ribelli

che osteggiarli. In Gioiosa la caterva degli armati era giunta omai

fino a cinquecento , e con tal folta di sediziosi presso al tramonto

del sole si partirono per la non lontana Roccella
,
ove non perven-

Jiero che a notte buia.
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, Roccella, levata innanzi a roinore per opera del Mazzoni
,
accolse

i faziosi nrmuti con segni di grande esultanza. Baldoria di secca sti-

pa, luminnria di spesse fiaccole, fuoclii <!' allcgria, festa e solennita

di suoni e di canti rallegravano per ogni dove le contrade : le donne

inebriate da non ben compresa gioia gratulavansi coi nuovi ospiti:

I onda del popolo che al continuo sopraggiugneva ,
il bollimento di

quella calda moltitudine, lo strepito delle grida di giubilo e di esul-

tanza davan segno a quegli attoniti e nuovi militi che quivi erano

Ira amiri e fautori di sincerissimo alTetto. I capi di quelle orde si

raccolsero tutti a casa i Mazzoni
,
e con loro si trassero accompa-

to dalla vigile sua guardia il Sottintendente. Ma breve dura il

degli stolti. La notte infatto si avanza
,

il popolo si dirada,

le grida s' illanguidiscono nella strada. Ma ci6 che faceva meraviglia

al sig. Ronafede
,
che fedelmente ritrasse quei casi dei quali egli fu

testimonio e parte ,
fu che il coraggio e V ardire di quegli uomini

cosi pieni infino allora di gioia andavnsi rappiccolendo a mano a

mm i<> che la notte procedeva.

Ma voi sofTrite , sigoor Salvatori. Ditemi di grazia che male

v' incolsc ?

Nulla
,
nulla

,
Sottintendente

-,
sono allassato dal cammino e

dalle fatiche.

Me ne duole vivamente nrH'animo. ripigli6 il Bonafede: nicn-

tn- inlanto in cuor suo conghietturo da quella improbabile risposta

<-lic quivi dovea sotto 1' erba acquattarsi qualche serpe velenosae

fischiante per quegli sciagurati. E si confermo nl suo ragionevole

sospetto allo scorgere che quasi tutti I' uno dopo 1'altro quei capo-

rali della congiura partivansi della snla, e poi vi ritornavano co-

sternati ed alflitti. ('he e, che non e? Eccoti un improvviso alibi tarsi

>la entro, un korbottare parole di sdegnoodi ferocia, un cignersi

<l-llr Inro armi; tnl iinprerando, maledicendo
, urlando, sgombrar

quella
' ;i-a lYrttolosamcnte , ed avviarsi; ma dove non sapeva nfe

iadovinava il Honafede ninasto quivi solo colla non mai perduU

oompagnia di quei suo armato custode.



' RIVISTA
BELLA

STAMPA ITALIANA

i.

Lessico etimologico di latinitd ossia (rattato dei radicali e derivati ecc.

ordinalo dall'emerilo Professore VITALE Rosi, ecc. Fuligno Tipo-

grafia Tomassini 1849 1833.

a ora presso a quattro mesi che nel dar conto di un' opera

d' un celebre letterato olandese, ripubblicata in Torino con molte

correzioni ed aggiunte , esprimevamo un antico nostro desiderio di

vedere compilato in servigio della gioventu italiana un lessico eti-

mologico in sull' andare di quello del Cellario *
. Se nel fare quella

proposta avessimo conosciuto I

1

opera del Professore Vitale Rosi an-

nunziata qui sopra ,
non avremmo lasciato di esporne allora il no-

stro giudizio; e con questo avremmo liberato i lettori nostri dal tor-

nar sopra cose nelle quali il diletto non va di pari coll' importanza.

E quantunque il titolo stesso dell' opera dichiari abbastanza che

questa rivista non e scritta per chi voglia essere condotto per un

1 Civilta Catlolica, Serie II, vol. II, pag. 69.
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sentiero almen piano, se non fiorito; nientr <li tin-no il \oijliamo av-

visato di passar ollre, promeltendogli die assai di rado scenderemo

a trattatv di si fatti argomenti. Premessa (|uesla dichiarazione, ec-

coci air esame del lessico etimologico.

Le lingue consistono in parole ;
e non e altro saper le linyue , che

sapere i vocaboli (f ease linyue la combinazione d'essi vocaboli, se-

condo che scrive I'aureo della Casa in una bellissima lettera ad An-

nihale Rucellai. Ora I

1

invasarsi nella memoria una quantita di vo-

caboli che risponda all' espressione de' nostri concetti e inipresa si

luntia e si falicosa , e/iandio nelle lingue viventi ,
che ben po-

chi scrittori arrivano con lunghissimi studii ad averne in pronto

e alia mano la maggior parte. Ed in fatti non ci pensiamo di fare

ingiuria a veruno aiTermando che non v'ha forse in tutta Italia una

decina d' uomini
,

i quali , in leggendo certe opere dettate in istile

forbito e lontano da quella dicitura dozzinale e pedestre che usano

i pin. non debban sostare di tanto in tanto e, voglia o no che ne

abbiano, por mano ad un lessico per avere la spiegazione di qualche

voce o locuzione, della quale non vedono o solo per indovinamento

e in confuso il vero significato. Che se tanta & la dillicolta dell'ap-

prendere i vocaboli delle lingue viventi , qual giudizio avremo a

portare di quelle che da molti secoli cessarono d'esser parlate e piii

non vivono che ne' libri?

A scemare tale diflicolta che puo spaventare anche i piu pazienti

e piu laboriosi , fu creduto assai convenevole il fare per rispetto ai

vocaboli quello che usano i naturalisti per rispetlo alia sterminata

varieta degli animali, <!' vegetabili, !' mineral!; cioe esaminate di

ciascuno le varie parti e i different! caralteri, ridurli a certe classi o

famiglie determinate . possibili ad imparare senza soverchia fatica.

Ora tutti i vocaboli d' una lingua si dividono in composti e semplici

e in primitivi e derivati : e nel maggior numero degli uni e degli ul-

tri conviene rawisare due parti, delle quali la prima hmnutabile con-

liene il significato formale della parola, la seconda vale a dinotarne

le varie modificazioni. Inoltre nella composizione entrano frequen-

tissimamente alcune particelie, separabili o inseparabili, per mezzo

Serie II, vol. IV. 28



434 Rl VISTA

delle quail da una sola radice rampolla una quantita appena credi-

biie di vocaboli. Fu dunque stimata cosa assai vantaggiosa ad ab-

breviare il cammino dell' apprendimento delle lirigue il compilarne

vocabolarii in cui sotto alle voci primitive e semplici prendesser

luogo le derivate e le composte, e inoltre il dichiarare il valore delle

desinenze e delle iniziali. Di qui ebbero origine per la lingua greca

le opere d' Errico Stefano, dello Scapola ,
del Damm

,
del Valcke-

n UT. del Lennep, dello Scheid, e per la lingua latina il gran lessi-

co di Roberto Stefano, del Vossio, del Martini, del Becnwnno. Ma

perocche le costoro fatiche non a'giovani principianti, ma furono in-

tlirizzate agli uomini gia piu che mediocremente versati nelle lettere

greche o latine-, era desiderabile che qualche uomo da cio pensasse

a raccogliere il fiore delle osservazioni fatte dai dotti e presentarlo

sotto una forma acconcia air insegnamento di quelle due lingue.

Queste sono a un dipresso le ragioni che mossero il professora

Vitale Rosi a sobbarcarsi ad una fatica
,
della quale pochi al par di

noi forse intendono il gravissimo peso.

Ne tali ragioni ci paiono doversi spregiare, come fanno alcuni, a

cui T unica regola da sentenziare della bontd del metodo negli stu-

dii e I'uso da loro seguito insegnando o quello che videro praticato

da loro maestri. Ed infatti se 1' investigare la radice d' ogni parola

viene raccomandato si caldamente da' professori di lettere greche ,

si come esercizio fecondo di non mediocri vantaggi ,
noa veggiamo

'

perche debba un tal metodo, applioato all' insegnamento del Ia lin-

gua latina, rimaner senza frutto. Consentasi pure di buon grado

ehe un tal metodo torni piu vantaggioso nella lingua greca, perchi

jrii'i analogica , piu rfgolare e nella compefttioiw delle parole pit*

feiice della lalina *. Ma dall'essere la lingua greca come un terreno

fecondissimo che risponde con usura alia sementa che vi si gilta,

non seguila gia che la lingua latina sia terreno del tutto sterile o

morto: o, per dirla piu chiaramente, che lo studio delle radici nella

1 Cf. CATALDI IA^NELLI tentamtn hermeneuttcum in hetrutcas in$cript\one$

faj*. 306
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lingua latinu abbia a dannarsi conic inutile, perdie quelle non

v'aprono il \aloiv di tanti voraboli ilcrivati. ili
<|ii;uiti

vc lo discbiu-

tie lo studio incdesiino nclla greca. Concliiudercmo pcrlaiiln

Mai coiiiiiu'iide\ole i-i M-ndira il di^e-nu del I;.M ; c lien -iusta n-

roi;..M tamo la lode d uu-'-iio analilico cbe, li lui r;iiMoii;iin!o. da-

i mi giorno un dottissimo professote.

Neroe cbe quantu c il divario nclla [nltnni trn il ben disegnnre

c il hen colorirc; altrcttanla c la dilVcrcn/a die passa dall' idcarc

un lessico elimologico e il compilarlo. venendo a ragionaredi

quc>ta parU
1 diremo liberamente die il Hosi non avea forse medi-

tato abbastun/a il consiglio dato ad ognuno die M rive, cioc di sce-

gliere nmleria uguale alle forze e ponderare molto bone (jual peso

sia tollorabilc c (juale sia sovercbio per le sue spalle I. Del qualr

giudizio niolte sarebbero le ragioni cbe ci sforzano a recare le

pruove ;
ma ci basti di addurre la piu forte, cioe gli elogi soverchi

dati al J^ofessore di Spello non solamente da qualcbe giornale oscu-

ro, quale sarebbe a cagion d'esempio T Educalore milanese
,
ma da

Ictterati di < hiarissima lama: le cui testimonianze di lode non vor-

rciiinio (lie segnassero il passaporto ad errori ben gravi. Accennia-

mone alquanti di
(juelli

cbe abbiamo osservati sotlo la lettera A.

Avverte il Rosi alia pag. 18 cbe Ogni radicale si vede sporgtnte

fuori del inuitjiiir ; e die <></ni derivaio va a capo di Hum ; nta dentro

margtne. Or bcne noi allermiamo avvenire troppo spesso cbe un

radic ale debba guardarc meravigliato ed altonito noras frondes el

non sua potna : e dare gli aliment i ad una figliolanza cbe non pu6

riconoscer per sua. Prima a dolersi di questo carico ingiusto e la

proposi/ione A, ab, o /w. a cui si assegnano per derivati abacus, e

abas. Vcro e die di tnle derivazione non e autore il Rosi, ma il

Furlanetto il quale avverti originarsi un tal nome dalle lettere Alt!'.

aggiugnendo che in una gemma antica si vede un calcolalore con

una tavolctta
( abacus ) in cui sono scritti de' numeri

,
con sopra

scolpitu in lettere etruscbc APCAD ossia abacad, abecedarius ; e la

A. 1>. v. 38, ejg.
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lettera P dice che sta in luogo del B, di cui mancavan gli Elruschi,

e in conferma di queste cose ci rimanda all' opuscolo del ch. Pro-

fessore Francesco Orioli che ha per titolo : Spiegazione d' una gem-

ma etrusca del Museo R. diParigi; Bologna 1852. Due cose son

qui da notare; la prima e che la lezione proposta in questo opu-

scolo era APCAR e non APCAD
,
la seconda avvertenza si e'che, come

sappiamo dal medesimo signore Orioli
, dopo la stampa di quella

dissertazione venutagli sott' occhio quella gemma, anzi conservan-

done un gesso cavato con tutta la precisione, invece di APCAD, vi

lesse chiaramente ANCAR
5
sicche 1'origine di abacus e de' suoi de-

rivati e da cercare novellamente in Grecia, e non tra gli Etruschi.

Ma se il Rosi p otea consolarsi nell' assegnare 1' origine di abacus

d'aver errato in compagnia d' un si gran lessicografo , qual fu cer-

tamente il ch. Furlanetto; lo stesso non si pu6 gia dire d'altri

abhagli , che correndo coll' occhio 1' elenco de' radicali e derivati

v'abhiamo avvertiti. II terzo radicale, che incontriamo, e o&domen,

dal quale si dicono derivare sumen o submen
, quasi che fosse suis

abdomen. Chi potra mai persuadere a se medesimo che questo abdo-

men si rannicchiasse e rappiccinisse per modo che sparissero in

tutto quelle prime due sillabe? Niente piu verosimile e la deriva-

zione che il Rosi assegna ad agncdia , contralto di agonalia , da

AGNUS ; a fatigare e fatiscere e ager e indagare e am&o e caseus e

rigare da AGERE; ad alUum da ALIUS; ad alvinus e aheus e alumen e

fraler da ALTER; ad amoenus da AMARE
;
a bimvs da ANNUS

,
ad apifer

e adipisci e up in* e apluda da APINA
;
ad aruspex o haruspex da ARA,

ecc. ecc. ecc.

Non ignoriamo che alcuna di queste etimologie vanta in stia di-

fesa 1' autorita di Yarrone
,
non che di Nonio Marcello o d' altro

grammatico. Ma sappiamo altresi che nell'assegnare le origini delle

parole latine
, per consentimento dei dotti ,

il dottissimo de romani

ci vende spesso lucciole per lanterne e sogni per verita. Cosi ne sen-

tenzi6 Quintiliano, il quale della facilita di errare nello studio delle

etimologie scriveva: Cui non post Varronem sit venia, qui AGRUM,

quod in eo AGATUR aliquid, dictum Ciceroni persuadtre voluit (ad eum
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scrilril Ynim . mw r.r (imccn sit innnifenlinn dtiri 1? Quanto al

perclonare al F<>M i:li al>hai:li elimolo^iri in mi cadde, saremo faci-

lissimi
,
ancora

J>*M-
rio rh'rpli ha, da Varronc infmo a noi

,
ix-H'

errore inolti compagni ;
e tru gli altri tin Mcnagio e un Ferrario

per testimonianza del Muratori; e un Valckenaer e un Lennep per

st'iitenza del Marchese Cesare Lucchesini
;
e un lannelli e un Pro-

fessore Cora, come stimerii chiunque non abbia interamente perdu-

to il senso comune. Le quali nostre parole se ad alcuno paressero

troppo ardite vegga del lannelli Vopera sopra citata (pay. 220-227J-,

i' del Cora \Accenno a un nuoro insegnamenlo dflT Italiano e del

Latino stampato in Roma 1'anno 1847, e molto lodato da rerti

giornalisti, clie ne' loro giudizii non consultavano sempre la vcrilu,

ma (jnalche altra cosa che il tacere I hello. Or bene tra le altre belle

die s' insegnano in questo libercolo v'ba un saggio d'otimolo-

gie (prtflu 88-100) che farebbero ridere quel M. Crasso che in tutta

sua vita non rise piu che una volta
,
e forse sono un potente rime-

dio a guarire dall' ipocondria.

A questa ragione d'usare verso Topera del Rosi molta indulgenza

s' aggiugne 1' avere impreso il suo lavoro in eta troppo avanzata e

non piu opportune ad una fatica che stancherebbe qualunquo gio-

vane vigoroso e robusto. Inoltre non sembra che venissero a notizia

del liosi molte opere di dotti stranieri, che ad un compilatoro d'un

lessico etimologico stimiamo non pure utilissime ma necessarie.

per citarne almeno un paio, s'egli avesse conosciuto il lessico

dello Scapula vedrcmmo assai mcglio disposti sotto ciascuna voce

radicale i suoi derivali
5

e se avesse meditato la prefazione che va

innanzi agli studii olimologici del Valckenaer, del Lennep e dello

id
,

in mezzo a molte regole arbitrarie > riliutate dai dotti .

molte ne avrehhe osservato che gli poteano dare molta luce a spio-

gare le origini do' vocaboli latini. I libri che servirono di guida al

Rosi furono certa opera tedesca, non sappiamo quale, ma per giu-

\ QIIMIIIAM, I, 6, 37.
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dizio di lui medesimo molto imperfetta ;
e il gran lessico del For-

cellini ampliato dal Furlanetto. Ora dal Forcellini medesimo noi

impariamo che I'etimologia non e una dellc parti ch'egli principal-

mente avesse in mira nel dottissimo suo lavoro
, giacche in questi

termini ei ne favella : Nolationem vocis sen etymologiam. non omisi ,

modo essel IMSOHA r.i us. el nimis longe petita non videretur. In secondo

luogo molte etimologie, che il Forcellini stimo probabtti, tali non

parvero agli editori tedeschi e non sempre a torto. Non e pertanto a

meravigliare se in tanta poverta di aiuti
,
dovesse T A. ben sovente

tirare in area I a e misurare a occhio
;
e per conseguenza cadere in

molti errori anche gravi.

Non vuotsi nientedimeno lasciar d'awertire che questi errori rie-

scono meno pericolosi ; perche T opera e indirizzata ai maestri, ne'

quali, senon sieno al tutto guastamestieri, dehb'essere almeno tan-

to di scienza e di buon giudizio, quanto basti a dubitare (kjle deri-

vazioni evidentemente sospette di falsita. Per la qual cosa awe-

nendosi in tali etimologie mal dedotte ne faranno avvertiti i loro

discepoli; o, quel ch'e forse piu vantaggioso, le avranno inquel con-

to medesimo che se il Rosi non ne avesse detto pur verbo. Lo stes-

so faranno per rispetto alia traduzione francese, posta dallato alia

traduzione italiana delle voci latine-, perche ci si fa molto duro a

credere che questo insegnare a teneri giovanetti tre lingue all'ora

medesima nondebba produrrenelle povere loro testicciuole un gran-

de garbuglio. Ne altrimenti si comporteranno incontrandosi in vo-

ci ,
a cui diedero la cittadinanza gli scrittori di que secoli in cui la

lingua latina avea gia perduto in gran parte le sue nobili e maesto-

se sembianze, e a gran passi avanzavasi alia barbaric. Lasciamo agli

scrittori d'altre nazioni il vezzo d'andare coi vocaboli usati nel se-

col d' oro intarsiando i vocaboli che inventarono senza bisogno e

Apuleio e Pacato e Ammiano Marcellino e altri autori di questa

risma. Se v' ha-chi giudichi lodevole un tal costume, non entre-

remo seco in quistione; ma ci bastera d'avere dalla nostra 1' auto-

rita di molti sapienti ,
tra i quali ricorderemo per cagion d' onore
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.M. \-it >!!.> l-'lamimo nrl secolo dedm !
< uitc (iinvanni

(ialtani iu-1 nostro *.

|
i qm'sta rautelii e coUa pcri/ia die siijiponiatno tie' maestri noi

erodiaiuo clie illessi.-o ctim ilo-it-u del lv<>l\ssore Vitale Rosi possa

recar loro qualdu- vantaggio nell' inscgnaincnto delta lingua latina.

Bfai prewdiamo assai bene die a-li ainiuiratori del Hosi questa lo-

de point si-inbrare un po' scarsa; ma un giudizio piu favorevole sa-

rebbe un'apertaoflesa alia verita, congiunta con un certo detrimen-

to de'buoni studii e con un probabile disonore per I' Italia. Pogna-

mo infatti che qualche esemplare di questo lessico valicasse le alpi

e fosse letto in que'paesi dove gli studii filologici giunsero a tanta

alte/./.a, che direbbero gli straiiieri risapendo che era ed e tuttora

vantato fra noi qual sostenitore della lingua latina uno che cambia

in fabbri le spade
2 ? Ma il vero si e che tra i cultori di questi stu-

dii conta I' Italia ben altri uoinini; e ci basti di ricordare, parlando

anclif solo tic' laici, un Vallauri in Torino; un Barluzzi, un Mas-

si e un De Rossi in Roma; ed in Firenze 1' uno e 1' altro Ferrucci.

Del valore do'questi due ultimi demmo gia qualche cenno altravol-

ta. Qui poi aggiugneremo <|uanlo al signor Luigi Crisostomo, che

abbiamo sott'ocrhio un fascicolo d'iscrizioni latine pubblicate, mm
ha mullo, in Firenze nelle quali Teleganza della frase gareggia col-

la geutilezza e la piela do' sentimenli. Del signor Michele Ferrucci

poi sa|)|iiaii)o da un coinune ami -o, che per oltre vent'anni e anda-

to pL'iTe/.ionando il suo Lessico morrelliano, di cui tenemmo altro-

ve disrorso; e giunto ora al tennine del suo lavoro aspetta che

jualfho lipografo italiano ne vo^lia inroininciare la slampa.

Un' opera si ulile, e coin;>osla <l,i un Icllcrato di si chiara fama,

sarebbe certo nn gran disdoro all'Italia s' ella non allettasse, non

1 Vr li del Fbininio due icltcrc a M. (Ictarc Calino, c del dalvani alcune

Icttrre sopra Pin-
,

i n uto drlla lin<; 1.1 latina, die non abkiamo solt'occhio;

ma che ben ricn-di; no d'aver letto tra Ic Icsiom stampate dal ch. A. in Mode-

ua. avra ora circa due lustn.

t ACI.NACES, is, m. 3, llor. il fabro; lu fonjcron. Cos! il nostro lessicisU a

Pg 2*.
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uno solamente, ma molti Sosii italiani
,
a mettersi tantosto all' ira-

presa. Di tipograG che trattino la nobilissima arte loro, come si

conviene, non 6 scarsa 1' Italia; e v'annoveriamo con ragione 1'edi-

tore dell'opera qui presa a disaminare; il quale, non ostante la non

ordinaria bonta della carta e la difficile e assai dispendiosa compo-

sizione, le stabili un prezzo veramente discrete. Non ci sara dunque

disdetto 1'augurare all'editore delle opere del Hosi la pubblicazio-

ne del lessico MoTcettiano, opera cbe siam certi dovergli fruttare in-

sieme onore e danari.

II.

FRANCISCI XAVERII PATRITII e Soc. lesu Docloris DecuriaUs Collegii

Romani etc. De Evanyeliis. Libri Ires. - -
Friburgi Brisgoviae,

Libraria Herderiana, MDCCCLIII *.

Questo & un lavoro di gran lena
, pieno di dottrina e di erudi-

zione non da leggersi ma da studiarsi, e da studiarsi ancora non da

tutti. Invano tenterebbe altri di darne un' idea compiuta con una

Rivisla. Siccom' esso e frutto di lunghi e severi studii, cosi senza

lungo e ponderato esame, e quel che e piu senza un genere di eru-

dizione e di scrivere alieno dall' intelligenza della comune dei let-

tori esso non si potrebbe descrivere. Mancheremmo nondimeno al

nostro debito se di un' opera che fa onore all' Italia
,
e che durera

lungamente, tacessimo affatto. I dotti che gia la conoscono potran-

no in qualche effemeride esclusivamente scientifica darne un rag-

guaglio pii vasto ed adeguato, siccome 1' opera merita. Noi ci con-

tenteremo di annunziarla qui all' Italia dicendorie in generale il tes-

sulo e 1' idea.

Tutta 1' opera e divisa in tre libri. II primo e Isagogico ,
ossia

d' introduzione agli Evangelii. II secondo e Sinnallatico, ossia del-

1' armonia degli Evangelii. II terzo e Esegelico, ossia dell' interpre-

1 Si vende in Roma presso il libraio Spithuver in piazza di Spagna, e il 11-

braio Morini in via del Gcsii.
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Uzione degli I n. 1 tre libri formnno due grossi volumi in

i|ii:u
ti. complessivamente di circa a milli> i- dugento pagim-

II primo lihro <l' intntdnzione si versa sopra una matcria molto

-Mnliata in questo secolo: maslmliata <li tal guisa clie molti raltolici

M- nr iiiMitprttirono ed a ragione. GinrclnM inolti protestanti che

ne parlnrono, e i poclii catlolici che piu o meno dietro le costoro

juiroim a traltarne, lo fecero quasi tutti in modo clie paio-

iu> a\-iv posto ogni loro studio piuttostoneldistruggere o menoma-

< iion nel confermare 1'autorita delle Sacre Scritture e dei SS.

Padri. II P. Patrizi, non ci peritiamo a dirlo, oflre in questo primo

libro un modellosegnalalo del metodo e del modo con cui si dee trat

Urecotesta parte dellascienzabiblica. Discorrendo, come richiedeva

il suo assunto, quali siano gli autori dei singoli Evangelii, quale il

tempo e la lingua in cui scrissero, si serve anch'egli degli argomenti

sia tnfmu*
, cioe di quelli che ci fornisce Y indole stessa degli Evan-

irolii ma di que'solidi ed inconcussi, e che sono veramente argo-

menti; sia degli esterni o, vogliam dire, di quelli che si ricavano da-

j:li aiririunli delle persone, dei luoghi e dairautorita delle istorie.

Ma tutti questi argomenti quanto piu sono solidi e stringent!, tan-

to piii certamente e sicuramente, come sono dall'A. maneggiati,

ronducono la mente a persuadersi della verita di quanto sopra il

medesimo c inscpnarono gli antichi Padri. Se alcuna volta egli si

dipartc dall'opinione che da taluno si dice essere dei Padri, sempre

dimostra con accuralissimo esame clio (jiiciropinione non e altri-

imenti dei SS. PP. ma loro attribuita por ipnoranza o poca attenzio-

ne. II qual rispetto per 1'opinione degli antichi , e specialmente dei

1

nlri, e ordinario negli uomini di studio sodo e d' ingegno re-

olato. F. bastrrobbe a dimostrarlo Tesempio del Dottore angelico

mmaso il (piale trova sempre modo di spiegare e di difendere

|o
d' inttTpretare almeno benignamente le formule e le sentenze

ulri. E la ragione potrebbe forse esser questa: che essendo

looe assai diflicile che il puro e pretto falso si dica da quei santi

Hi it tori, la didicolta rimane solamente nell
1

intendere il vero sen-

in cui essi usarono alcune locuzioni o formole malagevoli a
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comprendcrsi nel primo aspetto. Al quale montre si f I' in-

gegni.leggeri,
i piu savii penetrando piu adentro trovano die iiupji-

rarc e che animirare cola dove gli altri fredevano forse aver trovato

clie correggere o censurare. Ma ritornando al nostro autorv

nella sua guisa d' argomentare non dissimula le difficolta, non esa-

gera la forza delle prove : ma con ingenuita e candidezza avverte

egli medesimo quando I' argomento fa solo probabilita . e cevcbe-

rebbesi invano di tirarne una prova certa. E con pari schiette/za

pone in tutto il loro lume le difficolta
,
e hi tutta la loro for/n di

argoraenti opposti ,
in guisa che alcuna volta li spinge piu oltre di

quello che gli awersorii facciano : simile in ci6 al gran Bellarmino,

dalle cui obbiezioni sciolte poi da lui medesimo invittamenie
, gli

eretici medesimisogliono ancoradesso con insigne slealta e mala fede

trarre i fondamenti piu speciosi di loro false dottrine. Tanto e vero

cbe la Chiesa cattolica non solo non teme la discussione
,
ma la

esercita ella medesima sopra di se piu attenta e sottile che non lo

sappiano fare i suoi nemici medesimi ! In cio per6 dissimile dai suoi

nemici , che qucsti le sole diflicolta recano in mezzo
,
e le rendono

popolari oflerendole nei libercoli agli ignoranti ed ai semidotti che

accettano per oro buono quanto vedono luccicare. Laddove essa le

addita nei soli libri indirizzati ai savi
, accompagnandole delle so-

luzioni opportune : riunendo cosi Tarnor del vero e della scienza al-

ia carita delle anime, ed adoperando appunto come le buone madri

che alle diverse eta e complessioni dei loro figliuoli attemperano la

diversita degli alimenti.

Quando la forza dell'argomento si appoggia sopra Tinduzione,

questa allora & cosi piena e compiuta che piu non si potrebbe deside-

rate : quando invecela prova e tirata dagli aggiunti istorici, questi

sono esaminati sottilissimamente con ogni esattezza ed acume e dili-

genza, nulla tacendo di cio che pu6 giovare o nuocere. I dotti V&*

dranno quanto sia vero ci6 che aflermiamo : noi citiamo a mo' d'e-

sempio nel i . libro di cui ora ragioniamo, la questione 2.? del cai

po 1 .,-in cui si discute se le citazioni del Vecchio Testamento cho re-

caMatteo nel suoVangelo, siano tolte dal testo greco o dall'ebraico: e
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till rimvhr !.-i <apiiuli 2. e 3.', in cui si dHinisrt* esattissi-

iltrmpn in rui S. Marco e S. l.i, n i Ion* Yangeli.

volla pm srio;Ji> fi'limm-nte e JUT la priina volla ijurstioni

lin ura intricalissime edoacurate ancora piu dai vaiii commrntatori:

e lo fa con tal prrspiruita
< tt-licita clie trae per forza il Icttore alia

>rrila ilclla >ua soluzione. (litcremo per esempio di cio la questione

i/arri.
(jiiulla

drll t-vaiiuclio degli ebrei nel cap. \ quest. VII,

e la qurslione incidente dell' anno in cui S. Pietro venne a Roma.

Siccome nel libro primo 1'Autore si fa largo alia trattazione della

sua materia ragionando delle quistioni d' introduzione o siano pro*

iiminari, cosi nel lib. secondo egli si pone in ordine la materia sopra

cui poi dee discorrere nel terzo. Conticne dunque il 2. libro rarmo-

nia degli Enmyelii, iii'lla <juale pone in ordine secondo il tempo in

ui sono accadute tutte le cose che si raccontano dai quattro Evan-

gelist! . Ouando poi sorge un qualche dubbio sopra Y ordine delle

cose, egli pone delle note nelle quali spiega le ragioni dell' ordine

da lui tenuto. Possedevamo gia parecchie di queste Armonie deyK

Evangelii composte da uomini eruditissimi. Tuttavia non sappiamo

te questa del P. Patri/.i non debba forse preferirsi alle finora ordi-

nate
,
sia per la cbiarezza

,
come per la semplicita e la solidita. Al

poi egli lia conseguito lo scopo che aveva nelF ordinarla: ed

era che niuno dei Ha/ionalisti potesse d'ora innanzi vantar^i sotto

veruna apparenza o sembianza anche menoma di verita d' aver tro-

vato che gli Evangelisli si contraddicano in qualche cosa. La Critira

degli Evctngelii che il cosi detto Bianchi-Giovini copio dai tdeschi

(i quali egli odia forse appunto perche li ha secondo il suo solito

dmibati e tradusse a Torino in cattivo italiano, ha ora non diremo

la sua risposta, chr una sconciatura tale non merita risposta di sor-

ta . ma bensi la sua sferzata e il suo staffile che questo scolarello im-

pertincnto appunto meritava ricevere da qualche dottore 1.

1 Una buona confutanone della Critica dtgli Evangtlii del BlANCHl-GlO-

HH e poo* fa usciu alia luce in Torino, ed e intitolata La Ttologia mtstitrt:

,,,, del P. Giorgio Piga .Viti. Out. tec. Torino 1853. Lo stile facile

e tiiaro. i friui molto op|K>rluni e salati e, quel die piu moiila , la dultrina
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Anche in questo secondo libro non possiarao non ammirare la

sottilissima diligenza colla quale T Autore ha ottenuto che non solo

il lettore abbia dinanzi agli occhi le varie cose scritte dai singoli

Evangelist! ,
ma le abbia in modo die in una sola occbiata pos-

sa vedere con quali different! parole ciascuno dei quattro le ab-

bia riferite. Egli dispose in quattro colonne il testo dei quattro

Evangelist! in tale ordine che le parole che sono le stesse siano nella

stessa linea, quelle che sono varie siano in un' altra. Donde accade

che quest' armonia si legga con non minor frutto che piacere.

Servira inoltre d' assai non solo agli interpret! di Sacra Scrittura ,

ma ancora ai predicatori ed a tutti quegli altri che si piacciono o

di studiare intimamente le Scritture, o di leggerle ancor per diletto.

E percio crediamo che si potrebbe assai utilmente stampare a parte.

Nel libro terzo che riempie 1' intero secondo volume si contiene

tutto come a dire il corpo dell' opera, ossia 1' interpretazione dc^gli

Evangel!!. Errerebbe di gran lunga chi cercasse in questo volume ci6

che si trova in quasi tutti gl' interpret! di Sacra Scrittura: cioe una

qualunque spiegazione delle parole e delle sentenze. L' interpreta-

zione e istorica in gran parte, come richiedeva lo scopo delTA.
,
ma

condotta in guisa che i fatti accaduti, e le persone operand e tutti

gli aggiunti loro ti si presentano connesse colla cronologia e 1'istoria

intiera di quel tempo. In questo volume la storia sacra non apparisce

gia come un frammento staccato di quel secolo, ma come un fiume

limpidissimo che passa in mezzo all' oceano della storia contempo-j

ranea accennando e delineando tutti i punt! di contatto che essa ha

col resto degli eventi. L' Autore ci da qui profondissime disserta-t

zioni sopra la cronologia, 1' istoria, la geografia, la filologia, per nonl

parlare delle materie proprie dell' interprete sacro. Le dissertazioni

sono 53, ed ognuna ha quel pregio che suole trovarsi nelle perfettdl

e compiute monografie. L' opera e dunque preziosa ed utilissimaft

molto soda e nontliincno chiarissinia c adattata alia comune capcita rcmlono

questo libretto prezioso cd utilissiuio. Noi incorafjgiamo 1'A. ad altre opi-rettf

di simile genere.
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sf non necessai ia. non solamente agl' interpret! di Sacra Scrittura,

ma aurora e molto piu ai cronologi ed agl' istorici. Questo saru il

parere comune di quanti vorranno non dircmo gia leggere, ma Mu-

diarr qurMi vulumi iu-i quali I'Autore ha posto il frutto di molti

am i i <!: M-Yi'ri studii. Noi non potremmo, senza dilungarci soverchio

i mlrare in materie troppo fuori del nostro programma, dare

qtialrho |>iu ampio saggio della dottrina che vi si chiude. Invitiamo

pcr6 i dotti a studiare in questi libri e tolgano verbigrazia ad esa-

minare la dissertazione 19 del tempo in cui visseG. C. e degli anni

di Mia vita, la 20 dell'anno natale di G. C. , la 42 de'Tetrarchi com-

memorati da S. Luca, la 50 dell' ultima Pasqua, e non si pentiranno

certamente ne del denaro speso ,
ne del tempo impiegato. L' opera

fu puhhlicata in Germania : sorte ormai comune alle opere di quc-

sto genere ,
cui le rivoluzioni e la leggerezza moderna rendono

ognor |

' iu rare fra noi, ed ognor meno studiate.

HI.

Prolosofia callolica in forma di dialoghi compilata da Consignor D.

ANTONIO DI MAceo Arcivesc. di Acerenza e Matera; parte prima

Dommatica Bari 1832.

pensiero dell' illustre e dotto Arcivescovo autore dell' opera

presents, che nei tempi che corrono sia necessaria nei collegi e ne-

gl' istituti di scuola mi' istruzione religiosa cattolica, assai piu aiu-

pia di quella che si da ordinariamenle sia coll* insegnamento della

dottrina cristiana ,
sia colle prediche ed istruzioni che si fanno dal

pulpito in chiesa. Considerata la nequizia speciale dei tempi, consi-

derate specialmente le art i inique con cui i ministri protestanti spar-

gono per ogni parte d
1

Italia * le loro eretiche dottrine, niuno sara

I Sappiamo da tcstimonio ocularr <-!u' nt-lla <l.i tlinrcsi d'.\>sisi sono sUte

raccoltc < <(istrutt* <la prrsom /. 1 M li mi?iCMIco|)ic dq;li rmpii opuscoli dcll'apo-

stalm De&auctis e di allri simili aulori. Sf si con>idera rhc qu-l pacse non ha

per li minifttri protcslanli c maziiiiiani alcuna iroporlanza (loliiica. c ch' ea00 i
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certamente il quale almeno in massima, come si dice, ossia in gene-

rale non approvi e secondi il desiderio dell' Arcivescovo. Quest*

istruzione poi (secondo 1' idea che ce ne da 1'A. medesimo^ avrebbe

ad essere un' esposrzione compiuta della Teologia almeno nelle sue

parti precipue, colla soluzione delle principal! obhiezioni degl' in-

creduli e dei protestanti, non gid (pag. 4) in forma di cattedra teo-

logica, che solo s' appartiene at Seminarii dove la giovenlu s' incam-

niina per I'ecclesiastica camera, ma con metodo ragionato che senza

gli eslremi di una prolissild che stanca , o d' wna brevitd che isterili-

sce, riunisse il dogma t la morale nella maniera piu semplice ed m-

telligibile a tutti ; e mettendo in prospetto con uguale chiarezza e fa-

cilitd i moderni errori ne facda ragionata confutazione.

In questo desiderio dello zelante Arcivescovo nuno scorgera cer^-

tamente similitudine alcuna coll'esagerazioni pericolose di chi, po-

co fa, mosso certamente da ottime intenzioni, bandi la guerra con-

tro 1'adoperato da tre secoli nelle scuole cattolicbe. L' Arcivescovo

italiano non pretende che invece dei classici antichi si pongano nel-

le mani dei giovani le opere dei SS. Padri e la Volgata: ma lodando

ed approvando che chi dee imparare il latino, lo studii sopra gli ot-

timi esemplari, trova per6 (e chi non glie lo concederebbe?) che

nei tempi presenti, oltre lo studio profondo dei classici antichi, ol-

tre 1' istruzione religiosa ordinaria e che fu sufficiente in tempi mi-

gliori, sia per avventura necessaria una esposizione piii compiuta e

ragionata del dogma cattolico. Questo vero (egli dice a pag. 4) ben

capito dagli eterodossi e dayli ebrei ha falto che istituiscano essi

con premura la loro gioventu nelle perverse e fallaci dottrine che

professano : e pcrcib scorgiamo Ira essi anche i piii vili addetti a

bassi mestieri talmente islruiti nei falsi principii delle lor settt ,

che divengono scduttori degl' ignoranti , e mal accorti cattolici.

Che ad ottenere poi questo scopo, d' istruire cioe della propria

religione i giovani, sia proprio necessaria questa scuola quasi Teo-

fra le piii pie e cattoliche contradc d' Italia, ]iotra altri fare ragioue dell'arli iu-

fernali <!.( questa propaganda adopera in ogui parlc anche piii diftsa d' Italia

per ispargcre fra gl' ignoranti il suo veleno.
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kgioa, noi non vorrommo qui mV anvrmarlo no negarlo. E solamen-

ie awertiremo chr ijudli
dn- si clii.iiii.iiiu < alecluxini filosofiri pa-

ituio t-ssiMf Miilirit'iiti all'uopo: < l>rs (
-

;t
i|iii-sU

si riMmv in ultima

tnalisi il desiderio dell' A. K hio volc^so du sicrome in parecchi

collegi c scuole si fanno con graude profitto queste ktruzioni spe-

ciali ai giovani dolle difl'erenti eta e olossi , cosi s
%

introducesser*

presto dove ancora non si fanno.

Al desiderio an-oppiundo Tesenipio ID xulunte e dotto Arcivescovo

pubblic6 la prinia parte <l una eh' egli chiaina Protosofia cattolica :

la parte cioe Dommalica , a cui terra poi dietro la Morale e la Sa-

aramtularia. Ed acciocclie 1' opera fosse, secondo lo scopo deU'Au-

lore, popolare ed atta ad istruire i giovaui, egli le diede la forma di

dialogo ed uno stile facile e piano. 11 volume e di ollre a 400 pa-

gine, e tratla dei principali punti dommatici di nostra Religione co-

uiiiu iando (l;iHr>/.s/( //:</ di Dio, e venendo fino al Purgatorio ed al

Giudizio universah. G)nfuta gli errori piu fuiiesti e coi quail piu

facilmente si possono sedurre i semplici. F. , come dicevamo
,
una

specie di Catechismo filosofico. La lettura di quest' opera non puo

non essere assai utile sia ai fedeli, sia agl incaricati della loro istru-

zione religiosa. E benclie niuno debha cerrarvi se non quello che

rAoton- vi \tlli porn-, rior uno zolo amoroso nello spezzare ai par-

voli il punr di Ha parula di Dio, pure i savii vi vcdranno facilmente

cbe sen/a una soda cognizione della Teologia non si potea condur-

rc un lavoro die tralia di lutti i principali dommi di nostra fede, e

scioglie le obbiezioni che loro si fanno. Non vorremo nondimeno

tacote per amore del vero che alia pagina 323
,
e precisamente

iirir ultimo capoverso, non e, secondo noi, internmente chiaro il pen-

>i-iu dell* A.
,

il quale pare voter dire che i Pontefici abbiano an-

Huitu al provvediniento di cui cola si ragiona. Ora il vero si e che

se ssi lo tollerarono m futto per timore di peggio ,
non lo tollera-

lono pero raai in diritto , e mollo nieno vi annuirono , che anzi lo

Imnno piu volte espressamente riprovato.

Pigliamo poi volcnticri
|tiest'

orcasione per fare onorevole men-

aione'di'dtte opere di simil genere le quali ci furono poco fa gen-
tilmente inviate di Francia dai rispettivi an tori.
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La i .* e intitolata four* d' instruction religieuse ou exposition

complete de la doctrine catholique par le direcleur des Catechismes de

la paroisse de St. Sulpice (M. L'abbe Icard). Paris 1853. Sono

quattro volumi: il 1. e della Divinita del Cristianesimo, il 2. della

Chiesa e del Simbolo, il 3. della Morale, il 4. dei Sacramenti e del

Culto pubblico. Per guarentire la perfezione di un libro che per sua

natura tratta di tutta quasi la Teologia si richiederebbe un esame

lungo e profondo. Ma anche non volendo tener conto dell' appro-

vazione della Censura Arcivescovile, n della quali ta dell' Autore

che di per se raccomanda il suo libro, ne della rapida corsa da noi

data a questo lavoro il quale ci e paruto per ogni rispetto commen-

devolissimo ,
noi abbiamo un ottimo argomento per fame elogi

sicuri e meritati
;
ed e die coloro medesimi i quali protestarono di

non voler cercare in questi volumi che i soli difetti (Univers dei 2

e dei 4 Ottobre); pochissimi ne hanno trovati (e questi ancora se-

condo il nostro giudizio in gran parte scusabili) e non si sono po-

tuti poi trattenere dal fare dell' opera in generale encomii molto

onorevoli all' Autore.

La 2. e intitolata Explication hislorique, dogmatique, morale ecc.

du Catechisme par M. L'abbe Ambroise GiiiUois Cure au Mans. Le

Mans 1 853. Sono 4 volumi: nel 1 . si tratta del Dogma, nel 2. della

Morale, nel 3. dei Sacramenti, nel 4. della Liturgia. Sette edizioni

sono gia una sufficiente raccomandazione di un' opera nella quale

del resto noi abbiamo ammirata nel rapido correrla che facemmo

chiarez/a, profondita e sanita di dottrine.

La Francia abbonda di simili opere tra le quali nomineremo an-

cora le Catechisme de perseverance de M. V abbe Gaume. La philo-

sophic du Catechisme de M. I' abbe Marline e parecchie altre. In

Italia ne siamo un po' scarsi per la ragione semplicissima che non

ne sentivamo il bisogno, non trovandoci noi come i nostri vicini in

mezzo agl' increduli ed agli empii. Ma poiche anche fra noi comin-

ciano ormai ad insinuarsi il protestantesimo e 1' empieta coi loro

mille libercoli e giornali ,
e lodevolissimo lo zelo di quei molti che

o con opere original! o con tradotte procacciano di prowedere ai

novelli bisogni.
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Roma 14 Noi-tmbre 1833.

COSE ITALIANS.

STATI Po.vnricti. 1. Un nuovo Bcato 2. Discorso del Santo Padre in Cam

jio Vaccine.

1. (lolla solita pompa, che in simili circoslanze adopera la Chiesa.

relebrossi il di 30 Ollobre nella Basilica Vaticana la solenne beatifica-

/.ione del Martire Andrea Bobola. Nato in Polonia. e propriamente
nel Palalinato di Sandomiria, nel 1592 , entro di anni 19 nella Oom-

papnia di (lesii . nella quale si segnalo per purita di vita
,

dottrina

teologica ed un int'aticabile adoperarsi in continue Mission} a pro d'o-

pni genere di persone, specialmente poi de'scismatici e di quelli che

trovandosi in mezzo alle loro seduzioni e violenze correano maggior

perirolo di perdere la fede. Faticoepli parecchl anni in mez/o agl'in-

cendii , alle uccisioni , ai saccheggi, con cui i ferocissimi Mosooviti e

Cosacchi disertarono la cattolica Polonia e la Liluania. LaCompagnia
di ' sii ebbe per sua parle parecchi collegi incendiati, e quaranla suoi

flgliuoli ucrisi dal barbaro furore di (JMC 'srismatid. Ma tra essi il pin

iii-iu'iie si fu il P. Andrea , sierome quegli che ebbe a sofferire un tal

martirlo, dl cul, seoondo il giudizlo della Sarra (>)ngrepazione dei Kiti,

mai linora un pin spictato non fu proposloal suoesame. Tain midf(>-

</ifh'i/> in IHIC sacra Congrcgatione proposition fuit si-

rnilr marlyriinn. Trovavasi il P. Andn-a nel C.ollegio di Pinsko, n'l

qtiale, dopo sofferto per lunghi anni in^leme rogli altri del Cx>llepio

Strit 11. rof. IV. W
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quanto polea lor faro soffrire li rabbia dei mnlti e potenti scismatici

che si trovavano in quella cilia, giunse finalmenle a ricevere il promio
di s\ lunga sofferenza. Giacche spialo dagli scismatici e saputosi che

trovavasi in lanow a consolazione e conforlo dei cattolici di cola, due

ufli/.iah cosacchi con molti soldati ne andarono in cerca, e lo colsoro

tra via mentre da lanow recavasi nel villappio di Perelynda. Ix> percos-

sero in prima a colpi di scimilarra e flapellaronlo aspramente. 1 .euato-

10 poi ad un cavallo in mez/.o a colpi di accetta ed ogni genere di crudi

1 1 ,i HaniMi ti, il tradussei o tulto ferito e sanguinoso dinanzi al lor bar-

baro capltano in lanow. II quale, dopo offertogli inutilmente di rinun-

riare alia comunione di Roma, inasprito del rifiuto con un primo fen-

dente ricisegli presso che la mano dal braccio, e poi con un secondo

ferillo nel piede, e un altro soldato gli caccio un occhio di fronte. Poi

Btrascinatolo dentro labollega d'un beccaio con fiaccole ardenti 1'ab-

brustolirono ed arsero fino a liquefai ne le carni, gli strinsero con rami

verdi le temple fin che penetrassero alle ossa: gli scorticarono la pelle

del capo e delle mani a dispregio della sacra tonsura e della con?e-

crazione sacerdolale: poi scorticatolo fino al dosso ed inasprendogli le

piaghe, e ficcandogli canne fra le unghie e le carni delle dita, infero-

citi che tanto non bastasse ne ad ucciderlo, ne a scorapgiarlo, gli reci-

sero le narici e le labbra, e, apertagli all'occipizio una pran ferita, da

quella gli svelsero la lingua fino dalle radici. Abbandonaronlo allora

a morire sul terreno fetido e limaccioso in mezzo alia strada, n' ve-

dendolo morlo dopo alcune ore il capitano lo fini COB un gran fen-

deute di sciabola nei fianchi il <li 16 Maggio del 1657. Questi cenni li

ricaviamo dalla vita del Beato scritta con molta accuratezza di stile

dal P. Filippo Monaci.

2. 'II 6 Novembre fu riportata nella sua chiesa la sacra immagine
del SS. Crocifisso ohe fino dal 23 Ottobre era Mala con gran pompa
portata H yenerarsi nella chiesa di S. (.ailo a I (lorso. La pomrpa

religiosa ,
e la folia del popolo furono ancor maggiori questa vol-

ta che 1' altra. Presero parte alia processione pareochie confrater-

nite , ogni specie di religiosi che in Roma hanno chiostro . il Col-

legio germanico ungarico, la Romana Magistratura in grande I'm -

malita
,
e molti Prciali. (iiuita la processioue dinanzi alia chiesa di

S. Giuseppe de' Falegnami al carcere mamertino fu fatta fcrniare,d
allora sul piano della sea la a due branche che melte alia porta mag-
giore del tempio presentossi il Santo Padre circondato dall' l.niiiien-

tissimo Gardiual Vicurio e dalla Sua nobile corte. I .a slerminala folia

ciie riempieva il foro Romano betiicbe non tutla potesse udire le cl)i-

caci e salutari parole che le volse la Santita di M. S.
,
tutta peco era

con gli occhi in lui fissi in atteggiamento commosso , ed in profondo
silenzio.
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II s..min<. 1'i.nt. IK . dnpo dl aveir accennalo ch'egli in quel mo-
IIM nln i i pi)>jto> ii p4> diniiif lin li mi pop>lo che con tanta Mia

edincaiione era acoorso ad udire la divina paml a ndlu chieaa dl S.

Carlo, ove era slala esposla la inunagine del ss < > < u>so, disse

i -|.ri.i\.i.
i In- in quella mii>.i die la processione dell'Arca del

TfNiainriito \aUrail allmair l< -,iklr muni di una rill.i, |.n I..-. MI

lil>. -10 I inqresso ai popolo Kbreo triunfantr, la doppia proressione

fatla in questi giorni in Koma culla imma^ine ill .NMi. signore Go-

MJ <
i isto, N.IITH ad abbatlere la cilia ed il regno del peocalo per la-

libero 1'ingressu nelle anime agll Angeli del Signore, ed alle

grazje sparse copiosamenle dal Padre dt-llr miM>rin>rdle. K nel dover

paHare in quella ciivnslan/a il Sanlo Padre nienle Irovo di piii op-

porluno, che Irarre il suo discorso dalla parabola che si Ic^ge nei

Yangelo delta Itomenica < orrenle, la parabola della /.i/./ania dal ne

mice del bi-in- srinin.iia nt'l campo, ov'era slato sparso il buon seme.

Kece cx>noscei-e che I'uomo della parabola, il qnale semino buona s-
int'iila si e Gesii OisUi, il raaeslro della elerna vfinla: e la semente,
la paroln di Dio, quella parola die Homa ascollo lino dai primordii
del cri-iiaiif-imo , e cbe venue ad illuminare luito ilunondo. Indico

il nrinico del campo del Signore in coloro che vi vaimo seminando

scandali eolla falsita delle doltrine, e nil la perversila deU'esempio.
(iuai agli x aiKl.iloM. disse in nome di Gesu Cristo: giorno verra in

cui Iddio comandera agli Angeli suoi che si facciano dei &sci di co-

s*oro come della 7.1/7^1 nia nel Vangelo, per essere gillatiin quella vo-

ragine cb r la sede del pianlo e il centre della dispera/.iow.

Giusto castigo, perche lo scandalososi propono diopporsi all'ope-

ra divina della Uudenziione slmppando dal Coslato dl ti. C. faccen-

nundu la Iminagine laumalurga che slavagi i incontrol le anime ri-

rompralr a prerzo dello sborso del suo prer.io.sissiino Sunguc. K se

sono severamenle punili roloro che luridono i corpi , quanto non e

piu piuslo. the abbiano la degna pena gli uccisori delle anime? Poi-

che gll ucci&ori dei corpi nel commellere un tanio delUto sono pur*
ialvolla Irascinali dall'impeto del furore e della vendella; nua gli uc-

cisori delle anime sono guidali da una fredda e barbarn vanila . Ira-

alullandosi poi con quelle anime che hanno condolto alia morle della

fede e della morale. l>opo dl che ricordava la Iremenda minaccia talta

da G. C. agii scandalosi, non che le lerribili quallflche colle quali sono

dntgoati dalla Santa Scriltura di omicidl, Anlichsti . e demoni in

cvne: e aggiungeva come S. Gio. Grisostomo suli'appoggio di cjuelle

aentenze dichiarava lo scandaloso urcisore del suo fratellu, e che nun

Tftrra a giustiftcarlo la risposta che face a Dio il primo fratricida.

Addilo quindi le arli che sogliono adoperare gli scandalosi ora na-

scoste
,
ed ora palesi ,

adumbrate gia dai Profeti
,
serrendosi per le
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prime delle parole del salmo Insidiatur in abscondito quasi leo in

spelvnca sua e per le seconde di quelle parole del profeta E/ecbiello:

Faclus est leo, ct didicit praedam cupere , et homines devorare , vi-

dua$ faccrc et civitates in desertum adducere, svolgendo queslo testo

con opportune applicazioni.

11 Santo Padre eccilo a resistere a quesli orribili i.emici indicati

nella parabola Evangelica insinuando di evitare due scogli cui fece

vedeie nella pigrizia e nella stoltezza. Dopo di aver detto collo Spi-
rito Santo che la vigna del pigro e dello stolto e sempre deserta,

mostro essere pigrizia trai>curare le pratiche di pieta, diradare la

frequenza dei Sacrameriti, allontanai si dall'ascoltare la divina parola,
Irascurare la fatica

,
il lavoro

,
I' applicazione secondo lo stato e la

condi/ione di ciascuno, e insinuava di contrapporre a questa pessima
inclinazione la virtu della diligenza. Disse essere stoltezza arrestarsi

nel bene, aprire le orecchie a discorsi che mettono in discredito cer-

te pratiche devote, per poi concludere le esortazioni infernali col

bestemmiare le verita piu auguste della nostra SSma Religione ;

stollezza aprire 1' orecchio ai susurroni e detrattori cui 1' Apostolo
Paolo chiama Deo odibiles ; sloltezza leggere libri che non conlengo-
no che micidiale veleno

;
ed eccito a resistere a questa stoltezza col-

1'abbracciare la vera sapienza, e col ricorrere alia Vergine Santissima

salutata dalla Chiesa col bel titolo di Sede della Sapienza.
Finalmente disse che prima di partire dava al suo Popolo la Bene-

dizione a nome di tutta la SS. Trinita. E poiche trovavasi collocato

in maniera che solto ai suoi piedi vedeva collocato il carcere mamer-

tino, che fu impreziosito dal contatto di tanti Marliri, ma piii parti-

colarmente dal contatto dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, che quivi
chiusi e incatenati pel solo amore di Roma

, incominciarono quel
mai tirk) che consummarono colla perdita della vita, affine di cangiare

questa Capitale del [mondo pagano , maestra di tulti gli errori , in

Capitale del mondo cristiano fatta discepola della verila; Egli prega-
va i Principi degli Aposloli a sostenerlo sempre nella sua debolezza,
ed in quel monaento a sorreggergli le braccia che alzava per benedire

il folto popolo che gli faceva corona.

E ripelendo, disse, quella preghiera umiliata avanti al Trono di

Dio or sono sei anni sul popolo udunato nel Tempio dedicate all'Apo-
slolo che primo fu chiamato da G. C. alia sua sequela 1 prego Dio a

volgere lo sguardo paterno sopra Roma ,
e sopra tutta la Cattolica

Chiesa. Prego benedizioni pel sacerdozio tutto affinche fosse degno
isli umento nelle mani di Dio della propria e della santifica/ione dei

popoli. Prego benedizioni pei grandi, pei ricchi, e potenti di questa

1 S. Andrea della Valle,
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terra e disse che quanto pin furono da I)'u> rolluruii in alio . t.n.to

pin Iciro coriTva di>\cn- di di-impii-rsl colla esi-mplarila dt-lla \ita.

t roll'amplezza delle opere di <.nii.i. Impluru i Divinl consigll supra

quelli clu> dirlgono i popoll, csudi quoli la ir.oderazione cil ri>|>i-t-

to. Su gli uomini dali ai ncgozli ed al comincrclo prego pert-lie sem-

pie foero guidali dai smtin.cnli di niiMi/ia e di onore. Su quelli

IU- flintier ml i;ui.|>n i xnliniciili di pa/un/a, c che

il Miduie >i-aiMi ii-| ( i;di --e semprea Mipplire ai bisogiii della dome-
stic a taniijia. Ai liiholali ed oppressl, ptcp' il dono dt-lla forlezza,

ed i conforti dt-lla Divina Cra/.ia. A quelli che giacclono nel peccato e

nelle ombre di nioile come pii'i degli allri bisognosi di valido aiuto

pci >orgere dal pid misero fra tutti gli stall, pirgu Iddio alTuuli* ^

degna>sc ojicrare il grande miracolo d'illuminarli ecc.

Si AH SARDI (Da no$tra Cornipondema) 1. Conseguenzc dei disordini del IK

Ottobre : accuse contro il (Hero. 2. Indirizzi al Prcsidente del Cousiglio
dei Miimlri. 3. Soccorsi ai poveri. 4. Nuovi Senator! e nuovo Guar-

dasijjilli. $. lUsullamento finale delle elezioni d' Ivrea.

1. I disordini deplorabtli del 18 Otlobre non si rinnovarono piu,

grazie alia straordinaria energia adoperata dal ilinistero, il ({uale per
tre o qualtro giorni consecutivi fe perlustrarc la cilia di giorno e di

Dotte da forli patluglie ,
e custodire la casa del Conle di Cavour da

una mano di Caiabinieri. Allora dall'una parle si studio la maniera di

canccllare I'aflronlo recato al Presidente del Minislero
,
e dall'altra

il giornalismo si sfogo in accuse ed imprecazioni contro il Clero.

Quindt non leggenmio allro sui noslri giornali in questi giorni che

o indirizzi al (ionic di Cavour e insulti conlro quella che dicono

fazionc rlericale. Afline di mcllcre a IraiHco la passata sommossa si

pubblico che i Vescovi 1'avcvano combinala nel congresso tenuto a

Scarnafiggi, e che i preli 1' avevano mandata ad ettetto
,
Iraforandosi

negli opiflzii a creare od a crescere il nialconlento degli operai. La

quale calunnia fe afa periino alia Maya di Geneva che scrisse : Noi

siamo nemici dei preti a) pari di voi e piu di voi, ma non lo siamo al

punlo di renderci ridicoli. Chi fa gridare il povero e la fame, e la

fame non < m Ksa , ii- nera
,
e non ha bisogno d' esser messa in

moto da' preli ,
o da' repubblicani. La sloria del tafleruglio nou

presenta nn filo di pmva a (ai'uo de' preli 5
lulli gli arrestali sono

loro nemici accanili . ctl a\ rebbero (acilmente e di buon grado sraiu-

blalo le fineslre del Conle di (iav<,ur con quelle dell' Arcivescovo di

Torino. Tra quesli si conla il Direllore gerente dell' /mparziale, < h<

imprecava nella slessa colonna al Presidenle del Ministero chiainan-

dolo assassino (M Piemontc
,
e al (ilero piemontese, cui rolea dar
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inoglie a tulli i cosli. ISon fu messo in carcere per dcliUo di slamp.i,

>i Ix'iie per avere colle parole e co'fatti eccitalo alia sommossa. Del

resto le provvidenze che si prendono per socconvre la misci ia del

povcro , e di cui vi parlero piu innan/.i
,
sono una confessione espli-

cila della realla della causa che provoco il disordine. Eppure si per-

sisle a volerne autori i preli ed i frali, e si domandacon i>tan/.a 1'in-

r.iinn anifiiio de' beni ecclesiastic!, e la soppreshione de'conventi. Di

quest! si compose ,
non ha guari, la statislica, e sono 331 di religion

maschi e 163 di donne.

2. Le dimostrazioni d' onore al Presidente del Ministcro incomin-

ciarono dai Deputali present! in Torino, che adunaronsi in numero
di 40 nella sala del palazzo Carignano, equindi recaronsi in casadel

Conte di Cavour , dove il sig. Miglietti rappresentante uno dei Col-

legi della eapitale, disse in nome de' Colleghi parole di conforlo al-

Villustre economista. Di poi il Consiglio delegate della citta espresse

con un atto consolare il suo rincrescimento pei disordini avvenutl

nella eapitale e u i sensi della sua riconoscenza per 1'aUivita, inlelli-

genza e coraggio con cui il sig. Conte di Cavour
,
d' accordo cogli al-

tri membri del Consiglio, provvede alia cosa pubblica. Lo stesso fe-

ce la famiglia degli emigrati, scrivendo in nome di tutti 1'Ab. Came-
roni : e gli ufficiali della Guardia nazionale di Torino, presentando al

sig. Presidente 1' attestato di simpatia e i loro voti. Uno pero degli

ufliciali voile coi voti unire i rimproveri, ma ne fu rimbeccato dal

Conle di Carour il quale giuslamente lo avverti non essere quello
ne il luogo ne il memento da muovere interpellanze. QuaJche gior-

nale disapprove la dimostrazione degli ufficiali
, pen-he la Guardit

nazionale non e un corpo politico. Ma oltre che il principio , quan-

tunque stabilito dalla legge, cozza col falto, coll'origine c collo scopo
della milizia cittudina, vi ha certe occasion! in cui la legalitu i/ccide,

e conviene, non che permettere, anche abbracciare certe misure estrar

legali. Tale almeno e la dollrinache sipratico piu volte in Piemonte-.

Per la qual cosa si consentirono le dimostrazioni estralegali dei

municipii, che, cammiuandu sulle pesle di quel di Torino, mandate-

no
,
e continuarouo a mandare indirizzi al Presidente del Minislero.

Furono tra'primi i municipii di Tortona, Spezia, Novara, Acqui, Ver-

nante, Mondovi, Cavallermapgiore ecc. L'ailicolo 255 della legge co-

munale dichiara nulle di pitn diritto le deliberazioni prese sotro og-

getti eatranei die attribuzumi ael Consiglio; e che tale sia la pohtica

teguita dal Ministero lo dichiaio lo stesso Ministro dell' inlerno al lo-

ra quando ricevuto dal municipio di Genova dope I' ultima crisi mir

nisteriale un indirizzo di congratulazione , rimande il panegirico ac-

cusandolo d'illegalila; accusa che venne pur mossa alle pelizioni del

municipii per rincameramento dei beni irrloiaslid. lalunu avieblw



desideralo rhe il Minislero consentaneo a se stesao portassc di qu -

sli nuovi in. In i// 1 il medesimo giudir.io: mail MiatotefO'ha sentito in-

Tece tl bisofnd'una general* appn\.t/i<ine. mm >i nun .|.-n.i lega-

lita, t> fe puhlihi .ire la sostanza deul indiriui sulla Gazzetta omciale.

.'J. I.e pio\\uU'ii/e, die gia vi ho acn -finale per M>ccorrere alia mi-

sertadcl povei". tin mm di mare la diminuzione d< I pre//o del pa-
ne di tin i.h >in,.. c l,i ii.mnii.i d nn Comitato di heiiefircn/a in To-

rino. Si tenne un'adunanza general? nel palazzo di cilia
, dove con-

Tennero parecchi insigni personaggi . fra i quali il Presidents <1 I

llnii>tero, il Ministro dcll'lnlerno
,

il I'residenle della Camera d< i

Depiitali . e si nominarono i menibri del Comilalo in nnmero di do-

di i Venue eletlo a membro il rabbino degli ebrei, e il pastore della

Chieta valdesc, ma lu'ssun prete cattolico. II che fu mal sentito dalla

popola/ione ,
e riuscira cerlaraente a danno de' poveri , atfieTolt'iidn

quella ronfiden/a chedee ispirare ogni associarione di questogenrre.
In t.riinv.i. .l.-v,- pure .> islilui un comiUlo somi^lianle, si tenncpm-
denlemente altra via, coiilerendonc la preaiden/a all'Arcivescovo ed

eleggeiidoullrepersone. icuinomioon rappresentano verunprim ipio

in- i iNolu/.umario
,
ne eterodosso. Anche la Campamt ha aperlo nel

*uo ulli/iti uua xiHoM ri/ione, e promette di distribuirne il frutt< ai

panochi della capilale ,
che sono certamenle i pin acconci a cono-

*cere i bisogni delle famiglie.

4. A far dimenticare per un momento i pericoli della fame ven-

uero le nomine di dieci nuovi Senatori e 1'usctta dal Ministero del

Cav. Carlo Boncompagni, che rimise il portafoglio di grazia e ginsti-

/ia all' Av. Urbano Ratlazzi. 1 senatori sono: Conte Cabrio Casaii di

Milano, Conic I'.oiromeo di Milano, Cav. Aadid'redl di Cuneo, \\ \ .

Gaulieri di Novara, Avvoato Hossi di Novara, Roncalii di Vigevaiio,

(^ianibalUsla .Vila fabbricante di Mosso, Cav. Massimo d'Azeglin di

Torino, Gonnet Savoino Generale in riltro, e il Marchese Francesco

Sauli Minislro plenipotenziario presso la Corte Tosoana. Con questi

nuovi Senatori v'e ragioneasperare che 1'armonia costituzionale resli

pienamt'iite'Stabilita, e il Minislero non ahttia pin a dcplorare qae'

casi, in cui i suoi progelli di leggc, vinta la prova nellu Camera
df iif pi i tali, restavano arrenali sulle sponde del senalo del rcgno.

Quanto all' uscita del Cav. Roncompagni dal Ministero io ve ne dlro

la ragione rccitandovi il seguenle periodo del Parlumento: II detrno

uomo politico Itoiirmnpauni che lascia un seggio nel (^oiiMglio

porlando run >< la stima e Io aflello <i( -m.i colleghi e riuscitoafcr

O6fircndere, per qwel die dicesi, le ragioni di convenien^a, chepo-
nevan lui, ux ito dall alia magistratura, in una posi/.ione ecceziona-

le per rlspetto a'provvedimenli, he il servi/io re< lama intorno al

personate dell fiudi/iario >. Doude risulu che si vnol metier
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mano tra noi ad una scconda cpurazione della Magistratura : e di

fatto il Parlamento medesimo, facendo 1' uffi/io de' guastatori nelle

ballnglie, ando innanzi al Ministero, spianando il terrene e dimo-

strando che questa epurazione poteasi fare in buona coscienza costi-

tuzionale. Vi diro colle parole dello stesso giornale che sia il nuovo

guardasigilli Urbano Ratta/zi. EgH e un uomo di Stato chr si distin-

gue dal poeta per una parte e did rayioniere per I 'ultra. Fu awocato
fino al 1848 senza impicciarsi dipolitica-, fu democratico fmoal 1849,
e moderate dal la metii del 1849 fino a questo giorno. Ratlazzi al

Ministero importa per tulti, che si vuol fare, ma che 1'azione sara op-

porluna e legillima. Sente ognuno che il Ministero prende gia il

colore dei tempi che non sono tranquilli di fuori, e vogliono un po-
tere nazionale ed operoso. Si crede a buon dritlo che si affrettano

provvedimenti necessari per 1'amministrazioTie della giustizia e leg-

gi desiderate . Forse qualche cosa bolle in pentola contro i relipio-

si, giacche il 27 Ottobre il Ministro dell' inlerno mandava a' superio-
ri delle case religiose di Torino e delle provincieunacircolare, colla

quale richiedeva un esatto ragguaglio di lutli i religiosi esttri, che

trovansi nelle loro rispettivc case, col nome, cognome, eta, patria,

epoca del la professione ,
se laici o chierici, ecc. In caso che il rag-

guaglio fosse inesatto, i religiosi ,
sul conto de'quali venisse com-

messa Pinesaltezza
,
sarebbero tosto arrestati dalla forza pubblica e

tradotli ai confini.

5. Intanto il Minislero in questi giorni ha conseguito una vittoria

nelle elezioni del Consiglio divisionale d'lvrea, che venne sciolto pei

motivi detti nella mia precedente. Meglio dei due terzi dei voti furo-

110 pe' suoi candidati, cio che vuolsi attribuire alia fusione della

parte mazziniana colla costitu/.ionale invocata in tutti i luoghi ed

ottenuta in quello, e a molle fa I si la che si mandarono attorno contro

gli antichi membri del Consiglio, accusandoli di avere voluto desTi-

nare i fondi della divisione in proprio vantaggio, d' essere ammas^a-

lori di grano e cagione primaria della carestia, di volere colla care-

slia regalare al Piemonte anche la guerra ,
c d' avere cercato di dare

ai canonici i denari assegnati per la pubblica islruzione. I.e quali ac-

cuse, sebbene assurde, pur fecero presa sulla gente di campagna.
che spaventala inollrc dalla Gazz-etta del popolo, che avea minaccia-

to il futile a quegli elettori che non avessero votato nel suo senso.

e mal guidata perfino da qualche parroco fuorviato, rinnego la pri-

ma votazione, e mando genie nuova al Consiglio. Questo fatto e le

arti indegne adoperale dai libertini per vincere geltarono il mal-

conlenlo e lo scoraggiamento ne' buoni.
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II.

COSE STRAMERE.

yt'F.STH'M i- OniKME. i. Fallada di inolti dispa< ( i t<-ln;raftci. 2. La sfida di

rra arrecata al campo russo. 3. L'esercito russo. La flotta anj;lo-

francese. 5. I.a Francia c 1' Inyliilterra in favore deila Turchia. 6. 11

campo turco. 7. Falto di Jas>ak.trlii. 8. Fallo di (Utcuitza. 'J. I Tur-

clii a Calnfat. 10. So-,|icnsioin
> drllc ostilila. \\. I'ircolo tiiiniilto in

1't i.i 12. Apprcsti a" ronlini usiutiri. 13. Alid KI-Kador alia tomba di

< i-iuano. 14. Due sronl'iltc de'lliissi vicino alia Circassia.

1. Solenni, non puo negarsi , c aflannosl corrono i momcnti

quanii uella peripetia del dranima orientale I' adempimento ripon-

di antictii voli, od il principio d' immensi disastri. Quindi robe

i ill pin >' .in it-see e diventa insaziabile la curiosila delle novel-

I*- : ilicusene qualche cosa/, vcra o falsa poco monla, purche se ne

dica : piii e strepiloso il racconto, meglio si diflfonde e trova fede

presso la massima parte de' lettori disposti ognora a credere e rade

volte a ragionare. 11 quul danno si e notevolmente accresciuto dap-
la telegrutia venne impreslala alle corrispondenze private.

appena ci fulgoreggia una qualsiasi novella col passaporto del

tlixpaccio elettrico, che ciascuno le fa buon viso
,
la crede inpenua e

i ; D -i * -lira punto di verificarne il supgello ; che anzi la diffonde e

spesso la rimelte sull'ali del lluido potente, perche corra colla velo-

cita del pensiero a lontanissime plaghe. Eppure buona parte di tali

ili>|>acci, come ognun vede
,
non hanno maggior autenticita d' una

It Ucia pii\.ita, se pur n'hannotanta; conciossiache I'ignoran7.a, 1'in-

ruria e la parsimonia mandanli per ordinario moncbi e Inconici ,

od eziandio la malafede, atleso il buon giuoco che essi fanno, li ado-

pera a spaiu-acchio de'semplici e a vantaggio de'trafucatori delle Borse

e de' tuibolenli. Aggiungasi che i piii, essendo anonimi, non porgono

neppurequellatpnuissima guarenligia. chesuol dare un nome anche

non conosciuto. Ciodiciamo prr nuxU-rare alcun poco I e mal fondate

panic e le prec>ci speran/e .iltt-rnanliM ogni di pel diverse scrivere

de'novellisti. Lepassioni e le fanlasiesonoaccese ; non e dunquc modo
di appurare gli awcnimenli

,
i quali , dato gin il bollore de' diversi

pai till, vcrranno certamenle a galla un po' piii tardi. Per ora ne' fat-

li coiitro\ i -i vcbbe gran scnno 1' ammellere soltanto i rarconti

officialie, quando questi mancano , slampare con estremo riserbo

ogn'allra novella. Seldispacci de'CIoverni fossero sufficient!, noi per
' ( i ;iiit 1 1 einmo a que' soli; lanlo pavenliamo dl perdere il lilo
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I i non saperci diboscare dal labirinlo, in cui brancola oggigiorno il

giornalismo europeo : ma siam sempre \\
,

i letlori voglion sapere i

falti , le notizie certe difellano, le probabili sovrabbondano. Spigo-

liamo adunque alia buon'ora, e interteniamoci ancor quesla volta

con qualche diffusione nelle cose d'Oriente, aflinche i lettori cono-

scauo abbastanza lo slato di que'luoghi deslinati a teatro di grandL

avvenimenli. D*or innanzi non ne racconteremo che i fatti di mag-
gior rtllevo e con brevi parole, aflinche resll un po' di spazio per

quelli che succedono altrove.

2. Arrivalo nel campo russo il messaggio apporlatore del noto di-

lemma: osgombero od ostilila, il Gen. Gorlschakotf accolselo imper-
turbalo e come chi da parecchi mesi 1' altendea. Le varie corrispon-

denze gli metlono in bocca differenti risposte, le quali son lulte

vcrosiiuili, se non sono tulte vere. Secondo alcuni. prima di aprire il

fbglio della sfida chiese al portalore se ne sapesse il coutenuto e, ri-

spostogli di no, Sollo ben io, disse; poiche dunque la Turchia voslra

intima guerra, abbiala e sia questa 1' ullima. Allri ce lo dipingono
in quel primo momenlo adiralissimo e disdegnoso d'ogni indugio: se

aver piena facolla di cominciar tosto
; traggano adunque innanzi

quando lor meglio talenti. V ha perfino chi riporla il testo d' una

sua risposta rilasciata per iscritto, in cui mansuetamente dice, ne egli,

ne il suo Sire voler la guerra : arcelli il Divano la INola di Vienna
,

ed egli parlira da'Principali in qualsiasi slagione. Forse avra pronun-
ziato cotali senlimenli

,
ma non e a credere che li scrivesse : che al-

I'inlhnazione doveasi rispondere co' falti
,
siccome avvenne. Si sped!

nondiineno il dispaccio del Turco aH'Aulocrate, c intanto, avuta per
inevitabile la mischia dell'armi, presenli tulli i Generali, siprocedet-

te, secondo 1' uso de' Russi, alia benedizione delle b>diere e dell' e-

sercito ; dopo di che, traune il Generalissimo , partirono i singoli al

posto lor destinato pronti alia difesa e fermi di non altaccare essi il

nemico. Sicche le voci sparse del loro passaggio nel la Bulgaria so-

no favolose e contrarie alle notizie posteriori, all' oaor de'Russi e

fors'anche alia tatlica militare.

3. Aggiungono i giornali molte allre novelle, di cui voglionsi ac-

cennare le piu rilevanti. E/.iandio dopo folia la lara ad ogniesagera-

zione pare fuor di dubbio che nelle milizie russe il colera e sopra

tullo le ffbbri lifoidee menino gravi slragi; e che oggimai non basli-

no i diciasselle spedali aperli a lor soccorso, e se ne debbano upi-ire

altri dii-ci. Un viaggialore fededegno venuto di cola annun/ia che fin

da due mesi addielro gl'infermi loccavano i Iredid mila. .Nondiineno

le falan-ii russiache sono molte e si condensano ogni giorno di nuove

schiert-. A ([uaiHi asceudano in lutlo i loro comballenli non osiamo

dirlo: tanl' e la discrepanza giornalislica ;
conciossiache menlre il
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Frem. Itlntt ri annnnzia che il nnmem mmpleaslvn non orpassa I

trcnta o quaranta mila, altrt per nmii aim l<> rlr\ann linn a qnattro-

motto iinl.i rd oltrc. Ni cicdi.niKi (In- ti.i -li .11 iivati e I prossimi ad

an is. u. poHMM conlaiM un due o Irccentomila. Non si parla pin

delta prniix /miir di l'a-/kirw ic/ d-ii:nal da i.nvHIMi per capo
dell nnpresa pm-un T.I ( <tni, dirono, ehleseed <>tit ime d'avera'suoi

ordini quarantamlla p>l . .hi, i <|uali -MHO meriiamrnte in limiadi \a-

IOI-OM Mtldali sopra till to il resit > delle mili/ic impciiali. l-a I'rr.isp di

Vienna annunr.io flic il corpo mililarc dirello dal (.en. I'aninnkinr e

prinia -i.iii/i.iio presso N.M-.IVI.I . la MM-.inla tli\ i-ionc di cavalleria

aotlo il eomando del Gen. Slahl ebbero ordine di reearsi at Prnlli.

Anehe i 35 mila soldatidi l.udt -i> >i POMTO in mairia \n--u il Oann-

bio. Pare clie il quartier generate sia lulloia a Bukarest e il i r>t< d-l-

reserciln di-lribuilo a scaglioni lunptif^o il flume, in tutti-i punti

stralrpifi di magpior momenlo. (iortsrliakoffnello sped ire a Pietro-

borgo la sfida di guerra del hivanci. v a^^itiiist- di esser pronto alia

misrhia e toner i suoi cos^ di>p<ti . (hi- poteva accorrere, nel breve

pa/.indi venliqualtr'ore, in qualsiasi parte minacciala con cinqunnta-
mila soldatie cento cannoni, oltre a gia slabiliti. Unaporzione del suo

esercito ha quartiere in Galatz cilia del la Moldavia sul basso Diinubio.

Ivi nltra volla i Russi nel 1780 ebbero guerra co' Turchi e qnesti vi

rimasero vinti e la citta perdu la. Aliri ventimila incirca stan/iano

a (.mrgevo citta forte e di facile difesa, vinla parimente da' Russi

nel 1810. Bukarest e tutte le cilia dr' principati vennero posle. dopo
dichiarata la legge marziale, in btato d' asstdio: proibito sotto pena
di morte ocni commercio co' Turchi. e sospesa la navigazione del

Danubio.

4 Al IMvano non torno innspetlata la rispostn del On. (.<>i ischakofl'

e ancor prima d'avfrla, tenne per certa la guerni l>be adun-

qut- la coraineiafea alacriln degli apprestamenti. iNollo stesso tempo il

*iti. Ix-icoiir avverli il Sultano che, come tosto fossero spediti i suoi

firmani a'Dnrdanelli. le flolte entrerebbero nel mare di Marmara. L'n-

gli ii>|uio che, prima di const-nil r<- un tal ingresso, desidrrava la

Porla di sapere a (pial fine trarrebbero innanzi: se per occu|>are in

cerlo modo Coslanlinopoilj non esser molieri: se poi per porgere
ainiu. siano le ben anivate. Lord lit -dt -liU'i- infnimn il Sultano in-

torno alle vere inteiuioni della Holla anglofrancese, e i firmani non
solo fni nn I.M-II alia licenza, ma vi si aggiunsr una inrhirsta forma-

te del soccorso dellc due Poten/.e. (iio avvenixa il 10 Oltobre. Nello

ftesso tempo i fo^li qua-i nlliciali di Francia, quali sono la /'/;/

Pay*, \\ Cnn.it it vtionne It* II-A ul'inglesi sneci.ilmenle il Times, sostene-

vano che i due ammiia^li entirrebbero nel Bosforo a farla da Mm-
fliclpclt.itni i u. din-in <|ii .M. da padtini del terribile duclln.
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5. Qual parle intendano abbracciare le due Polenze si ricava abba-

*lan/.a da cerlo articolo del Moniteur francese die per la sua gravita

sarebbe degno di venire riprodotto per intero. Si scorgera nondime-

no da' suoi ullimi period! che udduciamo
,

1'arte finissima con cui

fu scrillo e il dir poco per lasciar Iraveder molto. L'esserc poi slam-

palo in testa alia parte non ofikiale, quasi scriltura privala, non to-

glie che tutla Kuropa non 1'abbia in conto di officialissimo e manife-

slanle il pensiero e la politica del Gabinelto parigino. Esso finiscecosl:

La pace e 1'interesse permanente del popoli. Penelrato di questo

pensiero, alia vigilia d'occupare il trono a cui lo chiamava il volodel

paese, 1'lmperatore diede la solenne assicurazlone di concorrere con

tutti gli sforzi a conservare la pace di cui 1' Europa godeva lietamen-

te i benefizii.

Ma tal pace mancherebbe certamente della suja essential condizio-

ne, se cessasse di avere per base 1' equilibrio necessario al manleni-

mento dei dirilti e alia sicurla degl'inleressi di ognuno. Tali sono le

considera/ioni che aveano determinato 1'invio della Holla da Tolone a

Salamina e da Salamina a Besika. Tale e ancora il pensiero che la gui-

dera nella nuova desl'mazione che ricevelle
;
lale e lo scopo che il Go-

verno dell'lmperalore non perdera di visla, fmlanloche la pace non si

raffermi sopra i soli fondamenli che la rendono possibile e sicura.

Simile impresa era degna di riunire le bandiere dei due grandi Slati

deH'Occidenle e far nascere cos\ il giocondo spellacolo d' un perfello

accordo Ira loro tanlo nell'azione come nei negoziali.

Se d'allra parle i Governi che preslavano il loro concorso aidue

GabinetU nella conferenza di Vienna non giudicano necessario di as-

sociarsi alle dimoslrazioni mariltime falle per tal interesse che loro e

comune collaFranciaecoll'Inghillerra, laevidenza slessa diquest'in-

teresse ci fa credere che la loro neulralita non sara indifferenza. Se i

Governi che dispongono di mezzi maleriali i piu proprii a influirc

sull'andamenlo dei falli credettero doversi awicinare al teatro dcll'a-

zione, la coopera/ione degli allri due Gabinetli non verra meno pei

negoziali che dovranno facililare la soluzione della lile. Tanle circo-

slanze unile a favore di una causa, che e quella di lulla Kuropa , nc

lasciano osservare con sicurezza gli avvenimenli e altendere 1'esito

con fiducia . Cosl il Moniteur.

6. La novella dell'intimata guerra si frsleggio nel campo turco

con indicibile allegrezza. II Gen. Omer Fascia, convocate le milizie,

le fe giurare sopra le bandiere (cosa insolila nell'esercilo musulma-

no) obbedienza e fedella all' Imperalore; ne lollero che le falangi sfi-

lassero al suo cospello, dicendo che di lal onore egli sarebbe degno

allorquando le riconducesse dalla vittoria. Fe correre pel campo
un' arringa militare la quale per verila non ispira quell' ardore che
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in til ini^t mi era da aspettarsi. Avvisa In es*a i timldi ad aprire

il lor timore: quest), epli di< f. *aranno impiepati negll spedall e In

slmili servigl; rhi impugna le arml per combatlere guardlsl dall'in-

dietreggiare. Puriftchino tutti il cuore e confidino nell' aiuto di

Dio eoc.

II quartier general** de' Turchi P tnttavia a Choumla e 1'eserclto dlvl-

so per le diverse fortrae che riva riva s'innal/ano lungo il Danubio.

Queste paiono ben tenute e munitedi ottima difesa. Quella special-

mente di Rutschuk e notevole pel suo maestoso aspetto. K questa

oentro di buona parte delle soldatesche, e capitanata, a quanto si dice,

dal celebro ungherese Klapka gla conosciuto per altre far.lonl milita-

rl. Siede la citta di fronte a Giurgevo e sopra una costa dirupata che

vi a perdersi ricisamente nel flume ;
e quinci e quindi si spiegano a

mo'd'anflteatro le lende blanche e verdi in onor del Profeta. Moltissi-

me sono le scolte sopra tutta la linea del Danubio e negli sbocchi delle

vie, munita ciasouna di lunghissime pertiche con alia cima materie

bituminose da accendersi all' uopo e accennare in un islante la stra-

tegia nemica. Finqul del campo turco; or brevemente di alcuni fatti

d'armi e delle mosse di una parte dellemili/ie.

7. II primo avvenimento
,

scontrafalto in sul principio , negate e

poscia ammesso da'piu, venne cos\ riferito da Bukarest al Governo

Francese. Duo battelli a vapore e otto scialuppe cannoniere de'Russi

sforzarono a' 23 Ott. il passo del Danubio resistendo al vivissimo

fuoco della forte/7^ turca di Jassaktchi in sulla riva destra del fiume

fra Reni e Ismail. I Russi ebbero un luogotenente colonnrllo capo
della squadra . tro um/iali

,
e dodici marinari morti con circa cln-

quanta feriti: M.vidicono d'aver incendiata la forte/j-a di Jassikti lii.

Sulle prime nessun voile appiustar fede alia novella in diversi modi

narrata e con circostanze contradditlorie
, dappoiche alcuni piornall,

p. e. 1' Unlia e Popolo ,
oltre al diminuire i mortl

,
dicevali turchi

,

montre altri, come nolle parole teste riferile, li fanno russi. K poi

come supporre clip il Gen Gortschakoff volesse gittare un branco di

sciapurati o a macerai*si ne' pantani di quelle sponde paludose o a

s<) ombere sotlo i colpi delle scimitarre musulmane? E sebbene al-

tre due volte (nel 90 dello scorso c nel 28 del presente aecolo) la

ritt; di Jissaktrhi fo^v (
> stata presa da' Russi, non era da arpompntare

che ancor al presente. in troppo diverse circostan/.p. Perch
'

i p'utrnali

irHcsrhi stamparono bens^ il dispaccio, ma con loro glosse. arrecan-

<lo di non sanerne nulla e rifprendo una Irttera dala il 27daOrsova,
la qualp ;i M-IMV.-I, hmphpsto il Danubio non c-^cro \wr anco avve-

nuto alrun fatto d'armi. Nondimeno il 31 dichiarava<i da Virnna al-

srvatorc tripstino confennato rav\ni:npnlo rho or spmbra fuor

di dubbio, quantunque non se ne sappiano bene i particolari. Pare



CRONAGA

che lo scontro avvenisse cosl : steccaronsi Ic suddette navi russc da! la

flotta che e sull'ancore nel braccio di Snulina, per porlar soccorsi al

oimpo; giunte a ritroso del fiume fin sotto tiro della fortezza turca,

questa lor inlimodi retrocedere; al die non olilu-dendo, sifece quin-

ci e quindi vivissimo fuoco e il naviglio russo, scbbcn danneggtal<> di

parecchi morti, sforzo il passo conlinuando il viaggio e non il \

atlraverso del fiume
,
come fu da molli mal interpretato il vocabolo

passage. Un arlicolo del Irattato di Adhanopoli viela a' Russi dimon-
tare il Danubio con navi guenesche oltre la foce del Pruth : dal oh*

erroneamenle inferirono quasi tiilii i novcllicri, che la Russia -era

slata la prima a rompere in ostilita, senza badare che Jassaktchi a chi

monta dal mar nero presentasi prima di Reni, ossia delle foci del

fiume suddelto.Or, vinto il passo di Jassaktchi, lapiccola squadra ha

libera la via fino alia fortezza di Silislria, o\e le converra assaggiar*

di nuovo il fuoco lurco. Che poi i Russi abbiano incendiata la for-

lezza, essi lo dicono e forse e vero che, o per malignita di vendetta,

o per caso di qualche palla infocata non saputa spegnere a tempo, si

levo 1' incendio. Non e pero probabile che n' andasse in fiamme la

intera cilia, siccome nanaronoiparecchi ibgli Iroppo faclli a dar cor-

po a' funlasmi.

Quesli furono, a quanlo pare, -gl' inizii delle oslilila, accaduti, se-

eondo i calcoli piu accredilali , prima del termine perentorio de'

quindici giorni.

8. La seconda novella a vanlaggio della bravura turca diceva che

Omer Fascia
, impolente di freuare 1'impeto delle sue milizie, varco

il Danubio, dopo fatlosi .padrone di pareochi bastimenti russi: e che,

sguinzagliale alcune schiere de' suoi
, quest! ballerono il nemico

presso di Oltenitza. Cos\ il Giornale di Francoforle che il lolse dalla

Gazzetta di Lipsia, e co&\ pure la Gazzettu delle Poste che disse d'a-

verlo da Vienna. Malgrado delle moltepIioiautoriUie deU'ultiina spe-

eialmenleche hassi in conlo di foglio quasi officiate dellaDietaGerma-

nica, pochissimi aggiustarono fede al racconto, elaPa/rze dichiarollo

toslo falso
,
avulo riguardo all' impossibilita di lal movimento; dap-

poiche, secondo lei, il Gen. Turco trovavasi troppo discostodal luogo
suddelto. Forse gli appresti che fanno i Russi nelle vicinanze di 01 le-

nil/a e 1'aver nel 1829 di cola tiagillato il Geri. Roth con 40 mila

guerrieri diede ocoasione all'accorrere de'Turchi verso quella parte.

quindi alia precoce storiella, che a noi baslera d'aver qui accennata.

.9. Fin dalla mela dello scorso mese erasi divulgata la nolizia chei

Tuichi si appreslavano al \alico del Danubio presso Viddino
,

cilta

forte della Bulgaria sulla riva destra del Anme e difesa da cordonate

e rivt-llini e buon numero d'aitiuliciie. Le sorge davanli un'isoletta

abilala da poche famiglie di pescalori e legala a terra da un'angusta



COIfTBMPORANKA

Dtcono ehe Omer Pasci.t \ m\ n-<- grim? esperla ad -

sagg'rarne la posituva e se, Ibrlirteamlola. potesse servlre dl valido ap-

pjgite a sofcteiu-u- da <;uHla parte il |*tssaggio dell' esereito tureo.

<.li csploralori. ;M ntot eiino ehe i Kn^i >Ynmo sroslali da (lalafal altra

eittodmra sorgente sull'altra sponda rimpelto a Viddino, si lanciaru

la, ove s'abballerono in una pallnglia dl Cosacchi delBft.

I due di.ipp< Hi lemellero a vicenda dl essersi avveniiti in twppo
lot iiiimcro di nemicich'e*M noil erano e. priina di esplorareJa

OM, faltoaria di non si vedere, dledersi I'uno c I ullro alia fuga. Ac-

orUsi poxia i Inn-Ill dcll'inganno hlornaix)iio con allri sufcorsi, esi

arccinseio a preparare il passuggioa'fratelll. Quest
''

il UMV.O fullo tra-

9HlCK6oci on tanlf (Kiose da pmvci-hi giornali e aruto quasi in conto

niilala viltoria: ro>i lo i-a< ronta la Prcsse di Vienna che, compa-
mtu cn allre relazionl, a noi sembra vcriliera.

I-'atli padroni i Turchi dell' isolollo di Viddino, pare che il Colon-

neilo Maun.m opn l<> consi^liero di guerra del (lapitano Generate

9tiinolu>se Omer I\IM ia di vt-nir preslo a latti d anm- , prima che i

lln^i pravi <> Icnti aH'ordinai>i si fossrro acconriati alia difcsa. Tanlo

pin , d'uwasi. rhe il popolo delle provincie invase non puo a meno
dl non (diaic i nuovi padroni e desiderait; 1'antico dominio. Dunque
>i lia^ht'tiino mili/if in gran nuiuero e si porti per ora buona parte

del camjio nella piccola Valan hia, il reslo si fara all'uopo. Ad Omer
non dispiarque il consiglio, e il 26 Olt. fe valicare fino a Calafat

iin \cntiinila (altri dicono solo olio ed allri arrivano lino a cinquanla
mila del suo esercilo

,
secondo che nana un dispaccio privato di

Seinlino. sen/.a colpo ^p.ii.nc. Non concordano le rela/ioni inlorno

all' mi| ii i.intf ( IK -oxian/a ilrll' indolcn/.i russa. Chi dire che la cilia

era allallo sgombera dal nemico chianvito priina a raggrupparsi ne7

dinioi m di Bukarest . e dn per conlrario nicconta che e>so visla It

braina de' Turchi, si riliro bel bello e lasciolli avverlitamenle pene-
ii.nr. per liarli in lerreno pin acconcio alia ballaglia. Aggiungono
IKM duo che, imbaldanrili i Turchi d' aver poslo il piede al di la del

Dannhio. vollero conlinuait; la marcia c gnailairnar lerreno: ma che,

vMi>i di fronle Iroppo numeiosi i neinici, dopo qualche scarnnuiceit

li m ->IIM rilievo, pen>arono d'indielreggiape e forlificarsi in (lalaf.it.

Quest' ultima novella non trovo eco fuorchc in pochl giornall ,
e nol

lu riinaiiili.iino per ora Ira le apocriie. Non neghiamo Inltnvia che

Be' d^ seguenti non -ieno avvetinle e non avvengano ouni giorno
M.n.iiiniKr in ipielle vicinanw, come annunriano i fogli dl

qne>ia maltina, i quail ci dicon inollre che i Turchi passarono il Da-

nubio in divriM punli ; ehe 1 avangnnrdia condolla da Nnmik I'

e dal <.tn I'nin ebbe un foile si onrro colla cavalleria leggera de(

i ; die segiu una 1; icino a Giorgrvo: die il 1." .Nov. uu
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migliaio di Turchi comparsi (sopra navi) dinan/.i a (iiorgcvo tulsero a

bombardarla : quindi una lotta in cui i Russi con cannoni e cavallei iu

cacciarono il ncmico su pel flume : che i Turchi abbandonarono Ca-

lafatj e che sia prossimo a scoppiare un terribile conflitto presso

Czajowa ,
dove i Russi hanno 6 inila cavalieri e fanli in proporzione.

Tutte quesle novel le sono assai probabili ;
ma il crederle al primo

aniiiin/io sarebbe un contraddire a quanto un da principio dicevamo

de' dispacci telegrafici.

10. Correvano per lebocche d'ognuno commentali di svariatissime

glosse i fatli or or descritti, quando alcuni avvisi telegrafici ci an-

nunziarono mutato o almeno sospeso I'audamento delle cose. Se 1'Au-

tocrate si allieti dell'inlimala ten/one, nessuno potrebbe accerlarlo:

probabilmcnte non s'altendeva tanla moslra di vitalila nella Turchia,
creduta comunemente in sul finire della suacarriera, ne tal dimoslra-

zione di simpatia quale la danno le due Polenze dell' Occidente. Ad
ogni modo il guanto fu giltalo e venne raccolto. M<; per questo cessa-

rono i qualtro ambasciadori resident! sul Bosforo d'adoperarsi per la

pace e indurre il Sultano a piu mill consigli. Tanto fecero e tanto

promisero che 1'Imperatore, alcuni giorni prima dello scadimenlo

del lermine perentorio, mando ordine a Omer Pascia di soprassedere
ancora ulcun poco (chi dice una seltimana, chi dieci giorni) dall'in-

gaggiar la lolta, se pure non fosse gia cominciala. Intanto speravano
i pacieri di oomporre il litigio, e corse voce che le Iraltazioni fossero

favorevolnienle iniziate
;
anzi alcuni fogli non dubilarono di stam-

parne le clausole, aggiugnendo esser quelle stesse che lo Czare aveva

formolato in Olm iitz e che prima d'ora eransi da tutti ignorate. Ma

queste souo belle invenzioni. Le ultime notizie di cola dicono solo

che il sig. De Bruk propose un disegno di pace che fu respinto ;
e per

contraiio venne falto miglior viso alle proposizioni degli Ambascia-

dori francese ed inglese. Del resto 1'ordine condizionato di sospendere
la lotta fu spedito il 21 dello scorso mese$ a'23 avveniva il falto di

Jassaktchi. Or facevasi essa questa prima lenzone di consenso di Omer
Pascia? o doveasi aver in conlo di oslilila cominciale? Ecco la ragione

della incerlezza comune non solo inlorno alTesilo d'un pacifico scio-

glimenlo che oramai non sembra piu possibile, ma in cio che riguar-

da allo stesso cominciamenlo di una guerra che da' piu i ipulavasi. fuor

di stagione e in terreno non opporluno.
11. Per cio che spelta ull'altro dispaccio, in cui annunziavasi un>

po'di subuglio con qualche morto nella capilale ollomana, il fatto,

a dirlo in pochi cenni, avvenne cosi. Alcuni rifuggiti napolctaui, usci-

ti la sera del 20 Ollobre dal lealro ov' eransi per forza inlrusi senza

pagare, fecero grande schiamazzo per le vie di Pera; poscia, entrati

in una bettola, gozzovigliarono cantando, sonando e strepilando da
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\ . . ,>tiul>.> ,,M ,,i M- in.. i Lu.u.li.i "Humana rlif di-

cesidaiiux-o. ma i assalito rim i.iblii.i. nun -i p,,ii- dilrnden!

uno cuuiiu molii; n 1>1><
1 m<i t..li in iir i- il -u> cadavere barbara-

nu-ntr trm idato inunru v IIMC mtl.ilu |rr l.i -tr.id.i. Accorseio al-

IMI iU-11 uai>inii> furusti, xildali r pri linu 1 >tr>M> l'.i>cia di Ga-

1 ii.i
v

, i ii. Alloia i NapoU-taiu -i banicaiouo nclla casa, e umu-itilo

Ir iiiu>iif in H-ritDU- >i diii>rn> Kiiiaimi dafuoco, tiuchc, non rima-

iii iiiin li.in altia iiuiiii/iunc. -iu.uouo contro alia pubblica furza bot-

Ugiie, binlnrii -[iiaiilo lor venne alle mani. Furibondi i Tun hi

>fi/aruuo In fine quella strana Ibrtezza e penetraronvi con rubbta

M n/.i liiniti. (iinqiif dr luimilluaiiti ne furon inoiii ; gli altri tulti,

(|ual pin .pi.tl HUM. (i, p.i\.-ii,i nic iciiti. I. fu pruvviden/a spcciale cbc

it m\i:ia>soro a peggio eccilandu unaiualchc ribellioiu- iu-

dclla cilia
,
o per lo meno un lerribile macello de'crisliani in

slanziali.

12. Sebbene 11 grusso de' due caiupi belligeri >ia ullendalo in Ku-

nun puo dissimulursi che ambedue gl'lmperalori Icnguno 1'oc-

a'conliiii asialioi, quasi a quelld parle in cui scoppiera piu ler-

ribilmenle il formidabile vulcano. 11 Russo \i manliene conlinuo

buunamano d'armali per rinluzzare 1'albagia e vincere 1' insofterenza

iii..i->,i Clredesi che co'nuovi rinforzi lesie aggiunli alle ordinarie

suldalesche 1'esercilo russlaco sia cola numeroso di ollre cencinquan-
la mila. Forse le milizie lure-he slanno per ora al disollo di quesla ci-

fra non ispregevole: per la qualcosa il Dirano provvede ala^remenle

al bisogno. Quasi ogni di parlono da Coslanlinopoli armi minule di

ugni specie e grossi cannoni indirizzali a Ballioum. 11 comandanle di

Irak-Arabi 1'anlica Babilonia bagnata dal Tigri e dall'Eufrale, ove

sono i vesligi delta cilt.i di dello nome, di Seleucia e di Clesifdnle) eb-

be ordine di i hiamare sullo le bandiere lulle le riserve e i Bachi-Bo-

suks. Parlirono a quella volla Abdallah Pdscia fralcllo del famoso ca-

po de'Curdi e Achmel Fascia rampollo d'una iamiglia sovrana del

kurdblan. A Bagdad (cilia popolalissima di forse unmillone, che

vuolsi da alcuni essere la Babilonia degli anlu-hi, capilale del Pascia-

lato <juasi indipendenle di quel nome) venne ragunalo dal Governo

ollomano numeroso esercilo; insomma la Turchia asialica formicola,
non meno della europea, d'armi e d'armali, e il solo annoverare i

nomi delle diverse schiere assoldale o dal Governo o da' privali, e i no-

mi de'comandanli ci porlerebbe troppo per le lunghe a danno di piii

nit vanli n H i,i/imii

l3.Tullavulla non sappiamo passarci d'una scena curiosa lesl^ av-

venula nelle vicinanze di Brussa, nuova palria del celebre emiro Abd-
El-kader. Puco innan/i alia levala del sole un seicenlo giovani brus-

Striell.vol.lV. 30
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ni traevano il 13 Oltobre alle falde dell'Olimpo, or'e il gran mau-

soleo tii Osmano fondatore deU'impero islamilico. Kran tutti di ior-

bitissimr armi militarmente vestili e portavano a cimiere dc'verdi

tint ,uiii la mezza luna ottomana foggiata in vermiglio con rara di-

M-iplm.i di serico lavorio. Giunti alia tomba le si accerchiarono inlor-

no con dielrogli un altro giro di vecchi padri o parenti de'giovani

guerrieri. Indi a passo lento e misurato sopraggiunse un antico imano

(uomo dedicato al servizio rellgioso dellemoschee) con allato I'Emiro

e un ulli/ialc turco. In vista de'quali tutti piegarono il ginocchio;

e 1'imano tolse a recitare una arringa bellicosa. Dopo questa Abd-

KI-Kader appendendo al mausoleo la sua scimitarra giuro di non ri-

prenderla, fuorehe. per tulela del la religione. I giovani dislribuiti in

quaterni toccarono delle spade gli uni dopo gli allri la riverita tomba :

abbracciarono poscia i parenti promeltendo loro di non tornare piu
se non col segno di vitloria inghirlandati. Strettisi da ultimo in co-

lonna parlirono verso il campo asiatico di Selim Pasria capilanali da

uu cotale Zaid Haggl uomo vencralissimo per due pellegrinaggi gia

falti alia Mecca, e cantando tra via un inno guerriero, poesia e mu-
sica d' Abd-EI-Kader. Anch' esso 1' anlico eroe de' Beduini anela al-

ia guerra; ma finora non si conosce la risposta della Francia,a cui

chiese fucolla di rilornare al mestier dell'armi.

14. INe i Turchi adoperano soltanto di armar le loro province asia-

tictie; che anzi procucciano di amicarsi la Circassia, da cui sperano
non lievi servigi. Giace quesla contrada, come ognun sa, infra i due

mari, caspio e nero, il Caucaso, e la Turchia. Di ragione appartiene
alia Russia, la quale flnora si conterito di signoreggiarla sopra le car-

te geografiehe senza cimenlarsi di mandare i suoiagrimensoriapian-
tarvi i termini del confine. H paese e monluosissimo e gli abitalori,

i piu begli uomini della terra, avidi all'estremo d'indipendenza (he

valorosamente si guardano a punta di spada. Kgli c certo da meravi-

gliurecheil gigante russiaco non neabbia flnora domata 1'oltracotan-

to fiere/j^. E non curanza ? E piultosto arlifi/.io per toner aperto

un po' di palestra ove adusare i suoi alhi strali'gia montana, siccoine

alTi'imauo i fogli russi? Noi, checche fosse per 1'addietro. con loro

buona venia la riputiamo ne' tempi presenti vera impotenr.a ; ol-

Ire dl che ben sappiamo non bastare neppure all'elefante la sna >tra-

ordinaria robustezza per ischermirlo dalle tralilture assai molesle dl

miiuili-isiini iusctli. Anche recentemente avvcnne uno sconiro -an-

guinoso.Schamyl bey, quel capo cotanto formidable du'Gircassi, s'av-

virino ron 20 mila uomini e 60 cannoni alia citta di Tillis, luogo ca-

pitale lii-lla (icorgia, e tin dal principio di queslo secolo appartenrn-

lc nll.t Russia. II Principe Worotuoflf nou avca da opporgli chr 15

mila Russi-, percio, venuti alle muni, furon quest! btUluti in lull! I
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punti. Uincoratl poscia aM'anivo di allii !.' inila commililoni di TI-

gorose irnppr. pcidt u< i ->i la seconda gtornata efuron costrelli

di riliiarsi DC loro mouli. lasciando snl ratnpo mi due mil i mnrti,

dope alien aline al uemico, siccome ^li -i^>i lln^i ronles^ano. ben

eiiupirmil.i. Perdu il Principe \V<>i on/oil prdi io>io un m>v>n ;i l'ie-

Iroborgo in richiesia di nnovi linforzi, arrecando che sen/a di e**i

avit !>!n- ittivuto sgnmbnire non solo da Titlis ma da tuita la (.eoflgki

(
H and. I die le cose non volcano propi/.ie alia Kussia in queila

parlc cnultTmasi aiurora, sc il t.itto (' TITO, da una rectMitissima nor-

razione del Portafoylioinultese leste arrivata e che noi per non aver

,potutu comparare con allri fogli non produciamo per inlero. Tialtasi

d una Mtloiia riporlata da Selim Puscia contro 15 niilu Hu>si. dopo la

quale il vincitore s'interno nel u-rritorio Inro. olio ore di camiuinn

al di la di Clnorok Dere ov'erasi hicom'mciala la /uil'a. e, levala la

bundiera del Sullano in Oi fill, vi slabih il suo quarlier generale. Tal

avvenimt'iito nus- in agilazione la diploma/ia cslera del Hosforo /in-

tonla in quesli giorni, come sopra dicemmo, a procurare la pace.

KorrarE VAHIE n'-ErnOPA 1. Arresli in Fraricia; la causa famosa dell' opera

tomiea; scoprimrnto d'un pruppo di sottarii. 2. Zelante impresa dell' A-

batc Bernard. 3. Le rorti-s di Spa^iM convocatc. 4. Solenni funerali a

Donoso Corles. :. IUvn/ionp do' portoghesi alia S. S. 6. Scomunica

contro il Yescovo gianeiii&ta di Ueveoter. 7. La gerarchia cattolica am-

mcasa nell' Olanda. 8. Sonunossa degli oprai di NN ii;an e Uuuulli IB

BLackliiu nell' lnijtillrrr.-i.

1. Che le sociela segrele specialmente nolle odierne circostanze 1*-

Torino a lull uomo lor disegni infernali non e dubbio veruno. Son

quasi d' ogni giorno e di moltissuni luoghi gli arresti de' sellarii . i

sequestri di scrilti ribelli, di slamperie clandestine, di armi, polverie

piomlii. di^conerLe insomnia dinuove congiure. Nella sola Francia,si

fanno ascendere a 15 mila gli esemplari d' un nuovo opuscolo di

Ledru-Rollin gia in pronto ad essere diffuso, ma per buona sorle ca-

duti a tempo nelle mani della Polizia. Non e mestieri di accennarn

il contenulo trallandosi di una scrillura di quel demone demagogo.
Tra i nuovi arrolaii in Pa: iui. Lione, Mans, Anger, Saumur ecc. che

all uni fanno satire a molle centinaia e tra cui nn>lii--iini cmi ,uii di

Jarsey e della nebulosa Albione . evvi il famoso Delescluse gia con-

dannato alia trasporlazione insiemccon allri rei di Iradimcnlo politi-

co. Veni\a da l.oiidra incvuualo di Ledru-Rollin e del mmiialo cen-

tralc ruropco. Or fa rumore in 1'iancia la causa della >-i dt-lla opera

eomica. K quesla una cospiraiionc contro la vita dell' Imperalore or-

dila nell alhalellaiM insieme e londei si iii ana le due sociela segrete
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inlilolale IAS conseils (hi pruple e Le cordon snnitnirr. II prime at-

tenlato dovea succedere all' ippodromo in certo spettatolo, a cui in-

tervenne la augusla viltima designala. La polizia odoro il disegno e i

cospiratori alia lor volta s' avvidero deU'accorgimento della polizia.

Soprastettero adunque : e inlanto che le autorita braccheggiano sulle

orme de' rei e ne traducono di molti alle prigioni ,
i compagni deli-

bcrano di mandar ad effetto il colpo all' Opera comica a cui S. M .

assiste di frequente. Ma la Dio merce ogni cosa ando a vuoto per 11

subilanei e numerosi arresti de' rei e de' sospetti. Venne portala la

causa all'esame delle assise, ove doveasi il 7 Nov. cernere il vero dal

falso : per ora non ci e pervenuta che la requisizione del Fisco
,
la

quale dopo i nomi degl' inquisiti conla per lungo la storia della loro

congiura di uccidere 1' Imperatore , e trascinarne per le vie il cada-

Tere, per metier su il popolo di Parigi alia rivolta
,

far barriere,

proclamar la repubblica e installarvi a presidenteil condannato Blan-

qui, il quale, sia detto di passaggio, e ridotto nelle carceri di Boullens

a tale stremo di vita che non gli resta piii speranza di guarigione.

Questi fatti accadevano alcuni mesi addietro
;
e se non si riferiscono

da vicino alia questione d'Oriente provano nondimeno che la dema-

gogia e le sociela segrete lungi dall'essere sterminate crescono anzi di

baldanza. Anche recentemente se n'ebbe una piccola prova in Valen-

za di Francia. Noi la raccontiamo piuttosto a conierma d' una verila

mille volte in questo periodico ripetuta, che non per inlrinseca rile-

Tanza che essa si abbia. Leggesi nel Courrier de la Drdmcche laPoIi-

zla
,
avuto sentore di certi convegni praticati in una taverna di Va-

lenza non a solo fine di sbevazzare
,

vi si reco di soppiatto oltre la

mezza nolle con sufficiente apparato di forza. Perlustrato ogni cosa c

djscesa, malgradodellaripugnanzadeH'ostiere, nelle sollerranee can-

tine, in itn cantuccio della piu apparlala di esse un branco rinvenne di

sciagurati operai raccolti attorno ad una specie di allare cirromlato

d'insegne massoniche e con sopravi una spada. Interrogati dell' a che

iare fossero quivi convenuti, risposero : che per aggregare un nuovo

fratello dell'arte loro. La confessione sebbene ingenua non parve
alle autorila ugualmente innocente

, perloche tulti i fratelli insieme

coll' ospile loro veunero Iradotti in prigione.

2. Parlammo altrove dell' immenso guasto operate in Francia dal-

la minuta vendita di pessimi libercolelli porlati attorno da girovagi

mercanli. Un'anima generosa, 1'abale Bernard canonico d'Avignoue,

s'accinse ad apprestare un qualche controveleno alia merce fatale.

Difficilissima impresa in cui dovevasi scegliero buoni libri e adatti

alia capacita volgare: animare lo zelo de'paslori e sentire i loro con-

sigli intorno a' bisogni locali: Irovar probi merciaiuoli che s'incari-

cassero della gelosa missione: e questi stessi sorvegliare da lontano
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< cnir (1 .1 \ irino, aflmrlir Ira il bnon frumento non si potesse introdur-

re la /.i/ynni.i. A tulto pro\\ulc il x.elantisslmosacerdote: ideo il piano,
c nr ilMc-r L'li Matuti. Mniis. Ncsrovo di (iap diriro il >uo esetn-

pio mnltissiml pra\i |>(TM>nagp1 si associaroim I>M-> ;i i 1 \ oreggiare
la novella missiono lanlo pin nlilo quanto inrno <ti rpilosa.

3. !.<> C.orlcs di Spapna vcnucro convocate peril 19 Nov. perlspac-
ciare important! provvldenze che II r.ablnetto non potrebbe da se

senza il concorso de' deputati del la na/.iono. Aggiugnesi di piii nel

to di riunione, esser assai conveniente che all' epoca della ha-

>rila di mi IIIUIYO I'lincipe Ira non mollo aspeltato, trovinst adunnti i

rappresenlanti del paese per testimoniare alTaugusta madre non nieno

(hi- al neonato infante i sentimenti di divozione di tulta la Spagna.
4. A Madrid ebbe luogo una solennissima pompa funebre in onore

di quel grand' uomo che fu per cogni/ioni poliliche, per iscienze su-

blimi e per sincere afletto alia religione il Marchese Donoso Cortes.

Non ne ripetiamo i pai ticolari, i quali non furono meno ir.aenifici

dc' pia descritti, or fa un anno, a proposito d'un altro piissimo dofunto

il (ien. Castanos (Ser. /, vol. Il,pag. 366 . la Spagna tutta senti la

pcrdita fatta nell' illuslre concittadino e n'onoro in modo degno del

sno grand' animo, e n' onorera mai sempre la memoria.

.">. Nel Portogallo continua il fervore di tulti i cattolici in far alto

di sinl litan/a e di devo7.ione verso la S. Sede. (lercarono i liberlini dl

trovar soscrizioni per una controprotesta , ma il loro disegno ando

pirnamente fallito. Intanto la Narao prosegue alacremente nel soste-

nere con dolli articoli la giurisdizione dellesomme Chiavi vilipesa in

Parlamento a proposito del patronato indiano: in parlicolarep^i pub-
Mica M-ritture di grande importanza storica sopra il placitoreyio.que-
>tidi;e die, come ognuno sa, scosse per tanto tempo gli Stati d'Enropa
edic-ui le piii semplici nozioni della liberta della Chiesa, del riguardo

dovuto al I'apato e dell' indipendenza del potere spirituale bastano ,

ne saggiamente avverte YAmi dr la religion, a dare la soluzione.

6. Nessuno ignora che da ollre un secolo i giansenisti sono spiccati

conic membra pulride dal vivo corpo della Chiesa di Dio. Essi non-

dinu'iio s'infingono apparlenerle; e, come lostovengono consecrati,

i loro Vescovi s' afTrellano di scrivere al Romano Pontefice parole di

Irdrlta, di sommissione e d' obbedienza . 1/nnica risposta degnadico-
riala imposlura e la dichiarazionc di I la incorsa scomunica che

Miol essere lor inviala. (lo.^ 1'ancor vivenle Arcivescovo giansenista di

lil fu scomunica lo d.i Papa Ix>ono Ml. Anche il sig. Ermanno

lleyUamp inuvo Vescovo settario di Dcventer imitando 1'uso de'-uoi

anhvessori scrisse le solite frasi a Homa: e il S P. in virtn del pote-

re apostolico scomunicollo e con lui quanli concorsero alia nomina
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e alia consecrazione del medrsimo, ordinando no' termini piii forma-

li die tutti i catlolici ahhianli in conlo di x-oiuunirali.

7. Per mancanza di spa/io i'ummo coslrclli di tacere il >< unitn dcl-

la gravissima questions intorno alia gerarchia caltolica ripri>linaU

nell'Olanda. Or godiamo di acceiinare che dopo tanle paure de'buo-

in e tanli soprusi de'inalvagi r piaciuto alia divina Pn>\ \i<icn/a di

serenare la burrnsca e, quando meno s'attendeva. dar vinta la catm
alia giusti/ia. La novella consolantissima trovasi compendiata neilc

seguenli parole del feederlander foglio ofiiciale di Amsterdam, il quote
dice cosi. 11 Ministro del Re incaricato degli attar! che i ituiardHiio il

culto caltolico ha falto sapeiv agl' hnpiegali provincial! di S. M. arer

avulo noti/ia officiate dell'essersi erelli da S. S. il Papa .nellOlanda) un
Arcivescovado e quallro Vescovadie nominal! un Arcivescovo e (juat-

tro Vescovi, co'qiiali si potra per conseguenza corrispondere official-

menle, purche i nomi della famiglia sieno aggiunti a tiloli de'IVelati.

8. Wigan d'lnghilterni citUi industre e piena di manifatture, fu leatro

di una sommossa intestina in sullo scorcto del passato mese. Die prete-

sto al tumulto il malconlenlo deglioperai che dicevansi troppo sotlil-

mente salamli, e ricusavano percio da parecchi giorni di lavorare. Per

buona ventura non s'ebbe adeplorare verun morlo^tranne quesl'ul-

timo che e il massimo de' temporal! inforlunii , ogni scompiglio av-

venne. Basil dire che la cilia fu per cinque o sei ore di nolle in po-
tere di gente famelica e disperala ,

la quale, spenli i lumi delle pub-
bliche vie e quanli pole delle case private, s'abbandono a que'disor-
dini che le lenebre favoreggkino e la malvagila consiglia : finche so-

praggiunle verso k mez/a nolle alcune colonne di milizie chiamate

per lelegrafo da Preston, e fatli parecchi arresli. la quiele fu riordi-

nala. Ascendono a dodici mila gli operai scioperali in queila piccola

citla non popolala di oltre trentamila abitanti; in tutla poi lacontea

non ve ne ha meno di70 raila senza pane, perche incaponiti di non
tornare al lavoro se i padroni non crescono il salario. Teroesi che il

fallo speciale di Wigan non sia se non 1' inizio di ulleriori ribellioni.

Allie lurbolenze avvennero in Blakburn cilia parimenle inglese il

1 INovembre in occasione della scella de'consiglieri ciltadini. II disor-

dine v'era da lunga mano preparato, e i duepartili liliganli, possando
dalle mioacce alia lotta scopertacon colpi di ferrali basloniescaclia-

mpnto di sassi, misero la cilia in isrompiplio Persorle le vie erano in

sul selciarsi, quindi pronti al bisogna i ciollolipe' comballenti. Insom-

nia dal primo mattino fin presso sera rimasero i tumulluanti padroni
della \ 1 1 priiR-ipale, non disturbati dalle autorila del luogo, le quali
fin dal principio si dirhiararono insuificienli a frenare il lumulto.

Anche cola ferite
, furti

, rolture di vetri e simili accident!
,
finche

le truppe sopraggiunle di fuori posero lermine alia turbolenza.
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i.i'.\ il.i MoMig. (etiino UiNlini \ 1 1 i\ ! -i n\ ii di It-be, e

to ui noslri Idtm i per < i<> .In- nc >crlvemmo in altri fasciroli

oomc Mnnsig. Bedim , Arcivesuovo di IVbe e Mun/.io ;ipi.M..ln
-

(l ,il

Brasile. ahbia avuto |>uri* u;i-Miif l il S. P.idie di fare una visita

pMtorale agli Stall I'mii per <s;itninart> della religione in

qnetpaesi. Era quellu la prima volti di<- nn .Nun/to apostolico si

BMMtMvaonla. Percio suno incrcdibili gli onori e l> i< < < _li<Mi/< die

dai Vesc-ovi, dai cirri, dai ffdcli, dalle aulurtta e dai I'roteslanli me-

desimi tiirono rcsi al soleone rappresenlanlc della Santa Sede. L'in-

lirlirr ,ipn>t.il,i ..i\,i//i Icnln III\.UIM <li -ell u .11- pi.i sopra il ivIi-ioMt

entusiasino chr >i era appreso nelle popolazioni : tutte correano al

suo arrivarc, e lo rtcevevano con non minore aftello che vencrazio-

ne. 1 giurnali lanlu americani come europei sono pieni delle noli/ie i-e-

lalive alia visita falta da M. .Nunzio agli Stall Unili con grande sua

fatica e zelo e con non minorr MI(>SM) I.

Ora ci giunge da S. (iinciiito nel Canad/i una relazione molto copiosa

ed iinpoi i.mir della visita fill i ultimamenle dai medesimo Monsitr.

Nun/.io alle |>opolazioni del Canada. La relazione e data solto il <li 12

Seticmbre, e crediarao cerlamentedi far cosa gralissima ai nostri let-

tori ricavandone qui le cose principali. La visita del Nunzio a quei
bel parsr t'ormera certamenle epoca nel la sua storia religiosa: giac-

h noil polea in tal circostanza moslrarji quel popolo ne piu ener-

gicamcuic c iiiolico ne piu sinceramenle devoto al Sommo Ponleftoc.

II iiMiipn pi on .i till escursione fu opporlunisiimo; in guisa che ben

puo du-Ni >ric >tata una provvidcn/a lu comparsa allora d'un Nun-

zio. I'nt-o prima il inistTo (iuvazzi era slalo a Quebec ed a Monlrxal :

ma le accoglienze rircvute furono tali che lo coslrinsero a fuggirsi

improwiso e segrelo. II Kappresetuanle Ponlificio credeva che aven-

do I .ip.-i il.i maucalo cost al suo scopo , ne avendo recato alcun

frullo If MIC iutcrnali prcdira/.ioui Kur
li avrcbbe potuto fare la Mia

visila >enza alcuna mostni esteriore e quasi da inossen'ato vincgia-

tore. M;i il Nun/io ritrovo invece sangnioosa ancora la momoria dclla

<(tinp.il i dell' ;ipil l i Iclloni'. trovo h- ire proteslautirlip csicrba-

te per la toccata scon 111 ii > \ < Miioliri lictissimi bonsi del loro trionfo,

ma Innciili di (juelle ire e d >lemi die ranuonia e la pace di cui go-

drasi tn^r -III. i lMi-h.il:i 'It pirl d i>^i .i/i;ili i f.in.ilicd. V.n ,i|i"ciia

dunijur niuiiM' fra loro il Happresenlante Pontiflcio \ cnlltdici sentl-

quasi naturalmenle portati a rircondarlo del maggiori applausi

i Vedi specialmcntc 1'articolo ddla Bilanciadi Milano n. det 2.*i Oliobre1853-
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ed onoii tli ci potcano; nuovo vigore s' infuse nello spirito callo-

nco di quei popoli; e i loro nemici ahneno per tulto il tempo della

dimora del Nunzio rimasero quasi umiliuti, e certamente pacific! e

quieti speltatori.

Giunto il Nunzio a Montreal seppe che il Vesrovo era in visita. Ke-

cossi dunque dopo breve dimora in Quebec; ove essendo precorso 1'an-

iiun/ii) trovo al suo arrivo il Yeacovo Coadiutore M. Baillargeon con

parledel clero per condurlo onorevolmente all'episcopio. Ivi la 1

deva il venerando Arcivescovo M. Turgeon con tutto il resto del clero

adunato cola per li santi esercizii spiritual, la cui cliiusura dovea ap-

punto aver luogo il giorno seguenle. II Nunzio vi assiste, celebrando

la messa e comunicando i sacerdoti che poscia ad uno ad uno rinnova-

vano ai suoi piedi la promessa sacerdotale.Finita la cerimonia, M. Arci-

vescovo diresse a M. Nunzio parole piene di divozione verso la S. Sede,

e di consolazione dell'inaspettato arrivo d'un Kappresenlante della S.

Sede. Nel d^ seguente ebbe luogo il pubblico ricevimento nella gran sa-

la dell'episcopio. Accorse ogni ordine di cittadini cominciando dallo

slesso Maire o Sindaco della citta, callolico assai rispettabile. (iiudici,

awocali, ricchi proprietarii e commercianU 1' aristocrazia cola non

esiste) cattolici e prolestanti, tulti si aftbllavano nella sala. Kssendo

sopraggiunto il Vescovo di Trefiumi M. Cook, il Nunzio trovavasi cir-

condato da due Arcivescovi (quello di Nuova York M. Hugues che

avea accompagnato il Nunzio nel Canada, e quello di Quebec) da tre

Vescovi (i due Coadiutori di Quebec e di Montreal e quello di Tre-

fiumi
)
cui faceano corona i loro Yicarii e le prime dignita del clero.

II Rappresentante della S. Sede erail centre dell'autorevole apparalo
e delle ossequiose dimostrazioni

; dopo lui era segno agli sguardi ed

agli omaggi il celebre Arciv. di Nuova York, luminare sublime e no-

tissimo dell'episcopato americano. La sua presenza rallegravaspecial-

mente i moltissimi Irlandesi, la cui energia sempre pronta al bisogno

esercita molta inlluenza sul Governo e sopra i ministri dei culti dis-

sidenti quando osano far qualche tentative conlro la Keligione catto-

lica. Le parlate lenule in quella sala (siccome lutte le altre faltesi in

siinili circostanze
,
non meno che lutti i particolari della visita di

il. Nunzio) sono state riferile dai giornali americani : rioi le abbiamo

sotto gli occhi e le riferiremmo ai nostri lettori se lo spazio ce lo per-

mettesse. Una circoslanza non vogliano ommeltere; ed e che avendo

M. Nunzio alia fine del suo discorso comparlita la sua benedizione al-

1' udienza tutti s' inginocchiarono ,
non esclusi i molti protestanti, i

quali non poleano riceverla con maggior riverenza di quello che fe-

cero. Visito poi i Conventi; e trovo veramente meraviglioso il nu-

mero delle religiose tutte intenteodaU'educazione, odallacuradegli
orfani e de' malati : esse mostrano nel suo pieno vigore la Keligione
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catlolica, nc aecrescono lo splendore. no dilatano i IMMH li/ii. M

Mfuxiuiie o tl iiiMdi.i .11 iH-iuici d-l < ,itl<.lici>ino inrapaci qui co-

me allroM- di -i in open- di vera e pura carita rrMiana. II

tereogiorno parti-M il Nun/in da Quebec: Ye>n\i. Hero e peisonaggi
) pin in>iuni I'accotnpaunarono tino a bordo del bastimento al suo-

nodHle - < in me//o alia popnta/ione accorsa in alteggla-

menlo ! ixpettosissimo. Hicordinsi i nostri lettori che poco priin.i era

partito (I ilia >U>a cilia il (iava//i >coriato dalla poli/ia pn -i!\.nl<i

dalla popolarr indepna/ione.

Uitorno il Happrcsenlanlr Puiititicio a Montreal coll' Arciv. M

Hupues, col \c>( )\o -nHVauanco di Qiu-bec e con molli altri insigni

eccleslastiri. Alia slazione Irovo quelPtgrtgio Vcscovo con molti del

suo clero. Ksscndo stalo 1'episcopio predu delle fiamme nell'inrendio

< Me arse I* anno ><ui>o quasi una quinta parte dolla cilia, M. Nun/io

.lIxML'o neil'anticae bella casa de'Sulpiziani victnoa quella magnifica
la chiesa parrocrhiale die e la piu bella del Canada. I. aspelta-

vano cola parecdii allri Ves<%ovi venuli apposta per onorare I'inviato

jontilicio come a dire quollo di Toranto, di Baystown, di S. (iiacinto.

Oh quanta e Jartr (dice qui la rdazione) il vincolo di vencrazione e

It ainore cheunisce tittto I 'episcopate cd il clero Canadese alia Sede di

f'irtro.' Oh (fuantr hellc espressioni si vdieano tutte deflate da sincero

(pro/undo sentirc! \ja dimane si desidero che I' Arc. Munzio pontifl-

cawein rend'miento di gra/ie alia B. Vergine per I'assisten/.a accordata

alia cilia die < a lei specialmen te sacra, lanto i*he il suo vero nome
non r Montreal, ma Ville Marie. Non e possibile il descrivere quan-
t<> M.I >l,ita memombile e cara ai Canadiesi quella solennila e quel

^iomo! MOIIM^. >un/io si reco processionalmente alia parrocchia

preceduto da chierici e piovanetti in vesti a/zurre , rosse , e candide

secondo le loro di\ci-M- ( la-->i <-d istiluti. Seguiva il numerosissimo

clero, i Canonici, e poscia i sel Vescovi ed inftne il Nunzio colle inse-

:;ne ponlificali. In mezzo ad un immenso popolo che in ginocchio ri-

la liciH-di/.ioiic dal Nunzio si entro nella rhiesa che contenne

furl uiorno altnono un diecimila persone. A mezzo del Pontificale il

Vescovo di Toranlo coll'eloquenza ed energia rhe in lui si ammira
i' ii lo liniL'ainriitc del Romano Poniefire e della Simla Sede esaltan-

donr la somma aulorita e chiamando beati icattolici che ne provano
il In-nefizio. La srra il II ajiprr-eiitantc Pont, con lutli i Vescovi si recit

alia Claude e nuova chic-a di S. Patri/.io ove sono gradita e potente

1'eloquenza dell'Arc. .M. Hugues aU'afTollata moltitudine degl Irian-

M. Parlodcl pregio dell'unita caltolica edella gloria d'aver-

nc ora a centro \onerato il regnanU
1 Pontefice Pio IX.

Anchi- qui notino i nostri lettori die non piu di tre mesi prima
lo stesso augusto nome la sua di\ina autorita eni stala oltraggiata
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pochi passi lontano da quella chiesa dall' infeliro Cnvazzi. Egli non

sapeva a qual popoln rapionassr : pc n-io ne surse quel Umuillo che

pose in limore I' intera cilta. II sangue sparse allora rirad.i >ul capo
del fiinaliro traditore, il quale va spargendo menzogne, rancori fd odii

dovunque pone il piede od apre botca. bioiotto iurono i pn>l< -lanti

ucclsi in quel lumulto e Ire o quallro cattolici. II Maire della < ,u <

solo mallevadore dell'ordine pubblico. Percio i prolestanti esacerba-

ti pel lentativo fallito si rivoliero contro di lui ponendolo in istato

d' accusa e vessandolo in ogni guisa. Kra egli sot to processo quando

giunse il Nunzio Pontificio, il quale col solo suo arrivo desto nei cat-

tolici il senlimento di loro dignita e dirilto, e pose lo sgomeuto net

protestanti. Un solo de'loro raolti giornali si permise parole irrtTe-

renti contro il Rappresentante della Santa. Sede
, sgridalonr percht

da mi suo confratello proteslante. Glialtri tutli ammirarono in silcn-

zlo 1 inaspettato mutamento sopravvenuto negli aninii. I prniostanli

piu insigni per cariche , per ricchezze e per influenza resero nel d\

seguente visita a M. Nunzio ncl pubblico ricevimento tenutoa Mont-

real come prima a Quebec. Visilo nei giorni segueriti le comunitii re-

ligiose e gli spedali piu frequenti ancora in Montreal che non in Que-
bec. Negli spedali poto Monsig. Nunzio consolare di sue parole e nella

loro lingua i molti Tedeschi
,
italiani

,
Francesi e Porloghesi che ri

n trovavano.

Le corse nelle altre citta furono continui trionfi. Giovani a cavallo

faceano scorte d'onore, carrozze lungo la via attendevano il passag-

gio del Nunzio, e poi simetteano diet 10 a lui in numero alcuna volta

di 50 e 60. Le vie erano addobbate di drappi, di frondi, di archi trion-

fali: folia slerminata accorrevadalle campagiie e dalle vicine ICITP, la

quale prostrandosi in atto della piu tenera e commovente divozione

riceveva la benedizione dell'Arciv. inviato. Spari di mortari, sahf di

iucili, colpi di cannone, ogni sortadi pia ed affettuosa dimostrazione

di gioia e di venerazione fu usata per onorare nel suo rappresentante
il Sommo Ponlefice Romano. Fra i molti fatti poi che si recano nella

relazione i quali provano quanto fosse 1'influenza cola del >un/io Pon-

lificio ci piace di recarne un solo accaduto in Caughnawaya villapgio di

selvaggiconvertiti. Da niolto tempo essi erano in disscnsionecol Par-

roco ottimo sacerdote che avea passati in mezzo a loro ben 31 anno

di vita apostolica. Gli sforzi falli da parecchi pei
% ricondurre la pace

erano stati inutili. Ma 1' apparir in quel villaggio del Nunzio Pontifl-

rio ottenne cio che da niun altro s' era potuto ottenere. Taceremo

dUe accoglienre e delle feste oripinali e veramente propric di solvag-

gi che furono fatte al Nunzio Solamente recheremo un brano delta

parlata con cui quei buoni selvapgi atlestarono il loro pentimento e

promisero 1'emendazione. Padre, (essi disscro), le lue parole ban
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u fallo pioloiul.i impiVNMonr nt-l n-.-ln. rimir: IKUI !' ilimriilH hrn--

111,11. |.i-n-!ii- In \irni il.il ui.m I'.i.lir .1 < in i|o|>|>iaino amore e ri-

I \nrii/a. Siam iiMjIulidi M-piiie tl HID iun>iuli<>; non diihitarne.

<
i ttai pn-diiaio I'anuire e ('unione col miio paslore e I'avremo.

w Tupolraidareque*lagnil:i no\rllaal praii Padre die lutli veiM-riamo

a seblx'ii loniam : roiiM>lriai con -a I animo suo e noi saremo fe-

deli alia miia paiola. In ci i M lii.uni sul buon setitiero in nome
di colni die I'.uhvdi noi tulli, ed obhcdiamo. Nou dim< ntidiere-

> it n. mat ^iifvio lu-1 ui)rno e le tuo paixjle.

Taciamo delle \aiir -ulninita r-lii;iiM' die U rappresentante Pon-

tili( i<> I'n mviialo a Ian- in pareccbie rliioc e citta , delle abiure di

piotcslanti ricevule, degl' indii//.i dt-lle cilia e del cleri onorevollw^

mi pel Nuii/io e per 1' auguslo personaggio die I'inviavu, delle visile

ai cullegi, alU- case religiose, agli spedali, delle corse da lui fatle &
cilia del Canada. Se la pit-la e la gioia fu grande in lulu i

visiiali da I Nun/io, le diinuslraziuni di quesli afletli troppo si

somigliano. Diremo solo die quando rgli fermo di partirsi da Montreal

per recarsi a S. (iiadnto, quella cilia die lanlo aveva onoralo il rap-

presentante Pontificio voile ancora in quell' ullimo addio moslrare

quanlo fosse fallolica e devola al Santo Padre. Clero e popolo ne ac-

coinpagnaroiu) il Nun/io al battello. Suono di campane, colpi di can-

Moni. bandiere spiegale, tullo cio in^oinina cbe puo da una citla plau-
denle tarsi per onorare un uoino, lutlo fu adoperalo in tale occasio-

ne. Un ultima bi in-ili/ioiu' del .Nunzio a quel popolo slerminato fu U
fine del suo Iraltenersi in quella ultima cilia.

8. Giacinlo e cilia non distanle cbe un'ora di (^unniino sopra la strada

di in i o da quella di Montreal da cui e pero septirata pel liume S. Loren-

r.o die i-onvenne travel-sure in ballt-llo a vapore. Seguirono il iNuuzio

in quel breve viaggio molli di Montreal , fra i quali 1'egrcgio Vesco-

TO della cilia. Sopraggiunsero |>oi molli ancora da Quebec. Piii di 200

jiicti c quallro \t M u\i i-iano in S. Giacinlo per dare 1' ultimo addio

al Nunzio sul confine della ProvinciaOunadese. Anche in S. Giacuilo

solennila religiose, accoglienze nel collegio, indirizziecougralulazio**

!a nun c a tat ere I'indii i//.o It llu al Muiuio dal Muire di S. <.ia-

. into, il <{uale avt-iulo tin alloia prufessale inassime polilidie e reli-

gftotc non mollo sane, ne tt-cr, in quel bellissimo iodirizzo, solenne e

aacaggiosa rilratla/iuue. <.io\ane di grande mgegno e di non minor

iuilut n/.i e ricdiezza scel^f si bel niomento JK-I rediulegiaj-si nel

i. OIK- de s,i\ii. In ijuel pnnio il Nun/.io iu>ieme coi quallro Ve&covi

. allot nia\aiiii. Icvaiu luili ad un tempo le uiani al cielo < oiu-

|idiiiro;ic la Irina benedizione al popolo, alia t ilia ed a tulla la pro-

vtn. i i , udese. II Maire grido allora Ire voile \ iva al Soiniuo 1'on-

telitx i'io IX. altrellante al suo .Nunzio ed ail' epibi-opalo del Canad*.
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Cos'i terminarono in quelle lonlane regioni le fatiche del Nun/io

Ponlificio e le dimostrazioni d'onore Yesegli in isA circostan/a. Noi

compendiammo di molto la relazione ricevuta : ma il poco dettone

provera ai nostri leltori e la fede di quei popoli e 1'amore che hanno
al comun Padre del fedeli. Finiremo osservando che le dimostra/imii

cattoliche furono liele, Iranquille, festose. Le protestantiche invcce

furono sempre e cola ed altrove tumulluose
, spavenlose ai buoni,

violente
, piene di lerrore e di affanno. In quelle nale spontanca-

mente dalla presenza del Nun/.io Pontificio i protestanti si mesceano

ai cattolici quieti e tranquilli, plaudenti ancor essi se volevano: se

non volevano lasciati in pace nel loro silenzio. Le tranquille e quiete
feste americane al Nunzio Pa pale sono la riparazione piu bella che si

potesse dare alia religione caltolica ed alia dignlta pontificia oltrag-

giata poco prima in varii paesi con iscandali da piazza , con proces-
sion! insultanti alle persone ed ai rili, con pazzie da energumeni e con

tumulti sanguinosi. Chi ha occhi e buona fede potra dire d'ora in poi

da qual parte stia la vera tolleranza, non meno che il vero spirito

di fede e il vero vincolo di carita.

HI.

COSB SCIENTIFICHE.

1. Telai clettrici 2. Ventose di gomma elastica 3. Maccbina per cucirc

4. Orologio elettrico 5. Bitume laminate.

1. II sig. Bonelli Direttore generale dei telegrafi in Piemont pub-
blico in varii giornali la esposizione dei principii che lo diressero

nella sua ingegnosa inrenzione dei lelai elettrici. Noi pensiamo di far

cosa gradita facendola conoscere colle proprie parole dell'Autore.

Chiunque abbia qualche cogni/ione della tessitura, sa che la me-
desima consiste in un semplice intrecciamenlo di fili

;
che 1'apparenza

dei tessuti varia secondo 1'ordine nel quale questi fill si dispongono;
e che regolando convenevolmente tale ordine riproduconsi i disegni

i piu complicati che possa immaginare la fantasia dell'artista. Un si

maraviglioso effelto pel quale il tessitore eseguendo quasi marchi-

nalmente la stessa manovra come se si Irattasse della tela la piu

grossolana , vede nascere sotlo la sua mano le stoffe le piu ricche
5

tale effetto che ottenevasi allre voile col mezz6 di fanciulli che tira-,

vano delle corde, rannicchiati sotto al telaio
, grazie al genio di Jac-

quard in oggi si produce per il semplice movimento che lo stesso

lessitore da ad una calcola. Quest'invenzione pero ,
abbenche ammi-

rabile, non lascia di avere delle esigenze ed alcuni difetti ai
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garebbe grandisslnia imimiu ilpou-i-i -..iii.mr An/ilulto ad ogii

passaggio di tin lilo ili uaiua , IK-CO i re mi carlone Irafurato da buchi

~u in ordine corrUpondente ! disegno. Se si rillelle die per
alruui ili-runi * IK i ,il< line -inii'r orroi i ono persiuo 40 mila carloiti,

e ln- d oid'mario ne occorrono dai 12UUai 1 JUG per un disegno a co-

in uioliu complicate, saru facile immaginarsi di quale spesa c

di ({ualw nnlxua//o essi debbono essere, massime se si Uene calcolo

tlif miuliuia di l.ilibi i< lit- rainbiano persino quallro voile all' anno i

carloni ai loro telai, e che quesli costano in media lire 15 al cento.

Se q't.il principale incunvenienle dei telai alia Jacquard puo con-

Milt I.IIM ((uesta enorme sua spesa, ve ne sono allri secondarii che

cio non ostanle haiiuo una certa imporlanza. Anzilullo il susurro

che fa il ballente del telaio che deve dare un colpo d' una certa for-

/a per rcspingere le bacchetle in ferro
,
lo rende assai incomodo al

vicinalo c non permette di slabilirlo ovunque vogliasi, facendolo in-

vece confinare nei quarlieri i pin lontani della cilia. I colpi poi dei

ballenli tiniscono per danneggiare non solo i lelai slessi, ma eziandio,

pel conlinuo scuolimenlo che vi cagionano ,
i caseggiati dove si tro-

vano. Viene in seguiio 1'inconvenienle delle molle le quali assai fa-

cilmenle o si rompono, o cedono in modo da non avere piu sufii-

cienle forza per respingere le bacchelle di ferro.

Tulli quesli inconvenienli spariscono invece coir introduzione del-

reletlricila, la cui azione e cos\ polente, COM facile a prodursi ,
cosi

docile a lasciarsi dirigere, s\ pronla ad agire od a cessareaffallo. Non
a\\i piii tnacchinismo complicalo, cessa il rumorc, non vi sono piii

molle e vengono soppressi affallo i carloni. La calcola del tessilore

innalza i licci come adesso si pralica , porla i loro capi a contalto

con allrellanli pezzi di ferro dolce avviluppali di fili di rame, che

una correnle elellrica magnelizza o smagnelizza a volonla, ed ecco

aU-uni licri i eslar sospesi , gli allri discendere , secondo che'dirigesi

la correnle ora negli uni ora negli allri. Cio rillelle sollanto il le-

laio, il quale riesce di una semplicila sorprendente ,
e non occupa

che il poslo di un lelaio da lela comune.

Anche per dirigere I'elellricila non occorrono meccanismi, Iradu-

/ioni o lellura di dise^ni. Una serie di punte disposle su di una
slessa liuca come i denli di un pelline, ciascuna delle quali comuni-

ca con una calamila, poggia sul disegno, il quale deve scorrervi sollo.

Queslo disegno, fallo con una vernice sopra un cilindro
,
o sopra

una laslra di melallo in comunicazione con un polo della pila , fara

M che la correnle passera sollanto laddove il melallo non sara co-

perlo dalla ten TUT , < coslringera i licri rorhspondenli a rimanere

sollevali
, riproducendo con cio il disegno quale usri dalla mano

dell'arlista e con insuperabile csallezza.
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A vece deile spese pel disrgno quadivtlatn , pella sua lettura
, ptfc

carloni, loro traforatura ed unione
,
nun vi saranno che quelle del

disegno e della manulenzione delle pile; e 1'esperienza del lelegrafl

ha gia fatlo conoscere quanlo minima sia quest' ultima. Me viene di

conseguenza che pel disegni complicali si risparmieranno circa i 3/4

dell'alluale costo, e per quelli comunipin della meta, avendosi inol-

tre il vanlaggio che con qualche colpo di pennello si potranno va-

riare o correggere i disegni, qnando I' eflJetto sulla slofia non corri-

spondesse all'aspeUaliva, cio che difficilmente si puo esegunv
1'atluale sistema.

E taceudo dei nuovi generi di le&silure che si potranno intrapren-

dere merce la soppressione dei carloni, come tappezzei ie istoriate

simili, non rimuue ad accennare che la facililacolla quale si potran-
no d'ora in poi variaie i disegni con liev'spesa.

Non si losto saranno assicurali i varii brevetli chiesli in Kuropa
ed in America, verra in apposito locale in Torino esposlo tin telaio

mou lalo sul nuovo sislema
,

il quale lavorera accanto ad uno alia

Jacquard, producendo la slessa tessitura c lostesso disegno. 11 pub-
blico che vi sara liberamente ammesso, potra dal confronto giudica*

re da per se slesso di quale e quanta importanza sia; 1' applicaziooo
dell elellricila alle lessilure.

Guidalo da quesli principii uno dei piu ingegnosi fabbricanli di Pa-

rigi si mise lanloslo all' opera anch' esso per coslruire un lelaio elet-

Ihco della medesima indole, che quello del sig. Bonelli. Al dire dei

giornali franoesi in poco lempo egli renne a capo del suo disegno, e

costrui un teluio meraviglioso per gii eflblti che produce non meno
che per la singolarita del meccanismo. Tullavia, soggiungono, il fab-

bricanle francese non prelende Irarne protitlo alcuno per se, e lascia

all' inventore sardo il beneficio della priorila di lale invenzione.

2. Fra le molle applicazioni che si fanno ogni di delle proprieta
della gomma elaslica, una delle piu sempiici e a un tempo delle piu
comode si e quella delJe coppelUi del sig. Blalin. Qtieste consislono

in un emisferio di gomma elaslica, che col la pressione della mano si

priva quasi inleramente d'aria, e poscia applicala sulla pelle in forza

dell'elaslicila delle sue pareti si allai ga di bel nuovo, e produce al di

dentro un vuoto baslevole a sollervare la pelle. Queslo piccolo appa-
ralo si vanlaggia sopra tutii gli usali fin qui, non esseudo ne costoso^

ne fragile, ne facile ad allerarsi, ne difficile a trallare, e potendo cut*-

scuno upplicarselo da se medesimo e graduarne 1'azione a suo talcnto.

3. In Inghillerra comincia a diffondersi 1'uso di una macchina da

cucire, d invenzione americana, per mc/yn della quale si possono cur

cire con celerila meravigliosa lulle le jvu U di un abilo, s\ di panno co-

me di Ida. irannc i botloni e le asole. Questa macchina e foruita di duo
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aghi.ai quali da due roccUielti \ienc Mmminislralo U tilo : 1'uno det

i iniiMM- \ci lic.ihm nlr c I alli<> .i i//<.nlalmeiilc nelle m.i-

glie u M.illr ti 1:1. ill- d.il hi., di-ll.i |>i
in.. i in 1:111-1 da ..It. un c HIM spe-

t H di |>ti
iiln .1 caU-neJU. I/ appaiali. c di lurin.i culiica <li nun piij che

Irenla cenlimelin di lalo, si muove coll.i mam. per me//.. <\\ un pic-

ci.li. volatile a maiiivella , ed eziaiidio eon un pedale se si vuoi rad-

doppiarc la cekrita. Per cm n r ion (juesla man Inn. i si dbegna col-

1'anaUla la lim-.i tlci pnnli MI! drappo. p<>i >' introduce iiella macchi*

na la pez/.i in iui'<lo -in- il pi im-ipin <li-lla cucilura sottoslia all apo
TCI tiralc: allora jiuiihuuio c<lla niano il tessulo, allinchc pli aghi se-

miani. le linee del ili-c-n... si ullerr<i una cucilura qualunque sia a

punli lunulii o sli elli in linc.i retla, cuna o fraslagliala. I .a maccliina

Mia a mano & cinqucceikto punti in un ininutu, ed ap^iunlovi il

molu d-l picde ne fa mille. Si r-alcola generalmenle ehe il iavoro di

una persona con queslo apparercbio er]uivalente a quello di vcnti

sarlori.

4. Ouanlunque nun |>ossianK>aiularci oollafigura, procureremo di

dare uita descri/iune la pin chiara che sia possibile deH'innepno>i>si-

mo oioloL'io elotliico iininauinaln da I sitr. Vciitc. Queslo orolopio

Otnaisle esseiuialmenle iu un pendolo, al quale il corso allernativo

dell clellrico re,sliluisce con un iinpulso quella velocila che andrebbe

perdcndu ad ogui uscillaziune per la resi<len/.a dell'aria e deU'allhlo.

S iinniauini un peudolo verlicale somigluiulissimo ad una croce lalina,

e saspeso aU'eslremila superiore S del braccio verlicale. Nella quiete

i) braccio AA' sara ori/v.onlale, e nel muoversi del pendolo s'inclinera

alzandosi in A, abtiassandosi in A' reciprocartiente. Verlicalmente

sopra S a JH>CA disLan/a e un perno iri//.<nlale M . iulurno a cui puo ui-

raic una \ciua u bilancieie BB'alquanlo pin lungo di AA" , formalo

uel suo rat/.o di sostanza isolanle edalle estroniita munilo di lamr di

dolce. Solto a queslr eslremila RB' e a fiiccnlissima dislan/a

due elellromagneli \cilicali . i cni (Hi al disollo vanno ad u-

nirsi al uiedesinio reolbro di una pita , al ili.M n-a vanno a passare

ciascuwo dalJa sua parle a poca dislan/a del punlo M Mil la verga BB'

P. poi ridbceudono iibenmienle e lerminano in due pallolloline O()'

al di iciuHisime ad AA'. L'allrn polo delta pila comunica col

punlo di sospensione S. 1'er quella (li^puvi/u)ii( se il pendolo si ri-

muove dalla verlicale v. g. a /mislij il bracrio oti//onlale A rilevan-

d(i -i indicia in conlalto colla pallollolina O. til il (iicuilo da

la partcxaia dnuso, la correnle venendo dalla pila all' elellro-

niagnele e da queslo per la pallollolina () e il braccio A al punlo S
,

e quindi i itninando alia pila. Allora relellromanelc >inistro allrar-

i.i in ha>so 1' eslreinita B del bilanciere, e quesla abbassandosi fara

die la pallollolina (> sospesa al mcdesimo brace io . 'a!>bassi pur cssa



480 CRONACA CONTEMPORANEA

ed accompagni il braccio A del pendolo die ridiscende, e col suo pe-

so gli dia un impulse equivalente alia perdita di celerita cagionata

dall'aria o dall'attrito. Le dislanze sono calcolate in modo che giunto

il pendolo alia situazione verticale cessi il contatto della pallottolina

A e con esso s' interrompa la corrente eletlrica: allora il pendolo

seguendo il molo oscillatorio meltera in contalto A' coll' O 1

e pro-
durrii a deslra i medesimi fenomeni prodotti a sinislra : i quali M

perpetueranno finche la pila continua a fornire una correnle di for-

za bastevole a produrre 1'inclinazione del hilanoierc. Ora una pila di

una sola coppia di zinco e rame con sale ammoniaco e di piccolo vo-

lume conserva per sei mesi un' intensity capare di muovero il mec-

canismo. Al bilanciere BB' e facile adattare un ingegno per segnarei

secondi
,
ecc. : anzi il sig. VoriU- gli fa pure sonare le ore. IA sem-

plicita di questo meccanismo, la regolarita perfetta dello scappamen-

to, e la facilita di fabbrk-arlo, conservarlo, ed aggiustarlo promettono
un felice successo a questa invenziope.

5. I bitumi per la loro inalterabilita ed impcrmeabilita si adope-
rano con vantaggio in lutte le circostanze in cui si voglia impedire
1' influenza distruggitrice dell'acqua o dell'umidita. A renderne 1'uso

piu agevole e piu universale i sigg. Aumeteyer pensarono di laminarli

e condurli allo stato di foglie sottili, pieghevoli e facili ad applicarsi a

freddo come le lastre di zinco e di piombo. Di questa maniera scorn -

paiono gl'inconvenienli inevitabili nella fusione dei bitumi sul luogo
della loro applicazione ,

e questi acquistano sotto il laminatoio una

densita, solidita e durevolezza assai maggiore. 11 bitume laminatopuo

surrogarsi con vantaggio alia paglia, alletegole, allelavagne, al

piombo, allo zinco ecc. nella covertura dei telti edei lerrazzi: poiche
si fonde ma non s'innamma, e piuttosto concorre a soffocare gl'incen-

dii che ad alimentarli
,
e incomparabilmente piu leggero delle stesse

lavagne ;
non conduce ne calore ne elettricita ; cosla assai meno per-

fino della paglia; s' incolla facilissimamente sulle pareti , per sottile

che sia non lascia passare o trasudare le acque; puo dipingersi a co-

lore e levinjarsi comeil marmo. Percio 1'uso del bitume laminatopuo
estendersi ai condotti d'acqua, ai bacini, ai bagni ,

ai lavatoi
,
a dis-

seccare i luoghi umidi e a formare sotterra dei magazzini per la con-

servazione dei grani e dei legumi.



BELLA RIVOLUZIONE
=*=

Ora c serapre.

MAZZUU.

La rivoluzione non c che la guerra contro

il Cristo r contro Cesare.

FERRARI.

La rivoluzione italiana o per meglio dire I'europea, di cui 1'ita-

liana non fu che una porzione, in pochi anni percorse tutte le fasi

e present n tutti gli aspetti. Klla si bandi ora a nome del sacerdozio,

ora a nome de' Principi , ora a name del popolo : dove fu munici-

pale, dove nazionaie : chi la voile monarch ia civile, e chi repub-

hliea:
gli uni acclamarono la federazione, gli altri Tunita: quando si

valsero delfadulazione, quando della violenza; a qiifsti piacque Fi-

IH M-risia e il t radimen to, a quelli Taudacia e la dichiarata nimista :

in breve si parve che la rivoluzione non si reggesse sopra alcuno

stabile principio , e fosse altrettanlo disordinata nel suo cammino

che nella scelta del termine al quale niirava. Nondimeno due cose

in mezzo a questa pugna di contrarii elementi restarono immutabili;

1' una apparleneote all' online dei mezzi, Taltra a quello dei fini.

yualunijne sia lo stromento , di oui i rivoltosi si vnlsero secondo

le occorrenze per toecare lo scopo, certo e che mostrarono sempre

e da JKT tutto un' ostinazione ed un" at t i vita che pare umanamente

Scrie 11, vol. rv. 31
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inesplicabile.
II congiurare e diventato per loro una seconda vita

5

non pensano ,
non parlano ,

non iicrivono
,
non respirano che la

rivolta
; sempre vinti e non mai domi

,
come 1'Anteo della favola,

dalle loro cadute ripigliano lena e vigorc. II motto della Giovine

Italia: ora e sempre, non fu una vana minaccia
,
fu una verita. I

tentalivi d' insurrezione rari da prima e separati dal corso di piu

anni vennero di mano in mano facendosi piu frequenti ,
ed ora si

pu6 ormai dire che entrano nel novero degli eventi giornalieri e

consueti. II 6 Febbraio vide 1' insurrezione di Milano; poco appresso

1' Impero era minacciato nel suo capo 5 pochi mesi dopo si sventava

una terribile cospirazione in Francia; in Agosto si preveniva quella

di Roma
;

il Piemonte che pure e terra ospitale dei congiurati per

due volte in Agosto ed in Ottobre dovette antivenirne gli sforzi-, in

questo Novembre numerosi arresti sperdevano di nuovo in Francia

il loro disegno. Questa titanica perseveranza nel male ci scusera

agli occhi dei nostri lettori se ritorniamo sovente a questo tema; e

si il facciamo perche in questa guerra tenebrosa e perpetua non vi

pu6 essere scampo se non con una vigilanza ed operosita uguale. E

di piu, non vorremmo che il fremifo di guerra onde risuonano lon-

tano il Danubio e TEllesponto richiamando a se Tattenzione dei no-

stri lettori li facesse piu del dovere neghittosi o dimentichi della

rovina che sta loro di continuo pendente sul capo.

L' altro punto, in che convennero sempre i caporioni della setta,

benche lo velassero agli occhi della moltitudine, si fu il termine ul-

timo a cui mira la rivoluzione. Nel campo dei libertini e dei demo-

cratici s' incontrano per avventura
,
nol neghiamo, molte persone

privatamente oneste, desiderose del bene della patria e forse anche

della religione. Eppure non temiamo di aflermare che le loro buone

intenzioni non impediranno le opere loro dal volgere ad esterminio

della religione, perche tale e lo scopo a cui mirano i motori supre-

mi, dei quali essi senza awedersene sono stromento. La rivoluzione

non e che la guerra contro il Cristo e conlro Cesare: disse il piu

sincero di tutti i settarii, e questa definizione in bocca sua vale piu

che un libro scritto a dimostrarla per vera. Confessiamo volentieri
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che pochissimi usano 1' ingenuita del Ferrari ; < !< arti sotlili
, con

cui si provano ad abbiodolare gl'incauti, fanno segno d'un linissinio

accorgiinento. Porgete orecchio a questi ipocrili , e saprete che

essi non avversano la Chiesa. Iddio li guardi : unzi ne sono teueris-

siini. K perche tali, vorrebl>ero vederla pura, linda, attillata
, rag-

iiianle di belta, sine ruga, sine macula, come la descrive S. Paolo,

sintt sponsam ornalam viro suo, come la dipinge 1'estatico san Gio-

vanni. Quindi lo zelo
, col quale riprendono gli abusi dei suoi mi-

nistri ( e lacciono sempre dei laici ). L' idea che si fanno della

perfezione evangelica da imporsi ai preti ed ai religiosi e cosi alta
,

che li vorrebbero totalmente sterminare da I la terra . la; 1 1 vivere in

cielo . e pascerli di contemplazione. I sacerdoti deir altare non si

mescolino colle cose profane, non abbiano che fare col civile
,
non

brighino potere , non accumulino ricchezze. E qui tesli del Van-

gelo a JM i\ an- che il potere temporale non si pu6 accordare col-

la missione spirituale, che la religione e tutta spirito e verita
,

ne si versa in opere esteriori , se non per beneu'care. 11 clero sia

povero ,
caritutivo

,
tollerante

,
ritorni a quei beati tempi degli

Apostoli e di Cristo che non avevano dove posare il capo ,
nc

doppia veste, ne oro, ne argento. Le virtu dei ministri del Santuario

piu che la sontuosita dei tempii, la pompa degli addobbi, la prezio-

sila degli arredi ,
siano al popolo argomento di verace religione; e

la purezza della morale ,
la santita dei costumi senza leggi coerci-

ii\c . seriza minacce
,

senza scomuniche innamoreranno di ski gli

animi dei credenti.

Che rispenderete a costoro? Se vi risentite alcun che, se dimo-

strate loro che non hanno sorlita la missione di riformatori , che il

giusto mezzo di servirsi delle cose di quaggiu ulenles hoc mundo

iniiiijtiniH <i>it non utitHinr tocca lissurlo alia Chiesa interprete del

Vangelo, e riguarda lu pratica cosi dei laici come degli ecclesiastic);

che col prelesto di ritornare la Chiesa a' suoi primordii essi mirano

a svigorirla, stremarla, spegnerla; se questo dite, ne andrete in voce

di calunninlori
,
di fanatici ,

di ambiziosi ,
di avari. E tali parrete

a molti . i quali in buona fede traviuti . credono alia verita di qud



184 1L VBHBO

\an(ali abusi e inossi da false zelo si stimano loro dovere il bantlire

la riforma contro i preti, i Vescovi e il Papa.

Altri-progrediscono d' un passo e, vista la ritrosia lrl clero a se-

condarli , pongono essi mano all' opera e ve lo traggono a forza :

IK
iidit>. dicono, se i pastori non fanno senno, tocca 'al popolo chia-

marli a dovere. Essere questo un diritto naturale di ogni societA ,

fondato su quello di conservazione, e confortato nella Chiesa dall'aii-

tico esempio di Paolo levatosi a corregger Pietro suo capo. Dove

sono due o tre congregati nel nome mio, ivi io sono in mezzo a lo-

ro
,

disse Cristo. Or quale non sara F autorita del popolo tutto as-

sembrato in nome di Dio, e rappresentato da' suoi eletti nelle diete

e nei Parlamenti? Di piu : la religione non deve ella amicarei

colla civilta, penetrarlaed esserne penetrata, immedesimarsi con essa

e far quasi una cosa sola, in modo che la terra al cielo perfettamente

consuoni? Ora la civilta progredisce, avanza, si rinnovella, ed il suo

corso rapido e fatale non e forza che F arresti
;
al contrario la reli-

gione per opera dei preti immobile
,

vecchia
, barbogia , nemica

della filosofia , tenace delle antiche forme, tende ogni giorno piu a

scindere F ammirabile connubio che Dio voile stabile ed eterno fra

lo Stato e la Chiesa
,
la scienza e la fede

,
il tempo e F eternita. In

tal caso donde pu6 muovere la riforma religiosa se non da quelli che

iniziarono la civile, cioe dagli scrittori e dai filosofl ispirati dal po-

polo e dalF idea? essi soli conoscono appieno i meravigliosi incre-

ment! della civilta, i progressi della scienza
,

le nuove basi del di-

ritlo pubblico e sociale , insomma tutto F addentellato a cui deve

rispondere il nuovo edifizio religioso per collegarlo perfettamente

col civile. Essi dunque sono i nuovi apostoli del nuovo Vangelo ,

destinato a rinnovar F aiitico
,

a ripurgarlo delle superfluita e del

rancidume , che per ingiuria dei tempi e per socordia del clero da

piu secoli ne deturpano la bellezza.

Andatt: a dire a costoro che essi vogliono scardinare tutto Fedifizio

religioso, sostituire la rugione privata alFautorita di Cristo vivente

nella Chiesa
,
abolire le antiche tradizioni sacrosante , travolgere

la morale, falsare il domma, annullare il cristianesimo. Ed essi \i
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ri-pmulrranno con mille prolrMi ili rispctto a Cristo, di amore alia

Chiesa: ch> n<>n oonfatdono gTntitati cogti uomini, neimputanu

alia reliui'iM' ! colpr del Sacerdozin. > Quindi <
%ssi questa vogliono

ricliiamaro a' suoi prinripii. e se il fanno cssi e non i legitlimi ret-

tori. la colpa e ili questi, che traliutianmo dagli altissimi insi

menti di Oislo , ai quali ove per opera dei rinnovatori modern!

ritornino e la religionc ne acquistera lustro ed i suoi ministri \--

nerazione.

Non fu o non e questo il linguaegio parlato e scritto dagli apo-

stoli del progresso ,
della rhiesa civile

,
del risorgimento e del rin-

novamento? non pretendono essi forse con dir questo e mett i ilo

ad Hfelto dimorar tuttavia cattolici arjli orchi dei semplici , piu

caltolici dei Vescovi che discaccinno . piu cattolici del Papa che coi

fatti e colle parole calpestano 1? Cosi viziando il linguaggio . per

mutare insensibilmente i concetti e le credenze , giungono ad un

punto, in cui il dissimulare sarehhe inutile -. per lo che gittata la ma

schera si dichiarano, ed il prestigio del loro nome, i dubbii suscitati

in mentc da tante sottili ed artiiiciose cavillazioni , la boria di non

esser parrggiati al volgo. la vergogna del ricredersi e confossarsi di

mente fiacca, volubile , leggera, ingannati da ciurmadori, fa i loro

addetti ostinati
, protervi ,

e li travolge all' ultimo termine dell'in-

credulita.

Se la lettera di Demofilo, se le invcttive sacrileghe contro Roma

ed il Pontificate a\ressero preceduta la comparsa del famoso Pri-

matn. quanti cbe lo salutarono come un libro ispirato dalla piu

pura filosofia, dal piu sincere cattolicismo, avrebbero rifugprito dnl-

I'appn-s^aiv le lahlira a
i|iiel fonte, da cui distillo loro nelle viscereil

veleno che a dolorosa morte li trasse. Ed ora dopo le reiterate con-

danne di Homa non trovercblu'si anclie fra il ceto ecclesinstico di

certe provincie italiane un cieco servilismo alle dottrine insegnate

1 >< I ..i curia di Roma proscrivcndo per interessv o per ira cio clu- dianzi

lodava, fa torto solo a si stessa e non loj-lif altrui il prcgio di buon catlolico

ne di f sicre avuto per tale da tulli i savi. Cosi, accennando a sc mcdesimo

\ I.IDIIIKTI ncl Prtamitiio dtll'uUima reptica ai mwniripa/i. 1851.
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da (jueir uomo col frivolo pretesto che la proscrizione de
1

libri non

fu quella dell'insegnaniento scientifico in quelli contenuto. Nel che

fanno ingiustizia non solo alia propria perspicacia, ma eziandio agli

oraooli del loro idolo, il quale protest6 cosi spesso che le sue dot-

trine politiche ,
filosofiche e religiose non erano che tre rampolli

inseparabili usciti da un medesimo tronco, o il logico esplicamento

di uno stesso principle.

Medesimamente se i predicatori delloStatuto avessero in sulle pri-

me accompagnate le loro pretensioni con quella delleleggi siccardia-

ne, del matrimonio o concuhinato civile, della scissione con Roma,

della lega col protestantesimo, della stampa lurida e scostumata-, oh

quanti personaggi gravi e religiosi che accelerarono 1' eflettuazione

dei nuovi ordini , ed ora ne acceltano le conseguenze palliandone

a se stessi la perversa natura ed attenuandone la gravezza ,
avreb-

bero quei medesimi ordini respinti inesorabilmente, e giurata guer-

ra perpetua ai loro sospetti caldeggiatori ! Ma 1'atmosfera si e fatta

intorno a loro gradatamente fosca, greve e fetente
,
e per lo respi-

rarvi continuato che vi fecero non si avveggono del buio che li ac-

cieca e del puzzo che li ammorba. Trista potenza delFerrore quan-

do e ammannito con arte e avvalorato dal prestigio della gloria e

dell'ingegno!

Che diremo poi di quel temerario che prima del 47 avesse ar-

dito fiatare contro gli asili d'infanzia
,
le scuole di metodo, i con-

gressi scientifici, le associazioni agrarie, e che so io? Egli avrebbe

incorso eziandio da molti buonila taccia di fanatico, di oscurantista,

di retrogrado, di codino e di tutto I'elegantissimo frasario dei pro-

gressisti. Eppure non era passato che un lustro, quando Giuseppe

Montanelli veniva nelle sue memorie a tessere la piu splendida di -

fesa della sopraffina oculatezza mostrata da coloro che di si fatte

istituzioni pronoslicavan gli abusi. In quei tempi di pressoche uni-

versale acciecamento 1' esser dotato di acuto sguardo ,
e penetrare

a fondo gli uomini e le cose era un delitto in Italia.

Ne si creda, come ragionano alcani
,
che i danni recati alia reli-

gione in questi tempi di rivoltura siano cosa aocidentale e passeg-
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gera. un aggiunto inevitabile nelle grand! riforme dove per toccare

il segno I'urto del parliti spinge in sulle prime a travalicarlo. Una

simile risposta nel caso presente non ha pure I' ombra di verita ; e

noi vorremmo persuaderlo a coloro clie non rifinano dal sospirare

la cosi delta terza riscossa. A dimostrare questo assunto ci varremo

deU'autorita dei capi del moto italiano, e faremo vedere che la ro-

\ ina delta religione catlolica 6 il termine a cui drizzano la mira,

e rl it- t ul tr quelle proteste di afletto, di venerazione, di sudditanza

alia Chiesa di Cristo non sono che un
1

ipocrisia fmissima di cui a

quest'ora chi ha tior di senno non pu6 piu rimaner vittima senza

volerlo. Fra molti scegliamone quattro discord! fra loro in filosofia,

in politica speculativa e pratica, e nondimeno concordi in questo

punlo di togliere all' It, ilia la purezza dell'antica sua fede.

Dapprima fermiamoci qualche istante sul Filosofo subalpino che

tanta parte ebbe negli ultimi rivolgimenti. Se lamortenon gli aves-

se troncato repentinamcnte il filo de' suoi disegni , avremmo forse

veduto spiegarsi in tutta la sua ampiezza la tela della riforma reli-

giosa che egli meditava, e che m-' suoi postumi scritti Iasci6 non

ben sappiamo se delineata o compiuta. Ma qualunque ella si fosse,

certamente non era conforme ai canoni della Chiesa di Cristo. \ 1>

bastanza lo dimostr6 ne' precedenti suoi scritti . quando disse che

preparavasi all Italia tin rinnoramento religioso .... /" / opera

dell' ingegno ilaliano ispirato dalf evangelic e dal popolo '. Ep-

pure non ignorava il valente teologo che la religione cattolica come

non e opera dell' ingegno ne italiano ne umano, ne fu ispirata

dal popolo, cosi non puo riformarsi o rinnovarsi da quell! ;
essendo

die il principio che deve riformare partecipa della natura di quello

che crea. La Chiesa e opera di Cristo, che I' aflido principalmen-

te al suo Vicario perche coirautoritu infallibile della parola fosse

maestro dei popoli, interprete del Yangelo, e dei trascorsi dell'in-

gegno si italiano come straniero giudice supremo* e vindice. E no-

tate che il Vangelo onde movera questa nuova ispirazione non e

1 /tin. 11, 480.
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alcuno del quattro di Matteo, Murco, Luca e Giovanni, ma fE-

wmyelio primitive
*

,
cioe il protoevangelio pubblicato nell' Opi-

urone per opera di quell
1

intemerato uomo che tutti sanno essere

Angelo Bianchi altrimenti detto Aurelio Bianchi-Giovini dottore

ed evangel ista della chiesa civile. Poiche // nuovo Vangelo arm ,

suoi apostoli, i suoi ninriiri. i suoi tempi, i suoi sacrifizi, non meno

dfll anlico -: ed oltre alia beatitudine di questa vita, alia quale mira

principalmente, promette ai suoi cultori un beatissimo avvenire. II

quale tutto altrimenti da quello di Cristo promesso ai poveri, agii

umili, ai perseguitati, saradovuto ai beati di questo mondo. Con-

ciossiache conforme al dommadel rinnovamento, la felicitd present*?

e civile benchf sfuygevole dura nesuoi effetti infuturcmdosi nelf in-

finite come apparecchio palingenesiaco 3. Ecco in qual modo inten-

deva la riforma religiosa quell' ingegno superlative e pieno di se.

Ci6 tuttavolta non impedi alia cattolica universita di Torino di con-

sigliare ai giovani lo studio delle sue opere per formarsi la mente e

il cuore alia religione
* !

Piu esplicito e nella sua professione di fede Giuseppe Mazzini
,

1'autore principale delle nostre sciagure. Quest! preso ad imitare

Maometto, scrisse nella sua bandiera: Dio e Dio, e 1'umanita

e il suo profeta : formola che non ha altro difetto fuor quello

di non oflrire nessun vero significato. In fatti la sua credenza ha

per oggetto cose astratte e finzioni del suo distemperato cervello.

Crediflmo nel progresso come legge, scrive egli, nelFassocia-

zione come mezzo, nello sviluppo di tutte le facolta umane co-

me fine: nel popolo come solo e continuo interprete di questa

legge 5. per dir meglio egli ed i suoi non hanna credenza,

poiche la religione che professano non e ancora rivelata: Nous atten-

tions une rfa&alion humanitaire 6
, e con questa aspettativa possono

\ Lett, di DEMOF. alia giovine Italia. 2 Ibid.

3 JUnn. II, 478.

4 Vedi PEYRON dell' Istrusione secondaria in Piemonte pag. 51.

5 La santa alleanxa di popoli . 10.

6 Foi et Avenir pag. 40.
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per ora passarsi d' ogni religione. yuan to poi a cattolicismo eccu il

suo pensiero limpido e riciso. < II cnttolicismo morto, ma voi

.obe vegliute sulla sua tumba, ricordatevi die il cattolicismo non

^ se nun una setta, un' applicazione erronea , il maleriuliHin> <!!

H crisliaiicsimo. Le credenze calloliclie dovetlero sparire dinanzi ai

1'i.iuressi del sapere e sotto icolpi del ridicolo . . . II popolo

italiano (si
notino queste parole nelle quali sta il segreto dellu

rivoluzione <
% eliiamato a distruggere il caUolirisino in nonie del-

it la rivelazione continua '
. Questo parlare almeno ba il merito

di esser cliiaro.

lidiamo ora Giuseppe Montanelli state Ministro democratico di To-

scana e gran i'avoreggiatore dell' unita italiana e delia costituente.

L Italia non si point mai dire redenta, sinche non siu emancipa-

<i ta dalla clerocrazia : e per emanciparsi dalla clerocrazia ha biso-

gno esautorare il Papa d
1

ogni prerogativa politica, . . . rendere

patrimonio del povero la proprieta ecclesiastica, sanzionare 1* in-

u diflerenza civile dei voti e dell' apostasia religiosa. Solo per que-

sti provvedimenti possianio londare in Italia la liberta di coscien-

za 2. Kill isolam lo se()ariamoci pure in deisti, in panteisti, in atei,

in cristiani, in cattolici, in quante scuole vogliamo, ma per la ri-

voluzione domandiamo unicamente dove sono coloro che ammet-

tono la liberta di coscienza e eoloro che la negano 3. ,. in al-

Ire parole : La base dellu rivoluzione e la ricognizione legale e civile

della parita dell
1

ateismo, del panteismo ,
del deismo e della Chiesa

cattolica. Ma da elementi eo&i discordi, quale mostro di societa po-

tra parlorire la rivoluzione? Non paveiitate: poicbe un'era di n>-

vegliatnenlo religiose succedera certo all' era attuale, e 1' occiden-

te e T oriente si daranno la mano per compiere la ricostruzione

dell' unita di credenza, 1' uno colla tradizione della dottrina, I' al-

<( tro con quella dell' amore *
. E questa sara la nuova chiesa

1 Initiation rivolusionaria dei popoli, Aprile

2 G. MOMAMI 1 1 Introtluzione ad alcuni Appuntt ttorici. c. VI.

3 76. c. V. 4 Id. Ib.
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dell' avvenire ,
che liorira sotto T egida del socialismo. Imperocche

i liberali d' Italia, a parere di Giuseppe Montanelli
, devono essere

e nominarsi socialisti. Per la stessa ragione per cui ci dicemmo

filosofi nel secolo passato ,
liberali nella prima meta del secolo

presente, d' ora in poi ci dobbiamo chiamare socialisti
, perche il

socialismo e divenuto il verbo delta rivoluzione
, come la filosofia

e il liberalismo ai loro tempi lo furono. E le parole sono talvolta

di gran momento
,
e non possiamo prenderle o rigettarle a ca-

priccio ; quando soprattutto diventarono segnali di riconoscimen-

to
,
fa mestieri adottarle per evitare

,
se non altro

,
la confusione

dei campi, ne giova proporsi di prendere le cose senza la parola,

perche la parola di per se sola allora e divenuta una cosa *
.

Dal che si deve conchiudere, che 1'intimo pensiero dei liberali fu

gia per lo innanzi posto nel socialismo, benche per motivo di pru-

denza non ne avessero ancora accettato il nome : ma ora che questa

voce e segno di riconoscimento
,
ed e fatta comune ad una vasta

cospirazione che invade tutta 1'Europa ,
non si dee rigettare , poi-

che il rigettarla sarebbe o un tacito rinnegare la cosa
,
o almeno

privarsi dell' aiuto che porge la terribilita di quel nome e la po-

tenza di quelli che lo assunsero.

II Mazzini a Roma
,

il Montanelli a Firenze
,

il Gioberti a Torino

girarono per qualche momento le sorti d'ltalia, e se la fortuna spi-

rava loro propizia ,
1' Italia comincerebbe ora a gustare i frutti del

socialismo, della pura democrazia, della religione umanitaria : con-

tuttocio non mancano uomini che vogliono dirsi cattolici ed in-

sieme affrettano coi voti
,
coi consigli ,

colla opera il rinnovamento

di quei tempi travagliosissimi e mettono in si folli utopie ,
in cosi

sacrileghi conati le speranze tutte e 1' avvenire della patria loro e

dei loro concittadini !

Se le parole di quei tre non bastano ad iscuoterli e disingannar-

li, pongano mente alle rivelazioni di Giuseppe Ferrari, il quale 1'an-

no scorso faceva dono all
1

Italia di due scritti che senza ambagi ,

1 G. MONTANELLI op. cit. c. X.
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velo, ron M i.>ntilir<> apparato. t> con cinica impudenza svol-

gono le teorir lil(^ofi< lu\ politicly n-liiriose diMinatp ' dare vita

o.rpo all* Italia repubblicana e alia IVderazione universale dei po-

poli. Non e possil>ile
il leggere quelle pagine sen/a il fremito <IH-

1' indignazione , e pensaro senza lagrime alia corruzione profonda

onde fanno argomento nello sciagurato che le detto, e nelle pro-

vincio ilalianc dove si stamparono e circolano liheramente. II Fer-

rari non fu mai di quelli che professano due dottrine , T una pub-

hlica ed apparentemente onesta, 1'altra secreta e pemiciosa, acco-

modandosi ai tempi per modificare gradatamente i dettati della

prima con quelli della seconda. Ma sciorinando fin da principio il

pen^iero della setta, con una temerita creduta dai confratelli peri-

colosa , n' ehhe da loro severe
,
benclio inulili riprensioni. Anzi in

questo medesimo tempo in cui i piu scaltri gittarono il manto del-

la ipocrisia, le stampe italiafTfc che mettono in luce le opere del Gio-

berti, del Mazzini, del Bianchi-Giovini, di Ausonio Franchi, di Fi-

lippo de Boni , e loro consodali
,
non osarono avventurarsi a darci

quelle di Giuseppe Ferrari che stampandovi in fronte con aperta

menzogna: Londra, invece di Torino o Capolago.

Nel priino volume intitolato: la federazione repubblicana, 1'A. e

parco di principii ,
e seguendo il vezzo dei suoi

, deplora Y infelice

riusoimento della seconda riscossa
, accagionandone quelli che da

Ini dissciitirono e tentennarono nella grande impresa. fi cosa pia-

cevolissima a vedere come tutti questi improvvidi politicanti si ro-

vesoiano il ranno sul capo. II Gioberti ci assicurava che gl' Italian!

non toccarono lo scopo perch& deviarono il moto della Penisola da

quella direzione ,
che egli aveva con tanta saviezza e potenza di

monte iniziata
;
e non aveva parole che bastassero a sfolgorare il

Mazzini e il Pinelli
,

i democratic! e i municipal!. II Mazzini
,

il Bat-

taz/i, il Dabormida vuotavano il succo contro il Gioberti; il Monta-

nelli condanna il Mazzini e il Gioberti
, gli alleati dei Be e i favo-

reggiatori delle Costituzioni. A sentirlo (e dice vero non meno degli

alt ri 1'idea del Primato fu un errore, Tidea cosmopolitica di Bomu
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svi6 la rivoluzione italiana: I' Italia non dovea fare da se ma aji

giarsi alia Francia, dalla quale tutto trasses ftiorche le forze per vi -

vere e felicitare. II Ferrari alia sua volta ha ragione contro di tutti:

la colpa dei rivoltosi fu di aver temporeggiato, di aver blandita la

religione, palpato il clero, adulato i Principi ed il Ponteflce, d'aver

camminato in un labirinto di contraddizioni. Non equivoci, aduu-

que ,
non incerte e confuse dottrine, semi-cattoliche, semi-eri-

stiane
, senii-pontificali. Adori ciascuno in casa propria i suoi

idoli
,

i suoi penati : la religione della rivoluzione e quelia che

divinizza 1* uomo, la sua ragione, i suoi diritti disconosciuti
,
in-

sultati dalla Chiesa 1.

Quindi il programma dell' organizzazione del partilo sociale e

presso di lui limpido e schiettissimo. K \ ."Guerra al Pontefice, guer-

ra alia Chiesa cattolica, apostolica, romana, regnante in Roma,

dominante per tutta 1' Italia 2. L' Europa ha intimalo a Roma

una guerra di religione ne potremo avanzare d'un passo senza ro-

vesciare la croce 3
. 2. Guerra al Re! II clero, per se stesso,

non ha forza, ed e nullo: egli e tutto col favore dei Principi e dei

Re. Chi lavora pei Re, lavora alia ristaurazione della Chiesa,

alia schiavitu dell' Italia *. 3. Creazione delle repuhhliche :

repubbliche di Lombardia, diVenezia, di Toscana, di Roma, di Na-

poli, di Piemonte, di Parma, di Modena. 4. Federazione delle

repubbliche, presiedutedaH'assemblea nazionnle o consesso sovra-

no dei deputati di ciascuna repubblica. Le funzioni di questo corpo

saranno determinate dallo scopo della federazione e dalla idea che

deve rappresentare. Quale sara la federazione repubblicana?

u Essa rappresenta la rivoluzione italiana : rappresenta adunque

V llaUa insorla contro V Europa cristiana
,
contro U si&tema della

cristianitd.

1 FERRARI La federazione repubblicana c. Xll. 2 Id. Ib. 3 Id. c. I.

4 Id. c. Xll. Altrove scrive: /I Cristo, Cetare, il 'Papa, I'Imperatore ecco le

quattio pietre sepolcrali della liberta italiana (c. II). La riro/wzfotie non e che

la gverra contro il Criito e oontro Cetare (c. IV).
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Spiegati rosi diluridamcnh' i mr/y.i Ic operazioni , region vo-

leva che nun M n-lasse lo scopo rsimim c il termine in cni ripose-

ra 1' Italia ivdrntii. / .
-n i-ligione t la legge agraria : ecrn I' ultimo

l<rtmn del proyret$o. Per irreliynmi' intcndo lu progressive pro-

c pajraxioiie delln scicnza che si sostituisca alle favole del culto ed

<( alle contradizioni fatali delta metafisica .... Santa irreligione !

u iVrche niai non posso io evooare il genio di Campanella! vedrei

a nell' avvenire a Roma la chiesa della scienza, la magistraturn del-

. la morale: vedrei in luogo delle magiche ceremonie dei proti li

esperimenti dei fisici e dei moralisti
,
le iniziazioni del genio . un

papato umano cercante i $uoi oracoli nella vocazione di lutti gli wo-

rntni ispirali .... vedrei tutti li uomini formare un solo corpo,

non cristiano . non musulmano , non hudista, ma umano esclusi-

\ an ifii tc e convocante in Roma gli Stati generali delFumanita.

I NT legge cujraria intendo il progressive inrremento del dritto di

u necessita , rhe reolama contro i diritli del ricco per la fame del

povero . . . Questo diritto correlative all'irreligione rhiede 1'asso-

Into della giustizia, Teguagliansa: rioe il pnreggio di tutti i cit-

tadini nei godimenti e nelle sostanze.

I noslri lettori rai'capncceranno per awentura a queste bestem-

mie pronunziate con si orribile oil racotan/a. e vorranno forse cre-

dere che queste sieno delirii d' un menteccato
,
o voti frenetici di

qualche singolar dis[)erato invaso dallo spirilo di nequizia. Cosi fos-

se! Ma e troppo chiaro per noi, che i disegni espressi in quelle pa-

role, non sono i disegni d' un uom solo, ma di una sett a. ma dei piu

fra coloro che cogli scritti e colla voce attendono a promuovere la

terza riscossa. II Ferrari nonavanzagli nltri che nella confessione piu

franca, ndla persuasione piu ferma, e forse anche nel senso pin chia-

ro e piu distinto dell av venire. Infatti per tacere del Mazzini, sopra

il quale non pu6 esistere il menomo dubbio, chi non vede in quelle

idee le idee stesse dell'autore del Rinnovamento? La nuova Roma il

papato civile, la publtlica disciplina soslituita nlln religione infiacchita

e spenta, le forme repubblicane^apropfiV/amodi/ica/a gradatamentt
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per rendtrnt la dislribnzionc ronforme al bisogno del magyior nu-

mero '

,
sono tutte cose nolle quali quest! due uomini armonizzano

perfettamente. Se non che coprendole il secondo quasi d' un sottil

velo
5
vestendole talora d

1

un' ombra di dubitazione
; presentandole

come una probabilita, come un fiero caso ma inevitabile
;
arrovel-

landosi contro coloro, che colle loro improntitudini hanno messa la

rivoluzione a si duro partito ,
cela il suo mal animo ai semplici e

non fa correr nelle vene quel brivido che e sicura difesa contro la

bestemmia recisa ed impudente.

Vuolsi poi vedere come il Ferrari in altre note ci riveli quel me-

desimo che confessava qui sopra il Montanelli? Secondo quest' ulti-

mo i socialisti del tempo presente non sono altro che i liberali degli

anni scorsi
,
ed i fHosofi del secolo passato : una medesima genia

che per mutar di tempi non cangia altro che il nome. Ora tutti

sanno quale fosse 1'enipia bestemmia che Voltaire aveva dato a'suoi

consorti per motto di riconoscimento. Ebbene questo medesimo e

il grido del socialismo o liberalismo italiano, il giuro infernale della

setta. Udiamolo dal Ferrari . Italian! ! se siete uomini
,
in nome

K dei repubblicani traditi e sacriGcati in ogni parte deir Italia del

risorgimento . . . non dimenticate un sol momento che il vostro

capitale nemico e il papa, che il papa e il nemico eterno del ge-

nere umano : Ecrasoris I' infdme 2.

L'ltalia non e ancora redenta e la nuova rivelazione non e ancora

compiuta, tuttavia ella ha gia un culto, un tempio , giorni solenni,

sagriflzii ,
e con terribili espiazioni consola le anime dei trapassati.

Rechiamone due documenti. L'anno scorso ricorrendo la memoria

della sconfitta di Curtatone ,
i fratelli di Toscana avendo avuto di-

vieto dal Governo di rinnovare nei sacri tempii il lutto di quel di,

se ne consolarono colla seguente iscrizione secretamente propagata

per riaccendere gli animi alia terza riscossa, che giuravano non do-

ver esser tarda.

1 Veggasi soprattutto il Rinnovamtnto al cap. della nuora Roma.

2 FERRARI op. cit. pag. 19.



DELLA RIVOLIZIONE

.\iniiif

dei suoi figli che mon'rono per V Italia ,

i7 popolo toscano ,

quarto di anniversario della batlaglia di Curtatone ,

escluso .

regnando la forza, plaudendo i Sacerdoti,

dai templi crisliani,

nel cospetto di Dio, neUa maynificenza del? universo ,

solo tempio degno di lui e della unmniin .

canta

T inno dei martiri della nuova fede .

non tarda vendetta

giura.

Se T universo e il solo tempio degno di Dio secondo la nuova fede,

pen-In- lamenlarsi dell'esclusione dai templi cristiani? Se Tinno dei

morti dev' essere un inno di vendetta e di saiigue ,
come potevano

cantarlo i sacerdoti cristiani avvezzi ad immolare !' Ostia incruenta

e pregare alia terra pace e propiziazione?

II medesimo voto ripetevasi quest' anno il di sacro ai defunti col-

la voce dell' Italia e Popolo per aflrettare se fia possibile il giorno

del riscatlo. Eccone le ultime parole : II paradiso dei nostri marti-

M ri, il paradiso dei Bandiera, di Anibssi, di Rossarol, Manara, Mo-

rosini, Mameli, Grioli, Tazzoli, Pezzotti, Sciesa, Ugo Bassi, M.i-

MII;I . di tutti quelli insomma che dall' insurrezione di Palermo lino

all
1

ultima fucilazione di Bologna caddero
;
e la liberta d' Italia.

Schiudiamone ad essi le porte , questi poveri grandi sieno una

volta consolati ed abbiano gloria e riposo la riconoscenza di

un popolo libero
,
ed un sepolcrcto a Roma. Triste conforto a

quelle anime, se Dio misericordioso non le prevenne in morte colla

grazia del pentimento e del perdono !
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Bastino le citazioni : che se ad alcuno I' autorita del eapisetta

non bastasse, questi volga uno sguardo alle provincie d' Europa,.

o dell' America Australe
,
dove la rivoluzione trionf6 e pose, anche

solo per breve tempo, tranquillo il nido
; vegga e dica : se all' om-

bra di quell' albero funesto la religione non corra a precipitosa

rovina. Per chi ha occhi in fronte le conseguenze ed i fatti non

parlano meno eloquentemente della teorica e dei principii.



LA

FESTA E IL GIORNO DI LAVORO
OVVEKO

UN PIZZICO DI DEMAGOGIA DI PIETRO THOUAR

DIALOGO
m-m

In sulle ventitre io stavami passeggiando e baloccando intorno

alle fondamenta del duomo di Firenze . e guardava con infinito

piacere ora la cupola portentosa del Brunellesco
,

ora V ammirabil

torre di Giotto
,

e dicea meco stesso Vedi un po' se cotesti uo-

11 ii ni antichi avean testa e cuore da ^randi cose ! Io credo a cento

per dieci, ch'egli non v' avrebbe a'di nostri re o imperatore, che si

vastissimo tempio e si meravigliosa torre potesse far edificare di suo,

ne arcbitetto che la sapesse concepire. Que' buon tempi della fede e

del vero amor cittadino sapean per onore di Dio e gloria della patria

rizzare coteste auguste moli, cbe 1'eresia ruin6, dirocc6 e distrusse

in Ingbilterra, in Scozia, in Germania, e la moderna empieta can-

gia e tramuta in teatri
,
o vi fa murare vicino qualcbe tempiuzzo

valdese
,
o calvinista ; come avvien ora a gran vergogna d' Italia in

piu d
1

una nobile cilia, con tanto orrore e stomaco de'buoni.

Fatte da me a me costeste considerazioni , me n' entrai per la

mastra porta in quell' ainpia metropolitana : e venia su per la nave

di mezzo meravigliando le sveltissime volte . gli arditi piloni della

Sei'iell.vol.IV. 32
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cupola ,
e il bello sfogo delle cappelle die circondano Y ambone ,

ov' e 1' area di Santo Zanobi di si maestre bculture e di si vago e

gentil modello formata in sulla scuola fiorentina ne' tempi del suo

piu bello splendore. E voltomi da poi verso la cappella della Ma-

donna, la quale, rubata poco tempo e dall'empieta, venae dalla pieta

crisliana piu riccamente adorna . parvenu udire Ira il buio d' uua

delle propinque cappelle un cotale bisbigliamento, die mi parea di

persone che si rampognassero a vieenda. lo che son curiosetto anzi

che no, fatto alquanljo di capolino, vidi una nobil matrona sedere

presso 1' altare al corno dell' Evangelio ,
e ritto innanzi starle un

artiere scamiciato e in soppanni alquanto polverosi e rattoppati, tc-

nendo in mano alcimi ordigni come se tornasse dall' opera allora.

Ai loro ragionamenti m' avvidi che la matrona era la F"esla, e

T altro era il Di da lavoro
,
e parlavan d' un Dialogo di Pietro

Thouar
;
ma erano per6 innanzi assai col discorso, ed io vi per-

detti di certo i migliori e piu calzanti argomenti ; poiche il rima-

nente del Dialogo e alquanto abborracciato
$
accenna le obbiezioni

,

e vi risponde riciso , lasciaudo addietro validissime prove. Ma si

>a : favellando cosi come da il fuoco della parola viva e razzente, si

sot tin l rude piu che non si dimostra
,

e parlaudo avviene cbe un

gesto, un cenno d' occhio, un crollo di capo, una picchiata in sulla

spalla vale per dieci sillogismi. Accenno codesto, acciocche non di-

casi che il tema e soltaiUa sflorato
,
ed e si grave che verrebbe un

libro in foglio a scandagUarne il i'undo. Ad ogni modo essi parlavan

fitto fit to in questa guisa.

l-'<'*iti. No . io non honinii punlo a mule
,
che il Thouar Del suo

libro di lettura ad K.SO delle scuole elenienlari italiane 1, mi t abbia

fatto dare quella stretla di mano a pegno di buona fratellaiizu : la

nostra querela non isla qui.

Giorno di lavoro. Volea pur dir io ! Eh capisco bene, che vossu-

strissima e di piu alia prosapia che non son io: ma tulluvia
,
cre-

detemi, aHempi nostri Q non ci vuol piu tanla muffa col popolo. c

i Kircaze 185&, pugina 10 e sq;uenli
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i signori dnvcriano calar I' ale < mm Utarsene wmpre in bilio* so-

jirai -!i|H
della plelx-.

II Thoiiar din- : <hc nlln fine i>i siamo tutli

figliuoli </<//<> ste**o Padre, r dntibintnn Inlli nsxerrare la *te$$a legge.

/'. II Thouar dirrlihe acconciamente se al mondo ditto fosse

d' una nntura medesimn; ma T' ha delle cose superiori alle altre; e

il Tin mar. die sorive pei giovinetti cristiani cattolici, non doteria

dir loro che la Festa * della stessa nntura del Dt da /atwo : poiche

i umano cd io divinn; tu sei terrestre ed io celeste
;
tu yieni dal

peccato di Adamo ed io dal seno stesso di Dio ;
tu lavori nel sudor

del tuo volto, ed io riposo neH'ossequio della cretura alDreatore.

So il Thouar avesseposto mente a queste naturali diftrenze che si

passano fra te e me , non avrebbe per fermo pipliato la cosa con

tanta lecperezza, e ingerito null'aninio de' giorin^tti cosi falsa idea

(k'lla niia sacra origme.

(i. di L. Oh egli facea cosi per celiare un porhetto, e mostrare

al secol nostro che le santocchierie non sono pid di moda.

f. Scherza co' fanti e lascia stare i santi , dice il vostro prover-

bio. II Thouar non solamente t' agguaglia alia dignita mia
,
ma ti

incite in l>occa certe cotai parole posi procaci e svergognate, ch'io

me ne richiamo a tutta la cattolica Italia : e giudichi ella nella sua

saviezza e pietA s' io possa comportare che dalla tua impronta boc-

ra io sostenga si liera contumelia.

G. di L. Oh che v' ho detto io intutto intuttodi si laklo e vergo-

gnoso?

/ Ti par egli poco Tesserti fatto mio tguale, e 1'avere agginto
che tu mi tieni eziandio per minore di te? Credi tu ch' io non at-

tendessi a quelle tue valentine . quando mi dicevi con tanta beiTa

Dammi dunque /a mono, da buon frateUo mi . . . flavo per dire

MINORK . ma wn ro^/o metttr /wort (juttta pretentionf ? Te ne ri-

sovviene?

/i. (ft /. I i i, oh v'dove 1'avea madonna Festa! Quando vi dissi

quclla oelin io >ra tin po'altclto d'un btwn Jrebbiano ch'avea bento

in horgognissanti a una colozioncella fatta coi tintori, ove si pran-

26 una znppa di miniipe di vitHIa .
> certe testicciuole di capretto

iu sulla graticola con pcpe e sale da berci sopra col buon pro.
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/'. Si . bello mio
,
tu se' bonaccio

;
e se i maligni non ti euastas-

sero il rapo, saresti della miglior pasta del mondo
, religiose, dab-

bene ,
mansueto e riverente : ma cotesti scredenti t' abbindolano T

soffiandoti nel cervello mille fallacie
;
e clie tu se' piii nobile , piu

grato, piu utile, piu necessario, e in tutto da piu delle Feste.

G. di L. Di certo, cosi ci sobillano a bottega tutto il di; e diconci

che le Feste son disutili al mondo, sfaccendate, superbiose, goffe e

bigotte quanto dir si possa; e che vale alia felicita umana assai piu

un giorno di lavoro, che mille processioni, e litanie e novene e sal-

mi e messe in canto gregoriano o in canto figurato. Anzi le botte-

ghe chiaman piu sacre e sante delle chiese, e noi artieri, fondachie-

ri, facchini
,
meccanici

,
carradori , navicellai piu venerandi de' sa-

cerdoti; e che cento frati in coro non valgono un sol fabbro all' an-

cudine
,
e cento monachine in soggolo una scarmigliata tessitrice

di bordato. Che volete? madre Festa reverenda, a ciascuno la volta

sua. Ne' tempi addietro oltre la domenica d' ogni otto di, eV eran

Feste a iosa. E S. Giovanni
,
e S. Martino

,
e i santi Apostoli, e le

sacre delle Cattedrali, e del santo Patrono delle citta colle ottave ,

i tridui, le novene, che in capo all' anno si scioperavano di grand!

opere.

F. Di' un po', operaio mio buono, chi credi tu che lavorasse di

vantaggio, o la gente ai tempi della fede viva con tutte le Feste loro,

o a'tempi nostri del progresso d'ogni arte?

G. di L. Non c' e dubbio, si lavora piu oggi giorno.

F. Jo negolti di netto
;
e te ne chiarisco ad evidenza. V eran di

molte feste
, gli e vero; ma v'eran altresi minori incentivi ai vizii e

ai sollazzi
,
che la squisita civilla presente gitta innanzi al popolo

per ogni piazza e per ogni crocicchio. I buoni cristiani d' una volta

erano piu sobrii, semplici, laboriosi, si alzavan la mattina col canto

de' galli e si coricavan la sera per tempo. Udian messa alia prim'al-

ba, e poi poneansi al lavoro assidui
, vigorosi e prestanti. Ora sono

infrolliti dai vizii, pesti dalle crapule, veglian tutta la nottein bisca,

e si risenton levato gia il sole. Invece d'ire a messa, la prima visila

e al caffe, ed ivi centellando e chiacchierando colla brigata perdono

assai pih della mezz' ora d' uria messa : gavazzan tulta la Festa , e
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pigliansi iictlo JUT giunta lutto il lunrdi s|n ;im In- il marled).

Or tin >t' allii hiiii la bugia, asserendoti che i buon cristiani

dci tempi addielro lavoravan piu die non fassi ojipidi'.'

'/ ><< /.. 1'are dn- vui didate pur In -ur: inn io sonostato piu vol-

te nlle Camere costituzionali ove i Depuluti straparlavano contro ie

Feste, dicrndo di'elle scioperano i popolidnl luvoro,che ritardano Ir

faccende, die interrompono Ie grandi manifatture, che ne patisce il

comnu-rdu: die i poveri artigiani Ie Feste non Luscano il pane per

se e per la faniiglia; che ora la vita delie nazioni sta nel movimento

concitato; die la civilta presente e a mille doppi faccendiera piu che

i goili tempi della pretaglia. In somma Ie feste agl' imbecilli
,

i di

d'opera al nerbo della nazione.

/ . Benissimo. i legislatori !' oggidi badano soltanto alia prospe-

rita iiiateriale : non sollevano piu 1' animo alia vita immortale ed

eterna che ci attende; lo spirito, di' e la parte piu nobile dell' uo-

1 1 m . dee servire alia came. Considera Ie loro legislazioni ,
e vedrai

die tendon tutte alia prosperita dell' uomo animate: I

1

uomo spiri-

tuale e un sogno per essi. E pur Tuomo, caro mio, non vive di so-

lo pane. Or ecco perche Ie feste sono per essi un perditempo . un

fuor d'opera, un rimasuglio de' tempi grossolani. Tultavia vuo' tu

vedere che cotesti ammodernati ti mentono per la gola? I poveri

artigiani adunque non buscano il pane il di delle Feste? E come av-

vien egli poi che i caritativi del secol nostro , mentre levano il po-

polo al grado di Dio , gli ruban poscia di bocca quel tozzo di pane

che il Dio vero die loro di potersi accaltare coll' opera delle lor

braccia?

G. di L. Come ruban di bocca! non v' intendo.

/ . t il rubano, e slrappanlo a forza coll'aver iscambiato Ie mac-

diine al lavoro delle inani. Oh non vedi tu che una sola macchina

fa ora per cinquauta e per cento telai a un tratto ? Prima di quelle

(Hardline, Ie tele, i paimi lani. Ie sete. i velluti, i broccati ed ogni

sorta di manifatture da tessere richiedean 1' opera di migliaia e mi-

gliaia d uinain' braccia ; ed ora con otto o died uomini
,
con una

(jiiin.lh
ni.i di iattorini, con pot-be doiiue i tessuli esconodi sotlo Ie

molle
,
Ie ruot- . i rut-vhelli bell e eompiuti. \edi T Inghilterra , la
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I'Yaucia e lu Germaiiia . e presto presto cziandio I' Italia . innondate

di mncchine, e i poveri operai a spasso, gridando pane ai ricchi. ui

Governi, ai Monarchi . e minarciando sedizioni , ammutinamenti ,

ribellioni e stragi.

G. di L. S' egli e poi per cotesto, voi dite bene, e risovvengomi

che piu volte trovandomi disoccupato econ un po' di fame passeg-

-;iar pe' lungarni . mi fu porto qualche manciatella di paoli accioc-

che io gridassi la Costituzione del quarantotto e la Costituente del

quarantanove.

F. Vedi se t' ho detto vero? lo non dico per6 con questo, che le

macchine coll'&ndar del tempo non debbano tornare utilissime, die

non mi dessero il nome di retrograda, come ogliono darmi sovente

per istrazio : ma ci6 ti fa toccar con mano , clie se paia loro una

cosa piu utile per 1' avvenire
, permettono senza darsi pensiero il

danno presente. Laddove negano che la Religione ,
la quale tende

alia futura vita, possa chiedere qualche sacrifizio all' uomo in que-

sta vita presente e passeggera , per comperarsi un' eternita beata.

Ma poidie il Thouar t'ha fatto, in quel suo Dialogo, si saputo, io ti

vo' crescere rargomento. Tu udisti alle Camere i Deputati sgolarsi

e arrocare per togliere le Feste al popol cristiano, a cagione ch'elle

impacciaiiQ il progresso delle nazioni. Di' un po' costa, qual era piu

grande, piu doviziosa, piu intraprendente , piu valorosa e piu con-

quistatrice, la Spagna all' ora dei molti di delle feste, od or che n' ha

meno? Allora ella scoverse il nuovo mondo, fondd gli Stati del Mes-

sico, della Plata, del Chili, della California, delle Filippine; di guisa

che sotto Carlo V e sotto quel bigottissimo Filippo II ell'era il pri-

mo regno del mondo. E ora? Perde ogni cosa
;
e pure ha meno fe-

ste, meno frati, meno chiese, ed essi arricchita degl' immensi tesori

della Chie>a. E il Portogallo? con tutte le sue Feste s' era fatto il

padrone di tutti i mari
,
come adesso I' Inghilterra, e navigava per

suoi gli o( earn da Lisbona al capo di Buona Speranza, e da quello

per occidente sino al Brasile, e per levante sino all'lndie, sino alia

Cina
,

an/.i sino all' estremo Giappone. Ed ora che ha meno fette ,

meno rliiese e meno frati
, quel povero Porlogallo e ridotto come

Dio vel dica.
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(, t li I. I li >i; iua voi non dite ehe ringhilterra, levate lef<

si o fatta In pin rioca e la piu grande delle nazioni.

/ Non credergia, buon figliuoln, < -In- I In^hilterraagprandisse

aniediisse |KT cotesto ; ma poidie lu la mi rinifinbrasti , indirntti

tin lorse Iddio, fra tante prevaricazioni di lei, la prospera appunto,

pcfebfesovra tulle lt> altre nazioni cristiane si e <|uella che maggior-

mente osserva la Festa : e il fa con tanta rigorosita di legge e di

usanza, che tione del soverchio e del farisaico. Laddove in non po-

( hi Stati cattolici la Festa omai non si riconosce, veggendosi lavo-

rare , comperare e vendere ne piii ne meno come i di ferial i . con

sommo scandalo degli ereiici
,
e con iniinito peccato dinanzi a hio

e all* sua Chies*.

'. <H /.. Itone: ma a che siete voi huona alia fin fine?

f . Secondo il Thouar, io non sarei huona a nulln
,
e percio ti fa

dire nel suo Dialogo che se in non ri fnssi alarorare , non mi

potrei godere in pantioll* tutto il mio tempo Cotesto e il santo

(oii-ftto in che il Thouar mi mette nell'animo degl' innocenti gio-

vinelli . (igurandomi scioperata ,
oziosa e colla pancia al sole come

uaa cicala; e fammi da te rimorchiare con quell' agro sarcasmo

Voi a darvi sernprt buon tempo ; io seinpre a durar falica. Di sorte

die , a udir lui , le feste sarebbero Io scioperio ,
il perditempo . la

nielensaggine, la sonnolenza de' popoli.

G. di L. Ell'e per converse la piu morbida cosa del mondo. Impe-

rocche il giorno festivo, dai campanari in fuora. die deono levarsi al-

1' alba per sonare leaventurie del di, tutti gli altri russano in sul huo-

110 insino a di nlto, (jnaudo gia ilsole s'c lavato il viso P pettinato i

raggi. Allora si risentono , sbadigliano , stiransi , croccan I' ossa ed

esoaa de coltroni un pie dopo 1'altroadugino adagino, che i marldli.

le seuhe. le tenaglie , le sgorbie, le calcole, gli aghi . le cisoie . e

quanto altro arnese invento iuai la necessita delle arti. non li ^,1-

lecila, non li sprona, non li pruvoca a ire a bottuga. Kgli v' ha dei

maestri, dc laHnn-ui < dei iimnoNuli (lie in iiitla la settimana noil

toccHii ac<|ua. DC |K>ttine. ne scopetla; ma la festa lavansi col sapoiu?,

si .In liiiiin I) M. -i v
u|ia;i()

e
rifMiliaoOBO, ch'euna grazia a

\rderli uscir di i-a^a per entrare alia taverna a niangiar la
trijijia.

la
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panzetta sotto le lasagne, gli arnioni sulla gratella, e i peducci sotto

1'aceto coll'indivia e colla cappuccina. Soltanto a dirtelo teste, io mi

sento schizzar di sotto la lingua e fra i denti 1'acquolina. Un po' di

messa alia cacciatora dall'evangelio in su; e poi a zonzo, a trovar il

compare, in sui trebbi, algioco de' hirilli. dellebocce. A pranzo, gia

si sa, prima le tagliatelle con un po
1

dj montone a casa colla moglie

e i Ggliuoli, e poscia all'arrosticciere cogli amici una buona merenda

di bragiuole al pepe ;
di costolette impanate $

di salcicciotti col bro-

detto, o di stufato col garofano, 1'aglio e il tocco da intingervi il pan

bianco. Bei e ribei
, cionca e ricionca

;
e' s' esce alia fine canterel-

lando, si passeggia un pochetto ,
si va innanzi a qualche chiesa ve-

dere uscir le galanti dai vesperi ;
se v' e la benedizione ,

si piega il

ginocchio li stando in piazza, un s"egno di croce in furia, e il santo

di e terminato : allora si va passar la serata in su qualche ridotto
,

si novella, si rimagna, si ribee e s' esce a mezza notte, incespican-

do, balenando, folgorando come si dipingono le saette. Giunti a ca-

sa, un po' di borbottii della moglie mentre la t'aiuta a spogliare, si

casca in letto, si gorgoglia, si ronfia, e buona notte.

F. Ala coteste son Feste da ciaccbi, e non da cristiani. La Festa

che vorrebbero procacciare ai popoli i vostri legislated j
la Festa,

non de' buoni cristiani
,
ma quella secondo il dialogo del signer

Thouar, in cui ti fa dire Voi a darvi sempre buon tempo Voi a

yodervi in panciolle tutto il vostro tempo. Ob si davvero davvero

che i giovinetti a questa scuola apparano a santificar la Festa !

G. di L. Perdonate; ma il Thouar vi mette in bocca quelle sante

parole Io son deslinala all' esercizio del down di religione, alia

pnghiera e al riposo.

F. Buono, in fede mia! Dopp aver aflbgato quelle poche e fredde

parole in tutte quelle baie che ti fa dire a te, qual nobile sentimen-

to vuo'tu che abbia il fanciulletto della Festa? Egli avvisa che sia

un bel giorno da trastullarsi
,
da azzimarsi, da spruzzarsi d

1

acque

odorose, contenute in belle bocceltine ove tu le stillavi, e d'ugnersi i

capelli cogli unguenli profumati, che tu manipolavi: e poi stare a

sollazzo e in panciolle da mane a sera: n'e vero?

G. di L. Ben ch'avea egli a dire adunque?
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/ Dnvra prima di tullo 11011 diiv (jiianto fa dirti; pux-ia ralcar

bene nell'animo e nel vrri:iiif intHlrtto dr'fanriulli die- la Festa 6

il ijinrno dfl Signorf; che Iddio creandoci a immagine e similitudim;

sua ci fere sottoposte tutte le cose che sono in terra, e dieccele

per adoperarle a necessita, ad ornamerito, e persino a sollazzo, ac-

ciocche noi usassimo di quelle a gloria sua e salute nostra. Vnllc

li<- soi giorni I'uomo travagliasse nel sudore della sua fronte, ori-

scrliossi il settimo a cagione che in quello adorassimo in guisa

piu speciale la sua divina Maesta, lodassimo la sua sapienza, esal-

tassimo la sua gloria, ringraziassimo la sua bonta, ricorressimo alle

sue misericordie
,
avessinio la piu filiale fiducia nell' infinito amor

suo, ringraziandolo del sommo benefizio della Redenzione, d'aver-

ci rirompro col suo sangue , e levati all'altezza de' suoi figliuoli e

coeredi della felieita de' cieli in Gesu Cristo.

(i. di L. Bone lesu! io posso irmi a riporre appetto a voi, e'dirol-

lo al signor Thouar in petto e in persona-, ma di grazia ,
se il

Thouar mi chiedesse dove trovasi poi tutta questa roba, ch'ho io a

dirgli ?

/'. Nella Sacra Scrittura. Tutti i cristiani sanno che Dio k> geloso

delle sue Feste, e che minaccia castighi fortissimi alle nazioni, che

non le osservano: pensa poi a quelle che le dispregiano, che le ri-

fiutano, che le cancellano, e che per giunta le bestemmiano nelle

Camere, e lascianle bestemmiare ai loro giornali d' inferno per le

stampe con tanto scandalo non solo de'cattolici, ma degli onesti e

savi protestanti. Dio disse ad Israello toquere filiis Israel. . .

(i. di I.. Per carita non mi parlate latino, ch'io non so di lettere,

e rischiereste di non essere inteso a piu d'un senatore.

/ Dirottelo in volgare, ma non colla Bibbia del Diodati.

(i. tli L. Oh perche? Non val ella quanto gli altri volgarizzamen-

ti? Io la vidi pur leggere a piu d'un cattolico.

/'. Si cattolico alia valdrse, edi (jue' della Huona novella *. Ma

;i di loro: i cattoli(i alia roniana quando voglion leggere la

bihliia in volgare si servono della versione dell' Arcivescovo Martini.

1 i.iornalo protcstante che si puhhlica a Tor:
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Ecco adunque quanto diceva Iddio a Mos6 Par/a at ftylinnli

</ Itraele, e di loro: quente sono h Ferie del SIGNORE, allf quali

darete il nome di SANTE Dunque tu ben vedi , che le feste

non sono della Camera legislativa ne 1' Alta ne la Bassa
, ma del

Signore Iddio
,

il quale continua Per sei yiorni lavorerete, e H

xetthno yiorno , perche e la requie del sabbato
,

><//</ ehiamalo San-

to: in queslo di non farete nestun lavoro: eyli til sabbato delSi-

ynore e poi soggiunge Quesle adunque sono le Ferie sante del

Signore, le quali voi dovele celeltrare a suoi tempi Lev. XXI II,

2, 3, 4). Echi non le osserva sara punito da Dio severamente; an-

zi minaceia nientemeno che difarlo perire e sperderlo dal mondo

peribit de populis suis, delebo depopulc uo (29, 30).

G. di L. Una bagattella da nulla ! E ootesti Costituzionali odierni

vorrebbon toglier le feste per far prosperare la nazione. Ob si che

1' ban proprio indovinata!

F. E bada , che son piene le Sante Scritture di coteste mi-

nacce del Signore; e pei suoi Profeti grida mille guai di peste,

di fame, di guerra, di ribellioni e di conquassi terribilissimi perl'in-

osservanza dei di festivi
,
e pel dispregio in che s' hanno dal po-

polo. E Iddio (notal bene, sai ?) ,
el' Iddio d' allora & lo Iddio no-

stro d'oggi, quel desso appunto cosi giusto come allora, cosi poten-

te come allora , cosi geloso come allora e molto piu assai. Fi-

gurati ! per offerire 1' Ostia del peccalo ,
dice il Signore Voi

chiamerete qtiesto di solennitsinio e sanlissimo
;
non farete in esso

nissun opera servile : questa sard legge eterna in tutli i luoghi do -

ve abitate, e per tutta la voslra posterita (ivi , 21). E qui trat-

tavasi dell' ombra; pensa poi che vorra essere della realtd ? Allora

uccideasi un capro per 1'espiazione dei peccati del popolo, ed ora noi

immoliamo nel santo sacrilizio lo stesso Ggliuolo eterno di Dio, che

sparse tutto il suo sangue per la redenzione de' peccati nostri ? Oh

va ora, e scherza colle Feste !

G. di L. lo son trasecolalo a udir cotai terribilita; ne mi so ren-

der capace come cotesti barbassori la si piglino cosi consolata ,
e

facciano a tanta fidanza colle feste, spegnendole, come fail sagrista-

no le candele. Eh io vi fo di berretta, signora Festa, e vi bacio la
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1MB0, e vi genulletto dinanzi, e vi cliirmjo miulinrnlr |irrdono

; parhl.i >M da compagnon* con N >mr mai il

Thouar m'lm i-pli posto in borra qudSa hrstrmmia, di'in </*

sia d /</< </</ r/ i/i frsta ch' r triorno ild Signim* ? Ovc s' avea egH

il rapt) quel povero Tliouar ?

/ Kli dablMMi uoino clu- tu se'l ! dictu sci utio /otico

artLiaiui. il qnali- ha piu forza ndli- l)ra(via cln- neiriiitcllctlo. ( K,-

li il capo il signor Tliouar? Kgli aveaselo <v tu non ^in-

gui a scernore co'tuoi occlii losclii. ^uella Iniona pasta del Monta-

iH'lli. die li"ij sa pern tjucl
clu- si <li"e in ccrti suoi fatti. pul>bli V>

giorni sono in un libro, c.b<' /'ir/ro Thtniar spicriold I' idea d*moflP-
t

/ten in ajfetluose cd eleganti Kcrilture niorali a portata di lutti 1.

Coteste pocbe parole porgonti la chiavetta da aprire il forzierino

de'suoi scureti. Apri, e vedrai die in questo dialoghelto e^ili da ai

giovinetti italiani uno spizzi^o di Ihinaffoyia. an/i di Comunismo.

Tu baratta i noini nostri del giorno di festa o del giorno di /at'oro,

poiici in quella vece un ricco nohilt e un arligiano, e fiati aj>erto il

forzierino dei secreti.

G. di L, Sono un po' grosso, madonna, e il senso lor m'e duro.

/'. Aprirottelo io. Se il Thouar non avesse avuto cotesto inten-

dimento. credi tu ch'egli m'avrebbe falto dire a te, mio buon fra-

tello, quelle altere parole Tirali in Id: puzzi di bottega ckt ap-

;>/.' Quando inai chi 6 tutto di Dio parla al prossime con tanto

fumo? Che pazza albagia sarebb'dla cotcsta? Non t'ha fatU3 forse

audit- te il Signorn Iddio ? Me fece all' orazione . ai sacrifizii . alle

opere del culto; te aJ lavoro delle mani. Ma dice san Paolo ovve-

ro preghiamo, ovvero mangiamo, dormiamo, o facciamo altro. Do-

mini sumus, siam del Signore Or io non credo che il Thouar vo-

lesse profanarmi a questaguiaa, e meltenni in tanto dispetto.del-

le plobi; ma ben intese a diservire i ricdii, e porli in abbominazione

dd |Ki|iolo: anzi a levare il popolo contro di loro, e met tore in ror-

p*alia poveragent una invidia serpentosa e un astio canino contro

quelli. die 1 1 Id in ha falto nasrere in maggior grado.

\ MDNTANCLLT, Mrnvrie luintalia dal iSii ai 18.W, pig. 20.
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G. di L. Oh guarda! io non ci aveva proprio azzeccato ; crede-

vo parlar tutto di buono col giorno di Festa.

F. Vuo* tu vedere, s' ell' e cosi, die cioe tu sei un artigiano, e io

un gentiluomo? II Thouar ti fa tinlore e ti metle in bocca. QUI^II-

macchie dlle mani le ho per arer dato il colore a quel bel fazzolello da

collo , che fa tanlo spicco sulla vostra personcina. Ti fa stiUatore
,

profumiere e vclraio, facendoti dire Se non stessi a bottega io, roi

nonpotreste avere le vostre care acque odorose, ne le belle boccettine

che le contengono , ne gli unguenti profumali pei vostri capelli.
-

Poscia fatti pistore, e tu soggiugni Che cosa dico io? Non avreste

nemmeno il pane che in lien rillo. Or tu vedi se codesti sono di-

scorsi da fare al di di Festa? qui e un artiere che parla col signore,

Io vedrebbero i ciechi.

G. di L. Oh ve
1

s' ell
1

e proprio bufla! ell'e cosi n& piu ne meno.

F. E nota
;
che se qui 1' artigiano e procace ,

il signore e super-

bo, e gli attizza la rabbia in cuore
, rispondendogli colla maggior

puzza del mondo E per questo ? che cosa presumeresti tu ? Forse

d' agguagllarti a me? ditenereil mio posto?setu lavori,io pago;

se tu vendi, io compro ; se tu mi servi, io ti do il salario. Obbedisci

adunque; rispettami; e vattene.

G. di L. Poffare il mondo ! Ma davvero ? Oh io ricevetti in pace

quel risciacquo ,
credendo che foste voi che parlasse ;

ma se un

ricco m' avesse rimbeccato con tanta boria, e che si ch'io son gru-

gno, sapete, da fargli ringozzar le parole.

F. Tu gnene dicesti per6 una
, per sola la quale il Thouar fece

tutto il Dialogo ,
e tu non te ne se' avveduto

, perocche non era

possibile, che il tuo buon senso mi rispondesse appunto la 1'amosa

sentenza di Prudhon, di Marr e degli altri Comunisti.

G. di L. E che rispos
1

io in fede vostra?

F. Rispondesti da empio ,
se proprio credevi parlar colla Festa

del Signore ,
e da demagogo ,

se credevi parlar con un ricco
; poi-

che dicesti Vorrei che anche voi rispettasle me, e non mi trattaste

con lanto sussiego, e qualche volta con cattira maniera. Alia fine

poi siamo tutli figliuoli dello stesso padre; e dobbiamo tutti osserva-

re la stessa legge. . . E invece par che siamo fatti d
1

altra pasta. Voi
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a darn sempre tnum tempo ; io stmpre a durar fatica. Bella vita

eke e la vostra! E non pago a tanto, gli did I'rendcte il mio giubbo-

ne , il mio yremlnule ed il mio berretto , e dalemi la rostra falda , la

vostra yianucttina e quel /undo slaio che tenetc in capo cioe i la-

voranti far da gentiluomini, e i gentiluomini da iavoranti
,

inver-

tendo 1'ordine della diviiui I'rovvidenza. Di guisa che il Thouar in

cosi brevi linee chiuse tutta la scienza del Comunismo che ora mi-

naccia 1' Europa. Cotesto e proprio, direbbe il Montanelli, vendere

la Demagogia a spizzichi come la polveredel Dower.

'/ . ili L. II Comunismo ! Dio me ne guard! , bella e santa Signo-

ra mia! No, no, io non voglioche mi s'appicchino queste sorbe;

i ricchi Dio gli ha messi al mondo perche facciano lavorare i po-

veretti. Se tutti fossimo ricchi, addio mondo : chi ci servirebbe?

chi ci nutrirebbe ? chi vestirebbeci? e farebbeci i palazzi , le case
,

le chiese, e quanto ci e necessario alia vita? La sarebbe pur bella

a vedere ! E poi e poi ;
voi diceste bene, che ognuno dee star ne'

suoi panni, viver da buon cristiano
, compire gli obblighi del suo

stato, e non aver paura delle Feste
; poiche a chi ben le osserva

Dio benedice . e non lascia mancare il pane : e a chi le profana mi -

naccia castighi eziandio in questa vita. Onde scusatemi
,
santa Si-

gnora, s'io fui si cicalone. Oh quel Thouar m'ha fatto dire di mol-

te goffe corbellerie, e (jue poveri giovanetti che leggeranle piglie-

ranno mala opinione de' fatti miei. Gli 6 brutto davvero cader sotto

certe penne. . . Bastu, vi bacio la mano, madonna Festa
,
e vi pie-

go il ginocchio ad umile riverenza.

Qui vidi il buon Giorno di lavoro irsene a capo chino
, ed io

m'uscii del Duomo compiangendo alia Toscana, ch'e innondata da

Unti anni di librettuociacci
, che tendono a guastarle la piu cara ,

gentile, e amabile gioventu d' Italia.



DELL' ONTOLOG1SMO
GIOBERTIANO

ART I COLO III.

CONFUTAZIONE
/

I.

Vanita dell'intuilo per Tacqitislo delle rerila continyenti.

Fino a tanto che un sistema si trattiene in concetti vaghi ed inde-

terminati, espressi con formole pompose, non pur naseonde 1' in-

trinseca sua debolezza
,
ma riveste aldrsi una cert' aria di sublime

che grandemente lusinga i meno accorti. Quella stessa specie di te-

nebre, che lo circondano, servono a darpli maggiori attrattive co~

municandogli in certa guisa un non so che di misterioso e divino.

Ma bene spesso se tu ti appressi a tastarlo, e col coltello delFanalisi

cerchi di penetrare nell' interno di quella macchina, te la vedrai di

subito sparire dinanzi agli occhi come vano fantasma ,
o cadere a

terra in fasci come opera malamente congegnata. Questo appunto,

chi ben considera, accade dell'ontologismo. Mentre esso si aflatica

solamente a ripeterci che ogni vero vuol esser diretlamente conlem-

plalo netta sua radice assohita ed eterna, che t7 primo psicologico

debb' esser lo stesso che i7 primo onlologico ,
che Dio 6 da noi pe-

rennemente percepito con intuizione immanente, e che ogni altra
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prnrodr da queHa per nmttsi obbiettiva; mentre a con-

Itrmazkme di -i tatti pronun/iaii ri reca le jmmagiiii di sole ohe

ttoMora, di eomkf in cut I idea rmwifc/iw, di cmiro in mi ct

oppun/mio i rof^t , di tfletcojnn che colT esile rrittallo raccoglie ta

tuee, v non so rlie ultro: la mente dell
1

uditore resta come sbalor-

dita e quasi quasi si sente tentata di uMidarsi in buon' oni a eodesti

voh erupedoclei ed oleatici. Ma come prinia, cessata quell' estasi e

quel suhilnno stupore, si fa a riposatainente medilar sopra la COM,

e non curando il prestigio di quei paroloni e di (juelle iigure cerca

^i .rendere con to a se; medesinia del sisteina per formarsene UQ' idea

chiara e distinta, s accorge cle tutto quell' apparato ma^nifico si

Nci<i-li- in luiiin. si roii\ri-U- in I ill I 'all m ila
ijiifl

r! ic imiuu/.i

appariva. Qie noi diciumo il vero puo essere argomenlo I'articolo

precedenie ^, nel qual mostrammo tjuauto ToDtologisnio raal cor-

mponde alle facolta dell'aninio umano
;
ma sara bene toglierne ora

on altro saggio per rispetto alia intuizione stessa dogli oggetti.

il fondamento e la basr dellOnlologisfno consiste in questo : ohe

noi immediatamente veggiamo Dio, e in forza di (juesta visione ab-

biam la conoscenza d'ogni altro vero. Presoindiamo per poco dalla

ialsita della prima parte di questa atlermazione -. insistiamo solo Mil-

la fc'conda. Sia pure , bencbe ncssuno sappia addarsene mai
,
cbe

tutti noi contempliamo direttamente Dio, e sio pure cbe contem-

I

ilia 1 1 HI codesto Dio creante Tuniverso. Abbiano gli ontologi la com-

piarenza di spioirarci come siHatUi intuizione vale a darci ragione

della conoscenza. Li preghiamo altresi che a colmo di gentilezza

tralascino per breve ora di ripeterci 1- spic^azioni cbe eesi soglion

dare in lin^na^Lio nnialm/ii-n. l<>
<jiiali

al piu saranno inteseda essi

soli, ma restano incomprensibili alia comune intelligenza degli uo-

mini : si contentino per poco di parlarci il linguaggio nostro
,
ossia

qwello dl senso comune ; giarclu
1 la vcritu , se e tale , dee poterei

Miifjare in ogni lingua. La riilessione , ci dicono
, pel mezzo della

parola, rilegge queU'atto intuitivo e rifa in certa guisa quel lavoto

chiarificando e dtstinguendo rin die in esso era oscuro e confuso.

1 ' Urn. II Hfrie, vol. IV, pt*. 3'.)K.
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Bene sta; questo gia lo sappiamo ,
e sappiamo di piu che rifa quel

lavoro a rovescio pigliando per primo termine quel che nell'intuito

era 1' ultimo. Ma ora non cerchiamo di ci6
,
e neppur cerchiamo di

quell'
ufficio della parola , giacche ne discorreremo in altro luogo.

Qui vogliamo intendere solamente come in quell' intuito si contie-

ne, quantunque in corifuso e senza distinzione, Oiini obbietto d'in-

tellettual conoscenza
; giacche la riflessione non dee poscia fare al-

tro se non rironoscere
, separare ,

e porre in ordine gli elementi in

esso contenuti.

Tutti gli obhietti della nostra cognizione possono ridursi a neces-

sarii e contingenti, in quanto o consistono in una verita generale,

assoluta, indipendente da qualunque ipotesi libera, o consistono in

un fatto concrete, relative, dipendente da una libera supposizione.

Alia prima classe appartengono le idee ed i principii razionali del-

1' ordine si speculative come pratico ,
e le essenze delle cose possi-

bili in quanto tali
5
alia seconda riduconsi le esistenze create, i loro

atti, e in generale tutto c?6 che e per guisa che, assolutamente par-

lando, potrebbe non essere. Cosi 1' idea di sostanza col giudizio a

che mena, di non abbisognar di subbietto a cui sia inerente, conter-

ra una verita necessaria
,
e verita necessaria sara del pari 1'essenza

di circolo la quale non pu6 essere altro da quel che e, cioe una linea

curva
, rientrante in se stessa e di cui tutti i punti distanno egual-

mente da un punto preso nel medesimo piano. Per contrario T esi-

stenza dell'uomo, il movimento degli astri
,

1' avvicendarsi delle

stagioni saranno altrettante verita contingenti.

Ora 1' uno e T altro genere di conoscenza dovrebbero contenersi

dalFintuito. Esaminiamo se cio possa in senso ragionevole soste-

nersi. L' intuito e la visione intellettuale di Dio creante il mondo.

Esso dunque abbraccia due termini: Dio che crea
,

il mondo che e

create. Veramente gli odierni ontologi sogliono annoverarne tre :

Dio, il mondo
,
la creazione; ma ognun vede che questo terzo e

posto fuor di proposito. Imperocche 1' intuito
, per confession de-

gli ontologi ,
non guarda se non un oggetto concrete

$
e la crea-

zione non e un funicello o un uncino
,
ma e un' azione

;
e perd

in quanto concreta non sussiste se non attivamente nella causa,
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iiMiU' iirll' rllrtln. l.aomlc i termini drli'.itln mtiiili\(> non

patoebbero esserc die due: Dio co' suoi atiiilmti c
'[uin.li colla

sna virlu <Tralrice in alto; il mondo colic sue n-lazioni e con

quella massiinami'iit,' di dipriidrii/a da Din. ('.in posto, egli e chia-

ro che il secondo di questi termini dovrebhe somministrarc i le ve-

rita contingent) , rd il primo le necessarie. Or a noi scinhra che

T una r incoerente , 1' altra parte e assurda nel sistema ontologico.

iVr lermo, la visione del mondo ci porgerebbe un' innumerevole

smr di verita contingenti : i rorpi esistono ,
son dotati di movi-

mento, stanno in questo o quell' ordine e va discorrendo. Benissi-

mo
;
ma acciocche la visione del mondo ci diventi maestra di que-

sti vcri , che bisogno c' fe ch' essa si faccia per 1' intuito ontologico?

Non basterebbe egli che si esercitasse per me/zo de' sens! ? 11 mon-

do percepito da noi mediante le facolta sensitive non ci darebbe

uno spettacolo capacedi farci uscire in quei giudizii? No, mi sem-

bra che ripiglino gli ontologi , questo non potrebbe mai avvenire
,

peroccbe questi obbietti sensibili in loro stessi son privi d' intelligi-

bilita, e quindi conviene che essa in loro si riverberi dalla visione del

sommo Intelligibile che e Dio. Potremmo rispondere che a render le

cose sensate degne d
1

intelletto, sia bastevole la luce intellettiva che

e in noi e che non e la visione di Dio
,
ma una imitazione del lume

divino. Ma sia nulla di ci6
, prendan pure come concesso che i sensi-

bili per intendersi abbian mestieri di quel riverbero che essi dicono.

Tuttavolta ci6 non importerebbe altra necessita se non di avere

perennemente la visione di Dio, acciocche air uopo, quando il mon-

do ci vien rappresentato da' sensi , su questa rappresentazione tra-

bocchi un rigagnolo di quella intelligibility e la renda cosi capace

d' essere intesa e giudicata dalla mente. Insomma basterebbe il

connubio o 1'innesto ,
che gia uno degli ontologi mentovato da noi

nell
1

articolo precedente stabiliva tra la visione dell' ente e i sensi,

per non mandare a spasso questi meschinelli ma assegnar loro qual-

che ullicio
, giacchfe li trovava nell' uomo. A noi parve , fe vero, un

po' comico questo trovato
^
ma prescindendo per ora da qualunque

imp -dimento intrinseco che possano avere i sensi per quelle nozze

Sriell,vol.lV. 33
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coll' idea dell' Ente-, diciamo che giacche gli ontologi pure alia tmu

vi ricorrooo per isfuggire altre difficolta
,
si fermino in esse, scuta

introdurre altri elementi che non servono ad altro se non a com-

plicare vie peggio la quistione. Si eontentino adunque di dire che

propriamente 1' intuito non e richiesto per altro che per wiln hio

e in esso le verita necessarie, die son come le leggi fondamen tali

della intellettual conoseenza : e che le verita contingent si appren-

<lon poscia dalla mente nostra sotto T influenza della luce, che dalla

visione di Dio si riverbera sopra gli obbietti sensibili. Cosi la visione

ideale resterebbe molto piu semplice ,
in quanto ridurrebbesi alia

sola intuizione.di Dio e delle sue eterne ragioni, nelle quali noi con-

templeremmo le verita necessarie.

II.

Inettitudine dell intuito a spiegare le verita necessarie.

Ma questo stesso non manca di assurdita , dove voglia spiegarsi

non in forma ontologica (
nel qual caso non si potrebbe dir nulla

,

perche. nulla si capirebbe), ma in maniera ordinaria e quindi atta ad

essere intesa. Imperocehe, ci dieano per vita loro : in che modo noi

intuendo Dio vi vedremmo le verita necessarie e le essenze possi-

bili delle cose? Due, noi crediamo, potrebbero essere le plausibili

risposte. L' una e che essendb Dio il primo e sommo esemplare ,
di

cui ogni altro essere non e che una finita e ianguida imitazione ,

noi intuendo Dio siam condotti a formarri i concetti di moke essen-

ce e di molti veri
,
come uno studioso della pittura mirando parte

per parte il famoso giudizio del Bonarroti, da ciasouna di esse trar-

rebbe bt^llezze da imitare. L
1

aHra e che contenendosi ogni vero ncl

divino intelletto, noi vedendo Dio ne vediamo ahresi V inteMetto e

quindi i veri che vi son contenuti. Or hene amhedue queste rispo-

ste niente provano a favore dell' ontologismo.

E quanto alia prima, essa non ci porge I'ohbintto attoale ed

esplirito dolla nostra conoseenza intorno alle verita necessnrie ed ai

posihili . ma ce ne porge il semplice fondamento o principio. Noi

mirando Dio non mireremmo certamente
,
a cagion d' esempio ,

i\



esser maygivr dtll<i jmiit . perdu- in lm H<,M , i , i , tutu, n.

parle. .N.in miivimimo neppnre la nalura del tiian^olo o del ijua-

dMk), perdu- hiu lion li.i liLin i II inedesimo va dicrndo di allre

quiddita e ra^ioni di cose universal! ed ..sti.it tr. Codefttl concetti

die in tal caso formal si dulla virtu nostra intellriti\a
,

e iMo intuilo HUM vanvlilie ad altro M noli ud averd corrohorata. per

.iiv. (ollaMia visione la nohtra t<n/.u d'iiitciidrrc daloci un

fonduiiKMtto Mpn cui la\diar'. .Nuiidiiucno acrioci In- noi 11011 lavo-

rattioiu iuur di re^ola rd a spiopositu, coiiM-iTi-Mic am lu in tal caso

suppoiiv nrl iuln> intfllfitd una dt-ln ininazionc iiinala e

un alii to nalurale per opfiaic < usi e cosi c non diversauieiite, <

uscire in si fatli concetti piuttosto cht 1 in altri. Ma * (jueslo c necos-

sario, chi non vedc die quella inlujzione di Diu e soverciiia, i'uor di

disegnoo, per dirla alia greca, un parergo? linperocche a qual line

sarelihe ricliii-sta? Non per altro se non per corrotarare la inente, si

disse
,
e per porgere un fondaniento al suo ideale lavorio. Ma e

non [u6 supporsi la nu-nte suilifientemente corroborata per la virtu

intelleUiva ricevuta da Dio nell' atto stesso della sua creazione ? Se

Diu creava ragionevole I' uomo
,
certaniente infondeva nelle sue

potenzti tut to (juel vigore che era iiecessario per ragionare ed in-

teudere, quando il corso della vita ne avesse eccitato lo svolgimento.

L' uoiuo era fatlo ad imniagine e siiniglianza di Dio, e questa simi-

glianza era pro[riainento iniprontala nello spirito che 1* avvivava .

dotato della forza d'intendcre e di amare. Richiedere nel mero or-

diiit- naturale un corrohorativo intrinseeo di (juesta forza
,
diverso

dalla sua nativa virtu ed <-llit ucia, e UD supporre iinperfelta edifet-

t8M 1' opera divina. Al mam o cio non polivldic allennursi sen/a

alt ri argoinenti die dinaostcaasero cosi essere piaoiulo a Dio di ope-

rare. Fine-he dunque questo non fafeia>i. prcvale lasupposktione che

1' intflletto abbia tanto di virtu interim, che possa senza nuovo cor-

rol)orati\o IIM in- nei proprii concetti, come priina a lui se ne por-

ga 1' occasione.

Ke si ricorra all'altro punlo. dicen<]o che la intuizioiu' di hio sa-

rabbe ridiirNia
[>ei

dar priucipio e fondaniento al lavoi io intdlet-

tuale della mente nostra. Imperocdie non ^eniLra egli piu ragio-
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nevole cbe questo principle e fondamento per 1' uomo
, die non e

una pura intelligenza ma un cpmposto d' anima e di corpo ,
d' in-

telietto e di senso, sia piultosto lo spettacolo della natura sensibile?

Veggiamo bene che a chiarire un tal punto farebbe mestieri la teo-

rica degli universal!, cui tratteremo da ultimo, perche eil capo prin-

cipale per cui errano gli ontologi di buona fede. Ma per ora basti il

ricordare quel che dicemmo piu sopra cbe anche la visione di Dio

non potrebbe dar fondamento a quel lavoro senza supporre nella

mente un' innata ed intrinseca inflessione a prorompere in quei de-

terminati concepimenti, in altri termini senza supporre insiti in lei

come altrettanti semi virtuali di quelle stesse idee che deono ram-

pollare. Stante ci6, pu6 benissimo concepirsi cbe le rappresentan-

ze sensibili sieno 1' eccitamento richiesto a fin cbe venga all' atto

quella virtu intellettiva senza bisogno di presupporre una visione

che per molti capi ripugna. Tanto piu che finalmente gli stessi on-

tologi son costretti a stabilire che nelle rappresentazioni de' sensi

si trovi la causa o Y occasione che voglia dirsi, perche la mente ri-

versi sugli obbietti sensati la luce dei razionali concetti o meglio

dell' intuito dell Ente. II primo modo adunque di spiegar come la

visione di Dio conduca alia conoscenza delle verita necessarie non

sembra accettabile.

Lo stesso dicasi del secondo. Imperocche non e a credere che le

idee dell' intelletto di Dio
, rappresentanti i possibili e gli altri veri

astratti
, rappresentino Dio stesso cosi o cosi determinato. Questo

sarebbe un concetto panteistico , perche identificherebbe Dio nel-

1'ordine ideale con tutti i termini della divina cognizione, e quindi

per necessaria conseguenza si dovrebbe passare a identificarlo coi

medesimi nell
1

ordin reale. Dio e infmito nell'essere. Egli in massi-

ma semplicita contiene ogni grado di perfezione scevra di qualun-

que difetto. In lui s' accoglie tutta la realita in quanto tale. Dio

contempla s6 stesso
;
ma nel contemplarsi contempla ancora che

questo suo essere perfettissimo ed infinite puo essere imitato al di

fuori limitatamente in innumerevoli e svariate maniere. Queste

fogge diversissime d' imitazione, alcune delle quali piu si accostano

al
prototipo, altre se ne dilungano tanto che non ne contengono se
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linn un'ombra e tin rimolo vestigio, formano le essenze possibili del

di\ino inlelletto. I ^li ;n<
|i<-ti|i

etrrni di tutto ciAchevien

poscia crrato : scrondo 1' alia leorira di IMalom* . mi S. Agostino

ripurgo dagli rnuii ..u.K- ijud nobilissimo dei pagani Hlosofl I'avea

guastn. II simile si dica degli altri veri universal! e principii asso-

luti della ragione. Dio guardando il suo essere e le leggi con quel-

lo identiche, pronunzia con un solo atto dell' inflnita sua incut c i

singoli assiomi ra/ionali fondaim-nti iiniuutabili d' ogni creata co-

noscenza. Ma, come ognun vede
,
tanto gli uni quanto gli altri di

questi veri non sono Dio stesso
,
sono imitazioni e copie (imitate

dell' essere divino nell' ordine ideale
,
come le creature da lui pro-

dotte net tempo sono imitazioni e copie del medesimo nell' ordin

reali>. La mente nostra dunque ancorche intuisse direttamente 1' in-

tcllrtto divino
,
dovrebbe nondimeno per la virtu ricevuta da I)io

usoire in concetti cbe non rappreentano Dio, ma un altro termine,

in guisa perd che si conformi alle idee divine. Ora, acciocche essa

esca in tali atti non bastevole la virtu infusale dal Creatore? se

tanto non piace, non sarebbe meno irragionevole il dire che essa

fin dalla prima esistenza ne port6 innate le copie in se medesima?

Noi vedremo in altro luogo non esserci uopo di ricorrere a questa

teorica delle idee innate. Nondimeno a ribattere gli ontologi che

vorn-lthcro ri-ualarci una dottrina molto piu stravagante ,
diriamo

ijui (he meno male sarebbe rifuggire a quella. Seanche ammetten-

do la visione immediata di Dio , resta sempre che per conoscere i

veri razionali ed i possibili dee la mente partorire nuovi concetti

< lit> rappresenlino altre cose da Dio, quantunque uniformi ai divini

concetti, non apparisce piu la necessita di quella visione. Solamen-

te potra disputarsi se quei concetti sieno dovuti infondersi in atto

nt'lla mente nostra fin dal principio di sua creazione, o se era ba-

stevole che Dio ci comunicasse la virtu determinata a produrli qtian-

do che fosse. Insomnia si potra disputare tra Platone ed Aristotele,

tra il Cartesio e gli Scolastici
;
ma gli ontologi non troveranno mai

posto nella quistione, e sol si presenteranno come guastamestieri

per distrarre e far perdere il tempo. Allora sol potrebbe la loro opi-

nione diventar grave, se dicessero che i possibili e i veri universal!
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non sono altro che divu>i uradi dello stesso essere divino, ossia

rlic sono la realita stessa di Dio in tale o tal modo determinate.

Ma in questo caso essi per logica necessita incorrerebbero nd \mii~

triMiio : che, a dirla schietta, 6 il vero ed inuvilabile termino del

loro sistema.

III.

Germe di Panteismo contenuto nelC intuito.

Se noi ci avessimo proposlo di confutare il Gioberti e non il suo

ontologismo ,
saremmo stati piu franchi nel titolo di questo para-

grafo, e non un seme di panteismo ,
ma il Panteismo stesso gia

germinato e tallito gli avremmo ascritto. Ne questa nostra aflerma-

zione sarebbe potula impugnarsi da chiunque avesse studialo con

qualche posatezza la dottrina della formola ideate , secondo che &

proposta dai suo autore nella Inlrodnzione allo studio della filosofta.

Per poco che in essa si pongano a riscontro le diverse sentenze,

T orpello dclle parole svanisce, e il fondo si manifestain realta pan-

teistico. E che tale fosse rintendimento del Gioberti
,
non ha me-

stieri di congetture o discorsi
,
se si considera ci6 che egli , smesso

1' arcano, avea senza veli e a fidanza di confratelli dichiarato nella

sua lettera di Demofilo alia Giovane Italia
,
nella qual lettera tra le

altre ha queste espresse parole: to tengo che il Panteisnw sia la sola

vera e soda filosofia
*

.

Ma perciocche ci6 & stato da altri fatto bastevolmente 2
,
e po-

trebbesi da' partigiani dell' intuito replicare : difendere essi 1' on-

iologismo, non con tutte le esplicazioni ed aggiunti appostivi dal,

1 L' autenticila di questa lettera scmbra fuori d' oi;ni duliit.-r/.ioiu- non tanto

pel testimonio dei Mazziniaui che in uu monienlo di di&ffusto contro 1'autore la

divulgarono, ma molto piii per jj;!'
intriuseci suoi caraltcri, e perche il Giober-

ti invitato da tutte parti a smentirla non oso farlo giainiuai , benche ne avesse

diverse occasion! nelle sussoifucnti sue opere.

2 V. Top. del ZARELLI. // sitt. filos. e teolog. di V. GIOBERTI Bologna 1830,

dove questo chiaro Scrittore svolgo tlismic con siugolare acril)ia la maggior

ptrte degli t'rrori del filosot'o pientontcac.
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flidbtrti. ma nella sola sua forma senziale c porn; ci e uopo pro-

srinilerne. I^o M.-V.. inlendiamo avveriire per cio die rL'iianla il

OMBKI ; il
jiial.-

i-nlla sua ragionc impersonate evi.lr-i.-iiirnir \,\,-\\

!' inlellettndi riaviMin iiomo con 1' intelletto di Dio. halla mi

straiie/./a son molto hrigi quei profess- iri cattolici die sia in Francia

sia nel Belgio ,
e segnatameute in Lovanio , insegnano la visione

ideale, m;i in mi senso assai diverso dal francese sofista. Ristrin-

gendoci adunque allo sthictto uutologismo ,
considerate noil' in-

triiiieco suo concetto, non possiam dire
,
che esso importa spiega-

ttmente il panteismo ,
bensi che ne accoglie la radice dalla quale

tostoo tardi uopo tS che germogli. \ chiarirsi di ci6 baterel>he \\ar

mente alln conclusione del numero precedente, la dove dicemmo che

Lr li nntolo^i per dare iinportanza alia loro visione ideale dovroblxuio

stahilire die le verita razionali e i possibili non solo son contenuti

nelle idee divine ma idealmente si confondono collo stesso Dio. Ne

in verita essi si peritano di farlo
, giacche a ogni pie sospinto ci van

ripcti'iido che sernpre Dioe 1'obbietto immediato d' ogni nostra in-

tellezione, che le nostre idee son 1' essere di Dio, che noi percepcu-

do i reri universal! percepiamo i diversi gradi della sostanza stessa

<li\iiia. Ina tal dottrina, se non e il panteismo ,
ne e per fermo il

pro<lromo e la premessa. E cio per doppia ragionc. La prima 6 per-

che I'ordinereale cammina di pan passo che I'ordine ideale. Se noi

in questo non sappiamo concepire alcun concetto che non sia Dio ,

comeche ravvisato sotto un grado solo di sua perfezione ;
il me-

dcsiino converra dire di quello. Ndla cerchia del reale altresi nien to

put ra sussistere se non in <]uanto sia lo stesso Dio , svolto in tale o

tal grado di sua infinita peiTe/ione.

lo vorrei ( he si scolpisse hene nell' animo questo pensiero : i due

ordini ideale e reale sono perfettamente parallel! tra loro e si corri-

spondono in quanto alia natura degli obbietti onde sono formati.

Ci6 che nell' uno si trova in condizion di possibile, si trova nell' al-

tn> uello stalo di esistente. Se dunque nell' online ideale il sole, la

lima, i mineruli , le piantc, i hruti , I'uorno, altro non sono

die diversi gradi deU' essere divino, lo stesso dee dirsi di queste

cose nell' ordine reale. Nel che a non togliere abhaglio si osservt
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che altro e dire che i diversi gradi dell'essere divino porgono all'in-

telletto del sommo Artefice il fondamento da concepire 1' idea di

quei possibili come altrettante imitazioni parziali atte a sussistere

in loro stesse, altro e dire che quei diversi gradi dell' essere divino

costituiscono quei possibili.

Con ci6 siam gia entrati a toccare dell altra ragione che voleva-

mo arrecare. Iddio creando crea quello stesso che ha concepito co-

me possibile. Se dunque ci6 che avea concepito come possibile era

lo stesso suo essere in tale o tal grado, questo suo essere e non al-

tro egli creera fuori di se. In tal guisa la divina creazione si ridurra

ad una emanazione o estrinsecazionedella divina natura manifestan-

tesi e svolgentesi sotto svariati aspetti ,
come vorrebbero i panteisti

di Germania.

Alia medesima illazione induhitatamente mena quell' altro dom-

ma degli ontologi, cioe che 1'idea dell'ente in genere, la quale inizia

la nostra camera conoscitiva ed e come la base e il nocciolo di

tutti i nostri concetti, non rappresenti alia perfine se non Dio stesso.

Ammesso un tal principio, non pu6 fare che non si cadanell'assolu-

to indeterminate di Schelling o nell' Idea assoluta e concrete di

Hegel. Imperocche 1' idea dell' ente in genere esprime ci6 che e in-

trinseco in ogni cosa, astrazion fatta dalle specificazioni e determi-

nazioni diverse, onde procedono le specie e gl' individui che com-

pongono 1' universe. Essa e il concetto piii astratto a cui sappiam

sollevarci prescindendo da qualsivoglia categoria particolare di es-

seri dcterminati. Se dunque la realita rappresentata per quell' idea

o, se cosi vuolsi
, quell' idea stessa non e altro che Dio

;
Dio e il so-

strato, il fondo ultimo, la ragion comtine ed intrinseca come di ogni

nostro concetto
,
cosi d' ogni essere sussistente in natura. Allora e

verissimo ci6 che dice 1' Hegel : la creazione non esser altro che

una dialettica; e la filosofia, ossia la dialettica umana, non consiste-

re in altro, che in una riproduzione riflessa della creazione divina

da cui tutto si origina. E di vero, siccome noi logicamente ci for-

miamo i concetti particolari , prendendo, come a dire
, per materi*

prima de'medesimi 1'idea dell Ente, e questa determiniamo e vestia-

mo di aggiunti ideali
,
circoscrittivi di quella vaga rappresentanza ;
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i equi\alenle dovrebbe awerarsi in qnaldie. modo nolle cose

\rn> cln- Ira' nuirelli o gli obbietti deve esserci cor-

nden/a eehe in
(jiifsti

si trova almeno il fondamento di
jin-lli.

io 1' essere obbiettivnmente conMdrrato, in qiianlo eorrisponde

a qudl'ideu generalissima. (' \eramenle suscettivo di detcnninazioni

in vigor delle quali vien ristrelto a formare tale o tal generc, tale

tale specie, e, in forza di ulleriori note liinitanti, tale o tale indiri-

duo. Se adunqiu
1

quell' essere non e altro che 1'essere divino, se esso

corrisponde all' idea astratta die ne ahhiamo, quale obbietto reale

e sussistente e in guisa die sia lo stesso Dio
;
non potra sfuggirsi

1 illa/.ione panl<'i>lica, rlie 1' essere divino, ovvero Dio medesirno,

sia il fondo e la soslnnza priina a cui ineriscono tutte le cose create

quasi altreltanle modificazioni , e che 1 atto creative si esercita in

quantoDio limita sotlo forme peculiari la propria sua natura inflnita.

Noi da ultimo spiegheremo il modo onde ci formiam quell' idea

nstratta dell'ente, e mostreremo qual sorta di obbiettivita debbe at-

tribuirlesi
,
senza cadere in si pestifero errore. Ma per adesso che

traltasi soltanlo di confutare gli avversarii, ci basti il fermare, che

se quell
1

ente indeterminuto e generalissimo, di cui abbiamo I' idea.

>i.i die dicasi reale, secondo che vogliono i Giobertisti
,
sia che di-

ra>i possibile, secondo che vogliono un'altra schiera di Olosofi,s'im-

inedesima con Dio, il panteisrao 6 al tutto inevitabile. Imperocche

ndr un caso e nell' altro per quanti sforzi si facciano , non si schi-

inai la conseguenza che la realita divina sia come il sostrato e

il fondo ultimo degli esseri finiti
,

i quali da lui si distinguerebbero

pei soli limiti die ci vengono sovrapposti.

IV.

Qufl principio degli Ontologi che le cose create in loro siesse

non siano intettiyibili, mena al panteismo.

A convincersi di tal verila basterebl>e considerare essere stato

questo appunto 1' assioma comune di tutti i panteisti dalle prime

sette indiane fino agli ultimi deliramenli dell' Hegel. La dottrina \c-

dantica si rivolgea alia inluizione di Brain;: come a supremo princi-

pio da cui emana T uni verso, perdie credeva illusione la conoscenza
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delie cose finite in loro stesse, ne csserci altra via per acquistare la

vera scienza, se non risalire a quel supremo ed altissimo obbieUo *.

GH Eleati pretesero d'innalzarsi ad intuire la verita pure, I'uuo as-

soluto col quale confusero il moodo
, perche esageravano la vanita

dei fenomeni e della natura sensibile -. II medesirno presso a pooo

pu6 dirsi di Plotino edegli altri neoplatonici, i quali volendo inlui-

re tutto nel X^o<;, tutto immedesimarono coll'essere divino. Spinoza

stabili come legge supreraa del pensiero filosofico il fondar la scienza

sopra rimmediata intuizione dell Ente perfetto ossia della sostanza-

iiilinita
,
e ci6 appunto perche le cose create non potevano a senno

suo intendersi per loro nirtdesime
,
avendo uopo il loro concetto del

concetto di un' altra cosa per formarsi 3.
Sehelling opino doversi

coll' intuizione intellettuale prender le mosse dall'assoluto, oggetto

unico della (Uosolia , perche nella percezione delle cose relative

non trovava stabile fondaoiento d indubitata certezza. E per simi-

gliante ragione T Hegel voile fondata la scieoza sopra V idea conce-

pita da lui qual sostanza prima e principio geeratore dell' universe;

e cosi confuse con essa da prima Dio
,
e poseia ogni altra cosa che

riluce nel mondo, sia fisico, sia morale.

Insomma per induzione costante
,
cbiarissimamente si vede clie

la pretesa mancanza di conoscibilita
,

o intelligibility nelle cose

create ,
condusse sempre a cercare nel sommo Ente la ragione < il

fondamento della certezza, e a non saper poseia discendere da quel-

1'altezza, se noa cadendo nel panteismo. Questo atto perpetuo, av-

vetatosi senza eceezione in tant'ingegni acuti e sottilissimi, dovivb-

be farci avere a sospetto la natura del principio, onde quelli si par-

tirono
,
e non affidare veruno di poter battere 1' istessa via senza

trascorrere al medesimo termine.

Questa pruova storica, direm cosi, viene grandemente corroborata

dalla pruova razionale. Conciossiach^ non essendo altro T intelli-

gibilita delle cose
,
se uon il loro essere, in quanto ^ capace di ma-

nifestarsi alia mente, essa noB pu6 mancare. se non per 1' uno di

1 V. RITTER. histoire de la philos. traduite de V allemand par '\'\*i. torn.

IV, liv. i-2, cap 5. 2 Id. ion.. I, lib. X, cap. 2.

3 Etltica yeometrico more denwnstrata et in quinque paries dislinctu.
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o per difetto di lame netl' intelligent a cut quelle

-i riferisrono ,
o per diMto intrinseco deHe pose stesse. !'!

la priina ili
q

jioni nt-M-mm a m>i iriintelligibili If vnil;i

sopramialurali. Imperorcht
1
'

quaiitunquc esse sieno da s' rnpaci

n- mlt'M'. tutlavia Hiporano In portata drlla nostra inlHIigen-

za, altt'si i limili nmlr noi siam rirrosrritti, e perd per ammetterie

abbiain bisogno del lume dHIa t<><l> , e del testimonio di Dio rive-

lante Per altro essendo qucsta loro incapacita d' essere comprese

non assoluta , ma relativa alia debolezza dell
1

intelletto create, piii

propriamento esse si dicono verita sopraintelligibili che inintelli^i-

bili. Cotal difetto non puo awonire nel caso nostro , perch& qui si

tratta di obbietti non superiori ,
ma proporzionati al lume intellet-

tualo oiide siam forniti dal sommo e l>enefiro Autore del tutto. 01-

tn- a i In- i:li awcrsarii in tale ipotesi dovrebbon richiedere la vi-

sion di Dio come semplice confortativo della mente nostra in quanto

ne corroborasse e aguzzasse in certa guisa la virtu intuitiva a

poter contemplare ogni altro oggetto e nulla chiedere piii
oltre. La

qual cosa essi non fanno, ma ricorrendo ad una esigenza non sub-

birtiiva nia obbiettiva. voglion persuaderci, cbe noi vediamo le cose

create sotto I' irradiazione del sommo Vero. Dunque ia inintelligi-

bifita degli obbietti iiniti
,
a parere degli avvcrsarii , precede da di-

fetto obbiettivo e intrinseco ai medesimi ,
non procede da difetto

della virtu intellettiva a cui essi nell'ordine della conoscenza si ri-

ono. Ora qual altro difetto puA pensarsi da sifiatto lato negli

obbietti tiniti, se non la carenza della propria realita?

L'attitudine di essere inteso, ossia la intelligibility & una relazio-

ne, un rapporto. I due termini di essa sono dalT una parte I' uanio

.li-lh r,,si die dicesi intelligibile. dall' ultra la virtu intellettuale del

conoscente a cui quell' essere si riferisee siccome obbietto. La man-

canza di uno di questi termini si richiede per potersi dire che ia

cosa non
'

intelligible. In altra guisa, se amendue si avverano. la

intt-lligibilita imn pun mancare: pordir posti i termini lU-lla ivla/io-

ne, rijrugna cbe la relaziono non sorga. Ora IK 1 caso nostro Tuno di

-questi termini manifestamente sussiste
,
cinr la virtu ronosciti-

ta, giacchesi trattu di verita prupor/.ionate all' intdHgeoza tiuita.
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Dunque conviene che manchi 1'altro, cioe 1' essere intrinseco dell'ob-

bietto, che di quella relazione e fondamento.

In altri termini, ogni cosa e conoscibile in quanto e : dunque , o

gli esseri finiti hanno una vera e propria sussistenza, ed allora han-

no una vera e propria intelligibility o di questa son privi, ed allo-

ra son privi anche di quella. Ma ci6 appunto aflerman gli ontologi

i quali dicono , le cose create non essere intelligibili , se non in

quanto 1' intelligibility dell'Ente, cioe di Dio riverberandosi sopra di

esse, le rende tali. Dunque forza e concbiudere
,
che a parer loro

le cose create non sono esistenti
,
se non in quanto 1' Essere divino

per una certa espansione o emanazione
,
cbe voglia dirsi

, sopra le

medesime si diffonde.

Dirassi: non e 1'essere, mala indipendenza dell'essere che manra

alle cose create, e per6 bisogna mirarle nell'atto creativo. A questa

replica sara data veramente risposta quando solveremo quell' arsro-

mento degli avversarii che 1'ordine logico deve corrispondere all'or-

dine ontologico nel modo loro. Tuttavia avvertiamo fin d'ora <?he la

dipendenza e una relazione dell' essere, non e I

1

essere; e noi qui par-

liamo di questo e non di quella. Siccome tal dipendenza delle crea-

ture da Dio non fa ch'esse non sieno vere sostanze in loro esistenti

fuori delfessere divino; cosi non dee fare ch'esse non sieno veri ob-

bietti di cognizione, cioe in se intelligibili, fuori della divina intel-

lig'bilita. Se si trattasse di conoscere non le cose, ma la lor deriva-

zione ben consentiremmo doversi elleno in tal caso riferire a Dio,

come a primo e sommo Fattore risalendo col raziocinio alia divina

creazione. Ma qui ora non si cerca della conoscenza cbe riguarda

1' origine del mondo
;

cercasi sibbene di quella che riguarda il suo

essere in se stesso, in quanto e distinto da Dio; e a conseguir siffat-

ta cognizione non si vede perche debbasi aver presente la intelligi-

bilita divina.

Una sola ragione potrebbe arrecarsi di cio, ed e, se si dicesse,

come difatto dice un recente scrittore, I'essere delle creature non

potersi conoscere se si perde di vista 1'ordine della loro derivazione,

essendo questa il principio per cui esse si distinguon tra loro e dal-

la propria cagione. Ma cbi non vede che questa istanza avvalora
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irrandemente la n<ira oml'utazione acerescendo nogli avversarii il

sospetto di panteismo ? Imperciocrhe essa a sostegno dell' ontolo-

UIMIIO n. a in mezzo e rinnovella uno degli argomenti piii capital!

di i in -i . va Spinoza per inculrare il suo mostruoso sistema.

Questo putriarea del moderno panteismo a dimostrare I'linita di so-

stanza e la immedesimazione di tutte le cose create rispetto all es-

senza stabilisce che esse non si distinguono tra di loro e da Dio se

non nell'osistenza, e che questa esistenza non consiste se non nella

drrivazione; perch6 le cose create esistono come efletti, e I'efl'etto e

tale in quanto deriva dalla sua cagione.

Dunque se gli ontologi a distinguere le cose create da Dio asso-

lutamente ricercano I'attuale intuito della derivazione di esse dal

suinmo Ente, allegando esser questo il principio per cui si distin-

guono ; pare che implicitamente presuppongano non avervi altra dif-

ferenza tra gli esseri finiti e 1'essere inOnito se non il proceder degli

uni dall'altro. 11 che posto, se non traboccano nello spinozismo, sono

logicamente prossimi a traboccarvi. Almanco dee dirsi, che essi

trasferiscono alle cose create cio che e proprio delle divine Perso-

ne; le quali si distinguono tra loro in virtu soltanto del procedere

I tina dullaltra rimanendo identiche nella natura: Subslantia praebet

unitatem, relatio multiplicat Trinitatem.\ senno degli ontologi ezian-

dio nelle creature dovrebbe ci6 avverarsi : la relazione soltanlo ledi-

licbercbbe costituendone la sussistenza. Laonde questa dovreb-

be conoscersi per poter distinguere qu'elle tra loro a vicenda e dalla

cagione da cui vengonp prodotte. Ci6 per altro suppone, che una e

identica ne sia la nalura , il che involge un prettissimo panteismo.

V.

Germe di razionalismo conlenulo ndi intuito.

II (iiolicrli stabilisce che noi intuendo Dio il veggiamo soltanto

come Ente non come Dio, in quanlo non ne ravvisiamo 1'essenza.

II medesimo alferma degli esseri croati, intorno ai quali I* intuito si

stende a solo conlemplarli come esistenze, senza scorgerne la na-

tura. Omle inferisce che tranne il primo giudizio, da lui secmato

col nome di parola obbiettiva: L'Ente e, tutti gli altri giudizii . *ia
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Hie riiruardino gli attrihuti di Dio sia che IP porfozioni intru

drlle creature, sono sintetici a priori.

Chiunque e mediooremente versato in filosofia intende henisshno

come quest' ultima illazione involve la morte d' oprni scionza spo-

gliandone di evidenza e conseguentemente di crrtezza intrinsera i

pronunziati. Ma perciocche molti [)0trebbon dire quell' illazione

non essere essenziale all'ontologismo ma solo pensnmento private

del Gioberti, noi ci passeremo di ronfutarla. Ci soffermeremo sol-

tanto nell'antecedente, che include una falsita manifesta, la quak?

nell' ontologismo non pu6 rimuoversi senza cadere nel raziona-

lismo. E acciocche niun ontologo possa schivare codesta nostra ani-

mavversione, proponiamo laseguentealternativa: domandiamo cioe

se vedendo Dio con 1' intuito, vediamo ancora la sua eswnza o no?

Se la vediamo
,

si distrugge 1' ordine sopranriaturale : se non la re-

diamo
,
si stabilisce un assurdo. Dichiariamo brevemente 1' uno e

1'altro di questi capi.

Dio e semplicissimo 5
in Lui obbicttivamente non si distingue

I'essenza dall'esistenza, ne la natura dagli attributi. Adunque esser

non pu6 che noi volgiamo lo sguardo della mente nostra ad intuir-

lo direttamente in se stesso, senza scorgere col medesimo atto Tuna

e 1' altra di queste cose. La separazione di cotali conoscenze potra

ben avverarsi allorche Iddio e veduto, non nel proprio essere , ma

si nelle idee che la mente nostra se ne va formando. Come la lute

del raggio solare rifrangendosi in cristalli o in vaporazioni nebbiose

si sparpaglia e disting-u^si nei diversi color!,

Onde fa 1'arco il Sole e Delia il cinto 1;

cosi quella luce immensa e semplicissima dell' essere divino rifratta,

come a dire, e conosciuta per riverbero nei nostri concetti, divide-

si in certa guisa razionalmente ed apparisce sotto aspetti diversi e

parziali, che contenuti virtualmente in quella semplicissima natura,

ivi si appuntano e s'immedesimano. Ma in verun modo ci6 pu6 av-

verarsi, quando codesta luce e ravvisata non attraverso alcun mezzo

1 DANTE Purgat. c. XXIX.
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Cifliln , ma itumcdiataniente in se stessa nella sua propria e

suaistenza. In tal caso non e possibile far veruna di quelle distin-

zioni aituali cbe veramcnte non si trovano nell'obbietto; ma convie-

ne assoluiam. ill.- M-nrgerlo ed alVermarlo <|ual esso 6 nel fatto della

individual.- n, il in a. Sc diinqiif posta la iiiiinrdiala intui/ione di Dio

HOD puo neppur farsi da noi distinzione tra essenza ed esistenza,

natura ed atlributi ; come potra ragioncvolmente stabilirsi
,
cbe

non solo questa distinzione si faccia , ma ancora cbe 1' una cosa si

pertepisca e non 1' altra?

Se si dicesse cbe la nostra intuizione per essere GniU non pu6

ne' termini suoi adequare intensivamente 1' obbietto . e che quindi

noi vede con tutta quella perfezione e lucidezza con la quale esso e-

in se medesimo conoscibile ; tanto e lanto la cosa si concepirebbe.

Ma dire cbe non 1'adequa estensivamonte, e cbe ne scorge una par-

te e non 1' altra
, quando I' obbietto e semplicissimo e la mente e

ammessa a mirarlo in se stesso
;'
oh allora si ailerma una contrad-

dizione maiiifesta, e si vuol distinguere dove di distinzione non ci

ha fondamento. O si concede cbe Iddio non si vede in so stesso
,

ma solo nei nostri concetti
,
e in tal caso potra dirsi ragionevol-

mente cbe un primo concetto ne rapprese.nt a una parte, un secondo

un altra : procedendo sitTalta divisione non dalla qualiui dell' ob-

birtlo contemplalo . bensi dull iinperfezione del subbietto conlein-

planle.
O si stabilises die Dio e mirato in se stesso ,

e allora fuor.

d' ogfti dubbio convien consentire cb esso si vede appunto com' e

senzu cbe ne resti ascoso alcuu lain. \\-\- die i piu accorti ontologi

ban rigettata questa stranezza del Gioberti
,
e concedendoci la in-

tui/ione dirctta di Dio com' Ente, non ci ban disdetta la intuizione

deUa sua essenza.

Ma it.'dinando uno seoglio, vaitno a rompere in un altro.

Imperociche seguendo tale opinione, uon so tome possa piu soste-

nacai la ineouprensibilita per noi dei veri soprannaturab. Ouando

Iddio dee couoscersi
JHJI-

la coiilempla/ione delle sue opere , diiara

' cbe noi non possiamo altrimenli conoscerlo se non sotto quei

soli aspetti die si collera:!o colla sua onni;otenza, e cbe si deriva-

no dalla sua virtu creatrice esercitala nd cavar ii mondo dal nulla.
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Onimli noi in tal caso scopriam di lui quegli attributi e quelle

perfezioni
che si riferiscono alia unita della sua sublime natura

,

essendo die da essa propriamente sgorga , per cosi dire
,
la virtu

creatrice. Ma tutti gli altri veri che si rapportano alia Trinila delle

divine persone restano a noi sconosciuti e incomprensibili, siccome

quelli che non han diretta attenenza o necessaria connessione cogli

effetti creati, pei quali noi ascendiamo alia contemplazione del som-

mo Autore. Cotesli veri non si potranno conoscere da noi quaggiu

se non per divina rivelazione e per lume di fede che ci manifesti di

Dio cio a che non ci solleva lo spettacolo dell' universe. Laonde di-

vinamente la Chiesa nella preghiera che indirizza a Dio nel di fe-

stivo dell' augustissima Trinita attribuisce alia confessione della

vera fede la conoscenza di si alto mistero, e riferisce la sola cogni-

zione della unita divina alia notizia della sua potenza cui noi con-

templiamo nelle sue failure. Omnipotens scmpiterne Deus qui dedi-

sti famulis tuis in confessione verae fidei aeternae Trinitatis gloriam

agnoscere, et in potentia Maiestatis adorare unitatem ecc.

Or sitTalla diversita di cognizione appieno svanirebbe se nel-

1'ordine nalurale noi non ci sollevassimo piii alia cognizione di Dio

medianle gli eflelli della sua polenza, ma fossimo ammessi diretta-

mente, e immedialarnente, alia visione obbietliva del divino essere.

In lale ipolesi ,
sarebbe impossibile il non mirar Dio nella propria

sussistenza e quindi ncl modo in che e, intuendone non solo i'esse-

re, ma allresi la maniera di essere : non solo 1' unila della nalura
,

ma eziandio la Trinita delle persone. Cosi 1' altissimo dei misteri
,

fondamento primo ed origine di tulli gli allri, svanirebbe e con esso

lullo 1' ordine dei veri sovrainlelligibili alia menle dell' uomo.

Infalli noi veggiamo che 1' aposlolo S. Paolo, quando vuole asse-

gnarci la ragione perche la fede cessa nei beali comprensori del cielo

non ne arreca allra so non quesla : che essi sono ammessi in quello

slalo a conlemplar Dio di faccia a faccia; Videmm nunc per speculum

in aenigmate ,
time autem facie ad faciem ; nunc cognosco ex parte,

lunc autem cognoscam sicut et cognitus sum 4,

\ I ad Cor. XIII. 12.
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II medesimo intervcrrebbe presso a poco nol ^sterna degli avver-

sarii : Dio non sarebbe conosciuto in cnimma cioe nella contempla-

zione delle cose create, immagini, ombre e vestigi dell' infinita sua

]tei fezione 5
ma sarebbe ravvisato in s& medesimo se.nza intermedio

ne veli cbe I' adombrassero. Perche dunque non dovrebbe cono-

Keni <iunl e, e nel modo in cbe e? Si ha un bel din- cbe I' obbietto

dell' intuito ha per noi un lato cbiaro, e un lato oscuro; che il primo

ci porge V intelligibile, il secondo il sopraintelligibile. Queste parole

son vuote di senso, son parole e nulla piu ; percM ammesso 1' intui-

to diretto della divina sostanza, non si tia ragione cbe le giustifichi.

Ne varrebbe il ricorrere alia necessita della parola ,
al dir degli

ontologi, ricbiesta per discernere in particolare gli obbietti. Impe-
roccbfe dopo la pienezza della rivelazione fatta per Cristo nella

Cbiesa, questa parola riguardo ai divini mister! non manca. Avendo

noi dunque 1' intuizione immediata di Dio, avendo la parola sopran-

naturale
,
cbe ci determina gli aspetti diversi dell' idea

,
non ci ha

ragione veruna per cui non si ottenga dei divini misteri quella

stessa eviden/a, cbe si possiede delle verita naturali. Ecco in cbe

modo il razionalismo, che ncga ogni vero incomprensibile all' intel-

letto nostro, e una natural conseguenza dell ontologismo.

Veggano adunque sull' orlo di qual precipizio si aggirino e a quan-

to pericolo si commeltano que' maestri Cattolici
,

i quali stretti da

gravissima obbligazione dinanzi a Dio ed agli uomini di cibare i loro

allievi con sanee sicure dottrine, senza volerlo, li van nudrendo di

cosi pestiferi Glosofemi. Non so quanto possa scusarli la buona fede

e la rettitudine d' intenzione : ma certo la retta intenzione non &

schermo cbe valga ad impedire 1' efletto della perversione mentale

di (hi li ascoltao legge-, e un (lore di prudenza avrebbe dovuto farli

accorti a non allontanarsi dalla doltrina luminosa de' Padri e Dottori

della Cbiesa per correr dietro a profane novita introdotte da uomini

per lo piu eterodossi, e (juanto pieni di orgoglio, tanto vuoti di sa-

pienza. La buona fede e la rettitudine d' intenzione potra forse

bastare a farli perdonare da Dio, ma non basta certamente a impe-
trare perdono dalla logica ,

la quale non guarda alia moralita degli

atti . ma alia sequela delle illazioni.

Seric II, vol. IV. 34
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L.

Re per iregiomi.

Parti ti che furono in mezzo a tanta confusione que' capi ,
si Iev6

tosto in piedi la persona che aveva fino allora tenuto in guardia ii

Sottointendente ,
e con viso benigno gli fe cenno che andrebbe ad

informarsi della ragione di cosi nuovo ed inaspettato trambusto.

Mentr' egli era ancor fuori eccoti entrar nella sala il Bello twtto pen-

sieroso e smarrito. Afferra celeremente le armi : si volge intorno

meravigliato di_ quella solitudine : guarda con occhio dolce il Bo-

nafede : gli si appressa , gli si raccomanda ,
lo abbraccia , lo bacia .

e con voce commossa gli dice: Voi mi dovete la vita. Quindi a irui-

sa di chi uscito di sentimento e colto da improvviso farnetico , si

percuote nell' uscir della stanza tre volte colla mano la fronte. e

tre volte mormora a chiara voce : Sono stato Re per tre giomi !

II Bonafede non interuleva ancor nulla di queste scene , le quali si

rap]>resentavano con tunta rapidita di successione innanzi ai suoi

occlii ; e mill' altro gli rimanendo a fare in tanta oscurita di casi ,.

rufoimava in suo ca|X) quelle parole, Re per Ire giorni !

1 Yedi questo vol. pag. 415.
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Costorn ailun<ju'. ration,i\a in pm-iier MIO. riMlano i sudditi ai

lor SOY rani.
|

M Trlii'' vo^liouo farlaessi da re, nun percbe abbianoeati

in ruori' la libertadei popoli dir lian srmpre in sulla bocca. Re per

tre giomi 1 IVr tre soltanto! Che avvenae adunque, ohc fu, qutli

no\itu? Ma a roinpergli ogni ultra considerazione sopraggiunse ul-

timo di tutli il Verdun. Gli occhi aveacome brace affocati, i ca|>eUi

scarmi-liati ed irti, le pugna strette, il passo concitato. Kntr6, si

< iiiM- il ben allilato trafiere , intasc6 le due pistole, alTerr6 1' ar-

diibuso, e s'avvi6 di gran lena verso la porta. NeH'abbattersi cogli

occbi alia persona del Bonafede, gli si aflermo adirinipetto un <

p<v-

colino, e il soppuard6 bieco, aceigliato, feroce: ma poscia piu ratio*

dipartendosi si dilegu6.

Fu questo T ultimo e piu cbiaro segno dal quale potevasi con-

cliiiidere essere ai ribelli qualcbe grave pericolo iraminente. cosi

cooiinciava pur anehe a eongetturarla il Sottoinlen<lente rimasto

uinai solo, ({uando a ragguagliarlo a partea parte d'ogni cosa ritornd

quella guardia, che erasi tes'o partita della stanza a pigliar lingua.

La soinnia riducevasi a questo. Essere omai giunta la nuova in Roc-

cella cbe le milizie del Re uvevano occupato Reggio, e di cola mo^

vevano per ai Distretto di Geraci; a veduta di quella marina una

nave da guorra con gente in anni aver preso fondo, e accingersi a

! KM 1 1 1 lanlaiv la citta: i condottieri della rivolta aver cercato scampo
colla fuga: il loro esempio essere stato precipitosamente imitato dai

cinquecento seguari die serenavano al piano vicino di S. Vitto-

rio. La citta adunque essere sgombera uei sediziosi ; ma i citta-

dini , presi da spavento per lo temuto briccolare delle bombe
,
essi

altresi abbandonarla , cercando riparo a se ed alle loro piu preziose

suppellettili sopra i monti prossimani.

Utruito Mi lair cvento non voile penar piu quivi il Bonafede, ed

a quell' ora medesima ne usci alia scoria del guardiano stesso , ia-

oanzi aguzzino oradifensore, innanzi minaccioso ora supplicbevole

e dimes?o. Ma taleralacostui paura di<' in OLMU cespn^lio di frascbe

vedeva un gruppo d'armati, in ogni filare d'a'.beri un ordineaperto

di soldatesca: eo fossero mili/ic n-^ic teineva d'esserne incolto con

quelle divise ed arnii iiulosso di rubello, o fossero dei congiurati
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temeva d' esser punito della sua freschissima diserzione. Bisognd

adunqueal Sottintendente, nuovo dei luoghi e delle strade, accon-

ciarsi a quella sterminata paura della guida ,
e ritornare alia casa i

Mazzoni finche non rischiarasse il giorno. Quelle ore passarono in

una continova espettazione di spari e di bombe: ma spari non s'luli-

rono tutta notte, ne bombe scoppiarono. Quando dopo alcune ore di

si trista dimoranza comincid finalmeiite 1' alba ad apparire in cielo,

alcuni gabbellieri, dazzini e gendarmi se ne vennero bene al bisogno

alia casa ove albergava il Bonafede. Kichiesti delle nuove del mare,

del battello a vapore, delle milizie arrivate, risposero tutto essere

stata tm' immaginazione affatto aerca, avere i ribelli per singolare

disposizione di Dio scambiate lucciole per lanterne
;
e la faccenda

essere corsa per questo modo.

II padre del Mazzoni uomo d' anni e infermo di golte stavasene a

notte alta in sul terrazzo della casa a godervi i bei freschi di quell' o-

ra, e ponendo mente alia marina not6 certo movere di fanali sull'alto

d'un navilio, poco discosto dalla riva. Non ci voile altro a giudicarlo

un battello a vapore, e per6 si fece subito ad annunziarlo agli ospi-

ti che presso di se albergava. Era gia pervenuto ad essi 1'annunzio

delle armi reali giunte in Reggio ,
e ne avevan dentro 1* animo

commosso ed agitato 5
laonde credettero verosimile la conghiettura

del veccbio. Nondimeno ad accertarsene s'avviaror.o a stormo verso

la riva. \o\\e il caso cbe per lo cammino s' avvenissero in un ma--

rinaro giunto di fresco da Reggio, il quale conferm6 i loro sospetti,

asseverando da senno essere cola una nave da guerra. Con tal opi-

nione in capo giunsero alia marina : e scorto all' indizio de' lumi

il battello, videro anch'essi la mareggiata, la rottn spuma, e il gor-

gogliare che vi facevano da presso le onde percosse , dicevano essi ,

dal volgersi intorno allo stile le pale e le razze delle magne sue ruo-

tei, Chi pu6 d'ivi innanzi piu dubitarne? Ellae senz' altro una nave

vaporiera con soldatesca. Se la svigni adunque chi pu6, etutti via

spuleggiano ,
e votando le piazze e le vie scompaiono da Roccella.

E nondimeno quella nave era una semplicp paranza, approdata po-

che ore avanti a quella spiaggi'a : le luminiere in moto erano se-

gnali coi quali chiamavasi di colassu all' obbedienza, come s' usa di
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in mare, il piccolo pnli>clu nuo mandalu a terra a far provvi-

pioiu' d'arqua e di viveri; lo spumr^iarr c fosforeggiarc delle ondc

era cagionato dalla halluta dei remi in suiraHerrare che il palisral-

m<> faceva al suo naviglio.

\Yra tempo da pi rdere dopo un tal racconto: perche ove si

fosse venuto a conoscere dai ribelli il proprio inganno, si sarehbero

novamenle rincorati
,
c sarebbero riusciti a raggranellarsi in

Roccella una seconda volta. Corse adunque allora allora il Bonafe-

de con qm-i pochi uumini al lido
,
mont6 su quella stessa saettia

presa tre giorni innanzi dal Bello
,

vi fe caricare a scaglia le spin-

garde e il piccolo smeriglio die v' erano appostati ,
v' inalbero lo

stendardo regale ,
e dando dei rcmi in acqua and6 costeggiando la

riviera da Roccella a Siderno, e da Siderno alia marina di Geraci tra

gli spari di giubilo e le grida di vittoria onde rintronava 1' aria ed

echeggiavano le spiagge vicine. Cid valse a riscuotere la fedelta dei

cittadini intimoriti . a destare da per tutto il coraggio ,
a far levare

a sostegno dell' autorita quelle stesse popolazioni che ingannate 1'a-

\v\ano nei giorni precedenti pesta e disprezzata. Giunto poche ore

dopo a Geraci trov6 la citta tutta in difesa. Ogni uomo erasi armalo

di quelle armi che pole ,
altri di pali ,

altri di picche , altri di mo-

schetto: e v'cra eziandio sopra una bricca a cavaliere della via mae-

stra cbe mena alia citta stuolo di donne provviste di ciottoli e di

selci, per is<-agliarli in capo a chi tentasse di prendere la sottoposta

montata. Gli accessi csteriori erano stati muniti di terrati eserragli,

e guerniti di qualcbe cannone tolto dall'antico castello alia cima del-

la cilia : ed allo sbocco di piu facile onlrala, e per6 pito esposlo alle

iii>iilie dei rubelli, un ^ruppo di arditi giovanolti vi si era atlestato

a guardia d' uno sleccato quivi falto solto al comando di un ricco

ntladino niollo innanzi dell' eta , e per giunta colle membra peste

e dirotte dalla podagra ;
il quale voile dare (juelF esempio di co-

raggio edi ferniezza per animare ogni ordine di persone ad oppor-

re coraggiosamenle il pcllo alia for/a dei congiurali. Oh seneH'I-

talia abboiula>soro di simili cittadiui, e ogni cilta iinilasse l'eseni[io

della piccola Geraci, oh le speranzc di quesli felloni e nemici di Dio
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dei popoli calerebbero, e la pace delle nostre terre raai uori \< r-

rebbe conlurbata!

(iiiiiiio .idunque nella citta principale del suo Distretto il Bonulr-

de comparti le debite lodi alia costanza de' fedeli cittadini
, ed at-

tese a spacciare da' per tutto gli avvisi opportuni perche i ribelli

fossero perseguitati e venissero in mano deila giustizia. Giov6 al-

tamente a conseguire un tal fine I

1

arrive in Geraci della milizia

condottavi dal General Nunziante . il quale non si tosto seppe del

moti di quelle contrade, che vi si fu con grande sollecitudine reca-

to, e vi giunse due giorni appresso alia fuga dei congiurati. Ma se i

cagnotti del Verduci se 1' erano svignata con si grande poltroneria ,

restavano tuttavia fermi dentro Sfciiti le frotte del Romeo; e finche.

queste non fossero messe in isconfitta e dissipate non poteva es.rr-

vi sicurta di pace in que' paesi. Mossero adunque da Geraci le regie

schiere verso Staiti, mentre al tempo medesimo il tenente Colonnel-

lo De Come procedeva contro ai ribelli dal lato opposto di Reggio.

Ma neppur questavolta cosi le une come le altre poterono affrontarsi

con quello stuolodi gente fella e paurosa. II loro capitano non si teu-

ne abbastanza difeso dal forte luogo e dal malagevole sito nel quale

allora s' era accovacciato
;
ne piu si confid6 nella prossimita di vil-

late favorevoli a' suoi divisamenti
; imperciocche quella sua raunata

di genti tumultuarie mal potevasi opporre a schiere ben istrutte

e meglio condotte, checche di riparo o d' aiuti quivi le munisse.

Abbandon6 adunque quella postura e voile piuttosto riparare ai monr

ti deH'Affrico, ove per boschi, per burroni, per baize, per macchie

e per greppi or procedendo , or nascondendosi
,
or difendendosi

potrebbero giugnere non tocchi o bersagliati ai bramati covi della

Sila. Ma i concerti presi dai due condottieri delle regie milizie per

circondarlo e torgli per T appunto quella scappatoia ,
1' obbligarono

a disciogliere la banda innanzi di vedersi piu strettamente ricinto ,

ed a pigliar per se , pel figlio e per alquanti dei piu fidi il cam-

raino per S. Stefano, natia lor terra. Poco lor valse questo partito :

fu un gittarsi dalla padella iiel fuoco. Impercioccbe aPedavoli, in

una scaramuccia la qual sostenne contra gli urbani che spiavano

i monti
, vi Iasci6 fra gli altri la vita quel Domenico Romeo per
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T appunto. jiriina st'croto tnl occulto ma ardente sommovitore delhi

jimvincia . appresso vile e stoHdo conilotticre delle armi ribelli . <

finalinrnto vittima principale di quello sconstgliato commovimcnto.

Dopo la morte del Romeo fu chrta del tutto la provinria di Reg-

pio : c i giudizii militari contra gli autori di cost srellerata maechi-

no/ione sentenziarono alia pena capitate si in Geraci e si in Reggio

alcOTii dei pin colpevoli e dei principal! alfieri della rivoltura. Non

mno6 la clemenza consueta del Re d'addolcire In srvrrita del giu-

dizio coH'assolverne i meno colpevoli: ne mancarono poi a suo tem-

po gli assoluti di riappiccar da capo le mene teuebrose, e macHii-

nar nuove congiure contro di chi avevali per piela campati da mor-

te. Mi noi dobhiamo oramai ritrarci dalk) spettarok) delle pwhbli-

che sdagure e dei pubblici delittf per segaitare la storia privata

troppo spesso interrotta della nostra famiglia.

LJ.

Ihie zinyani.

Era di poco tempo cominciato il Novembre di quest'anno iuc<!'-

simo, quando nel paesello di L. . . si videro comparire due poveri

artipiani che buscavansi con faticoso mestiere pane e ricovero.

I/uno d'essi atticciato della fignra e toroso di spalle mostrava un oc-

chio solo, rbe 1'altro gli era turato da un cotal piastrello appiccatovi

tra 1'angolo e la fronte: e pur qnell'occhio libero aveva un risjrtiar-

do si maligno e feroce die metteva paura. I/ altro mingherlino e

asciutto come un cliiodo con due occhi nerissimi e furbacchiotti

e con un fare tra il Ic/ioso <> I' rntrante temperava la rozzezza di

stico suocompagno. L' unod' ossi portavasi cavalnoni sull^

da un capo i mantici ad otre , e dall' altro una ferriera di

cuoio con entrovi il martello , le tanaglie ,
lo stapno , il capeccbio

e la melletta: e cotali altri arnesi per istagnare e riforbire vasi

stnvisili casan'cci di cucina Nel fardelletto del piccolo comj>a-

gno vedevansi li'irati in^iome il peciaiuolo , il padHlino , la chio-

daia. alquanti saMatoi e un colonnino. 1i'cavansi in somnia i for-

ti di n-rii s(a_rnai da trebbio e da giro, che si scontrano
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cosi di frequcnte per le piccole ville e le borgate : e come spesso

questa genia di lavoratori appartiene a quel popolo errabondo e

disperse , qual sono i zingani ;
cosi ancora i due sopraggiunti alia

foggia del vestito
,
alia pettinatura dei capelli ,

all' aria delle per-

sone ne avevano tutta 1' esteriore sembianza
;
e i monelli del pae-

se andavano loro intorno gridando a' zingani ,
a /ingani. Girarono

adunque agiatamente per le casucce dei popolani e dove cbe si fer-

massero o sopra il pianerottolo d' una scala
,
o sotto 1' uscio della

casa, o in un po' di spazzo nella via
;
ed essi con quattro mattoni e

un sasso mettevano su bottega ;
e mentre il

piii rozzo dei due

quasi fattorino mantacava co' soflietli a mano nel fuoco
,

1' altro

lesto come un gatto forniva il suo lavorio. Cosi corsero per alcuni

di buona parte del paese, qua ristagnando caldaie e mezzine
,
la

risaldando imbuti
, grattuge e paiuoli-, e dove mettendo coi chio-

di toppe e rimendature agli schianti
,
o pareggiando sul tasso le

fitte e le ammaccature delle secchie, delle teglie e delle calderuole.

Quella buona gente godeva di trovar modo di rifornirsi li stesso

in casa ed a buon mercato quella poca di masseri/ia cbe si avesse
,

e dal canto suo il piu sottile dei -due stagnai con li suoi zingareschi

racconti
,

e coi motti scherzevoli e da brigata si conciliava 1' ani-

mo delle persone ,
si cbe 1' una contenta di loro nell' accomiatarli

dalla propria casa li accomandava alia vicina. Ma quei due pare-

va cbe aspirassero ad una gloria ancor maggiore, che non fosse

quella di contentare gVimi del popolo. Volevano, andavano essi di-

cendo a questo e a quello ,
trovar modo di traforarsi nella casa piu

grande e piu ricca di quel villaggio ; percbe cola vi buscberebbero

de' bei denari. Girala d' un verso con uno
,
dilla a quest' altro

,

entravi colla merciaia e colla refaiuola
,
colla trecca e col pizzica-

gnolo ne scappa su una di queste comari
,
cbe serviva di lavan-

daia al parroco ,
e per questo aveva un po' di conoscenza con Me-

nico, anzi una certa intimita e confidenza. Si proflerse adunque ai

due zingani di raccomandarli a quel figliuolo ,
il quale avendo la

sorella in casa il Signorino , potrebbe per mezzo di lei far conten-

to il loro desiderio. Fu la proflerta accolta con molta gratitudine, e

rimcritata con una saklatura fatta gratuitamente a certi stovigli
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i. 11 di se^ue.nle ogni cosa erasi acconlata. Menico avca

suggcrito ;i lloxrllu
.|iiclla cirita, die per talc volcvano farla passa-

re ,
c la ijimaneitu \i a\cva facilmente contlotta la sua buona pa-

il ron a. Yennero admique, i due slagnai al lavoro, e si adagiarono ad

iiu canto della corte per ripulire , alluminare, o racconciare cento

luix/ii atnre da cucina, da orto, e dacasa, che largamentc mettcva

loro innan/i la medesima Orfanella.

Ma che? Non era volta che Rosella scendesse a quello spazzo, che

il mantai aionon 1'aflisasse con quel fier occhiaccio, e che non gli s'il-

li\idisse viepiu il consueto colore cenerognolo della faccia, con ccrti

distorcimenti del naso e railrappalura di quej brutto suo nillblo, che

ne facevano a vedere un' orridissima figura. Sulle prime la buona

fante non vi pose mente: ma vedilo una volta, vedilo poi un' altra,

bisognd che alcuna cosa se ne impensierisse. Oh come! diceva Ira

se: io son tutto cuore e sollecitudine a fare il loro pro, ed eglino par

che veggano la hcfana ad avermi innanzi ! Chi sa che rax/a di gente

m'ha messo in casa quel soro di Menico? Ma glie ne dimanderi io,

e ne vedro alia fine il termine. Come pens6, cosi fece. Ebbe a se

Menico, gli raccont6 (juel caso un po' inaspettato, e di piu gli disse

cl Telia sentiva dal punto ch'erasi addata di quel brutto verso che le

si faceva, un raccapriccio ad appressarsi ai due artieri. I zingani, ag-

giungcva, ho sentito dire che siano tutti ladri e furbi, e che abbiano

alle man! mille trappole e lavori per ingannar la gente. Io non me la

son creduta flnora per non pensar male del prossimo : ma quest!

due coi visi alidi e sozzi, e cogli sguardi indracati e corrucciosi ,

questi due si
,
che mi fan prestar fede alia mala voce che corre di

loro. Non vorrei
, Menico, che per tua troppa dabbenaggine avesse

ad incogliercene alcun che di sinistro.

Menico la confort6 a non temer di nulla
, poiche quei due erano

conosciuti da Mona Carmcla la lavandaia, donna di giudizio e di

cuore. Con tutto cio per assicurarla viemaggiormente se ne reste-

rebbe egli con loro a guardarli, perche non avesser modo n6 d'ini-

bolar checchessia, ne di fare alcun altro guasto in casa.

Vi si reco egli adunque, e per iscansar noia entro con dolce ma-

niera a ragionar con essi dei viaggi e delle avventure, egli che per
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essere stato sino in Cosenza si leneva per un viaggiatore di que'

die non si scontrano ad ogui passo. Molto discorreva il piu ma-

gretto del due: rado il compagno. Dopo clie In soddisfatta la va-

.ii i a e la curiosita di Menico e tutte le ditnande che esso aveva po-

tuto fare aveaoo avuto la loro risposta , oangialo raetro fu il gio-

vane come assalito da cento quistioni snodate e fatte a caso ed a

sproposito. Che gente fosse in quella casa: come si faeessero le prov-

visioni nel paese : dove solessero conservarle i poverelli : dove le

persone agiate : perche non vi fosse via da cam: e die vetture si co-

stumassero: chi vi avesse i migliori cavalli: com'ei vi si governasse-

ro: dove fosse in quel palazzetto il fenile, e perche non vi fosse una

teUoiastarcatadall'abituro ove abbarcarvi il lieno; chi a quel tem-

po era il Sindaco del paesello ,
e perche ne fosse stato tolto quel

padron di casa: che forza v'avesse di armi; e cosi via via tante e poi

tante che il povero garzonotto n' ehhe a scontar cara la sua prete-

rita curiosita. Quando fu Tora dello sciopro Menico rimasto solo co-

miiieio a chiedersi ragione di quell' interrogar fitto fitto che i due

zingani avean tenuto con lui
, e gli venne in capo un sospetto ma-

ligno che fosse maestria di ladri affine di avere da lui quelle taU

notizie che altrimenti non avrebhero spillate. Si penti allora , ma

veramente un po' tardi
, dell essere stato troppo facile con essi

,

e per ovviare al male che forse ne potrebbe seguire , fe proponi-

mento di non partirsi mai piu da' loro Qanchi afline di rendere im-

possibile ogni loro mal giuoco. Anzi perche essi allora se ne stava-

nosoletti a desco nel tinello dei servi giu alia oorte, ove dalla cut-ina

del Signorino metteva un usciuolo die d'ordinario era chiuso, and6

cola ad oregliare i lor discorsi per ispiar meglio dalla loro confideo-

te domestichezza i sensi e le intenzioni. E questo fu certo un buon

pensiero. Perciocche li udi che appunto tenevano questo proposito.

Chi la fa se la dimentica , Quagliozzo ,
ma non chi la riceve.

11 Signorino non ci pensa piu a quel maledetto giorno che mi fece

preridere dagli urbani
;
ma io la legai al dito

,
e se mi scapp6 a Co-

senza nel carcere ,
non mi scappera ora.

Lo devi a me, Lamacieca, ed ho ragione di rinfacciartelo ap-

punto adesso. Se io non avessi brigato d' esser condotto insieme
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con to. < lit' nol volevi, dnl carcere di Cosetiza a quello di Reggio ,

non ci san-mmo trovati a quel trambusto del due di Settemhre che

ci apri la irahhia.

T. se tn non m'avesNi avuto allato nrlla fuga ehe tosto picliam-

mo, ijiiando tra Parraneare e il calcagnare e il saltare ci mettemmo

per li dirtipi
e i hurrati ne' monti . non so se te la saresti rav;ita

cosi lixcia. Itasta, un barbiere tosa I'altro: e ora che ci siamo to>ati

ft vicemln dohhiamoattenderea pelar ddla huona chi ci capita nelle

mani. Veniamo dunque al punto. ('.he partitn metti? Ferro o fuoco?

lo sto pel fuoco
, perehe e il piu facile

,
e il meno rischi>

p il
pivi

tremendo. Sehbene non dehbo nasconderti che io mi sento

HMiipre all' orecchio un motto di mia madre : tanto va la rana al

pogprio che vi lascia la pelle. Se non te 1' avessi promesso ,
vera-

mente volentieri farci sacco ora e via sen/' altro.

Che vuoi temer qui ora ,
faocia di passero , c cuore di coni-

glio! Tu sai che ne ho toccate di piu brutte che queste, e vedi qui

come la pelle mi sta ancora saldata e confitta alia ciccia hella e sal-

va. Solo lemo che questo piastrello , che m'hai appiccato qui alia

coda dell' occhio, non m'ahhia un po' a guostare questo mio gru-

gnetto dilicat ino. tanto mi da fastidio!

by sonoa te, se non altro, per chiarirti, se ho cnore di coni-

irlio : che del becco non mi cale (niantunque il vorrei di con-o me-

gh'o che di passero. Questa sera qunndo re ne viene il destro e tu

raccoglierai i ferri, ed io come uno scriceiolo che s'in^nui tra sie-

po e
<ic|)'.

c(l hatufTolo del capecchio in mano far6 la mia partf . Se

la pelle ci resta avremo a far delle grasse risate a quel lumc.

Or Menico al sentire cosi neridisegni, abbrividi tutto, pensando

a) danno che non sapeva ben quale . ma eertamente errand issimo

era per incogliere a quella tanto da lui amata famiglia. Taonde

cosi goflb e sbigottito com' era, corse suhito alia sorella . e la per-

suase a non si partir dalla rorte per finche egli non tornassc da una

sna facceriduola, Non temesse di nulla , ma insieme non lasciasse

mai soli i due stagnai : ne per quanto ne fosse dimandato voile dir

allro. Ratio come una rondine usri di quella casa a chiamare soc-

corso di gente per fare imprigionare li ?ul fatto quei due ribaldi.



540 L' ORFANELLA

Si reco adunque difilato al Sindaco
,

e tuttoche il trovasse in

quell' ora a desco colla famigliuola voile a tutti i conti pjirlargli , e

perche non fosse dal villano servo discacciato, mise avanti gli auto-

revoli nomi del parroco e del Signorino. Come gli fu innanzi gli

sve!6 d' un fiato dapprima i sospetti di Rosella intorno a qnei due

zingani che egli aveva pur dovuti veder girare pel paese nei giomi

passati , poscia le iriterrogazioni a lui maliziosamente porte, infme

il discorso die avevane udito per la fessura di quel chiuso usciuolo.

A tutto questo aggiunse la sua propria testimonianza
,

colla quale

assicurava il Sindaco
, che quei due erano quegli stessi che, cinque

anni allor correvano, trovavansi nelle carceri di Cosenza : e 1' uno

d'essi, quel cosi famoso Lamacieca gia tempo imprigionato nel fon-

dicciuolo paterno in quella che si preparava a sgozzar di coltello

un ospite sopraggiuntovi. Averli esso riconosciuti al segreto loro

colloquio, ai nomi onde si chiamavano a vicenda, ed anche, quanto

all' uno d'essi, alia propria vista, perche aflisando be.ne il Lamacie-

ca, tuttoche travisato da quel d' allora, aveavi scoverte le fattezze,

che essendo ancor tanfalto ehhe la prima vdlta vedute. II Sindaco

udita la gravita del caso e la grandezza del pericolo, Iasci6 di botto

la mensa, e si reed in casa di alquanti popolani della sua vicinanza,

per officio urhani e prodi nell'armi, e onesti per costume; e messosi

alia lor testa: Oltre, disse a Menico, conducine alia corte del Signo-

rino
,
e noi daremo loro il hene arrivato. E Menico spronandoli a

studiare il passo li condusse per lo cancello dell
1

orto alia porta di

dietro del palazzetto ,
nella cui corte erano stati la mattina niessi

a lavorare i due contumaci.

Se non che neir appressarsi videro un denso nugolone di fumo

rotto di tanto in tanlo da globi di fiamme uscir per la finestra del

fenile sovrapposto alia stalla , e udirono grida disperate di donne

invocanti soccorso , e strepito e fruscio di lotta, e rninacce crudeli

di disperati. Menico con animose parole mise nel piccolo drappello

animo ad accorrere al pericolo ,
e perche conosceva a mente ogni

sbocco
,
ed ogni cantuccio di quella casa li persuase per far piu

presto ad abbattere una porta che mettendoli nella cucina dal lato

dell' orto, li avrebbe fatti riuscire alia corte ove quello schiamazzo
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leva. Pocbi urti co' calci de' moschetti cbbero spalancato 1'in-

gresso,ein un ultimo qm-i mrajjiosi militi furono cogli archi-

lui-i in canna -Imrati dov'era il taflmiglio. Quivi giunsero in quel-

la che da un lato Ire famigliari dellu rasa Irascinavan denlro Qua-

glio/zo da loro sostenuto per forza
,
e dall' allro lalo il sig. Checco

con un villano e con Ilosella si diballevano a fcrmare il Lamacieca,

menlre egli faceva ogni sforzo a divincolare il braccio armalo di

aculo slilo afline di ferirne 1'abominalo Signorino, c scamparsi cosi

ove potesse da quella presura. All' apparire degli urbani ogni cosa

fu quela : perche il Lamacieca fallosi cadere il collello di pugno si

(lit- vinlo al Sindaco ed agli armali sopraggiunli, cbe gli furono alia

gola -. e Quagliozzo fu abbrancalo per forza alle spalle da due di lo-

ro. Menico allora visli gia caduli in poler della forza quei due scel-

lerali
, grido a lutli che accorressero ad eslinguere il fuoco appic-

calosi nel fenile
,
e del quale pareva cbe o non si fossero accord

quei di casa
,
o non se ne curassero gran falto. Ma il vero si fu cbe

non s' erano essi avveduti ancor di niente. Conciossiacche a quei--

1' annunzio ebbero a sbalordire; e il parapiglia, lo smarrimento e la

confusione fu quanto mai piu viva cbe non pu6 pensarsi. Acqua,

acqua. OUre di corsa a sonareal fuoco. Accorr' uomo
, accorr' uomo.

Su al fenile: si voli
,

si voli. Toslo, si salvino i mobili della casa.

Correle a chiamar Raimondo. Oh Dio
,
oh Dio cbe siam persi !

Yiela, viela, coraggio: ecco vien gente. Ne minore del frasluono di

queste voci era il garbuglio della faccenda. Chi gira per la vigna a

prendere scale, linozze, secchie; cbi monta alle camere di sopra:

quesli esce alia slrada, molli vengono ad aflbllarsi nella corle: allri

altinge acqua alia fonle, allri fa cuore alle donne: lulli in movi-

menlo intorno
,.
nessuno era fermo in un luogo, nessuno provve-

<)'\a davvero al rnaggior bisogno.

Nel piu vivo di lal lx)llimenlo odesi di non mollo lungi uno scop-

pio di archibusi, e un gridio sollecilo e concilato. Cbe fu ? cbe av-

vennc? Mrnicocorread informarsi, enon ista guari a rilornare colla

novella: cbe il Lamacieca ncllo svollare a un angolo della via che fa-

ceva balza sopra una lama sghemba e ruiuosa, area dalo coi gomi-

ti un improvviso punzone ai due milili che gli slavano ai fiancbi , e



cadendone uno per terra e 1'altro barcollando in sulle gambe, si era

egli dato a fuggire precipitosamente giu per quella china. Onde

ehe gli altri urbani che il precedevano di pochi passi recandosi in-

iin'//ii H Quagliozzo gli avevano scaricato contro i loro scoppii, e il

Lamacieca era sterto visto cader gia capitombolando per la Lalza, e

tonfare nella sottostante Valletta in mezzo ad urli ed a bestemmte

esecrande, e tuttora vi restava senza moto: credevasi che vi fosse

rimasto ucciso.

Ma il pericolo presente non fece abbadarea quella ventura orri-

bile pin che tanto. II sig. Raimondo era sopraggiunto allora allora

da niia vicina villetta dopo la notizia giuntagli di quel tafferuglio

in c;is;i. evisto Tinutile afiaccendarsi di tante persone smanrite e con-

fuse al pari che sollecite e frettolose, voile porre un po' d' ordine in

quel rimestio, e convoco tutti intorno a se nella corte a fare quanto

egli loro suggerirebbe. Da tutti gli fu bene atteso, e gli aiuti dei vi-

cini sopraggiunti, e i contadini della casa, e le persone della famiglia

gli fecero cerchio intorno e attendevano a quello che egli coman-

dasse. Subitamente adunque dispose che i villani piu destri a

eio recassero corbe e cestoni piene di terra acquidosa e densa, e

che due dei piu animosi montati sulle scale la gittassero per la fine-

stra nel fenile colle pale : e gli altri, quanti ve ne potessero entrare,

1' ammontassero nella stanza sopraposta al fleno con grancle pre-

stezza y e nessuno pensasse ne ad acqua ne a roba. In breve tempo

fti quasi tutto a grande altezza coverto di terra il pavimentodi quel-

te camera, ed al gran peso che premeva di sopra ,
ed al fuoco che

di sotto consumava quel soffitto, si cominciarono a sentire di qua e

di la scricchiolar travi
, scoppiettar panconcelli ,

e crosciare as~

si onde s' impalcava quel solaio. Ordin6 allora Raimondo che dalla

stanza vicina seguitassero a gittar terra dentro come piu e meglio

potessero, ma niuno s' amschiasse d' entrarvi per non incorrere in

grandissimo pericolo della vita.

Ma Tarsione del fieno avanzava, e contuttoche la firrestra del fe-

nite fosse pifj che a mezzo otturata dal terreno gettatovi con

gran pressa dentro
,
le fiamme nondimeno uscivano muggendo e

' con gran furore. Si oomirxMo allora a temere dell'efti-
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dwl si*. Kaiinondn. temendo die le trrnndi fatiche apesrail uliltkur

<piella terra non fosscro per riuscire a crescere i danni deli' iuceu-

dio: aoqua volervi, volervi taglio di inura e di pared. Fino il sigtor

Oiocco and6 a dolersene con suo cognato ,
il quale per non es-

sere tenuto in cosi duro caso per caparbio ed ostinato . cede alle

istanze di lui. e data una grau voce ordin6 a tutti che scendessero

a fornirsi di picconi per demolir le mura, e di secchie per attinger

;i qua. Fu una bella provvidenza di Dio questa sua facile pieghe-

votezza. imperciocclu* appunlo in quella che ogni persona era gia

ndlii.corlf MM tcrribile scroscio seguilo da uno spandersi improv-

vi>( di una folata di polvere e di fumo, annuiizio che I'impalca-

in Miio e I

'

intravatura era crolluta, e che il terreno avea seppel-

lit> sotto di se il iieno e le iiamme. I 'or' altro vi voile perche "lion

si fosse piu alcun tiinore di nuovo incendio. A lira terra gettata s\i

quelle rovine da ogni banda, mistaa molta acqua, iinironodi estia>

guere ogni riraasuglio di brace e d'incendio, e innanzi che fosse bur

io, il palazzetto del Signorino era gia salvato. Laonde col consiglio

del parroco tutti si recarono nella Chiesa a renderne sincerissioii

riii-rnziamenti a Dio, il quale per cosi opportune niodo aveali da

^raii rovina liberati.

Per via Menico voile udire da Rosella ci6 che fosse avvenuto nel-

la breve sua assenza, e n'ebbe questa corta ma sustanziosa notizia.

Poco dopo d' esser essa discesa alia corte per guardare quei due

scellerati galuppi, il Lamacieca richieselad'unbicchierd'acqua del-

la vicina fontana
;
mentre il compagno di lui levavasi prendendo

una irrossa manata di capeccfaiaccio con in raezzo un tizzone ar-

dente , e facea mostra di stropicciarlo colla melletta nel vano d' ua

romaiuolo. In ritornando dalla fonte s' accorse Rosella che il Qua-

gliozzo usciva della stalla molto sollecitamente traendosi dietro H

cavallo , e dicendo al Lamacieca gia in piedi e in atto di sl>iettar~

sela: su via, non c'e tempo da perdere. Allora la llosrlla roniin-

i6gridare al ladro, al ladro : allo quali voci accorsi quei di casa

aveanosoprauuiuntd i due fuggitivi mentre si sforzavano d'aprire

il portone che era chiuso, e si dtfrndcvaao iai fdlci del
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che agli strappi insoliti della cavezza serrata la coda ringhiava e cal-

citrava a tutto potere. Cosi comincio il contrasto tra quei di jasa e

i due creduti zingani, e dur6 lino al punto nel quale giunsero gli

urbani condotti cola dal Sindaco.

LII.

11 vero amor di moglie.

V e un proverbio nelle Calabrie che volto in volgar toscano vor-

rebbe dire che i mail camminano appaiati come i buoi all'aratro,

per indicare che essi non vcngono giammai soli. Or la veritadi que-

sto detto popolare, se altra volta e in altra famiglia fu verificata
,

certamente vedesi confermata a capello nella casa del Signorino ,
e

specialmente nella congiuntura che abbiamo teste narrata. Quasi che

fosse piccolo subuglio per quella casa il pericolo d
1

incendio dal qua-

le venne, si pu6 dire, stranamente salvata: ci voleva appresso una

piu grave sventura a coprirla di lutto e di amarezza. E questa

venne. II sig. Checco pel carcere sollerto in Cosenza avea perduto

1' antico vigor di salute
,
e andando di giorno in giorno rifinendosi

,

sebben lentamente ,
di forze

,
erasi condotto ad uno stato di mal-

sania peggiore di qualsivoglia acutezza di morbo violento e minac-

cioso. Or la scossa di quel tumultuoso travaglio coltogli lotteggiando

col mendace zingano ,
e provvedendo allo spegnimento dell' incen-

dio, tale gli ricise e slrappo ogni lior di vigoria dalla persona, e

gli abbass6 siflfattamente la vivacita degli spiriti, che il giorno ap-

presso ebbe a mcttersi in letto, tra per estremo di debolezza, e per

acutissimo dolor di capo accompagnato da ruinoso riscaldamento di

febbre. I medici chiamati di lontano per soccorrere de' loro spedien-

ti 1' infermo ,
non trascurarono di porgergli aiuti

,
che sufficient!

fossero a rilevarne 1' estenuazione e stinguergli la febbre in dosso.

Ma al tempo medesimo ammonirono que'di casa che sebbene il

male non fosse ancora all' estrenjo, e molto luogo rimanesse a spe-

rar bene
,
nondimeno era da stare in guardia potendo improvvisa-

mente precipitar le cose d' un' ora all' altra.
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Quale angustia strin^sso il ruor <li tutli a si tristo annunzio me-

glio si puo sentire o vcdoiv, die narraiv a parole. DallUn lato com-

|iiiiij.-\,ili
la tristezza di pcnlcrc Tuna il marito. I'allra il ^rnitore,

questi il cognato, o |iidla il padrone e il protettore. Dail'ultro lato

andir piu li allliggeva il limore, die a quel passaggio non dovesse

egli forse appivslarsi senza il debito apparecchio dell' anima. Tutti

ano coin' egli a dispetto de' buoni arnmaestramenti toccati^li

da [largolello, avesse sempre nondimeno e alletlati in capo sentimen-

ti di miscredenza e nelle opere mostrato tenore molto dittbrme

dalla buona rcgola di vivere cristiano. Egli era bensi stato voler del

Cielo die da quel pravo cummino, pel quale aveva egli messo il re-

Mo delta famiglia, fossero stati i suoi parenti sviati per tempo. Era

stato eziandio voler del Cielo che gli avesse si la prigionia rammol-

lito alquanto il cuore, e si la generosita del buon parroco tolto del

capo quei pregiudizii che vi si erano radicati. Laondenon poteva di

sicuro piu dirsi quel Signorino d'un tempo, scredente, betrardo, usu-

raio, orgoglioso, d'ognialtro paesano disprcgiatore, e solo cupido

del proprio interesse. Ma non per questo eraglisi 1' animo tomato a

vera pieta. Come udirebbe ora T annunzio delta non improbabile sua

morte? come vi si disporrebbe coi santi sacramenti? Non v'era certo

alcun del suo sangue, il quale s'arrischiassediavvisarnelo,o fosse li-

mor di peggio ,
o senso di dolore, o pochezza d' animo. 11 quale e

pure il si pernicioso inganno di un gran numero di famiglie cristiane,

ove I'alletto all' infermo in luogo di stimolare, impedisce che gli si

porga il maggior servigio di questo mondo
, qual e quello di ain-

monirlo per tempo ed aiularlo perche santamente si disponga ad

uscirne. E dove non e I'amor troppo accecato, e giudizio gia da Dio

minacciato a chi miscredendo e misfacendo indugia o disprezza il

pentirsi : ei non ne ha il tempo in sul trapassare di questa vita, pcr-

che non trova chi i' avvisi a tempo che egli sta per trapassare. Si

ricorse adunque a D. lienedetto, gli si apri il pericolo del sig. Chec-

co, lo si prego du> [u-nsasse egli ad annunziarglielo diiurumcnte,

ad esortarlo a morir da cristiano.

ScricII,vol IV. 35
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Questo era 1' ufTicio , che fra i tanti doveri di buon pan

adempiva con maggior diligenzae con piu amore il nostro pievuno.

Dace he egli sapeva d
1

un infermo della parrocchia di qualsivoglia

stato o in qualunque luoiro si fosse
,
non aveva piu pace la sua ca-

rita se nol vedeva o uscito dell
1

acutezza del morhn. <> spiralo nella

benedizione del Signore. Non aspettava giammai d' essere invitato

a casa il raalato, ch' e' v' arxJava egli da se a visitarlo, a consolarlo.

Se F infenno era un poverello non v' era bisogno che s avesse, al

quale non provvedesse colla sua nohile e consueta larghezza : se di

corporate sussidio non avesse avuto mestieri, allora si tratteneva con

lui ne' piu soavi refrigerii di parole , nei piu dolci hlandimenti di

carita, negli oflicii piu amichevoli di domestica afleziooe. L'inferrao

s' innamorava sempre di si dolci maniere, e riputava fortunati qoei

momenti nei quali potesse avere alia proda del letto il buon ve-

gliardo con quella sua mano dolcemente appoggiata quaiulo sul

capo e quando sul petto ,
con quegli occhi quasi lacrirnosi per la

compassione, con quelle parole cosi consolanti e confortative. Gua-

dagiuito in sillatta guisa per se raflelto del malato, eragli bene age-

vole guadagnarne Tanima a Dio. Per la qual cosa quando s'appre-

stava T ora di porgere all' infermo non piu le terrene medicine e le

consolazioni umarie, ma i conlorti celcsti e le sopranaturali hein-li-

cenze, era D. Benedetto tutto zelo di carita, tutto ardore. Non guar-

dava ad ora, non a stagione, non a disagi : sopra il ghiaccio o sotto

il sole, di giorno o di nolle, da presso o lonlano correva anche in-

lermiceio
, anche vecchio ad amminislrare i santi sarramenti della

diiesa ai suoi parrocchiani. Ho di bocca del sig. llaimondo
, testi-

monio oculare
, che, venulo il caso a D. Benedello di avere una

volta indugialo a cagione d' uno slrabocchevole acquazzone che

rendeva quasi impossibile il cammino, non pol6 giungere al mori-

bondo cbe proprio in sugli eslremi, quando appena bast6 a impar-

tirgli T ullima sacramenlale assoluzione. Dii questa soa nan colpe-

vole dimoi'a ne senti egli un cosiflatto crepacuore cite e cadde in-

fermo
5
e non fu appena guarilo di quel malt' die salito in pulpito

se ne chiam6 in colpa innanzi del popolo ,
come di grave fUo in
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(hi per (lebilo d' uflicio doveva ogni anoor piu grave oslacolo vin-

fW8 per consolan' un aniina nel momrnto piu prricoloso della

sna vita.

Or qwest' uomo COM soilecito .Irli.i rt ma >alute dei suoi parroc-

cliiiiui . lion pii.> p.-ii-jnv ognurto come prendesse di buona voglia a

petto il preparareaH'estreino transito queHuomo, in giovinezzasuo

discepoio, in eta piu inatura su< p Tsecutore , e da qnak-he tempo

can<iia(oglisi in amico. Laoudi1 ciilralocoll inferma in ragionaniento

fresciie sciagure, che gli aveano cagionato quel male
,
e ram-

tarulojili aUresi ! anticlio , uli venne diccndo quanto piu sia

picna di annustio die di dolrez/r (jiicsta nostra camera morlale:

quanto utile arroclii per confortar Tanimo in me/zo alle disgrazie il

voigere il pensiero all' altra vita ove non e turbazione di dolore, ne

ambascia di patiiin>nti : come ragione e fedc vogliano die il cristia-

no si commetta con cuor grande nellc niani di Dio, e da lui d' ogni

bene datore rironosca aucor per lo suo meglio il troncarci che

spesso ci fa a mezzo il mortale peregrinaggio.

Chcco a>fvedutosi a quel discorso che volevaglisi dare avviso per

s& spiacevole con bel garbo, tutto si contristo dentro, e si rabbuio

di fuori, ed usci in parole piene di lamenti e di sconforto. Ma quel-

lo che aiHisse veramentc il cuor di tutti fu T udirgli annunziare ri-

cisamente cbe se I). Henedetto voleva entrartili in cam<ra come

amico, fosse pure il ben venuto: ma se intcndeva di venirgli innan-

zi come prete , risparmiasse a lui infermo il dispotto clie ciS gli

va, ed a s^ il rancore di perder quivi senza pro fiato e tempo.

Ku indarno clu> h. l^TU'dt-tlo gli rainmentasse i l>enefizii fattigli,

1 all'etto sviscerato clie gli portava , la facilita del rimedio, la deso-

ktzione dei congiunti : fu indarno cbe si volgesse a prcgarlo collft

lacrime in sugli occhi cbe non volesse rappresen tarsi innan/i at Di-

vino Givdice coll' anima macnlata. e col cuore iifduritn nd male.

Checco. non refgtndbgli piu la vore a ribattere oolle parole I'esor-

tazioni dei buon parroco. gli volsc le spalle e ainmutoli atlutto.

D. Benedetto non si scor6 per questo, e uscendo di quelta stanza

dtee af parent i del malato . cho v era d'uopo di cbi.-d.-n- al Cielo

o<m istnntissimo fcrvore b conversione di queiranima; giacehe Iddio
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voleva forse donarla alia fede ed alia caldezza della preghiera. I.-li.

poiche i sintomi per allora non erano si gravi ,
andrebbe in cbiesa

a perorare con Dio la causa di quell
1

infelice con piu proGtto che

non avea fatto con lui. Essi rimanendo in camera
, e curandone i

piu piccoli bisogni con le maggiori finezze che loro riuscisse di sol-

lecitudine e di amore ,
non mancassero quando con pregbiere a

Dio
, quando con pii suggerimenti airinfermo di tentare 1' inaspet-

tata ostinatezza di quel malato.

Tutta la notte che seguit6 vegliarono al letto del sig. Checco la

moglie di lui e Y Orfanella
,
cbe la Bettina serbavasi ad assisterlo

nelle occorrenze del di vegnente. Quando non avevano ne rimedii

da amministrargli, ne servigi da porgergli, esse si gittavano li alia

sponda del letto inginocchioni, e compiangendoglisi ai piedi prega-

vano per lui le sconsolate con un ardore singolarissimo di affetto e

di zelo. Checco dapprima mostrossi infastidito di quell' atteggia-

mento devoto delle due donne
,
e ne le gam con un certo risenti-

mento
,
che ben dava a scorgere andar di nuovo per suggestione

del mal demonio pigliando forza nel suo animo la giovanile irreli-

giosita ed irriverenza. Ma perche quelle pie senza rintuzzarlo in

cosa si lieve non piu gli si fecero vedere ginoccbioni iimnnzi. ecli si

rabbonacci6 e addolci tutto
,
e cominci6 ad entrar con esso loro in

ragionamenti diversi e confidentissimi cosi come la lena gli bastava.

Era questo il punto che aspettava Rosaria
,

e di cosa in cosa me-

nandolo il condusse a manifcstarle perche avesse cosi duramente

scacciato il parroco, e quali fossero le angustie, delle quali mostra-

va aver sino all' intimo costretto il cuore. Checco le apri 1' animo

del tutto. Si disse trambasciato dalla diflidenza del perdono inue-

ritaglisi per la memoria del lungo tempo che era vivuto lontan da

Dio : dal fastidio di provvedere in tanto sfinimento di forze a una

lunga e molto intrigata confessione; daH'astio che ancor gli bolliva

dentro contro del figliuolo. Ma quello inline che viepiu lo distoglie-

va dal confessarsi, era il pensiero di dovere innanzi la morte rime-

diare a tanto male fatto al prossimo in vivendo colle usure or mani-

feste ed or palliate. Ne andrebbe
,
diceva sfogando il suo cordoglio

colla Rosaria
,
ne andrebbe mezza la roba

5
ed ora che io non vi
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saro piu , mi sa male di lasciarvi in peggiore stato, che me vivenle

non teneste.

Gia era gran segno che la divina misericordia scendeva sopra

di quell' infrliiv. 1'auT egli manifestato quei timori e quell*' dilli-

denze si alia nm^lir e si all' Orfanella. Kntrambe desiderose della

salute deir anima sua . entrambe viventi nel santo timor di Dio .

entrambe islruite saggiamente da D. Benedetto del mapistero e

delle arti dello spirito , poterono dolcemente andargli dileguando

qnci timori e quelle paure : poterono confortarlo nella confidenza

della divina misericordia ,
nella generosita del perdono per amordi

Gesu Redentore ,
nella grande facilita di confessarsi. Quanto alle

restituzioni da farsi tacque modestamente la Rosella
;
e potremmo

dire un poohelto stupita, poiche da quando ella era in quella casa,

non s' era addata giammai di inilla. Ma Rosaria con ischiettissimo

affetto

Checco, gli disse; tu sai ch'io ancor prima di darmi a Dio ho

sempre portato amore a te, e non alia tua roba. Troppo sarei trista

se voltami al Cielo non vi avessi imparato a nobilitare ancor piu

quell'affetto. Ora dunque, come per lo innanzi, io amo te piu delle

tue entrate
;
e se per salvar 1'anima tua dovesse andarne non che la

tna proprieta, ma la mia dote medesima e mi toccasse di mendicar-

mi la vita d'uscio in usrio, Checco, t'accerto, non farei grand' opera

a tollerar Hetamente una tal perdita. Disponi adunque del tuo lar-

<.
rnm;nte ed alia libera e, se m'ami,-prendi immagine dal mio cuore :

non pensare alia roba che tu ed io dovremo lasciare : pensa alle ani-

me le quali dovrem fare che si scontrino fortunatamente e si ricon-

iiiiiiipcano in Ciolo.

Ma
,
e la figlia? e Bettina? aggiunse con grande commozione

d'affetto il sig. Checco. Di te sia pure quel che attest!-, ma e di lei?

Rosaria non ebbe tempo a rispondere ; perchfe 1' Orfanella colla di-

mestichezza concedutale da' suoi padroni entrando essa a rispon-

La Bettina, ripigli6, sono cinque anni che s'e votata a Dio di

farsi monaca per la vostra liberta : da cinque anni piange, macera-

>i. [>rega, combatte per ottenerlo: ne ha in mente altro pensiero ,
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nfc in more altro desidrrio che questo. lo me ne fo pagatrice per

lei, perche io conosco iin dentro le piu secrete fibre di quel cuore.

Oh la Bettina non pensa piu che tanto alia vostra roba : no la Bet-

tina di certo benedira il Signore se vi vedra trapassare coll" anima

in pace. A queste parole alcune laprime solcarono lesmunte e il-

lividite gote del malato, e poco dopo videsi una piena serenita ral-

legrargli il viso. Chiamatemi, allora disse, chiamatemi quell'Angela
di pace, che io teste sracciai dal mio letto : chiamatemi il parroco.

Dopo pochi mil 1 11 1 i il parroco era con lui.

All' alba del giorno appresso il portone della casa del Signorino-

era semichiuso
,
una solitudine maggiore del consueto scorgevasi

per la corte , per le scale , per le stanze di quella famiglia. Nella

camera piu intima, la stanza da letto del padrone di casa
,
un nero

drappo penzolava dall' imposta delF uscio , e alcune fiaccole di cera

illuminavano la macilente figura d
1

un cadavero : era il cadavero del

sig. Ceccho. Da un canto della camera medesima stavano in ginoc-

chioni e immerse nel pianto tre donne, la Rosaria, la Bettina.e TOr-

fanella; e stringendo fra le dita il rosario mestamente pregavano re-

quie all' anima di quel morto. DalF altro lato del cataletto stavano

seduti il parroco , il sig. Raimondo, un' altro sacerdote e alquanti

laici recitando pianamente e devotamente il divino ufficio. Intanto

nel paese gia contavasi la nuova che il sig. Checco morendo nel

bacio del Signore aveva meta delle sue sostanze
,
che la legge gli

lasciava in libera disposizione, testata a pro dei pqveri di quella

parrocchia : e per sopra piu raccomandato alia carita della moglie,

della figliuola e del cogriato i due orfanelli con parole di tenerissimo

afletto. Ognuno benediceva a Dio che avesse tanta misericordia fatta

a queiruomo, quando appunto meno v'era a confidare nella natural*

disposizione del suo animo.
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// \uovo Testamento tradotto in lingua ilaliana da GIOVANNI Dio-

DATI Londra od altrove etc.

Corre per le mini li parecchi in Italia la traduzione del Nuovo

Testamento (alia da Giovanni Diodali. Molti la comperano creden-

do coinperare un buon libro ( e clii ne dubilerebbo trultandosi del

.\itnr<> 1'i-itainento'!), molti senza comperarla se la trovano incasa,

gittatavi non si sa per cui mano, nt se per la porta o per la finestra:

molli ancora se la trovano in tasca. una vera pioggia, anzi una

grandine di Diojati. II libriccino poi e tutto grazioso, pulito, azzima-

lo: legato con lusso, profilato d'oro: buona carta, ottimi caratteri:

sa di muscbio, e par cbe dica: tiemmi caro. Se non die i nostri

letlori debbono gia conoscere quc^li an^iolelti invisibili cbe spargo-

no in Italia rotestaloro piog^ia odorosa. Kssi sono i cosi detti colpor-

4mrf delle sociela bibli.-ln' 'colporlori li cbiama col sue solito gergo

barbaresco la Ruona Novella) ossia quei merciaiuoli raodagi |>

i iv il in "stirre di di^tribuin; Bibbie falsilicati'. ^ualobe v<lla

si frammettono in tal inijtiego pericoloso ancbe le Signorine forc-

stiere cbe pigliano li bagni io Lucca, e quando le sono sco|>ert'. il
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Governo toscano insegna loro col porle dolcemente in carcere che

I'apostolato
non si pu6 esercitare senza qualche inconveniente: ne si

spaventa del ragghio del Times, ne dei grugniti della Gazzetta del

popolo, ne dei belati della Buona Xovella.

Gli e dunque un peccato in Toscana il distribuire il Nuovo Testa-

mento del Diodati, ed altre cotali versioni non approvate? Rispondia-

mo clie non solamente in Toscana, ma in ogni luogo : e benche non

in ogni luogo sia, come dovrebb'essere, delitto punito dalle leggi ci-

vili, epero in ogni luogo peccato punito di scomunica dalle leggi ec-

clesiastiche. Che se e peccato il distribuire cotesti Nuovi Testamenti,

e Bibbie monche e falsate, gli e peccato parimente il riceverle,il leg-

gerle ,
il ritenerle. E perche non vengano subito a infradiciarci gli

orecchi i Valdesi di Torino colla loro vecchia canzone cbe la Chiesa

proibisce la Bibbia
,
diremo loro che vadano da Giacinto Marietti

sotto i portici di Po, e troveranno che egli ha fatta una molto bella

e poco costosa edizione della versione di Mons. Martini, la quale es-

si possono leggere e distribuire a chi vogliono senza punto manca-

re a veruna legge ecclesiastica. E siccome' noi in Italia abbiamo la

bella versione suddetta
,
cosi negli altri paesi ce ne ha delle altre ,

tutte come questa nostra approvate dalla Chiesa, e da poterle leg-

gere ognuno che non sappia di latino.

Se dunque la Chiesa proibisce quella del Diodati e di altri ere-

tici, aon e mica perche voglia vietare la lettura della Bibbia, ma per

altre ragioni le quali noi riduciamo a tre.

La prima si e perche quella versione e fatta da un eretico: la se-

conda perche e senza nota di sorta: la terza perche e in piu luoghi

falsificata. Noi le spiegheremo qui a chi le ignorasse o fingesse

ignorarle.

La Chiesa vieta in primo luogo tutte le versioni fatte dai prote-

stanti, perche una lunga esperienza le ha insegnato che costoro so-

no falsarii di professione, quando si tratta di citare o tradurre la

Bibbia. Essa ha veduto che questi signori saltano parole, le mutano,

ne aggiungono e tutto cio fanno (vedete caso!) proprio in quei te-

sti che citati a dovere sarebbero contrarii alle loro false dottrine.

Ci6 posto, che doveva fare la Chiesa? Quello che avrcste fatto voi,
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lettore mim!. 8 i \i t n ivaste avcrc un servitore chc vi avesse

rubato piii volte. anrorcht 1

poi :;iiir;issr di csscrvi fedele, non vc ne

fidereste piu, c lo mandereste per li latti suoi od almeno ctTtamen-

te iion gli conlidereste
pii'i

rii' ehe avetc di prezioso in casa. Cosi

fore la Cinema, ('.lie lia es^a <li piu prezioso? La Bihbia. K vnlrli*

die essa la confidi allo mani di rotesti ladroncelli ? Sarebbe pnzzia.

(Juimli proibizione generale di leggere o ritenere le Bibbie tradolte

da loro. Chi vuol leggcrla, pi:,
r
li le vcrsioni approvate. Ce ne sono in

tutu- lo linirue : e noi itali'ini abbiamo la bellissima di Mons. Martini.

('.lie abbiamo noi bisogno delle version! adulterate che ci vogliono

repalare codesti falsarii stranieri ?

Ma . dira taluno
, jitio

bcnissimo accadere clie un protestanto di

buona fede (e ce ne sono pareccbi) faccia una versione fedelissima :

percbe proibirla? II perrb^ e cbiarissimo Fincbequella versione non

uninata ed approvata, e riconosciuta per fedele, laCbiesa ha il

diritto di sospettare che essa sia infedele. E il sospetto in cosa cosi

rilcvantt1 basla per giustificare la proibizione. Certo voi non rice-

vere^te in casa un uomo sospetto ancorcbe di fatto potesse essere

uomo fidatissimo. Molto mono poi ve ne varreste in servizii gelo-

si. Ora qual e servizio piu geloso che quello di dare intera e fedele

la parola di Dio ? Percio la Chiesa prima vuol sapere che la Bibbia

o tradotta fedelmente, e poi laricove, Y approva, e la lascia legge-

re ai suoi figliuoli. Quest'esame e questa approvazione ottenne in

Italia la versione del Martini. Un cattolico non pun senza mancare

al suo dovere attenersi ad altra versione o certamente o probabil-

mente falsata.

Dira un altro: e cho? Siamo dunque tutti cosi ignoranti che non

possiamo accorgerci da noi (juando la Bibbia e ben tradotta si o no?

Rispondiamo che quelli i quali non sanno tanto di latino che possan

re la Volgata latina (che e permessa a tutti), non sogliono poi

essere uomini molto dotti. So dunque essi sono islruiti la leggano

ucllOri^ina!'
1 o nella versione latina: sepoi si confessano da secosi

ignoranti die non sappian ne anco un po'di latino, non si lamen-

tiim della (lliiesa la quale da quella buona madre ch'ella e, vuole ad

ogni modo esser certa die la Hil'bia di essi leggeranno e fedelmente
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tradottn. K come farebbero ad acrorgersi di per se delle infedelta

senon sanrio nr il lalino, m- il greco, ne T ebraico per confrontare

il testo.colla traduzione?

Sequesta ragione & stringente per tuttele Bibbie tradotte dai pro-

testanti, & poi stringentissima per quella del Diodati il quale nacque

nel 1576- in Ginevra da parenti lurches! cola rifuggiti per vivere li-

beramente neH'eresia. II fanciulletto fatto grande fu eletto Pastore,

ossia Ministro eretico: ed ito poi a Venezia s' intese col noto Paolo

Sarpi dei modi con cui propagare T eresia in Italia. Uno dei mezzi

prescelti fu appunto le spargere fra noi Bibbie falsificate. II Diodati

tomato a Ginevra fece la sua traduzione che fu pubblicata T anno

1607. fama ehe avendola stampata a sue spese, facesse fallimento,

e fmisse col morire quasi di fame. II che proverebbe come in quei

tempi la sua traduzione infedele non ebbe grande spaccio in Italia,

e che i signori Ginevrini non furono molto caritatevoli. Vi pare?

Lasciar morir di fame un loro Ministro ed un italiano emigrato !

Ma siccome ora egli e morto ad ogni modo, e il danaro che si rica-

verebbe dalla vendita della sua Bibbia non servirebbe a sfamar lui,

ma ad ingrassare de'falsarii forastieri-, sara bene d'ora innanzi che gli

Italiani spendano meglio i loro danari comperando (se vogliono) la

versione del Martini, e cacciandosi di casa, se mai V avessero, quella

del Diodati che puzza da mille miglia di hugia e di falsificazione.

Ora veniamo alia seconda ragione per cui la Chiesa proibi sotto

pena di scomunica la traduzione del Diodati. Essa consiste nell' es-

sere questa intieramente priva di note. Ed osservate bene, che se

mai le note ci fossero sarebbe peggio : giaccM note scritte da un

Diodati non possono essere che note ereticali. Ma perfino le tradu-

zioni fatte da buoni cattolici e fedelissime, se sono scompagnate da

note approvate anch' esse dalla Chiesa , sarebbero per cio solo su-

bito proibite. E perche questo ? Perch& la Bibbia contiene molti

luoghi oscuri, molti che aprima vista sono equivoci, e per chi non

capisce molto, proprio pericolosi. Ed osservate anchequi la discre-

zione della Chiesa. Quantunque il sapere il latino non sia sejrno di

grande sapienza, pure siccome o gia qualche cosa, cosi la Chiesa si

fida di lasciar leggere il testo latino senza note. La Chiesa suppone
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die clii ha lallo i -imi siudii lino a capire il latino della Yolgata

abbia altlia^l.ni/.a giudi/io per non pi-liar !< <>> a rovescio. Ma

quando si tratta di quegli altri die non haiino fatto studio .!i -

e non sono pen io in raso di leggere la Bibbia in latino, essa ha ra-

gione di credeiv die qnesti non debhono ^ t ( ,- dine d' uomini. Per

do non volendo proibir loro la Bibbia, la da loro tradotta con note

a
pit-

di pagina, le quali spieghino i luoghi die potrebbero essere

interpretali male. Questi proteslanli invece pare che abbiano inie-

resse a guastar ogni cosa. Essi traducono la Bibbia non solauienle

in tutu- lr lingue, ma pcrfino in tutti i dialetti: e uon solo nelle

liogue europee, ma e nelle asiatiche e nelle a(Tricane. Essi gettano

carirhi immensi di Bibbie senza note in mezzo ai pagani dell' Asia,

dell' Alii ira. ili-H' America, come se non facessero gia abbastanza

imprudeotemeoie nel gettarla in mezzo ai cristiani ignoranti. Cbe

cosa nasce da tutto questo? Nasce che i pagani si ridono della Bib-

bia e dei cristiani, e che gl' ignoranti imparano spropositi per colpa

di que' sciocchi (nominiamoli pure col loro nome) ,
che invece di

aver giudizio per quelli che non ne hanno, vogliono far il mestiere

di apostoli con poca fatica. In ignoraute il quale legge che clii non

odia il padre e la madre non /md essere mio diKcepoh, ri inane scan-

dalizzato : un povuro contadino il quale legge che w l'oc,chio li wan-

dalizza devi slrappartelo dalle orbile e cacciarlo lungi da le, credera

potersi dare il caso in eui egli debba acciecarsi: chi legge che chi

non rinunzia ad ogni cosa che egli possiede nan puo essere dificcpulo

di G. 'C. , si creUera obbligato in coscienza a farsi cappuccino. Cbi

legge che G. G. avea di fuori .suu madre e i suoi fralelli che 1' aspel-

tavano . rredera che Maria SS. avesse altri figliuoli oltre a G. G.

non sapendo e non potendo sapere che in t-braico fratdli signitica

parenii. i.\\\ legge che 1' ora della crocilissione fu la terza presso

S. Marco, e la sesta presso S. Giovanni, credera esserci qui varieta:

non potendo egli sapere da >r die la seeonda detle quattro parti

del giorno presso gli ebrei si protendeva dall' ora terza Gno at prin-

eipiare dell' ora sesta ossia al meriggio. Ghe diremo poi dei pagani

ignoranlissimi e pieni di pregiudi/ii, i qnn'i leggono la Bibbia tra-

dotta nelle loro barbare Uugue dai protestanli? In prinio luogo
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quelle lingue non hanno ne anco termini che possano bene espri-

mere certe idee della Bil)bia : inoltre i traduttori sono quasi sempre

ignoranti, e fanno quelle versioni per danari e senza veruna atU-n-

zione : finalmente anche supponendo ottima la traduzione, quei po-

veri pagani non possono dalla Bibbia ricevere che idee diraezzate,

inesatte e spesso falsissime non per colpa della Bibbia, ma della loro

ignoranza e della goflaggine incredible di chi ne abusa. Ma di ci6

parleremo forse altra volta. Per ora conchiudiamo ammirando di

nuovo la prudenza e la discrezione della Chiesa caltolica, la quale

mentre permette anche ai mediocremente istruiti di leggere senza

note la Bibbia nel testo latino
,
memore nondimeno di ci6 che di-

ce S. Pietro nella lettera lie. 3 : eszerci nelk scrillure cose difllciH

a capirsi le quali gli indotti e gli instabili depracano alia propria

perdizione
I

, vieta percio di leggere la Bibbia senza note in quelle

versioni volgari destinate per loro natura a coloro che per difetto

di studio o d' ingegno non debbono avere molto giudizio.

La terza ragione per cui la Chiesa ha proibito la versione del

Diodati si e perche questa e maliziosamente e fraudolentemente fal-

sificata. II falsificare testi anche di autori profani e cosa infame
;

che cosa sara il falsificare la parola di Dio? E con che norae do-

yremo noi chiamare cotesti Valdesi o Anglicani o Evangelici, i quali

tengono il sacco al ladro
,
e spargono in Italia coteste Bibbie adul-

terate? Fronti di bronzo debbono avere questi cotali, i quali senza

timore di essere scoverti mentiscono cosi bruttamente e palesemen-

te. Diranno che noi li calunniamo. Veniam dunque alle prove ,
e si

ricordino che se anche li trovassimo in fallo una sola volta
,
avrem-

mo per ci6 solo il diritto di gettar loro del mentitore in sul viso.

Apriamo dunque il Diodati al v. 39 del capo V dell' Evangelic di S.

Giovanni
,
e troveremo ch' egli fa dire a G. C. : Investigate le Scriltu-

re in modo imperative. Perche questo? Perche il sig. Diodati insie-

me con tutti i protestanti pretende che il leggere la Bibbia sia un

dovere per ogni fedele. E siccome questo dovere nella Bibbia non

1 Anche questo tcsto circa quanto puo di corrompcre il Dioduli; ma c cos*

chiaro che non ci ricsce a corromperlo cbe per uiela.



DELLA STAMP* ITALIAN! 557

si trova, cosi cgli ce lo pone in codesto luogo a dispetto della Bib-

bia , la quale non dice gia investigate le Scritture in modo imperati-

ro : ma bensi rot mniale investigando le Scritture in modo indii-ativo,

Mccome apparisce cvidentemcnte dal contesto. > i protestanti me-

desinii. quando sono dotti e leali, osano negarlo. Testimonio il Kui-

noel
,

il quale nella sua Esposizione sopra S. Giovanni
, dice : Mold

interpret 'protestanti) senza buone ragioni pigliano questo vrrbo nel

modo imperative . . . ma rsso e da prendersi in modo tndirafiro, co-

me gid notd Cirillo . . . . E questo senso esige la serie del discorso.

Diranno clie il senso e almeno incerto. Lo neghiamo apertamente.

Ma se anche lo concedessimo
, perche i protestanti traducono poi

come se fosse certo il loro senso? chi die loro il diritto di niutare il

dubbioso in certo? Perche non imitano la Volgata che scelse lo scru-

tamini come parola neutrale?

Al capo XIV, v. 23 degli .itti aposlolici il Diodati fa dire a S. Lu-

ca che gli Apostoli ordinarono per voti comuni degli anz-iani per

ciascuna chiesa. Perche ha egli aggiunto quelle parole per voti co-

muni, le quali non si trovano nelForiginale? II perche e simile al

precedente. I protestanti credono che 1'elezione dei Pastori abbia a

farsi dal popolo per voti comuni. E siccome non trovano cio nella

Bibbia
,
cosi ce lo mettono essi. Anche qui opporremo loro il Kui-

noel protestante e razionalista e dotlissimo in greco, il quale tra-

duce come la Volgata, senza alcun indizio di voti comuni del popolo.

Potremmo provar mentitore e falsificatore il Diodati in moltissimi

altri luoghi. Ma bastino questi due i quali sono proprio preziosi,

perche dimostrano come codesti protestanti non falsiflchino per i-

gnoranza od a caso ,
ma a bello studio e nei luoghi che cosi corrotti

servono poi per istabilire le loro false dottrine.

Finiamo con una osservazione curiosa. I Valdesi di Torino con-

vinti gia altre volte dai giornali piemontesi di spargcre Bibbie falsi-

ficalo. < ivdettero fare di se una buona difesa allegando nella loro

Buona .\ovella che essi non ispargono solamonlc lr vi-rsioni proibi-

ti-. ma ancora le approvatc : t^sendo loro molto indiflerente che al-

tri Irirti'a la versione del Martini o quella dej Diodati Ma pur trop-

po si verifica anche qui il proverbio ovidiano -o non
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bona peior erit. Giacehi da tal riilioola scusa che cosa si ricava? Che

per li Valdesi e cosa indifferente che si legga la parola di Dio o quel-

la deU'uomo: che ai Valdosi poco importa che Dio abbia detto di si,

e nondimeno gli si faccia dire di no e viceversa: che i Valdesi tm-

gono in conto di nulla che gli uomini siano ingannati nella religio-

ne e nella morale : che infine i Valdesi sono appunto come quella

donna che aveva rubato il figlioletto alia sua vicina. II fatto & hi-

blico ed e narrato nel libro terzo dei Re. Due donne si presentarono

a Salomone, asserendo ambedue d'essere la madre d' un bel bam-

binello. Salomone fattasi arrecare una spada : dividasi
, disse, il

bambino in due parti : ognima delle donne avra il suo pezzo. La

vera madre cominci6 a strillar alto che piuttosto si desse intiero

air altra donna, la quale dal canto suo ostinatamente voleva che po-

re il bambino si dimezzasse. Di che ii savio Principe intese subito

di chi dovess' essere il figliuolo, giudicando sapientemente che mai

vera madre non fu indiflerente sopra la sorte del suo bambino. II

caso nostro & molto simile. Abbiamo dalTun lato la Chiesa cattolica

che non ammette altra Bibbia che 1'intera, e tutte le monche e false

condanna e divieta. Dall' altro abbiamo la setta valdese che e imlif-

ferente ad ogni Bibbia ancorch^ dimezzata e tronca ,
e di tal sacri-

lega induTerenza fa pompa e professione nella Buona Novella nobi-

lissimo organo di sue savie determinazioni. Qual e la vera madre?

Ogni nostro lettore
, quand' anche non fosse cosi per 1' appunto un

Salomone
, pu6 bene in tal causa dare facilmente il suo giudizio.

It.

Memoria dell'Aw. GATTESCHI nella risoluzione della compra-vendita

di un libro per vizii di immoralild ed irreligiositd.

Stupiranno forse certi utilitarii, per cui il valor dei diritti si mi-

sura in lire, soldi e denari ,
che tanta importanza diasi da noi a

certe memorie forensi che le rcgistriamo nella stampa italiana e le

sottoponiamo ad una critica talora accurata. Coloro per altro che lu

importanza di un diritto o di un libro misurano dalla coscienza e

non dalla borsa
^
coloro che leggono nei giornali le sagge decisioai
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ddkiimgistraiura frflMese intomo alia rescission^ di certi rontraui

tf associazione , ewenzinlmmt. traHimtati per la proibizione so-

|ira\
\riiniii -li'llr open- clu 1

si puhUkavano , comprenderanno be-

ni&simo , che unn prmra/iunc IM r;msa hibliografica jxwsa di venire

ofrgetto di gravi rillrssioni inlorno ullo spirito con cui la causa vie-

nc mt''iitat; r dilrsa e sentenzinta : non essendoTi forse cosa og-

iiidi ( IM-
jiii'i

strettanienU' si attenga alia morale publilica, agl' inte-

ressi sociali e politici e rrli^insi (lie la iiidilcrax.ione o la licenza dei

tipograii e dci lihrai. Alle quali ragioni d' importanza suprcma .

un'altra se ne aggiimge per incitarci a discorrcre di (jufsta sorittu-

ra, tratta dalle particolari condizioni in cui si trora il nostro perio-

dico , il quale piu d' una volta si vide astivtto e i nostri lettori ne

lianno un saggk) recentc a ceusurare le scritture d'illuslri avvocati

toscani quando alia capacita della mente nou parve andar congiunta

la rettitudine dei principii. In tali circostanze 1'imbattersi nclla me-

morin del toscano Aw. Gatteschi e vederia perorare con ugual

coraggio e verita in unadiquelle cause ove gagliarda resistenza

doveva as{>eUarsi dalla animosita politka e dal sofisma irreligioso
'

rirrostanza per noi favorevolissima per corregge.re qualunque si-

nistra impressione avessero mai lasciato le censure precedent! a

dan IK. dei pureconsulli di quei caro c gentil puese.

La causa si raggira intomo a certo Romanzo tinora nial noto in

Italia, inlitolato Marin In Spayituola; it quale srredilato ormai e

proseritto nella Spngna ove fu pubblicato negh anni
piii calaniitosi

tleiln demagogia atlino di promuoverne i in-uili. venne proihito

daiki S. Congregazione d^l' Iiidice appena lanciato in Italia a ten-

tare una simile impresa. It liLraio Celli clie lo stampava per as-

sociazione negK anni piu calaniitosi dci tumulti liberaleschi , avr-

vn .-wralappialo con pomposi elogi di religione e di moralita non

solo molti laici onesti . ma eziandio alcuni sarerdoti. Kitardata .

non sappiam perche, iino all' anno 183() la pubblicazione del li-

bro, giunsero finalmente ndl' anno 1851 le prime puntate in mano

ajrii asociati : Ira i quali il Sarcrdote D. Francesco Gini con altri

oW suoi cotteglii . vista la scellcrata cosa ch' e quel Romanzo e la

i'ulniinataiie . [iriina dal di-i'unto Arciv. di Pisa
, poi dal
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Vicario Capit. Monsig. Delia Fanteria
, incominciarono a ricusare

dopo la duodecima le puntate seguenti. Riconvenuti in giudizio dal

lihraio al Tribunale Pretoriale di Pisa, ottennero la sentenza di re-

scissione. Ma richiamandosene il Celli al Tribunale di prima istanza,

venue da questo reintegrate ne' suoi pretesi diritti condannandosi

il Gini a pagare un libro, il quale , promesso come utile alia Reli-

gione e alia societa ,
era stato poi ritrovato si pessimo die merito

un'espressa condanna del Tribunale ecclesiastico.

II Sacerdote appel!6 in Cassazione; e il discorso di cui diamo

conto e quello appunto clie al Tribunale di Cassazione venne pre-

sentato dal ch. Aw. Gatteschi.

Un atto forense non e
,
come ognuno pu6 immaginare , un mo-

numento di letteratura cbe vada in traccia dei iiori di Elicona : ha

ben altri interessi da sostenere il coscienziato giureconsulto che di

molcere le orecchie e solleticare la fantasia. E in questa causa spe-

cialmente si trattava niente meno cbe di determinare se la morale e

la religione trovassero o no protezione e sostegno nei Tribunal!

toscani
5

ed a questo appunto venne ridotta la quistione dal dotto

e penetrante avvocato. Un libro
,

disse
,

allora e merce legittima

quando soddisfa ai bisogni della mente e del cuore, ossia ai bisogni

morali deiruomo. II tribunale di prima istanza appoggiandosi sulla

distinzione dei vizii in materiali e morali, e restringendo Tazione

redibitoria ai soli vizii materiali, rec6, per escluderne i vizii morali,

una ragione che in uno Stato cattolico include una quasi apostasia.

Ci disse nella sentenza, che i vizii e difetli unicamente morali DIPEN-

BONO DA UN' OPERAZIONE D' INTELLETTO OSSIA DAL GIUDIZIO E DALL,' OPI-

NIONE DELL' UOMO. Che nel valutarli si esce dalla sfera dei positivi

calcoli della pratica forense per rientrare nell'immense campo delTo-

pinabile umano ; e ne concluse che le regole slabilile per la recogni-

zione, e determinazione dei vizii materiali non possono essere applica-

bili relativamente a quelli immateriali.

Or questo soggiunge saviamente 1'Autore, equivale aldire, che

i vizii morali non hanno efletti redibitorii, perche dipendendo dall'o-

pinione non possono con certezza conoscersi. Ma come possono

emettersi simili proposizioni , quando le scienze morali illuminate
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dalla luce del Cristianesimo hanno fondamenti inconcussi e sicuri .

quando la scien/a d-i dovcri in particolar modo e talmente certa

nelte sue illazioni da non sostenere neppur I' ombra del dubbio :

quando in puese cattolico abbiamo un' autorita infallibile e per tale

riconosciuta dalle leggi dello Stato
,
e le di cui decision! intorno al

vtro ed al buono non possono andar sogpette a sindacato ne a cor-

rezione. . . . Quindi in paese cattolico . fra litiganti cattolici, e per

tali riconosciuti dalle leggi dello Stato, ed ove proclamasi la Reli-

gione Cattolica come Tunica e vera, non pu6 dirsi che i vizii imma-

terial! e morali non sono certificabili . perche dipendenti dall' opi-

nione dell' uomo, senza incorrera nel piii grave errore.

Al qual proposito acutamente avverte in una nota
, gran divario

correre fra i vizii morali e gli scientific! di un libro . mancando a

riconoscere i vizii puramente scientific! quel Tribunale che fra cat-

tolici parla infallihilmente in materia morale. II perche : sia pur

vero, dice , che un associatore il quale ha promesso un buon trat-

tato di chimica, di fisica ecc. possa rispondere agli associati, che si

lamentano, che il libro ad essi consegnato e riuscito cattivo, senza

metodo ecc. Ma per me I' opera e buona
, anzi ottima. Ma lo potra

egli dire quando si l rait i di libro riguardante la morale
,

la religio-

ne, ed in ispecie la morale e religione cattoliCa ? No al certo
, e gli

associati sempre potrebbero replicargli Ma in tali materie V opi-

nion* individual nienle vale . . . per i cattolici haw! un codice

completo di morale e di religione , ed un tribunale infallibile che

sentenzia su tali materie
;
e perci6 T esistenza degli error! e difetti

morali e religiosi potra con tutta sicurezza asserirsi , ne potra di-

pendere dalle fluttuazioni dell* opinione.

V vale il dire che in tali materie il magistrate laico non sarebbe

buon giudice. Conciossiache quante altre sono le materie ove per

questa ragione appunto della specialita il giudice e obbligato a con-

sultare i peril!? Si dichiara forse egli incompetente il Tribunal Cri-

minale allorche in un awelenamento non conosce
gli

efletti sinto-

matici clol vcleno, o quando in un omicidio trattasi di determinarne

la gravita o lo stromento con cui fu commesso? Si consulta allora

Serb II, vol. IV. 36
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una commissioned! periti : la quale e sempre assai meno cert* nelle

sc perizie che la Chiosa nel scntcnziarc sopra la morale e la n-li-

gione di uno scritto.

Le quali ragioni so hnnno grandissima forza, considerate andbe

solo il Cattolieismo nel oompratore, che ha diritto a rioevere tal

merce che all' uso debfto approdi ; quanlo maarpior forza arquista,

se riflettasi al dehito di cattoliro, che corre anche ai vrnditore! Per

cestui il vendere un libro inlerdetto dalf autorita ecclrsiastira e

dichiarato malvagio in qualche mode anche dalla rensura lairale

(la quale raccomandava che si facesse in modo che non si lasciasse

correre il libro in niano alia gioventu) non e soltanto un male* per

la frode lesiva del oompratore, ma e male in se stesso come lo spar-

gere nella societa veleni o pugnali. (]otalche se anche n'un ricorso

sorgesse contro opere di tal fatta
, pure basterebbe il sentimento

cattolico a fulminar di condanna quei tipografi sciagurati che in tal

guisa assassini si rendono della societa. Intendiamo benissimo, che

non essendo per questo intentata 1' accusa contro il Celli, il Tribu-

nale non dovea pronunziare intorno a questo reato : ma la realta

del reato medesimo non e per questo meno evident* ,
e sarebbe

strano che un Tribunale porgesse il suo braccio a sostegno di tal

reato implicate essenzialmente nel preteso diritto del tipografo.

Non interterremo i nostri lettori delle repliehe e coDtrorepIich*

che hanno fin oggi protratta la decisione della causa
;
e che dicdero

occasione all' Aw. Gatteschi di aggiungere alia prima scrittura due

important! appendici : nella prima delle quali opportunamente egli

ricorda la decisione de' magistrati francesi nel Tribunal di Com-

mercio della Senna , il quale rescindea un simile contralto won

ostante che in Francia non vi sia religione dello Stato, e sebbene la

proibizione fosse posteriore al contralto. Quel che a noi importara

era il far conoscere come i principii catlolici francamente dichiarati

dall' avvocato compariscano sicuri al cospetto dei Tribunali toscani

e divengano una quasi profession di fede di quella magistratura : la

quale insegna in tal guisa ,
che voglia dire religione dello Stato a

certi legulei eterodossi, che non sanno comprendere come la verita
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cattolu a possa veraraente governare uno Stato senza eke per queato

i*a cada sullo gli ar/iy/i </i un Princip* straniero. Quando in uno

Stato caltoliri sonu i sudditi . < attoliri i ^ovornanti ; porlare delle

sentence a rilroso del sentimento cattulico . egli e un impugnaru

soleniuMm nir < in furma giuridica la verita conoscinla.

111.

La Cilia di Lamo stabilila in Terracina, tecondo la dntrimmttti

Otnero, e due dtyli antichi dipinti gid ritrovaii .<//' Esquilino i

quali la rappreseniano. Ditcorso ecc. di D. PIETRO MATRANGA .110-

liano ecc. Roma uetla Tipogratia della R. Camera Apostoli-

nilissimo ran to di questa Roma , invidiatole forse da molti .

ma nou contesole da veruno, e la copia di pregcvolissimi monu-

ini-i it i
, clie t< irnaiK > dopo molti secoli a rivedere la luce : c trag-

gono d'ogoi parte d'Europa i cultori de'buoni studii ad annnirarli.

Ma vault, piu degno di Roma e quella copia d' uomini dotli che

nella munificenza <lr Romani Pontefiri e de
1

Principi ecrlesiastici e

secolari trovano un conforto e un eccitamento ad illustrare con

dotte elucubrazioni que'mouumeuti. Delia qual verila noi potrem-

mo ret-anif prova da far WBfQgBare i calunniatori perpetui del

i no pootiticale; ma n basti perora I' opera, di cui prendiamo

a dare qualche ceimo, se^uitando le orme del ch. Aulore.

Gli scavi di via Graziosa sull' Ks(juilino tra gli altri soggetti, che

diedero alle ricerche archeologiche , oiTersero due dipinti rappre-

seotanti Mn/u alcun dubbio 1'arrivo d'Ub'sse nei paese de'Lestrigo-

M-|i t
> nwl primo il pittore ebbe T avvertenza di scrivere

AMTAOX02 , ANXIA.\( >1 . I i i; fHATUl . t nel secondo ANTI^ATHZ

\Alll I'll oNK2. Quelli.cui fan paura i volumi in foglio ed in quar-

to, e che credono sempre vero il detto <Jt?'Greci fhe un gran libro e

tun gran male; s'adireranno al pit
(ore die non abbia aggiiuito un'al-

tra parola, e segnulo il nome delta citta -love 1'ltacese fu accolto per
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modi si barbari e disumani. Ma chiunque non misura dalla mole la

bonta o la malizia <l" un libro
,
avra grande obbligazione al pittore

del non avere impedito che il ch. Sacerdote Matranga desse un

nuovo saggio di sua svariata dottrina, e 1' Em. Cardinale Antonelli

un nuovo esempio di sua munificenza nell
1

aiutare e proteggere i

buoni studii. La nuova opera e compresa in un volume di 186 fac-

ce in 4. massimo ,
oltre il frontespizio e la dedica

;
e undid tavole

in rame. Chiunque prenda questo volume in mano,ise non Taccie-

ca 1' invidia', confessera che non eran soverchi gli elogi da noi im-

partiti altra volta al direttore della Tipografia camerale; e per ci6

che spetta al disegno e all'incisione delle tavole vedra che Roma c

ben lun i ana dal perdere quel primato dell'arti belle, onde per cou-

sentimento universale ella gode il possesso da mold secoli all' om-

bra del sommo pontificate. Che se certi saccentuzzi appartenenti

alia schiera liberalesca si degneranno di leggerlo vedranno assai piu

lontano il pericolo che Roma perda il privilegio, che gode da molti

secoli di possedere uomini versati in ogni maniera di nobili disci-

pline. Ma lasciamo le interpellanze a chi non ci ascolta
, perche

tutto inteso ad opere piu rilevanti non legge o dice almeno di non

legger giornali; e diamo un succinto ragguaglio a chi ci fa V onore

di leggerci.

Grandissima varieta di sentenzetrovasi negli antichi e ne'recenti

scrittori per istabilire la vera sede deXestrigoni. I piu si accordano

a porla in Formia
,
che risponde alia presente Mola di Gaeta

,
altri

in Gaeta medesima ed altri
,
con minore verosomiglianza, la collo-

carono in Fondi
;
e solo un recente scrittore, il dotto M. Testa ,

pens6 a Terracina
,
ma 1' opinione di lui rimase ignota a molti ar-

cheologi e fraquesti al Matranga. II quale non prima ebbe veduti i

dipinti di via Graziosa, che vide terminate le dispute da lungo tem-

po agitate sopra la stanza degli antropol'agi Lestrigoni ,
e raffiguro

in quella megalografia 1'antica Anxur o Terracina colle biancheg-

gianti sue rocce. II persuadere altrui questa opinione e lo scopo che

1'A. si prefisse nella prima parte del suo discorso; e se non e dis-

dicevole a chi nelle scienze archeologiche si riconosce poco piu
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che novizio il proflerire sentenza dell' opera cl' un preginlo maestro,

noi diremo che 1' opera del Matranga ci sembra aver forza non di

ima probabilc congettura ma d'irrepugnabil dimostrazione. K tutta-

volta confesseremo, per amore di veriln, d'uver lettoqueslo disrorso

quasi col (Ir-iiL-rio oh> 1'Autore non giugnesse a provare il suo as-

sunto , per non trovare in fallo niolti scrittori latini che ci furono

gia cara delizia deuli auni giovanili ,
e che eziandio in eta piii ma-

tura e tra studii
piii gravi mai non potemmo in tutto dimenticare.

Ma per quantunque ci sien cari quegli scrittori . piu cara ci debbe

esser la verita : omle confesseremo di buon grado che la contraria

OMBtonza di que' sommi
,
non che d' altri antichi o moderni di mi-

nor peso, ci sembra al tutto priva di fondamento.

Del rimanente sc a qualcuno sembrasse di non doversi acquetart

al nostro giudizio, non che sentirne dispiacere, il desideriamo di

cuore; a tal condizione nientedimeno che legga e disamini attenta-

mente le ragioni esposte dal valoroso scrittore. Chi sa che qualche

giovine italiano in vedere quanto vantaggio si possa trarre da scrit-

tori o sprezzati o non meditati quanto si meritano, non volga se-

riamente 1'animo allo studio della lingua greca ; lingua si detestata

a di nostri
,
e tuttavolta ad un vero letterato si necessaria ? Da si

fatta disamina si scoprirebbe quanto sia vano e fallace 1' opporrr

allo studio diretto della lingua greca le molte traduzioni che posse-

diamo degli autori piu grandi di quella nazione privilegiata : e che

T esortazione di Orazio ai Pisoni di voltar giorno e notte i greci

esemplari anche a' giovani dell' eta nostra
,
merita di venire assi-

duamente inculrata. Se v' ha scrittore, del quale abbiamo noo pur

buone traduzioni ma copiosissimi commentarii. egli e. senza dubbio

quello, Cui It muse lattar piu rh' altri mai. E tuttavolta se il ch.

Autore non avesse nella greca lingua quella perizia, della quale gia

dit* (ante pruove, ne avrebbe diffuso tanta luce sopra la descrizione

omerica clu* stn'ttanuMitr s' attiene coll' argomento da iui preso a

trattare esprofesso ;
116 vedremmo per suo mezzo incidentemento

chiariti molli altri puitti archeologici e fra gli altri le origini

il nome di Terracina
,
e troncata ogni quislione sopra una litiuru
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dell' uno de'due dipinti, dimostrando non altri potersi in quella raf-

iigurare che Apollo Nomio, ne insomma fatta opera degna di mol-

la lode.

La qual perizia tanto era piu necessaria al nostro A. nella secon-

da parte del suo discorso , ove prendendo a restituire il verso 104

del VII libro dell' Odissea, in vece di trovar nella reggia d' Alcinoo

donne che frangono U biondo grano sotto le mole
,
come spiegano

concordemente gl' interpreti antichi e m'oderni , sostiene aversi a

trovar donne die scardassano la lana mile ginocchia. Per due vie

1'A. s'industria di comprovare il suo assunto-, cioe con osservazioni

estetiche ,
chiamando a rassegna gli svariati servigi ,

i quali dovean

prestarsi dalle ancelle addette alle magioni doviziose de' ricchi si-

gnori (pag. 56 -
88); e di poi con osservazioni filologiche sopra il

verso da lui chiamato ad esame (pag. 88 -
100). A noi sembra che

1'A. abbia raggiunto il suo scopo; e conciliato alia propria opinione

se non una plena evidenza (cosa rarissima ad ottenere in certe dis-

quisizioni) , almeno una grandissima probabilita. Dal quale nostro

giudizio speriamo che non sara dissenziente quello de' savii che

professano archeologia.

Qui non ha fine il volume annunziato dal ch. prof. Matranga :

ma a questo discorso fe seguire un' Appendice divisa in due parti ,

nell'una delle quali prende a stabilire che nel luogo, ove furono di-

scoperti i dipinti da se illustrati
,
fosse il celebre portico di Livia, e

nell' altra parte da cenni storici intorno agti scavi di via Graziosa e

agli oggetti ivi trovati e una dichiarazione delle Tavole poste in fine

del volume. Ma di quest'Appendice anzi che profferire un nostro giu-

dizio amiamo aspettare quello dei Colleghi del Matranga, i quali non

froderanno il pubblico d'una loro sentenza, se dal ragionamento del

valoroso scrittor vaticano forza e concludere che da qtiesfoggi in poi

le ubicazioni assegnate da tutli gli altri archeologi al portico di Lvoia

Testeranno onninamente cancellatc dalle loro guide ed indicazioni Jo-

pografiche di questa Roma eterna fpag. 137). Da loro altresi noi at-

tendiamo qual giudizio sia da recare de' due opuscoli sopra il sito

di Roma mandati in luce , non ha gran tempo , dal ch. Giuseppe
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Rwn. A noi non e consentito di entrare in questo spineto , nir-

giungcndoalle molte altre fatiche I'ticcattar brighe cogli antiquarii.

Ma poiche 1'A. di que'due opuscoli s'avvisa die la via tenuta fin qui

nell' indicazione delsito di Roma e dc' principal! suoi mommienti sia

(Id ditto falsa; so giudichcranno i maestri in antichitache le osser-

vazioni del Riva sieno fondatc nel vero, non lasceremo, come di

scoperta oltremisura imporlante, di darne un cenno ai nostri let tori.

rv.

I principdli sistenii detta filosofia discussi con fc dollrine de' SS. Pa-

dri e dc' DoUohdel medio eco. Per GAETANO SANBEVERINO Vol. I,

M Criteria. Napoli 1850-1853.

Di singolar mcrito riputiamo quest'opera e tale die debba riu-

5cire di gran vantaggio agli studios! deile scienze (ilosofiche. Ooca-

;inn* a rompilarla si fu un sapientissimo ordiriamento del Presiden-

te della pubblica istruziohe di Napoli, col quale si stabiliva rhe gli

aspirant! alle srientifiche profession! dovessero negli esami mostrarsi

esperti nella confutazione degli errori che in quella branca peculiare

di v.-it-n/a. rui si addicono, fosser contrarii alia religrione e alia mo-

rale rattolica. Per agevolar poi a
1

giovani sifTatto esame, il medefri-

mo Presidente ordinava die si compilassero acronci manual!
, nci

quali per glindicati error! si proponessero le opportune risposte.

II carico di far cio per lu quistioni di Logica e MetJtfisira fu da-

to al professore S&nseverino, il quale vi ha soddisfalto in gran partc

col presente volume, e se ne sdehitera del tutto con qualche altro

^li fara seguitare. Mi-uliv noi atU>ndiamo con d'idTio il corn-

pimento dell opera, ci nllrettiamo a dare al pubblico contez/a di

quoMo prinio volume intitolato del m'ten'o, dove sembrano t rat tat*

le quistioni che concernono prinripalmente la logica ; e il quale puo

roiisi.l.Tai-si hcnissimo come un' opera da se solo.

IVemessa un' introduzion generale in cui si dimostra coll'autorila

r col discono quanto sia inipossibile I' atMagonismo tra la Rivola-
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zione e la Ragione rettamente adoperata ;
il dotto Professore divi-

de il suo tema in tre capi. II primo riguarda lo Scetticismo nelle sue

rclazioni colla Fede ;
il secondo Yldedlismo in queste raedesime re-

lazioni; il lerzo esamina la teorica della Ragione assoluta. Accen-

niamo i punti principal! di ciascheduno.

Partito lo Scetticismo in volgare, Irascendentale e mistico, e mo-

stratene le differenze scambievoli, 1'A. muove la quistione: sepos-

sa sostenersi lo Scetticismo in filosofia senza distruggere ad un tem-

po la Fede
j
e con argomenti ricavati da Padri e Dottori della Chiesa

dimostra ci6 non potere in veruna guisa avverarsi. Si fa poscia a

disaminare la teorica della verita mobile e relativa secondo i placiti

de' progressisti alemanni e francesi. Ne espone 1' origine storica da

Protagora infino a Leroux, ne mostra 1'attenenza collo Scetticismo

e la opposizione col domma cattolico, ne confuta la falsita con saldi

e poderosi argomenti. Quindi passa a rassegna tutto le dottrine scet-

tiche figliate dal criticismo del Kant, e dal senlimentalismo del Jaco-

bi
,
come pure la teorica del senso comune del Lamennais. Inline

tratta dello Scetticismo storico iniziato dal Bayle, e largamente pro-

pagato ed esteso dai mitologi di Germania e di Francia.

Quanto all'Idealismo comincia dal proporre questa quistione : se

Tldealismo possa stimarsi indifferenle per la verita della doltrina e

della morale cattolica, come Wolfio ha credulo, o ancora ad amendue

favorevole come e sembralo a Berkeley? In risposta a tal quesito 1'A.

dimostra con argomenti intrinseci e con sentenze della Scrittura e

de' SS. Padri come Tldealismo distrugge il Cristianesimo e schianta

ogni morale.

Postone cosi in luce 1' essenzial pravita per cio che riguarda co-

stumi e religione, imprende a seguirlo in tutte le sue fasi dal pri-

mo suo manifestarsi nelle scuole greche fino all' odierno grandeg-

giare nei trascendentali alemanni e loro consorti, rintuzzandone

per singola gli argomenti sofistici, e stabilendo sopra inconcusse ra-

gioni 1'opposta verita.

Da ultimo viene alia teorica della ragione assoluta. Intorno ad

essa espone i diversi sistemi di quanti per lei parteggiarono e tut-
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lavio parteggiano j
i ripieghi che per soslrnrrla adopcrarono Male-

branche , il Gioberli eil p. Vittorio Ma//ini : la f;iUita dei discorsi

sopra i in si appoggia-, i pregiudizialissimi error! a die mena :

gli
ar-

gomenti che la combattono; e pone in chiara luce quanto falsamen-

te i suoi difensori si studiano di citare in loro favore i PP. ddla

Chiesa e segnatamente S. Agostino.

Bellamenle poi in due appendid esamina se il Cardinale Gerdil

possa dirsi malchranchiano
,
e quali sieno i jumti di ronvenienza o

discrepanza Ira la dottrina di Bossuet e quella di Platone e Male-

branche. Chiudesi il libro colla confutazione d' una bestemmia del

Cousin spacciante che il Verbo nella dottrina cattolica non sia altro

che la ragione impersonale o il A^s; di Pitagora e di Platone.

Questa in brevissimi cenni e la materia d'un giusto volume in

oltavo di circa 500 pagine.

Noi il troviamo grandemente commendevole per molti pregi.

Prima per ropportunila de' tempi che corrono, bisognosi piu che

altri inai di farmachi alia gioventu studiosa, e di antidoti contro il

veleno di tante pestilenziali dottrine.

Secondo, per la ricchissima erudizione profana e sacra ond'e cor-

redato; non essendoci filosofo di qualche nome, sia antico sia mo-

derno, il cui opinare intorno ai tre proposti capi non venga rias-

sunto o almeno bastevolmente accennato-, ne tralasciandosi alcuno

de' piu celebri PP. e Dottori della Chiesa, la dottrina de' quali non

vcnga all'uopo invocata.

Trr/o, per la lucidita del dettato e della esposizione de
1

sistemi,

proponendosi ciascuno d' essi in maniera intelligibile e piana, fuori

delle ambagi e delle tenebre onde sovcnte furono dai loro an tori

ravvolti, cd usandosi a tal uopo un puro e terso linguaggio italiano.

Quarto, per la sodezza della trattazione, non andando egli su per

le nuvole, come e vczzo di molti scriltori d' oggigiorno ;
ma risol-

vendo ciascuna quistiono colla luce di sccuri principii e di sahle c

ben fondate dottrine.

Ma soprattutto lodiamo il molto studio che il chiarissimo Autore

ha messo nolle opere degli Scolastici, e massimamente del principe



,71 I RITISTA DELLA STAMPA ITALIAN!

tra essi ,
1' Angelico S. Toramaso, e il pro che sa cavarne ndlu <ii-

scussione di tanti esi svariati sistemi. E bello il vedere come non ci

lia errore, anclie de'piu moderni, cui egli non rnostri venir confutato

in virtu d'alcun principio dell'Aquinate e di allri maestri dell'anti-

ca scuola; ne quistione mossa ed agitata dopo la cosi delta ristora-

zion filosofica, che non risolvasi con qualche teorica di quel sommo

tra i cristiani filosofi. In un tempo in cui le scienze razionali s' ay-

veggono orainai de' traviamenti a che le hanno condotte i delirii

di cervelli impazzati, e chieggono a, gran merce d' essere rimenate

sulla regia via d
1

un sano e solido filosofare , e opera sommamente

prolicua il venir ponendo fuori e snocciolando ed applicando ai di-

versi problemi del sapere i tesori che si ascondono negl' immortali

volumi dell'Aquinate. Intorno a che singolare encomio e dovuto al

Clero di Napoli ,
il quale ,

fiorente sempre per specchiatezza di co-

stumi e per eletta d' ingegni ,
in mezzo ai traviamenti della scien-

za non ha mai dismesso T antico amore nello studiare le opere di

quel gran lume non meno della teologia che della filosofia caltolica,

ed ora ne mostra agli effetti il gran vantaggio ricavatone. L' esem-

pio dato dal Sanseverino in quest'opera speriamo che venga imitato

da molti,e perenni grazie ne saranno rese al senno ed allo zelo del

sapiente Presidente della pubblica Istruzione di quel regno, che

seppe formare un si salutare disegno e trovare chi con fedelta e va-

lore potesse incarnarlo.
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PONTIFICII. 1. II P.eato Giovanni Grande. 2. La Beata Marianna Pa

rtdct y Floret. 3. ScoperU d'un iosigne mosaico anlico 4. Alti go-

vernativi. 5. Conversion! al Catloliciuno. 6. ilorte dcll'Ambasciatore

di 1'orlOQaHo.

1 . II uioi no 13 Novembre celebrossi con insipne pompa nclla Basi-

Hca VatK-ana la Beatificazione del Yen. Servo dl Dio Giovanni Grande

detto il Pecador dell'Ordine Ospllaliero di S. Giovanni di Dio. Nacque
il 6 Marzo del 1546 nclla cilia di Carmona nelle Spagne un sei legtie da

Siviglia. Dopo una fanciulleua da angelo ed una giovinezza da sanlo

impirgala nclla merralura, a cui 1'applicarono i siioi genilori, rilirossi

soorlo da Iume divino nel romilorio di S. Eulalia presso Marrcna, nel

quale si die a penilenlissima Vila, e nuiio il suo nome con quello dl

Peccalore, con cui voile perlullo il lempo di sua vita essere chiama-

lo. La visla di due poveri cenciosi ed infcrml I'inviioad aveme ctira,

e cominclar cos^ ad adonerarsi nelle onere di quel celebre Istitulo di

carita fondalo gia da S. Giovanni di Dio, il cui spirilo parve verumen-

te in lui Irasfondersi Condotlosi quindl a Xeresprese a servire i po-
veri e gl' infenni &ia nell' ospcdale, sia nelle carceri in mezzo a mol-

t <!(.(i > violenle persecu/ioni lanlo pin amare quanlo che gl' im-

pedirono perftno I'accesso a quell'ospedale che egll avea tanto bene-

ficato. Ma non ando molto cbe gli venne affidata I' inlera direr.ione
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di un nuovo spedale: ed egli non bastando all' uopo si associo del

compagni, coi quail poi nell'anno 30 di sua vita recossi a (iranata per

vestir 1'abito e seguire la regola de'Fate Bene Fratelli, il cui Ordine,

fondato da S. Gio. di Dio gia da 8 anni, era slato approvato dal san-

to Pontefice Pio V. Per lo spazio di sei lustri seguito egli con carita

eroica a dirigcre e servire gli ospedali di Xeres, che tutti vennero a

In. alii la li. Segnalossi specialmente nella cura dei pazzi, a moltidei

quali restitu\ miracolosamente il senno col solo toccarli. Mori vitti-

ma della sua carita servendo agli appestati ,
dei quali contrasse il

morbo nel 1600. I miracoli operati da Dio a sua intercessione debl-

tamente esaminati ed approvati indussero la Santila di Nostro Signo-
re Papa Pio IX a concedergli gli onori della Beatificazione. La vita

del nuovo Beato fu scritta con molta eleganza ed unzione di piela da

un religiose del medesimo Ordine.

2. 11 giorno 20 Novembre un'altra Beatificazione allietava la cittadi

Roma e il mondo eaUolico: quella di Marianna Paredes y Flores vergi-

ne secolare nata a Quito nell'America Meridionale rultimo di d'Otto-

bre del 1618. Visse ventisei anni solamente, ed in s\ breve corso d'anni

fu un vero prodigio d' ogni virtu. Ma quella che in lei splendettepiu
luminosa fu la castita per cui fu chiamata nell' America Meridionale

il giglio del Quito. Fin dai primi anni, scoria da lume superiore sacro

a Dio il suo giglio facendo voto di perpetua verginita; e ben sapendo
come mal si conservi in mezzo al lusso ed agli agi, sottomise il suo

corpo ad aspre ed al lutto straordinarie penilenze. Dio che e mirabile

nei suoi Sanli voile guidare questa vergine per vie meravigliose, e poi
mostrare al mondo quanto la sua morle sia stata prcziosa dinanzi a

lui coll' operare a sua intercessione parecchi miracoli. Chi volesse

avere maggiore notizia della novella Beata potra ricorrere alia vita

pubblicata nell'occorrenza della Beatificazione.

3. Nell'occasione dei lavori che la Santita di N. S. Papa Pio IX fe-

ce eseguire presso all'insigne Santuario della Scala Santa, si e rinve-

nuto un bell'avanzq dell'estrema parte dell'antico palazzo de'Laterani,

e forse quella stessa che ai tempi di Costantino Magno fu delta do-

mus Faustac : la quale gravi scrittori pensarono essere stala la prima
abitata dai Romani Pontefici. La parte rilrovata e un gran bagno che

dovea essere assai sonluoso, siccome si ricava dagli avanzi dicolonne,
di capilelli, di fregi, ma specialmente da un pavimento in mosaico

d'una vasta sala altigua a quel bagno. E questo mosaico il piu gran-

de per avventura che si conosca
, giacche copre una superficie di

palmi 60 e mezzo per palmi 56
,
ed e tutto conservato e continuo.

L' invenzione del disegno e semplice ed elegante, ne somiglia ad al-

cun'altra delle tante che si conoscono. Spiccano sopra gli altri scom-

partimenti quaranlotto ottagoni ;
di questi i qualtro che circondano
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quell. > rln-
'

,il < mire.. MIIUI disiinii per qualtrobusll dl soggetto al-

legorico: gli altri liannu tiilli wl mezzo un ornate dl fogliami e di

fiori diverse per ogni <>u ,ii:>m. A dare varlela e grazia al disegno

uniforrae giovano ancora le tinte del rosso , del verde
,
del giallo

che -"iio lc principal! a i ile\ ire sul tnndo bianco non solo nei fregi

ar< fiin.iti. in. i aiiem.i in queul'i In- ,i nocln ciriileo ml a me.uidio

elrusco stanno ad essi d' allorno con leggiadra invenzione collegan-

doli. lx> teste poi hanno i loro natural! colori, e qui sono frammlsti

alle pietre gli smalti: del rimanente tutto e porndi , serpenlini, uialli

anticbi , palombino ed .dire materie naturali. I dadi o tessere che

molto sono minuti in ragione della grandezza, dimoslrano lavoro ac-

i mat' i e finamente condotlo. Poco dopo vennero quivi medesimo

scoperte monete anliche ed altrl oggetti cristiani di eui parleremo
nel seguenle quaderno. Questi cenni ricaviamo da un articolo della

Gaiz. I'mc. sottoscritlo dal ch. sig. Comm. Visconti Commiss. delle

antichila.

4. I .a label la dei prezzi medii dei grani, che il Giornale di Roma

pubblico nel suo n. degli 11 Nov., moslra quanlo siano false quelle

notizie che si vanno spargendo in alcuni fogli esteri sopra I'eccessivo

prezzo del pane in questa Roma. II prezzo medio che e il risulla-

mento delle varie vendite nelle piaz/e del Mediterraneo e stato nello

scorcio del passato Ottobre di Scudi 15, 01, 8 ; ed in quelle dell' A-

drialico di 13, (\'.\. 4. II grano poi della campagna Romana, che tutti

conoscono essere di qualita molto superiore alle allre, nel suo prezzo

medio fu di sc. 16 al rubbio.

Per procurare il miglioramenlo delle opere teatrali il Governo di-

vi>o di premiare quelle che fossero commendevoli cos\ dal lato del-

I' arte come da quello della morale. Li Magistratura del Comune di

Roma invito poco fa quelli che dimorando nella sua giurisdizione
mi i n id pale si o(*cupassero in composizioni teatrali, a volergliele pre-

sentare perche siano esaminale dalla depulazione incaricata.

Un sesto bruciamento di carta moneta ebbe luogo al Monte di Pie-

1 1 il IT Nov. col quale furono distrutti ducenlomila boni da scudi

uno ritirati >M dal corso in seguito all'emissione di uguali valori in

denaro efietliM>

5. Nolle conversion'! al Cattolicismo si vanno facendo in Roma,
delle quali, come di cosa solita, noi non teniamo quasi mai parola.
N(n taceremo nondimeno quella della giovinella lulerana M.nia

Huele danese di anni 16. non solo perche la grazia I invito in modo

singolare senza quasi altro concorso di circnstanze che I' aver udito

le Mruzioni per la Cresima e la prima comunione, che un zelante

sacerdole tedesco faceva ad alcune sue compagne calloliche ; ma an-

cora perche la solcnmi,! del sacro ritu. >ll.i quale essa abiurava gli
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errorl di Mia stta fu cagionc della ronvcisinnc <H nua nobilr si-

gnora protestante che vi assisleva. I protestanti hanno ragione dl

odiare la pompa dei rili cnttolici, la cui sola vista e mezzo potent^
nelle mani di Dio per altirare IP aninir alia sola vera religione.

6. La nolle dell' 11 mori in Roma con sensi di segnalala pici

E il sig. Barone de Venda de Crux Inv. Straordin. eMin. Plonipo-
tenz. dl S. M. fedelissima. li cadaver? fu solennemente trasportato il

l.'i alia chiesa nazionale di 8. Antonino dei Portoghesi. Fu uomo re-

ligioso, prudente e di limea tsperien/a, amato e rispellato da quanti
lo conobbero.

STATI SARDI (Da nostra Currispondenza) \. Tre Circolari Ministerial!; 1.

II pane torna a rincarire e i Municipii continuano a congralularsi; 3. II

Cattolicismo e il Protestanlcsimo in Pieinonte; -4. I Certosini cl'Accadf^

mia di Superga; 5. Kiapertura del Parlamento e primi lavori; 6. N-
tizie varie.

1. Pare che il Minhtero moslro di credere alle calunniede'giornali,
che rovesciavano sul Clero la colpa dei falti del 18 Ottobre, e ne presc
vendetta con parecchie circolari. La prima e in data del 21 Ottobre ai

Revv. Guardiani dei Conrenli, con cui chiedesi loro un esatto elenco

delle persone estranee ai regii Stati, minacciando I' immediate arresto

per ogni ommissione, omenoesatta dcsignazione giacche, a Inuon drit-

to (osserra la circolare) polrebbesi sospettare che il falto stesso aves-

se origine da men relte intenzioni. Giudicate voi se questa conse-

guenza sia a filo di logica ! Voi vedete che qui siamo ai sospetti, e non

gia solamente ai sospetli di fetti, ma, cio che e peggio, ai sospetti di

men rette intenzioni. Un'altra circolare porta la data del 27 Ottobre.

II Ministero 1'ha fatla indiri/zare ai Questori ed aglilntendenti, che la

trascrissero e la mandarono a' Sindaci. Mi trovo avere sotto gli oc-

clii quella genuina dellaQuestura di Torino. La circolare ha tre par-

ti; la prima e dotlrinale, e tesse il panegirico del la libertd commercia-

le, e la condanna delle antiquate teorie del protezt'onismo. La seconda

e difensiva ed or dina 1' arresto di coloro che vanno sobillando e peyyio
se apertamcnte appuntando persona che ha parte nei piu alti ConsigU
del (joverno di incettare ccreali, ediprodmne cost I'incarimento. fc do-

loroso il vedere che questa voce, a giudi/io del Ministero, abbia pre-

so s^ largo campo che se ne debba difendere coWarresto. \A terza parte

finalmcnte della circolare eoflensiva edaccusa \pastori delle anime, ai

quali pi.it facile si apre I'orecchio delle popolazioni, di abusare deliin-

ftuensa che loro viene dal ministero che esercitano, abbandonandosi ad

allvsioni iwprudenti e mal relate. 11 Questore in talicontrngenze preg
i Sindaci della loro piu atlwa cooperation*, vaote che nolioo
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rd i I. .It; MM0IMH 'I I'lihMi.-M Mm. -tno. ,- n> i <*,
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gc. 5i riiverra nil'arresto immediate (lei minutri del culto eke si saramto

di troj)po avansnti in.qtte*taviu. Sicromi- ncll.i phma circulate i co-
dannaxa |>er sospttli di men rette intension* ; COM in quest* si orduia

rarreslo iinmedialo per iinprudenti e mat velate ulliuioni . MV intpru-

^maa e d<-ll nllitsii>n> lu-Uc poi il pmli/.io al Sindaeo, cui si

conccdonn pit-in |..trn Mill'urticolo delloSlaluto die dichiara

Jite la libcrtb individuate.

Quesla circolare suppone falti gia a\\-miti ,i r.iii

It iniime. In quella < he \einc scrilta dall InteudoiiAU di Cuttle

pin cFiiaranieiite: Talvolla i Pastori di auime, per proprio edaltrvi

ioqmlso, aiizich*' cotnpifre al proprio Minislero di pace e diamore,

si laxMauo travolticrr d illc pa^sioui di (tarlilo. Ai Parrochi perlan-

10 od ai Vescovi si appon^unu ur.ivi^Miui dt'lilli. I/ Arnwnia ne chie-

se ali.iuu nit- lc pio\-. (UDiila altrimenli a dichiai.i.e talumualrici le

cicrolaii: e la (.,i//nt i uiTiciale si lai-pir

KinalmcnU1 una terza ciicolan- venue sci'ilta dal miovo Minislro di

Ora/i i r <;mti/ia I ihino llaUawi, per mand.ire ad eftetto un decreto

del suo predecessore, cheriduceva lecongrue pertjue'parrocliii ijua-

11 axi^^rro avulo uim midila maggiore di 1000 franehi. Questa circo-

lan- poita la data dei 3 Novembre, e suppnu-ndo che. molti de' par-

rorhi. cui <' iudiri//.ala. imu vorranno cutrai'i: in discussione col Minl-

stro so|>i.i taleargomenlo, dicliiara che il sileiuio si lerrebbe in conto >

di as>fiso. Tanlo la circolare, quanlo il decretocui si rifeiisee, siop-

p<. in-.. i KI alia Bolla di Leone XII del 4 M iggio 1828, dove e detto

t -pi i '--amenle: Dotetn Paroeciis sive a reyio aerario< xive a Munirtpiis

iam fissif/natam^ vel proxime assignandam null/ um<j \mm iin>/i/nittioni

fore, etiamsi aut nova ipn< pi i Irgata obveniant, out

generis iura recupcrentur. <( Un Curato della Savoia

ha i I>PG>|O al Mini>Uo
,
ridcndosi di:' calcoli che avea fatlo alle sue

ipalle, c della sua scieiuaamministraliva, mentre mandava in Savoia

una Icllrta sciilta in lingua ilaliana, in onU della legge clic didiiara

S6fii/iakincnlr nulli gli alii Icyali die non t'ossero scrilli perlaSavo-
ia in lingua francese i. Con lulle quesle circolari il noslro Miitislero

1 A proposilo della letter* del 1'arroco Savoino si lr;i;era con interesse il

Cguente braoo di Irttcra scritta <la un Parroco piemontese.
> Mi ijiunse ieri HIM rin-nla-e del nuovo Ministro di ('. ra/.ia e (liusliiia I rba-

no K.ilta;.7i, nrlla j-ialr < una i;razia ed una giustir.ia inesprimibilr. Vunl por
a 111.HIM alia csrcii/.ioiif <lrl R . ilwroto delti p. p. Sctlrinlire . ri;uardiite

una piit eqiui diUribiizione dri bmi del K. Kronomalo '

poveri I'arrochi.

tanente ilk circolare mi trasmette imo stato de' reddili ftpetlanli alia

- parrodua mi* mrschiniMiina. Qui ti I ultima pinimlliiu aiev
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si e reso ridicolo assai. II giornale Parlamento, secondo il dovere del

proprio stato, voile difenderlo dicendo che le circolari non erano del

Ministero; ma la loro pubblicazione lo fe arrossire e tacere, poiche

o sono solloscritte dai Ministri, o ri si parla in loro nome.

Fe stordire pero una frase, e una promessa di questo giornale net

suo N. 266. Parlando a' chierici il Parlamento scrivea : Non igno-

rano quante prove di condiscendenza abbia gia dato
(il Governo), e

quale sia il suo desiderio di pervenire ad una onesta e stabile conci-

liazione. E in ispecie il Clero sji che il (ioverno lo appoggerebbe in

qualunque evenlo, anche contro la preponderante ed eccessiva auto-

rita dei Vescovi ove ne fosse d' uopo. 11 giornale non potrebbe spin-

gere piu in la 1' impudenza ; parla di condiscendenza mentre le circo-

Sa la sig. V. che altro < il reddito della parrochia allro del Parroco. Ort

la parrochia non ha che alcune ennteusi che di netlo non le renderanno li-

x re 100, compresi anzi alcuni piccoli legati ad un tempo portaiiti rispctlivi

obhlighi e dispendiosi. C la parrochia conta un circa 2000 abitanti
,

i quail

alle non tcnui spcsc ordinarie conferiscono col loro obolo. Veniamo al Par-

roco ; a titolo di deciina sono sacchi 18 cite per convenzione i fabhricierigli
< passano annualmente. Non ho a ridire sopra il buon volerc: ma e che dire del

" loro non potere ? Per esempio quest' anno questi buoni parrochiani che It

< massima parte sono poveri vignaiuoli con tutto il loro buon volere non sono

potuti giungere a raggranellare i 18 sacchi. E che dirci? Anchc il Parroco poi

ha circa un 100 lire nette da varii censi onerati di officii, messe ecc. Ebbene
<< nello stato predetto spedito in istampa dal Ministero senza scernere tra Chiesa

<< e Parroco mi si cominciano a contare I .. 360 che io non ho mai poluto ne con-
" tare ne sentirnc il suono. Quindi lire 20 per capitali frulliferi che io non

posso iiulovinare dove si trovino. Poi lire 100 sul debito pubblico. E queste
si che le ravviso e le tocco : ma non fo che toccarle perchc le ha un sacer-

dote di aiuto. Finalmente la somma di lire 432 per obblazioni di particolari.

E si conchiudc che tengo gia la somma di lire 921, 73. Dall'nmto stato, di-

ce la Circolare, potendosi ritrarre che i redditi di co'desta parrocchia snpera-

no le lire mille: e la sostanza e che siccome il R. erario mi corrisponde la

somma di lire 300 e si e statuilo cbe i parrochi non abbiano piii di L. mille,

cosi di quella sovvenzione regia, comparendo cccedente quasi inleramente,

rimanessi io privato.

Vero e che ci e dato tempo lino al 18 corrente di presentare al Ministero

tutle le osservazioni che crederemo. Ma non vi ha speranza di ottcnere giu-

stificazione da chi prcnggcsi a scopo ed ha per massiina la contraddizione al-

la Chicsa. Gib che svela 1' intenzione e il calcolarci per beni stabili cio che il

proletario sopperisce e dona e non sempre e in poter di donare, ecc.

Da qucsta lettera vedranno i lettori che la famosa equa distribution^ de'beai

ecclesiastic! che si vuol fare in Piemonte non si riducc ad altro che a voler

logliere quel poco che hanno anche i parrochi piii meschini. Del resto il togliere

il suo ad HMO per donare ad un altro e una tal cosa che per chiamarla equa di-

ttribuzione non ci voleva meno che i lumi dl secolo decimonono.
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1. 1 1 1 ill Minislerospargono.to*/*/// sopra Ic inh'iizionidel (Hero; parla

di ontsta m'-nlre Ic parole del Minlstrl sono roiivinte, di calunnia ;

parla di stabile com-iliazione
,
nel tempo Mrsso die il Ministero mi-

naccia Yarrcsto immediate^ ed il Parlaincntn in\it;i i preti a ribellarsi

contro 1'autorila vescovile.

Un altro periodo molto significante del Parlamento i". il seguente
die ricavo dal n. dei 17. .Nov. La sua nomina (egli dice parlando

della nomina del sig. Urbano H.itt.i//i Ministro degli affari Ecclesia-

stic!) accenna ad rfftcaci risoluzioni che la Corte Romamt ha dovuto

presentire. (Hi inciainiti <-/ic potrebbero opporsi non itnpedirebbero I'azio-

ne del potere civile. Se il Parlamento dice questoa nome suo, non

merita che disprezzo; se poi lo dice a nome del Ministero
,
voi vedete

che cosu dobbiamo uspellarci.

2. Dopo la dimostrazione avvenuta sotlo le finestre del Conte di

Cavour, il prezzo del pane diminul di un centesimo: ma ogg'uU aumen-

to di due, raentre i giornali ci parlavano di grandi arrivi di grano e

ci promettevano I' abbondanza. II Capitolo Metropolilano di S. (io-

vamii delibero di fare a suespese una distribuzione di paneai poveri
della parrocchia. Un gran campo si e aperto alia carita cattolica, e si

dimostrera in Piemonte in tutto il suo splendore ,
avendo preceduto

lulti col nubile esempio S. M. il Re e 1' augusta Vedova di Carlo Al-

berto. Parlando di carita non si put> tacere il nome del Conte Pil let-

Will che e si caro alia Savoia, e viene si spesso in soccorso de'poveri
e delle diverse Chiese di quelle contrade. Continuano intanlo gl' in-

dirim de' Municipii al Presidente del Ministero. Pare che i Sindaci

abbiano avuto 1' imbeccata dall'alto. Due Municipii pero mostraronsi

intlocili: 1'uno fu quello di S. Remo, che non voile mandare congra-
lulazioni al Presidente del Ministero

;
e T altro fu quello di Bobbio

,

che invece gli chiese pane e lavoro. Ma in compenso la Gazzetta Pie'

montese parlo d' una lettera che Monsig. Capece Vescovo di Tempio
scrisse al Depulalo di quel Collegio elettorale, dove si doleva del-

1'avvenuto al suo sig. fratello il Conte di Cavour, ed esprimeva, dice

il toglio ufliciale, il sincero svo desiderio che il Governo di S. M. pos-
sa portare a compimento I'utile impresa delle incominciate economiche

fiforme. Nessuno ha mai dubitato, ancheprima della notizia positiva,

che il Vescovo di Tempio non disapprovasse i falti del giorno 18 Ot-

tobre. Tutti i Vescovi li disapprovano altamente con lui; ma fareb-

bero torto a se stessi ed al Presidente del Ministero ove giudicassero

necessario di stamparlo per essere creduti. II Vescovo di Tempio
dovendo scrivere al Deputato di quel Collegio ,

che e il Marchese

Gustavo di Cavour, fu obbligato dalla clrcostanza di mandare per
mezzo suo una condoglianza ed un conforto al fratello Ministro.

Serie II, vol. IV. 37
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:J. II 3 .Novembre alle ore 8 di sera moriva in f.enova Monsignone

m/.o Hichele Fea Vescovo d' Alba. Egli era nato in Voghtn
il 30 Luglio 1787

,
e veniva create Vescovo d' Alba il 1 Febbraio

del 1836. II Canonico Sabino Colombano Rinaldi fu eletto a Yicario

genera le Capitolare della Diocesi. Nell' annun/.iare quesla nomina,

promulgo il Breve Ponlificto che sopprime in Piemonle alcune feste

stradomenicali
; promulgazione che venue pur falta da Monsignor

Vescovo di Saluzzo, eche verra falta di mano in mano da'suoi Col le-

gal nell' Episcopato. Cos\ ben sovenle yerra ricordata al Piemonle

I amorevolezza e behignita del Ponlefice; e il suo Breve fara un gran
contraslo colle circolari della questura ehe calunniano il Clero, coi

decreti del Cav. Boncompagni che violano i concordali stretli con

Benedetto XIII e Benedetto XIV,colla circolare del Ministro Battaui

che si getta dietro le spalle la Bolla di Leone XII , cogl' invili semi-

olliciali allo scisma stampati dal Portamento ,
e finalmente colla mi-

naccia piii che scismatica del medesimo giornale di prendere efftraei

risoluzioni sopra cose ccclesiastiche senza curarsi degli inciampi che

potrebbero opporsi dalla corte Eomana. Come se i Sommi Ponlefici

non fossero stati sempre i primi a favorire quanto possono i floverni

cattolici, che procedono con esso loro con buone intenzionie con leale

sommisaione alia loro divina autorita. La bonta e il desiderio di con-

cilia/jone che anima il S. Padre si dimostra a falti ; laddove i mode-

rati del Piemonte non dicono che parole, e mentre parlano di conci-

lia/ione tentano ferire a morle il Clero
,
e amareggiare il Pontence

con cui protestano di volersi riconciliare. I protestanti tripudiano di

questo procedere, e crescendo ogni giorno in ainlacia, si dan faccenda

per allargare almeno in apparen^a il numero de' loro setUuii. Kssi

han i in aperto in Torino una libreria Enangelica, conlraria alia legge

sopi a la slampa ed allo Statuto, che proibiscono lo spaccio di libri con-

U.ii ii alia religione dello State. Non lasciano pero di avere di quando
in quando qualche smacco solenne. Siccoine avvenne, no haguari,

nell'apostasia di cerlo P (.orrado da Castelspina frate Cappuccino, il

quale passato alia parte Valdese, econosciuto da pn-sso il protcstan-

U'siino. lo riconobbe inlollerante, versatile, schitbso. irra/.ionalr: ri-

getto, com' egli stessosi esprime in una sua letteia stampata \ve\\ Ar-

monia, con ribrezzo la esibizione di Matrimonio rhc I una delle prime

offertc che i Valdesi fanno ai Sacerdoti npostftti <l"l cuttolicimHo; e

amararnente piangendo il sno pei^cato, dopo un ines<; di aposta>ia ri-

torno In grembo alia Chiesa cattolica e in me/./.o a'suoi religiosi tra-

telli. La Buona Novella fe pessimo governodel suo nome e dell

faina, e con cio fe capire quanto Taves^e danneggiaU la conversioae

del P. Cappuccino.
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4 < n . m, X.HIIIO i vo-itti It-ii itosini di Collegno aveanu

Into in pra/ia al (loverno nor/lone della loro Ortosa per allo-

imnri nna ma no di par/i , che non poleano rapire tutti nel manico-

inio di Torino. II Min'Mcro non si tenm- e<nM nl> di eio. e ii.timo ron

un dm-ei.. .n < eiioMiii di sj^mbrare inter .nnrnir <hlla Certosa rhe
converlire in una pavwi ia

,
di >tal>ilirsi a Superga, dove

traspoi Lite Ir >poel'M' dci (iavulicri deH'Ordiiu* supremo del-

ta SS. Annun/iala. t slabilita l.i rli'u-sa dell Oidinr nuuicsinio. I < n -

tosini dimumvano a Culle^no tin da I 1049. Quella Cerlosa era dop-

1.
1. in i. it- loio |.i..|.iui.. :

|

.

1 1 In- in quell' anno la lUu lu-s*a Oisliim

I'avea loro wsegnata per riiiu li dci danni chc aveano sotterlo a quei

di in AvigliaiM per cagioite delle pueriv; e perche ancora sotlo la i i-

\olii/ione francese, venduta la Orlosa da quel Governo inlruso cbe

tratlava nekU slt-a manieia i iruli e la H. Casadi Savoia. veune po*

liacquislala iu-1 1818 da piu benePallori per contu dt-uli MOM (,erlo-

sini. (kill assegiiare ora a que I'adi i la Basilica di Superga, si soppii-

me I' Accademia, che fu I' -opera gloriosa di Carlo Alberlo. Del resto

la si'iiten/a di morte contro I'Accademia di Superga allora fu pronun-
/iai.i quando ne venne sbandilo 1' illuslre Audisio che u'era il soste-

gno ed il decoro. Essendo incapace quel luogo di venir convertito

in Certosa, non restera ne Certosa, ne Accademia, che e quello che

vogliono i libertini.

.
A
). II 13 Novembre, come portava il decrelo di proropa. venne ria-

pcrio il Partameitlo nazionale. Le prime due sedute del la Camera

dei Depulati andarono a vuoto, per mancanza di numero legate. Pa-

recchi Deputali chiesero pure la loro dimissione. Nella tornata del

giorno 16 si rinsci a rappranellare 104 Deputati , e si passo alia no-

mina del nuovo Presidente , e 1' eletlo fu il candidate > ministerial*

Cav. Bonoompagni , con meschinissima macuioi an/a . non avendo

ottenuto che 56 voli. I Senatori trattarono del progetto di leggo

che afiida alia Ranca Nazionale il snvicin delta tesoreria generate
dello Stato , legfe-che molli credono rovinosa , perche ridnoe alle

condi/ioni di una Hanra lo Stato medesimo , lo fa vivere della siessa

vita, e lo espone alle sue cadute ei a' suoi fallimenli. II Senatore

Ciulio , relalore della Conunissionc , con molto higegno ed energia

OOnbatt il progetto . impugnando il Mini>li<> dclle I inanze co' suoi

medesimi principii della liberta commerdale. Ma il Ministro anrhe

questa volta ricorse alia sua teorica predilettadellemi^ttrf estralfgali

e delle ect e/ioni. E vvobi notare che mentre la questura di Torino

perseguita perfino co\\' arresto immediate \e antiqvate dollrine del

protezionisuio . il MinbUro diventa protczionbta collo slakilimenlo
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d' una Banca Na/ionale, perchr vi sono certe operazioni eronomiche

che non si possono lasciare in liberta assoluta 1 .

6. Molte allre cose avreiancora da dirvi, ma mi avveggoche la mia

letlera e gia abbastanza lunga. Tocchero di volo parecchi altri fatti.

Abbiamo un' illuvie di nuovi giornali e pessimi tutti
;

la Trombn . il

Nazivnale, la Stampa, il Veterano di Marengo, la Vespa d'Oneglia, e

1' Unione scritta dal famigeralo Bianchi-Giovini. E poiche mi venne

nominate 1'autore della Critica degli Evongeli non e da tacere un

aneddoto singolare. Quest' opera venne stampata in Torino
,
bcnchc

porti impresso sul frontispizio : Zurigo per G. Fussellin. Lo stampa-

tore Torinese avendo sofferto gravi perdile perche il libraccio non

trovo compratori, ando a Bianchi-Giovini per esserne rifatto secon-

do gli accordi. Ma il Giovini
,
con quella lealta e buona fede

,
che e

nota omai a tulti i librai di Torino
,
mando il tipografo pe' fatti

suoi, dicendogli che la Critica degli Evangeli era stata slampata a /u-

rigo e non a Torino, e che egli avea da fare con G. Fussellin
,
e non

con altri. Non si puc negare al Bianchi-Giovini una grande abilita !

II.

COSE STRAXIERE.

GRAN DICATO DI BADEN E PRUSSIA \. Vessazioni del Govcrno contro 1'Arci-

vescovo di Friborgo e cagioni di esse. 2. I luterani ripudiano IP de-

cisioni dell'uitimo congresso evangelico di Berlino.

1. Anliche e fastidiose sono le vessazioni con che il Governo bade-

se da brighe all'Arcivescovo di Friborgo in Brisgovia. Noi ne facem-

mo cenno parecchi mesi addietro; e mentre lodavamo la energia del

venerando-Prelato, eravam lungi dal sospettare che il degno vegliardo

ne dovess' essere cosi amaramente travagliato. La lotta, per dirlo in

due parole ,
e sorta e si mantiene, anzi ingagliardisce ogni giorno dl

piii dal volersi la potesta laicale usurpare de' diritti dipendenti di

lor natura e inalienabili dal potere ecclesiastico e pastorale. S'arroga

p. e. la nomina agl' impieghi e a' benefizii di Chiesa, non vuole che

verun decreto episcopale si promulghi sen/a la sua venia
,
ne alcun

giovane levita ammeltasi in seminario senra che un commessario lai-

co abbia assistito e dato il suo suifragio negli esami di ammissione.

Alle quali esigenze nessun
<Je'

cattolici dubitera potersi e doversi

\ La legge fu poi rigettata dal Senate nella votazione segreta. In seguit*

a tal voto le Camere furono sciolte dal Re il 20 Nov. Nota della Rtdasiotu.



CONTEMPORANBA 581

opporreilPicl.il>. I <|UCMI \i si npp.iM- lortemente, sohif.iudo uondi-

niciut inito cio die M libcn pcrmessogH da' sarri canoni, non era ne-

OOMBlio a tutelar^ <;uella indipendcnza di cui i Vescm i non sono arbi-

ln. ma ruModi. Kir he l.i di>pult In del dirillo. M M-IJ-MTM <|uiuci e

quindi i/i' ni'Tdndi c proteslc: vcnuli a' latli, il dissenso ingrandt as-

sai c dtvenne all' estremo pericoloso. Eccone brevemenle la storia.

L' Arcivescovo minaccio la scomunica a quanli del Consiglio eccle-

rnialo dal Governo per gli esami de'seminarist!, nonsi>\in-

colassero prima de' 3 NOT. dal quel Comitalo anticanonico. Di piu ,

rimasla vucante una parrucchia di Coslanza . vi nomino a curato il

si^. llcnsler, dfgMi^imoe venerato Sacerdote. II Cabinetto badese

n'ando sulle fuiir: die il Consiglio ecclesiastico era opera sun, e alia

parrocchia voleva provvedere da se
,
siccome pretende di averne il

diritto. Riunissi adunque in congresso e dopo parecchie ore di de-

liberazioni t che . dicesi ,
si faranno tra breve di pubblica ragione }

fu

stabilito: partbsc tosto il sig. di Stengel apportatore all'Arcivescovo

di ordini perenlorii e di minacce. Ciunto quegli a Friborgo i!290tt.

non poluto avere a se il Prelato
,

si reco egli stesso da lui il 31 e
,

presente il capitolo , con alto parlare dichiaro I* Arcivescovo reo di

violazione delle leggi dello Slato, perche senza facolla di quelle avea

dc-ipialo un parroco e ammesso chierici in Seminario: voler il Co-

verno metier fine colla forza a tanlo abuso: guardisi beneil Vescovo

da ogni atto proibito dalle leggi nazionali : anzi dichiari tosto e qui-
\i >tr->o di essere a quesle in tutto solloposto. 11 venerando Prelalo

I<M) -jli occhi al cielo e senza punlo sbigottire, risposegli con pacee
lei in. '/.i che, lui presente, nulla sideciderebbc: si ritirasse adunque,
r a tempo e luogo e' farebbe giugnere al Ministero le sue risoluzioni.

Alloia il sig. di Stengel alquanto raddolcito prego il Prelato a voler

dillci i: r di alii i (]uindici giorni la minacciata scomunica contro i

>ri dell 'ul to Cunsiglio etcleslastico. Al che acconsentendo il Ve-

scovo
,

il commissario parti. Mez/.' ora dopo rilorno il segretario a

fai Icttura del processo verbale di quel colloquio, nel qual dicevasi

nente che 1'Arcivescovo avea promesso di sospendere per quin-
dici ^iorni ogni Mia azione episcopate. Si protesto contro tal soper-

(hiciia. ma indarno. Int.into il sig. di Stengel lavorava per condurre

a u i mine la sua missione e subornare il Capitolo contro il proprio

pastore. Ma questo dcrisc a unanimita di slargli unito e, perch^
re>tasse memoria autcntica della deliberazione presa . invio all illu-

-tie 1'iel.iit) una i i>|>etlosissima letlera, in cui, lodandolo della Mia

ezza, prometteasi a costo di (fualsivoglia sacrifizio d'imitarne I e-

sempio luminoso. Anch'esso il pojiolo cattolico fece plauso all'Arcive-

scovo, mentre i polilici, i legulei e il brauco de'foglieltisti prole^tan-

U o febroniani cercavano di spingere il Governo agli ullimi eccessi
,
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e forse a quest' ora ve I' hanno miseramente spinto. Polcho fn i

minacciato al nuovo parrocoche, pena IVspulsioMpa vita for/a, non

si cimenti di melter piedi in < .otan/a. Kppure e desso di patria co-

stanlinu. Vennero pure inviale a lutli i preti cattolici duecircolari

del Governo, in una delle quali annun/iusi 1'ordine dato allaCanrH-

Jeria arcivescovile di non ispedire qualsiasi decrt-to sen/a il placito

laicale
;
nell' altra si maltralla I' Arcivescovo come abusante in modo

inudito del sacro potere : promettesi la protezione del Governo a

tutti gli ecclesiastici che a lui obbediranno, e minacciasi lu perdila de'

bcm ii/ii a chi dara ascolto all' Arcivescovo e gravissime pene a chiun-

que promulghi la scomunica ove il Prelato ardisse d intimarla. Ki-

nalmente il 7 Nov. usci un decreto del Principe Federigo contro le

usurpazioni dell'Arcivescovo a danno, come esso dice, de' suoi sovrani

poteri , per cui fino a nuovo ordine nessuna delibentzione del Pre-

lato potra annunziarsi od eseguirsi in tullo il Ducato, quando non sia

riveslita della facolta del Governo. A tal segno e giunta la soperchie-
ria laicale nel Gran Ducato di Baden. Potremmo estenderci, seguitando

sopra le tracce delVUnivers, a raccontare altrc vessazioni, mabastino
le iiiii|in narrate a cognizione della storia, avilipendio degli oppres-
sor! e a gloria dell'illustre Prelato che tanto splendore aggiugne alia

sacra mitra onde rifulge 1'ottuagenaria sua canizie. Di quest' argo-
mento abbiam a riferire nel prossimo fascicoloallrenovelle assai do-

lorose.
t

;

2. u Ella e cosa oltre ogni dire importante, che allesette avvenire

nulla trapeli delle cis$ure, le quali or regnano fra di noi; essendo

piu che ridicolo, che, dopo averla rotta con tutto il mondo, non
siamo mai d' accordo neppure frq di noi modesimi, fin dal principle
della Riforma. Cos\ scriveva Calvinoa Meiantone; percio la quere-
la e di antica data. Un' allra prova di cotesto eterno dissidio risul-

lo solennemente dull' ultimo sinodo evangelico di Berlino
,

di cui

al trove (serie II, vol. IV, p. 237) indicammo il congresso. Non po-
tendo i Padri del Concilio procacciare all'eresia quell' unita che pur
conoscono necessaria a darle credito, trovarono il maraviglioso spe-
dienle di raggruppar in uno tutte le sette prolestantiche col vincolo

della confessione di Augusta, lasciando poi a ciascuna quelle liberla

che gia dicemmo, specialmente intorno all'articolo lOriguardantela

presenza reale di G. C. nell'Eucamtia. L'unita, come ben si vede, non
diventava che iitlizia, ma cio che monta? era scmpre una larva di

unita baslevole a far loro un qualche gioco. Senonche neppur quests

seppero ollenere gl'improvvidi legislator!. In uno scritto pubblicato a

Erlangen (opera delle facolta teologiche di Rostock e di Erlangen
slessa a cui lecero adesione i professori lipsiani di giure canoniro^

proleslasi energicamente contro it decretato dal Sinodo berlinese.
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limdi ic rinc in una sola t.htesa aMau&Ba lull* le diverse con-

fettioni tic proleslanli. (lonfulansi le ragtonl arrecate nel com ili<

;I.IM -rn/ i ^raiide sfurzo d' inucuno, rhr non bisognava) il

domiua dell' arli< olo 10 HUM poler palire le conlradditloric inteipre-

lazioui dalegli dalle diih-renli >clle. In somma
,

coin hnidono gli

scritlmi. < he il sirabolo apparlicnu al ><>l<> Inleranesimo. l'u_i u.mo

(juindi mine ca-so e nullo il rou-n-^,. r.i^mi tlo con lanlo sfarzo a

Uctlino; ed allinche in'^uno dose lorn la lama d' insoH'erenli nel

dinegare allrui la coinmian/.a della l(r<> ionnola di icdc , in una re*

Cfiili^iina unionc siiiudale lalU da' Padri luln.mi si>lal)ili: non

Pt,-i>idar vera('.hu'>a >^n/.a la i.n-olLi d'inlli^Kcre scomuniche. Decre-

taiono ijnindi un modo nlquanlo democralicu di servirsi di quest'ar-

ma. net cv..ii i.i Ni-coiido CN>I sccondo rat^ione) ,
al manU-nimento di

qualsivoglia autonomia. II Pa>iorr proporra il caso al coniuiif : que-
sto dichiarera d' aver in i-onlo d'idolatra e di pubblicatio il pecra lo-

re, ove pcrsisla nel suo fallo: >aia |xjscia il reo dallo slrsso Pa>lore

sroimmicalo. Kloqucnlc ed oppoi luna Itv/ione usrila di boeca a' ne-

mici ildl.i C.iiiulica (Ihiesa per purgarla da una delle molte calunnie

che rorrono per le bocche di tanli moderni saccenlu/./i.

HI i VI,,,M- O'ORIEMTE. 1. Qualche osscrvazione generalc. 2. Fatti d'armi.

3. Turbolcnze nel Libano, e breve ccnno tic" Principal'!. 4. Dichiara-

tione di i;iicrra dello Czare. 5. A che inclini la Francia nella prcsente

qucstione. 6. A che I* InjjhiHerra.

1. Quanlunque sia corsa la novella che. i Tun-In impa/.ionli di mi-

surai>i roll (>>>te nemica abbiano in poclii giorni guadagnala |in-i

tullu la spomla >ini>lr,i del Uuuiliio . non < di cic Inv ( ! Ic lolte

sieno >ialc inollc c molin smiruinose. Valicarono bens^ il liuine ia

cinqnc punli diflferenli di Vid lino a C.alafdl , ua Nicopoli a Twcnn
,

da Rctslchuk a Glorgero, d:i TartukiltDttenln^ e da vSiii>tiia a K.la-

i-a.i-li ; ma. ollrcclic in qnalchc Inotro nc 1'nron to>lo rcs|)inti , in al-

tri non ebbero a far uso di-llc anni, pen-lie irovalili >cn/.a difi-sa e

dili.indonali ad .i;ii- ilille inili/.ic rnssc. Non vouliun con que-
Mo infeiirc die la soite d.-ll- bilti^lic non abl>ia sorri^o di prcfcreo-

ta alia Turcliia, siccom e >:i>t.i dillc nd.t/ioni di lulli i ^iornali ,

lio infciiM alia eiu>i nin>tilin in i. An/.i
, a onor del vero dob-

biain conle'.Niire, die i conoM-iiori d*l lerreno concordano nel Iribu-

tarc clo^i alia -tr.tti -u. i di O.ner P.ivia , per qirint > \\\ fin qni av-

vennlo puo n'nidicai-M d-l -'i>piui'. Dii-i i n .lie molli pe-
riodi( i l.iNoievoli al llu-> i.li.i qn.ili lo slcsso /'///ir<, cominciaron * a

pigiiarsela o> >tlMlnkoH' e non sanno render>i ra^ionc di

-in- HIM'. i 'i f.>i mn licino iiuprudenli od almcno inop-

portune. Tultavla e meslieri o&servare che, tranne ravvenimento di
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Olteniza di cui diremo piu sotto alcuni parlicolari, il resto non fu che

scaramucce di non grave rilevanza. Ridera bene chi ridera 1' ultimo,

e I'ullimo a ridere, checche sia del dritto della causa o delle brame

di lanti partiti, non appare finora dover essere 1'esercito musulma-

no. Cos\ la pensano in Costanlinopoli stessa uomini ragguardevoli e

conoscenti piu da vicino della condizione de' due Sovrani belligeranti.

Sappiamo benissimo che molti dei fogli quotidiani e, tra gli inglesi,

quegli stessi che da parecchi giorni trnevano il broncio alia Turchia,

trasmodarono ultimamente nel racconlare le disfatte del Russo : e

quale annunzio: avere essi sgombra tutta la piccola Valacchia, quale
aver perduta Giorgevo; altri ci narrarono essere stall disfatti i Mosco-

vili in numero di trenta mila al di la di Olteniza
,
altri linalmente

avere i Turchi piantata la mezza luna sopra le torri di Bukarest. Le

quali novelle
,
come diflicili a credersi

, procacciarono di consolidare

con tutti i puntelli di che voglionsi corroborati gli avvenimenti sto-

rici. Nondimeno noi non vediamo che, tolli i due o tre fatli che or bre-

vemente racconteremo, gli altri meritino quella credenza che loro da

moltissimi si attribuisce. Ecco gli avvenimenti principal'!.

2. Un migliaio di Turchi esploratori d'altro corpo piu numeroso

presentossi il 1 Nov. sopra navi cannoniere di fronte a Giorgevo e

comincio a bombardare la citta. Caddero in quel fatto alcuni Russi,

parecchi cittadini e molti de'Turchi, di cui due navi rimasero affon-

date. Questi, senza tentare lo sbarco, continuarono a ritroso del flu-

me il loro corso o fuga che fosse, inseguili per qualche tratto e lungo
la sponda, da' cavalieri e artiglieri russi La notte seguente si prova-
rono di nuovo i Turchi al passaggio, e fu un continue cannoneggiare
dalle due fortezze nemice di Rutschuk edi Giorgevo. I giornali rac-

contano intorno a questo avvenimento molte diversissime circostanze

dalle quali risulta quasi che v' ebbe piu d' un altentato. Noi per ora

non osiamo dime di vantaggio.

La Presse di Vienna pubblico pure che, fra 1'avanguardia condotta

da'Generali Namik Fascia e Prim ebbe presso Craiova un grave combat-

timento di due ore contro la cavalleria leggera de'Russi, i quali alia

fine furono forzati di ritirarsi verso Slatina. Notisi che secondo la

Gazzttta delleposte diFrancoforte Craiova e fortemente difesa, quindi
la viltoria lurca sarebbe stata assai importante. Ma il Wanderer nega
il fatto perche, siccome esso dice, e contrario a tutle le leggi della

strategia russa. \
reniamo dunque alia certa battaglia.

Sorge di fronle a Turtukai il vtllaggio di Olteniza posto al di la del

Danubio nella grande Valachia. I Turchi, ragunatisi da quattordici

mila (giusta il Monitore parigino, o ventitre mila secondo il Monitors

prussiano] in quelle vicinan/.c, tragittarono in buon numero sopra pa-
lischelmi cannonieri ad un isolotto che siede cola presso. al confluente
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del fiume Ornis. Quindi, acconcia ogni cosa . no nella nolle

del 4 Nov. in sulla sponda di Ollrni/.a . impadronendosl de' Irlncera-

mrnii altre vollo occupati da'Rassl e rnnvertendo in forlezza fornita

i cannoni un lazzairlt<> die i\i si trovava. Le tenebre, le ncblne

( Ir iii.i. i hif tolli>sime di que'paduli prole>sTo I ardito altcntaln. In

Mil Ir prime il 111111:1.10 soverchio de'Musulmani ai^iunto alia farilita

del piano stiaU^'u o nia>trr\olincnle ingcpnalo, fe retrocedere i Rus-

si la cui ravalifria, a molivo del dNanom-io Icrreno non polca cara-

rollare. Ma, raffur/ali questi di nuovi prtVidii respinsero alia lor volta

i Turchi, i quali nundimeno si scppero contenere nelle palizzate pres-

so Olleniza. La lotta che duro niolte ore fu terribile e niicidiale^ poi-

ch^ si venue quasi subitu alia baionetta e all' armi corte. Dicesi chc

alcune falangi lurche facessero miracoli di bravura eziandio quando
I'oflesa o la difesa portavale ad insaccarsi flno alia cintola nella bel-

letta di quelle maremme. Durante la mischia, ollre a'cannoni e a'mor-

tal seco tragittati o appunlati dall'isola, Iraevano gagliardamente altri

quaranta pez/.i di arliglieria lasciati al di qua del fiume, e fulmina-

vano proiellili altraverso di esso fino al campo nemico. Ignoransi fl-

nora le perdite de' Musulmani, che non debbono essere leggeri :

de' Russi poi un 1200 caddero spenti o malconci, tra' quali voglionsl

annoverare quasi tulli i capi de' baltaglioni e parecchi colonnelli at-

terrali da colpi di sciabola o di baionelta o da palle foggiate a mo' di

cono. 1 Turchi, rimasi padroni delle sponde, si diedero tosto a barri-

carsi in diversi punti di quelle vicinan/e, ben prevedendo che, at-

lesa Timportanza del luogo, tornerebbero i Russi a far ompito, come
tosto sopraggiungessero loro nuove forze. Pare che avvenissero in

quc'dintorni altre scaramuccie paiv.iali: perche il cannoneggiamenlo
duro lungo tralto, dicono 28 ore non interrotte, a mugghiare orrenda-

mente. Senonclu' all 'appressarsi de' nuovi rinforzi sollecitati dal Gen.

l)annemberg condottiere di quella fazione e accompagnati , diceasi,

dal Gen. GorlschakofT, il quale venia in aiuto con altri -24 mila dei

?uoi, i Turchi mandarono all' aria ogni opera di riparo, cedettero LI

( iimpo e si lornarono il 12 Novcmbre al di qua del Danubio donde

parliti.

trnnaioi poi ingenerale gli avvenimenti guerreschi de'Circassl e

del Turchi contro i Russi, che noi accennammo nell' ultimo fascicolo.

come accaduti verso i confini dell'Asia. Ulterior! notizie ci dicono, che

20 mila Russi marciando dal Daghestan alia frontiera turca, furono

d improvviso assaliti nelle gole di Takortola e pienamente sconfilti.

<>no da Trebisonda al Times
,
che le popolanoni del U.-itrhestan

lianno intrapresa rnntroi Russi una puerra micidialc. a^.tlondonele

/e dal lato del mar nero, mentir Ir tribn di Sciamyl altaccan-

le dalle rive del Terk. A I Times fa eco il glornale tedesco di Fran-
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rofarte. gran discordia ncl determiriare il numero de'Kn-^i rlic

guardano il confine dell'impero da quella parte. Altri non ne ronta-

no pin di 70 mila : ed allri, come la nmn-d (i(/-.zetta prvssiana, vedrn-

do che non bastano al bisogno, li fanno ascendere a 113 mila, dei

quali, 85 mila con 160 cannoni fanno resistenza a Selim, e28 mila si

oppongono al terribilissimo Sciamyl.

3. Concordano i periodic! nel descriverci 1' ordine e la tranqmllila

che regnano quasi per incanto nella capitale del Bosforo e dapperlut-

lo ove non e teatro designate alia guerra Nondimeno dal Giornab

di Costantinopoli ricavansi tristi notelle del Libano, ove le vicende

guerriere della Turchia d" Europa svegliarono specialmentetra'Drn-

5i le antiche turbolenze. Questo popolo non pin numeroso di 120 mi-

la idolatri dell'anlico Califo Hakem Biamrillah e tributario del Turco

odia fortemente i cristiani, contro i quali da qualche tempo fa adunan-

ze earmamenti, buccinando in ogni luogo per atterrirli, esser giunla-

1'oradifinirla co'seguaci del Cristo. Al qual fine iniquo inviarono per
tutto il paese emissarii affine di metier su i Drusi dell' Antilibano e
farli partecipare nel barbaro altentalo. Corre pure per quelle mon-

tagne una leltera circolare delle nobilla drusa dalla quale ricavasi
,

che 1' odio di molli secoli sta per erompere: e, se la Turchia non

provvede per tempo, avverranno luttuose vendette. Dal canto loro i

caltolici attendono il pericolo con quel coraggio che la religione i-

spira. 11 Sultano, se non fosse distratto altrove non lascerebbe forse

di accorrere in soccorso ai poveri perseguilali; ma nelle present! cir-

coslanze che potra egli mai procurare?

Anche ne' Principal! invasi discorrono emissarii russi in opera di

gnadagnare all' Autocrale la fiducia di que' poveri terrazzani. Rtrade

ferrate, telegrafi eletlrici, commercio, diminuzione d' imposte, tutlo

insomnia che puo alletlarli apreferire il nuovo Governo, vien posto
loro avanti e promesso, dopo cessala la guerra. Nondimeno la diffi-

denza persisle: e finora i nuovi missionarii non paiono aTer fatto

gran breccia. II Gen. GortschakofF cerco d' incorporare alle sue file la

mili/.la valacca ; ma fugli risposto che questa era isliluita a difende-

re 1' ordine interno e non a combaltere conlro la patria. Anzi
,
a ces-

sare ulleriori Tessazioni
,
un elettodrappello di giovenlii appartenen-

te a buone famiglie si rifugg\ sopra i monli carpazii organiz/andosi in

bande che ogni d\ s'ingrossano di nuovi compagni. Omer Fascia man-

do loro armi e munizioni. I due ospodari Ghika di lassy e Stlrbey di

Bukaresl parlironsi essi pure con molti cilladini fin dal comincia-

mento delle oslilila, per non mancardi ffcde al Sullano.

Aggiunpiamo qui, togliendola dalP Vnirrrs, una notizla cho ri pnr-

rebbe quasi incredibilese il sig. L. Veulllotripetutamenle nonas-icn-

raase di averla da cerlissima sorgente. I'ubblicatosi uno de' manifest!



COlfTEMPOItANKA

il ijnale termlnava cn i|nestr pai.l. i I >aHerein*

p.-i la dife.xa della tede or/(Wo.s.s. due 1'olan In d un reggimento che

allor iio\a\,t>i nella Bessarabia andarono dul eoloiiuello e uli dissero

rhe " \olni'lo essi aver vantodi prodi soldati chiedevano il congedo,

dappo ic he come catto Iid non p<>ie\am < ombatlere per la religione

II rolonnello , scriltone a Pietroborgo, ricevette ordine dl

t.u im il.ne i due soldati. Allri quattro si presentarono a tar lestesae

osserva/iom e fmono p.ii imenie t'ucilali nella Moldavia. (k>si la'no-

vella dell a< it dilalo foglio parigino. Annunziasi pure che il gover-

no russo abbia ordinato a tutti i seguaci di Maometto abitanti ne'

Principali, di partirsene senz'indugio e che da Rraila t'urono espulsi i

Turchi di qualsiasi eta o condizione. II Fremdenblatt riferisce es-

ser giunto a Uukarest un corriere di Pietroborgo porlante 01 dine a

chakoffdi nou conlenersi nelledifese, ma di pigliar la parte

oHYnsiva.

4. Verso il cominciamento di Nov. pubblicavasi nella Russia un

manifesto di guerra dell'lmperatore Nicolo, il quale, dopo accennato

1 10 -he fu mille volte ripeluto intorno alia ragione della querela, al-

T occupazione delle provincie danubiane e alia speranza frodata di

un amichevole accordo . esce in queste gravissime parole: Indarno

cercaron le principal'! Potenze d' Europa di scuotere co' lor consigli

la cieca ostinatezza del Governo ottomano. Con una sfida di guerra,
con un manifesto ripieno di bugiarde accuse verso la Russia, esso ha

risposlo a' pacifici conatid' buropa , allaNoslra longanimiUi. [)i piu,

asxildando nelle file del suo esercito ribelli d' ogni paese ha test&

cominciate le oslilila sul Danuliio. La Russia e dunque provocata al-

ia lia I taul i.i; pnrio non le rimaiie che ricorrere ,
conCidaudo in Dio .

alia for/a dell'ai mi per costringere la Poi la ad osservare i trattati e a

far ammenda delle Lngiurie con che ha risposto a lie nostre inchieste

piu moderate e alia nostra legittima sollecitudine per la tutela del-

la fede ortodossa in Oriente, fede parimente professata dal popolo rus-

so. Noisiam persuasi che i noslri fedeli suddili si unirauuoallefervi-

de preci ihe .Noi al/.iamo a Dio, afnnche deuni>i benedire le armi da

.Noi iinpii^nate per una cau^ii santa e giusta, la quale ebbe in ognl

tempo ardenti difensori tra'No>li i anlenati. In te, Domine, speravi, non

confundar in aeternum. Halo a Tsarkoe-selo il 20 di ottobre. (1 nov.)

ecc. .Nio)i.o.

LaL'iavita di queste parole fu obielto di diversissimi oommentarii

Ira la stampa periodica. .Noi nederemmo tempo perduto 1' occupar-
cene od .UK he il riferire il dettoiie da' fogli principali , se non fosse

per it che oramai la massima parte de' giornali trasmoda in

qualihe eccesso e parteggia con troppo ardore i-.-i I uno o per 1 .il

tro de i- t i. ndenti : della qual verila non e necessaiin arrecar qui la
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dimostrazione. Tuttavolta, poiche dalla politica che intende seguire la

Francia, puo dipendere la pace o lo scompiglio d' Europa, non pos-
siam omettere di osservare: che il Monitevr di Parigi commento con

notevole acrimonia la dichiarazione di guerra sopra enunciala. E

poiche lo Czare appella a tratlati vilipesi dai Turco, il foglio parigi-

no ne lo rimprovera bellamente, facendo le meraviglie che non vi si

citino gliarticoli violati. In somma lo scrittore di quelle osservazioni,

chiunque egh sia, si mostra assai sollecilo di scolpare la Porta, quasi

temendo che dalla grida di Nicolo ne resti calunniata da notare

die di conserva colla dichiarazione dell' Autocrate fu speditauna ( ir-

colare del slg. di Nesselrode plena di sentimenti assai piu miti, e pro-
mettente che 1'lmperatore abbandonera i Principal!, come tosto abbia

avuto soddisfazione delle sue domande. Ambedue i documenti seb-

bcne di data recente, sono anteriori alia notizia di molte scaramucce

accadute in sullo scorcio del passato Oltobre, le quali potrebbero a

quest' ora aver inasprito viepiu 1' Autocrate bellicose La dichiara-

zione di guerra fu falta leggere secondo 1' usanza in lutte le chiese

dell' impero russiaco.

5. Malgrado pero delle glosse del foglio ufficiale di Parigi alia grida

guerriera dello Czare e dell' articolo gia stampato a proposito della

flotta francese inviata nel Bosforo, non si puo ben decidere che pensi la

Francia di quella dolorosa questione. V'ha degli argomenli pro e con-

tra; e se i due or or accennati paiono guerrieri, il seguenle ci sembra

bastevolmente pacifico. Avendo il Journal national foglio prussiano
tolto a lumeggiare de'suoi commenti un articolo del Moniteur, imbroo-

co cosi bene nel segno, che n'ebbe lode dallo stesso Monitcur e un po-
sto onorato ne'suoi colonnelli. Or il foglio di Prussia, dopo accenna-

to che tre sono le vie politiche in cui puo avviarsi 1' Imperatore
di Francia: la battagliera, la servile e la dig'nitosa, dice che la prima
tornerebbe a danno della pace, la seconda della indipendenza e la

terza per contrario, che e la napoleonica, favorisce una pace onorevo-

le e s'oppone ad una guerra generale. Arreca quindi queste memora-
bili parole stampate in Londra fin dal 1 839 dall'allor Principe Lulgi

Napoleone, a proposito delle idee napoleoniane.^ L'ideadi Napoleonc
non e una politica bellicosa, ma socierole e favoreggiante 1'induslria

il commercio, I'umanita. Se ella sembrasse ancora a taluno fantasti-

car battaglie, cio deriva dall'essersi tal politica per lungo tempo mo-
strata tra il fumo de'cannoni c il polverio delle falangi. Ora pero i

nugoli son dissipati e a traverse della gloria militare agognasi al van-

to assai piu grande e durevole qual e la pace rittadina. Le parole
e vero sono di qualtordici anni addietro . ma il Moniteur non i>de-

gno di ammelterle per buone anche a' nostri giorni. A cio consuona

in parte 1'avviso dato al Gen. Baraguay d' Hilliers da 1 1'lmperatore
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medesimo nel I ailo < h- <jiu-uli |Miii\a per 1'aiTibasceriadiCostanliiio-

l'i iicinair con ogni studio la pace quantoonesta ve loconM-nte:

che se la I'.u i.i msiste, sapru ben io scrivere due versi nel Moniteur

i quali non -.11 ,mno ineflicaci . Co.-i dicesi coimcda-M- il MIO nuovo

insiiii": M..I ubbiam qu.ili li- dillicolta di ammeltere la seconda p.iitc

dell'awcilimenlo: la prima ci pare del tuttoconsenlanca al caraltere

napoleonico.

6. la rugione ed il buon senso hanno oramai vinlo i pregiudizii

che provocavano 1'anniversaria solennila delta scoperta delle polveri
in Insulin ra. Nessuno ignora che a 5 di Nov. scendevuno ogni an-

no ne' solterranei del Parlamento parecchi official} e buona mano di

poliziolli a scrutare minulamente con faci e lanterne, se vi si trovasse

ancora rincantucciato un qualche barile di polvere lasciatovi da'tempi
di quella congiura, che die pretesto a tanto strazio del noine crittiano.

Or quesl'anno per la prima volta lasolenne cerimonia venue iuparle

abbandonata, in quanto il Gorerno lascio di pralicarla. .Nun cusi il

popolauo, il quale scopcrse pure nel 1853 unGuy Fawkcsrolla mic-

cia accesa alia mano per far saltare in aria non il Parlameulo ingle-

se, ma la pace d'Kuropa. Fu dunque con frenelico tripudio celebraU

la solita buflbneria, cambiali solo i personaggi. Varie gualdane di

mascherate turchesche trascinarono al rogo e annegarono nel flume

un thntoccio che rappresentava il loro nemico. Intollerabile e fero-

ce baldanza, pur tollerata in una cilia che si da aria di maestra al nion-

do in ueiiiile7./a ! Ogni animo onesto dovette inorridire in vedendo

travolta nel fango I'autorita sovrana da un drappello della piii vile bor-

daglia: quella stessa che negli anni addietro vilipendeva per lal ma-
nieia il Card. Wiseman, il romano Pontefice e I'augusta Mad re di Dio.

Noi non avremmo futto parola di quest' aceidmte, se non signiflcasse

la pnrte che prende anch'essa 1'infima plebe nvlla (juestione d'Orien-

te. Delia classe mezzana esponemmo i senlimenti allorche narrammo

qualche cosade'mr//n^ inglesi, i quali tuttavia continuano nel senso

di
|

> lima. K inutile il ripetereche la niassiina parte di questi dncccti,

si((oine arcade dapperlutto in simili circostanze, non si cura punto
dcrli .1 ll.ii i allrui. Ma l.mi e ; t'a piu strepito un solo ciarlone, e piu

danno un solo rimestalore, che non un milionc di inuli e iuoperosi.

TuUa\olla, line-In- non opera il Minislero, ogni allro atle^talodi divo-

zione alia < au>u tuna >i jx-ide in fumo e non giova a nulla. Or il Ga-

binetto di S. J.mu > lia bens\ spedito al Bosforo la sua flolta, ma di

ulteriori provvidenze non ie mai parola. 1 suoi giornali mo>transi da

quali he setlin: i.iii/a ,i\ \ i -i alia gueria lurca: e nel banchet-

to del nuovo Lord .Maggiore di l.ondra, in cui as]ulta\a>i <|iialche

giandemanifestazione intornoaciu, \muio>i a brind'^i. Lmd Palmer-

ston fu pago di lodar la leggiadria fcmminile delle commensal!, e il
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route d'Abordeen disse parole di pochissima rilevan/a. IMsse cbe il

Mini-teni desiderava la pace: che non ~ indui i rM>e alia non

di mala voglia: questa essere possibile; ma in cio che riguarduvalo

^iaminai nun \i si acconcerebbe
,
se 1' onore e gl' interessi dell lu-

ghilterra nol chiedessero apei tamente. Tule si iu la quasi olliciale juo-

fessione politica del presidenle del Gabint'Uo inglese, che in s<tanza

manifesia poco o iiulla delle intenzioni governative. Corsero pe'giw-
nali molle voci di lal apparenle mula/ione di politica osservata nel

Gabinetlo del Tamigi: e non mancaiono parecchi che I'attribuirono

alia ripetuta visita d'un coronato die dicesi lavorar deslramente per
la pace, anche a nome delle Polenze nordiche. >oi non osiamo fidar-

ci ill tali <lirrrir . dappoiche trovammo gli slessi giornali ialsalori in

mill'altiv novelle.

I IDI A, CINA E GIAPPONE. \. Vo<jlie bellicose della Knssia riguardo quegl' in-

peri. 2. Arrive del Capitano Ferry al (iiajipone favorevoli iiuui deOe
sue t r.ti I j/ioni .

1. Di questa gran parte dell' or be varie notizie di fresca data sa-

rebbero da raccontare. Potremmo esporre le scorrerie de' masnadie-

ri birmani, i quail si molliplicano adismisura e coiniiiciano a dar gra-
ve noia agl' inglesi, non che a' commercianli e a'cittadini indigeni. Po-

tremmo nan are la grande agitazione di tutto il paese dal lalo del Be-

lokislan . e come it-man vicinissima una sommossa di tulte quelle
u ibn a daiino degli stessi inglesi, dbe percio preparausi con grande
atlivila alia difesa. Saiendo quindi |

iu su nel la Clna, molti recenti

aTvenimenti di Sciangai e di Amoy sono pur degnissimi di essere nar-

rali. Soddisfaremo a lira volta al nostro dovere; bastici per ora regi-

strare un qualche cenno delle mire russe intorno a quelle rimotissi-

uie plaghc. .Nelle Indie si parU mollo delle voglie ostili di IN'icolo

vrso que' paesi : an/.i i fogli anglindiani danno per eerio 1' avauza-

mento di soldatesche russe fino a dieci giorni di marcia da'connni

della Meti opoli di Khiva, della quale vorrebbero i Russi fai-si padroni.
Ma checche sia di cio , il celebre sig. Neumman in un suo articoio

intitolato i Russi nel la Cina ci assicura che le brame dell An loci ate

sono sterminate e le preparazioni a soddisfarle vaiie. molle ed aiii-

vissime. Sicche la briga che or da alia Turehia sarebbe poca parte

del gran piano di sue conquiste. Piroscafirussisolcanoil mare d'Aral,

TOxus e il laxartes, pronti a sbarcare armi, muni/.ioni e milizie non

iungi da Khiva, da Bakhara, da Chokand. Ingegnen russi disegnano
da qualche tempo le positure Ira 1' Altai e il Tibet e innal/ano iiti

lungo le numerose steppe diquel la con trada. Eserciti russi si eomen-
trano nel la Siberia a' connni della Cina e minacciano la piccola Buk-



harta, rotanto e *\ lungament* vat;hppgiata da' successor! di Pirtro II

OruMie. Colnni in i paiti>ii<> ij.i < )< {K.I/|I, M < m-i alle spondedel ma-

if <1H i,\\ p..ii- niiial/.mo lui -
I Nun.- li'.u'ln c rill. i. l<>nr,.iml',

per tal LI mpuardia contio la Tarachia. contro I' isola di Ic-

>o liit In in:, i <h ni.-l.illi JMT/I..M , rronli.. il nin.iiiiMilc impii,, d.-l

Ctvpfone. A qurMo str^o impew . come gia dicemmo . fu spedita

nna picoola armala, cresciula poscia di mimi tM>timuti. e condolla

niiiiii.it li.. I'nii.iiin. II quale, ;ll-i iat<> nello scorso (iiugtio al

porto di Hongkong. ii)os>e tosto qnnrla al (i<jverno cinesc toglien-

donr ocrasioiu 1 dal 1 ill., -r-nriitr. I <l.t -..,.<!,- r.n- In cu/n/i' -y//rt

d'America, poMa sotto I' itnmediata protetione delloCzare, gode per
antichi li-altati di molti privilepi. Rssa ha 1' esrluMro diritto di pe-
sca e di caccia al nord-est dell' Asia e rola vicinu, presso I' America

e Ic isole Curili : po erigerc castelli e fatlorie , sj>edirTi merci e co-

loni e ncgo^iare ue' \\Q\\\ cinesi apeili apli e*terni, pur^ie non vi

arreclii dell oppio. Alia Russia poi il commercio cinese non c per-

WMO. die ne'cfjiifini scttentrionali. Or awenne chc, provatesi alcu-

ne Bavi del la societa di afl'errare a Soiangai, ne furono respinte per-
< In tal porto e vietato a' Russi

,
e perche . secondo i principii del

mo cinese, non si permetle a' ibrastieri di aprir commercio
coll' impero in due luoghi disparati. Indarno si fricero rimostranze.

Per la qual cosa lo C/are delibero di atterrire i Cinesi e vincere a forza

ii- iion poleva colla persuasions. Finora il Capitano Putiatin si

eontenlo di far minatre
,
intbrmando il suo (ioverno della resisteni

taMM.Pare chegli ordini parliti da Pietroburgo sieno bellicosi: e i di-

vrrsi bastimenli inviaii da Kronstad a rau'iriiingere la spedirione glap

ponesedanno a'politiri di die pensare ed anche piu di che temere, nel-

I' odierno >tasciament<> del celeste impero.
2. i'iti voile acceniiammo la spedizione americana incaiicala di met-

1' Impero giupponrsr a consnr/io col rimauente della iamlglia
. Or cl restano a soggiugnere alcune nolizie delTAmmiraglio

Penr non iscompagnate dalla speraimi di un prospero av>-enire.

Slerrava la suasquadra marina il 2 Luglio dalle isole di Uu-Ciu e,

giunta dope sei giorni alia baia di Yedo, vi giltava I'ancora di fron-

te alia ciltu di Oraga. Rtmasero altoniti i (Tiapponesi alia comparsa
del naviglio straniero e , disposli in due ale gP innumerevoli bur-

c liiclli onde formicolava la rada, lasriarongli aperto il varco. Intanto

1 1 \ inn icani aflerravano, due colpi di cannone, piutlosto a cenno

che non ad offesa, partirono da unabatleria quincidiscostaun buon

miglk>. Sopraggiunsero i poliziolti a gilUre secondo I'uso nelle navi

fonKtkre i manifest'! imncriali . < h- intimano solto gravi minaoce ad

i estraneo, d'andai / imlugio. II Capitano Perry rlcaccio
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loro i manifest!, fece intendere alGovernatore d'Oraga che, ove egli im-

pedisse le sue navi, succederebbero guai; e, puntati appena i cannonl

ad alcune navicelle di curiosi, quest! fuggirono a yoga arrancala, ne

piu osarono avvicinarsi agli Americani. 11 d\ seguente Yezaimon go-

vernatore d' Oraga si reco a bordo
, Intese le domande e voile tempo

per riferirne alia capitate. Inlanto un vascello della flotta perlustro

le vicinanze, spingendosi un dieci miglia piu su, fino al promontorio
d' Oraga, oveda'secolinessuna nave straniera avea potulo penetrare,

e vi sroperse un'altra baia, proletta da due lingue di terra che pre-

sentano comodo e sicuro ancoraggio. Al baslimento indagatore te-

nevan dietro le saettie del Governo, senza pero opporgli veruna resi-

stenza
,
ne al volleggiare, ne allo scandagliare che esso vi facea. II

12 Luglio arr'm') la risposla dell' Imperalore, il quale disegnava una

prima dignila dell' impero per ricevere il messaggio del Presidente

degli Stati Uniti. Si voile da principio che il convegno avesse luogo a

Nangasachi ; ma opponendovisi il Capitano Perry, fu scelta di comun
accordo la piccola cilia di Cori-hama poco di la discosta. VI mattino

del 14 le navi americane ancorarono lunghesso il lido innanzi a quel

borgo; e il govei natore, aecompagnato da nobile comiliva e dalla scor-

ta di circa sei milaGiapponesi, mosse a far invito di scendere al Ca-

pitano. II quale accerchiato da quattrocento de' suoi, tutli vestiti a

gala e preceduto dagli slellati vessilli della federazione e dalla banda

che sonava 1'aria nazionale, recossi alia casa di ricevimento. GH ven-

nero incontro ad onorarlo il principe d' Idzu primo consigliere del-

I'lmperatore e il principe d'lvami. Cedute le credenziali e il messag-

gio del Presidente americano, e inleso che i due inviati non avevano

le debite facolta per entrare in trattazioni, il Capitano Perry disse lo-

ro : ponderassero con agio le inchieste
; egli tornerebbe per la risposta

dopo qualche mese. Ammise quindi a bordo gran numero di Giappo-
nesi e fe lor vedere alcune curiosila dell'altro mondo. Ix> stesso gior-

no salpo altre dieci miglia al di la del promontorio di Oraga, donde

scopriasi una prodigiosa quantita di navi ancorate probabilmente nel

porto della capilale. Ecco le ultime novelle di quella spedizione co-

minciala con tanto rumore, ritardata poscia per mancanza di navi , e

giunta finalmenle alia sua meta. Gli esordii delle trattazioni riuscirono

dunque favorevoli; resta a vedere se 1'esito, che forse si sta scio-

gliendo in questi giorni, rispondera agli inizii.

Un dispaccio pai igino del 20 annunzia che la Regina di Portogallo
mori di parto a' 15 Nov., e che il Re avra la reggenza durante la mi-

norita di suo figlio.
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SOCIALISMO E COMUNISMO

L

II Fwfto dtlla rivohtzione, secondoche il sig. Montanelli awerti, e

chiuso in questa voce: $ocialismo\ e i socidlisti sono quei dessi che

nella prima meta del corrente secolo si nomarono libercHi , e nel

passato secolo /i/oso/S
1

. Piena di document! e questa ingenua ri-

Telazione dell' ex-triumviro fiorontino. Essa ti fa comprendere Ti-

dea che si nasconde nel libertinismo moderno, quantunqun camuf-

fata sotto T invoglio di nomi e di dottrine speciose ;
anzi ti porge

la cliiare per la filosofia della storia di tutto intero quest' ultimo pe-

riodo di av>-enimenti sociali.

Noi nel fascicolo precedente
2 ci soflermammo a chiarire col-

T autorita do' principal! demagoghi italiani qual sia la natura di

1 " Per la stessa ragione per cui ci dicemmo tilosofi nel secolo passato, libe-

rali nella prima meta del secolo presente , d'ora in poi ci dobbiamo chiamarc

socialist! ; percbe il socialismo e divcnuto il rerbo della rivolusione . come la

hloso&a e il liberalismo ai loro tempi lo furono. Introdux. ad alcuni Appnnti

Korici c. X.

2 CMlta Cattolica II serie, Vol. IV, pag. 464.

Serie //, ro/. IV. 38
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cotesto verbo rivoluzionario : sara bene ora torcere alquanto la

gguardo in viso a cotesto socialismo cbe vien predicate come sua

ultima espressione, e guardando a lui ci converra dare altresi un'oc-

cbiata a quel suo fedel consorte il comunismo
,

di cui esso si vale

quasi di zimbello per uccellare le moltitudini.

Ma noi non vo|tianjo trattonero i lostni lettori in una sterile con-

siderazione meramente speculativa di questi due pestilenziali siste-

mi cbe si fieramente minacciano T odierna societa : noi vogliam ri-

cbiamarli a una considerazione piuttosto pralica, additando Tunica

fonte, da cui pu6 attingersi la forza che valga. a. conjl>Mterli e I'uni-

co rimedio che valga a guarirli. Adunque senza poire tempo in

mezzo veniamo all' assunto.

II Socialismo ,
come il Protestantesimo da cui deriva

,
non e co-

stituito da una afiermazione
,
ma si veramente da una negazione.

Esso infme riducesi, secondo che il defmisce Proudhon, ad nna pro-

testa conlro la Socield presente e ad una ricerca d'una scienza nuova.

Come il Protestantesimo Cn da principio si divise in mille sette, be-

ne spesso nimicissimo e cozzanti tra loro, e in questo solo concor-

di. iifl rinnegare cioe 1' autorlu della Chiesa Cattolica e foggiarsi

una religione di proprio, capo : cost il Socialismo si divide in millr

sistemi svariajUssimi, e in una sola cosa conseozienti, in quanto

cine stiniiino nuli( aliiK'iite vi/ialo il presente online dell umana so-

cieta
,

e inlendono a cambiarne le basi cercando nei delirii ilclla,

propria ragione un nuovo principio di oyganitzazioue in tutti i ri-

spetti di social convivenza. E quantunque a niuno tinora siasi pre-

sentato chiaro e distinto un tal principio, aspettaudolo dagli svol-

gimenti a che mewera il fatale progresso in un nebuloso avvenirc
;

pure tutti s' accordano nel voler distrutte tutle le idee e tutti i

principii, sopra i quali finora la societa s'e appoggiata ; per rico-

struirla di poi in una nuova socievolezza ideale e uniyeile di

tutta la specie umana. Questo in sostanza e il Socialismo. II Cotnu-

nismo poi e una sua forma particolare , escogitata da altri come ten-

tative per cominciare 1'attuazione del Socialismo, da altri come mez-

zo per sedurre le moltitiuliui cUe cercano qualche cosa di posilivo r
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isistn nel total? arromnnamento di tntti i iliritti e beni
, spo-

:Ji.md<>iir gl'
nidi\ uliii e formandoin' nun sola massa , della quale

poi riascuno venga a partecipaiv e godere o equabilmente o in

ragionedi date norme. In una parola, pare a noi <-he il Comunismo

stia al .Wiulismo in quella medesima proporzione, rhe il Lutera-

nistno o il Calvinismo al Protestan tesimo in generate.

I>a ijuesta ^-inplire idea riascuno intende c lie i predelti sistemi

non restringono il loro guasto ad una sola sfera di diritti e relazio-

ni nmane: ma tulte le assalpono. Individuo, Famiglia, Stato, Reli-

gione, Filosofia , Arti , Industria. Commercio , ogni a*pparlen'ir/a

sociale essi investono e si propongono qual preda' da gheimire e

divorare. Laonde la rivolnzione (he apognano non snol dirsi nc

reliuiosn, ne politica . no nazionale; mn rivoluzione ideale e uma-

nitaria : in quanto non sola una verita o solo un ordine di verita ,

non solo un diritto o sola una classe determinato di diritti, non una

forma di governo peculiare prendono di mira
;
ma investono e si

.attentano di manomeitere il vero per s medesimo in tulta quanta

la sua ampiezza, di sovvertire il giure ed avvelenarlo nel proprio

fonto, di sommuovere e sconqua<*are i rardini stessi supremi su

cui ogni ordine sociale si volge e sostiene.

Ne ad incarnare disegno < otanto reo essi si fanno forti d* un sol

!o o d' nna sola clnsse di persone: ma cliinmnno opni uomo

sotto le loro bandiere . e intimnno guerra e handiscono la infernal

propaganda a nome di tutto quanto il genere umano . cui promet-

tono di ripi'iierare e condurre ad una assoluta e piena liedtiludine.

Iinpi-rocrlu

1

'
. a senno loro, lo miserie tutte rhe finora alllissero gli

uomini, non altronde provennero che dallaSorit'la, e massimamen-

te dair aver essa fondati i suoi onliiumienti morali e piuridici non

sopra la volonla dell' uomo . ma sopra un prinripio estrinseco qua!

e la volonta e 1' idea di Dio.

(]i<S posto dove ceroheremo noi un rimedio potent e cd flu-ace

contro i mnli rhe provrnjM no dal Sor inli^mo e Comimismo? Egli e

chiaro piu dt-lla luce del piorno (he a si fatto avversario non pu6 sta-

re a front r --on
isj T,-iii7a di \ittoria se non la sola Chiesa di Cristo.
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Imperocche 1' eterodossia universale non pu6 essere vinta e con-

quisa se non dalla universale ortodossia; ad un principio , che crol-

la e deturpa ogni ordine di verita e di giustizia ,
non pu6 vale-

volmente contrapporsi, se non un principio che ristabilisce e sanli-

fica lutti gli ordini : ad un sistema . che movendo dalla negazione

di Dio vizia radicalmente la natura stessa di associazione, non puo

contrastare se non un sistema che raovendo dall' aflermazione di Dio

ferma irremovihilmente il concetto verace di societa, assodandolo

sopra un fondamento divino
;
ad un elemento che nel contrasto si

appoggia alia umanila, in quanto e corrotta
,
non puo resistere che

un altro elemento
,

il quale abbraccia I' umanita in quanto e risto-

rata^ contro ci6 che si fa forte di quanto si origina dalla terra non

puo tener fronte se non ci6 che si avvalora di quanto si origina dal

cielo : in somma 1' universalismo satanico non pu6 esser vinto che

dal cattolicismo divino. Ogni altro combattente, che fosse meno uni-

versale e d' armi meno poderose fornito, ingaggerebbe la lotta non

pur con dubbiezza di buon successo, ma con certa previsione di

sconfitta.

Cosi presso a poco ragioneremmo ,
se volessimo procedere per

vie generali ed astratte. Ma a noi piace di scendere un poco piu al

concrete e guardar 1' argomento sotto aspetti piu determinati e par-

ticolari. A tale scopo diremo brevemente prima del Socialismo e po-

scia del Comunismo.

II.

Nel Socialismo noi possiamo considerare tre cose : 1' idea, T atti-

vita, T organismo. Riguardo all' idea, il Socialismo, come fu da altri

dottamente chiarito 1, tutto quanto si fonda nel panteismo hegelia-

no. Di che esso ha T oiribile.proprieta di corrompere fontalmente il

pensiero, levando via ogni intrinseca diflerenza tra il vero ed il fal-

so, tra il bene ed il male; perche ogni concetto ed ogni fatto riduce

ad altrettante fasi e manifestazioni di Dio, che con progresso fatale

1 Vedi 1' egregia opera del Conic DELLA MOTTA : Saggio sul SocialisttM.
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M -\olge nell' universe. Con ci6 ha la matta prdcnsionc d'<

la cliiave dell' cnrh lopolia c di raccliiudiTc in s6 la spiegazione di

tutti i fatti della storia e di tutti i prohlemi delta scienza. Laoude

applicandosi alia religione, alia morale, alia filosofia, alia politica e

a tutti gli altri raiui del sapere ne falsifira ogni concetto in nome

della stessa ragiom-, clevata, secondo lui, al piu alto grade di spe-

culazione t rasivndenlale.

Per quel che poi spetta all' attivita , il socialismo si fortifica di

tutla la pnlcuza delle passioni sbrigliate e scorrette. Sconoscendo

ogni fine ollramondano per 1' uomo, non ammette altra felicita, se

non quella che puo conseguirsi sulla terra
, merce la soddisfazione

dei carnali appetiti. 11 Cristianesimo fu la reazione dello spirilo

contro la came; la reazione della carne contra Jo spirito e il socia-

lismo. Cosi Lecoutrier nella sua Cosnwsofia. E Pietro Leroux :

La felicita terrena e 1' ultimo destino dell' uomo
; quesla terra

drl)l>' essere un paradise di piaceri. Al quale ^ concorde Fourier

la dove scrive : Quando 1' uomo avrii soddislatto tutte le sue pas-

sioni, allora sara del tutto felice. Lo stesso linguaggio tengono i

Bfker, gli Owen ,
i Marr

,
i Proudhon ,

i Cahet
,

i Mazzini
,
e tutti

gli altri maestri e gerofanti dell' empio sistema. L' orgoglio poi vi &

non pur accarezzato e palpato, ma suhlimato, divinizzato, eretto in

principio supremo di ordine. Escluso ogni ohbligo di sudditanza, il

Socialismo bandisce 1' assoluta indipendenza dell' intelletto e della

volonla umana
,
e stabilisce come fondamcnto della societa I' anar-

chia; in quauto rimosso ogni potere regolatore e ordinativo, inse-

gna che gli uomini debbono comporsi al viver sociale per sola in-

tuizione della verita e per solo amore del bene umanitario
, senza

governo ne uinauo ne divino. Impcrocclie, secondo lui, la ragione

dell' uomo e infallibile, e buone e satite ne sono le tendcnze.

Infine Porganismo operative si costituisce dalle innumerevoli sette

deniagogiche, le quali bone lie sotlo diversi nomi
,
tutte indistinla-

mente si adoprano al medesimo scopo di sow* rlin- la socirla
,

di-

slruggendo le religioni e gli ordini civili d'ogni sorta. 1^ incredibile

quanta forza viene ai socialisti da cod i//azione settaria.
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Sc osi M fussrro rircnscritli al solo insegnamento per via della pa-

rola o della stinipa ,
se avessero messa in opera la sola infliim/a

dfjj' individui sgranellati edisgiunti, i loro sfcrzi sarebbero caduti

a vuolo. Ma ispirati dair inferno e bene intendendo che la for/a

precede dall
1

unione ,
si diedero con ogn' ingegno a moltiplicare e

spargere da per tutto coteste loro consorterie e fratellanze flltizie
,

nelle quaH i pensieri e le volonta e gli operari dei singoli ricevessero

unita d'indirizzo, e tutte poi le parziali congreghe si armonizzasse-

ro insieme e s' intendessero tra loro per via di confederazione ed

alleanza comune. Quindi non e meraviglia se a un dalo segno si vide

commossa dall'un capo all'altro TEuropa e furono sul punto di scio-

gliersi le societa piu stabili e meglio coslituite.

III.

Or dica chi pu6 se supposta una macchina cosi congegnata , cosi

estesa, rosi possente, ci sia, dalla Chiesa Cattolica in fuori, un'altra

macchina che valga a sostenerne I

1

urto
,
e vincerla e stritolarla?

Condizione indispensabile per combattere con buon successo si e

I' opporre all' avversario forze capaci di superarlo. Or la sola Chiesa

ha un'idea, un'attivita, un organismo, che possa sovrastare all'idea,

all'attivita, all'organismo socialistico. E quanto alia prima di queste

cose sarebbe inescusabile stoltizia il lusingarsi di potere sperare un

valido provvedimento nel ricorso alia pura ragione , quando dalla

ragione appunto abbandonata a se stessa noi veggiamo essere sgor-

gata quella colluvie di errori del panteismo alemanno
,
che forma

1'anima del socialism. Di piu ,
la ragion sola non pu6 trorar la ri-

sposta soddisfacente ed adeguata a tutti i quesiti, che nella presente

condizione dell'uomo, in cui 1'ordine soprannaturale e innestato nel

naturale
, possono muoversi. Onde prescindendo da ogni altro ar^-

gomento, ci6 solo basta a fame chiari non poter essa mai giungere

a un sistema compiuto di conoscenze. Essa dovra necessariamente

errare alcune volte, almeno allora quando coi semplici dati umani,

misurabili collo scarso lume naturale deirintelletto, si pone aspie-

gare i fatti che trasvolando 1' esperienza esterna od interna e sup-



PEL SOCIAUBKO t GOMIWISMO

nuda la flora veduta d'll' inurgno urnano . vtanno nondimeno i

capo d'ogni spicgazione clie riguardi rompiutamente 1* origme e i

dfstini drU'uomo. Ammesso poi una volla tin error rapitalr. I mil

ma coiincssione del vero e la for/a iuvinrihile della logica di nwm
sita dee condurre le menti speculative e restie a sostare nel process^

ragionativo , doe rondurle dico di grodo in grado alia negazion*

degli altri veri die tutti nella sfera ideale come anelli d' una slesst

catena si rannodano insieme. Ed ecco come un solo errore puo
condurre talvolta, dee anzi logicamente condurre ad incorrerne altri

di inario in mano fmo a viziare radicalmente I' intelligenzn . come

vediamo essere accaduto nel Sorialisnio. Ihinque non la purn ra-

gione , ma la ragione aiutata da nn conforto Miperiort- p divino,

dal lume cioc delta fede, pu6 apprestar medeln neir online ideale ai

dtnini che dal socialismo provengono. E perciocche questo lume di

fede non si trova che nella Chiesa Cattolira, da qnesla unicarnonte

puo venirci salute. Essn dominamio o a\ \jiloramlo il pensiero. puo

giierirlo dalle profonde piaghe ond'e viziato : essa sola possedendo

la \rrita lntt.i intera e sopra un fondamento indcfettihile pu6 dar la

soluiioTif dei problemi che tanto intcrcssano 1 nnianita; essa rosti-

tuita da Dio per santificar tutti gli ordini umani puo sola assodarli c

francheggiarli sotlo I' usbergo d' un' autorita iufallihile ; essa sohi

possiede laveruce scienza di Dio, dell'universo, delPuomo, dc'Mioi

destini
,
delta sua origine , del suo decadimetito . drlla sua ristora-

zione : essa sola abhraccia la storia di tutti i tempi . e sa le cause

Icllt- grandi alterazioni procedute di mano in mano , e delle cata-

stroficosmirlie ed umane: essa sola e in grado di ojjporrc alia spie-

gnzion panteistica la spiegazione divina di tutti gli awmimenti.

Quest'opera da Dio commessa ai sacri Pa-lori. in qiinnto alle ap-

plicazioni e svolgimonti aflidata aidottori e teolo<ri . i quaii iuten-

dono benissimo che i prt-si-nti bisogni delta societa e delta Cbiesa

richiedono che non si Iratti la scienza sacra at motto nu <1( simo in

<lic fu necessario IratUria ai u-mpi di Lutero e del fiorente pro-

testantesimo . cioe fermaudosi nel solo domma . ma esigono che

i rivolga In punta di quelle armi n rihaftcre I' assalto de* iiemici
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j.iv>,enti,
facendo scendere la luce delle dommatiche verita nell' or-

dine delle altre scienze si speculative e si pratiche.

Con non minore chiarezza ci si manifesta la vcrita che stiam di-

moslrando se guardiamo al secondo dei proposti capi, cioe all' atti-

vita da opporre aU'eflicacia del socialismo. II socialismo si arma della

potenza delle passioni, accendendo i cuori della brama (Turin felicita

animalesca e terrena. Adunque non pu6 abbatterlo se non la Chiesa

di Cristo, la quale nella grazia cbe infonde contiene la virtu medi-

cinale per curar le ferite delle nostre tendenze appetitiveconfortan-

do la volonta a rintuzzar 1' impeto della ribellante concupiscenza,

e merce la carita che spande nei cuori sa rivolgerli al cielo e inna-

morarli del vero bene. Ogni altro presidio fuori della Chiesa catto-

lica non e da tanto. SoYio mirabilmente ridicoli coloro che si per-

suadono poter conseguire un tal fine col semplice promuovere 1' i-

struzione morale e la educazione del popolo nei puri termini della

ragione. Una tal disciplina fuori della Chiesa oltre al non poter an-

dar esente da molti e perniciosi errori, come 1' esperienza di tutti i

tempi ci fa testimonio
;

oltre a non aver tanta luce che vinca ed

oscuri il bagliore che hanno presso le moltitudini i presenti beni si

vicini al senso e tanto aiutati dalla proclivita deirinferma nostra

Datura, ha un difetto essenzialissimo, ed e la mancanza di vita e di

efficacita operativa. Essa potrebbe al
piii produrre un disinganno

teoretico
; potrebbe illuminare la mente additandole il bene da se-

guire, il male da schivare
;
ma non saprebbe somministrare le forze

per 1'una o per Taltru di tali cose. La mente deiruomo non e la vo-

lonta dell' uomo
;

conoscere e condizion per amare
,
ma non e lo

stesso che amare
, sapere il bene non e fare il bene, come intendere

il male non e lo stesso che abborrirlo. questo un grand' errore dei

moderni
, cagione di grandissimi danni. Essi si persuadono che la

speculazione s
1

immedesimi colla pratica; che basti conoscere la

virtu, perche 1'uomo dicasi e sia virtuoso. La faccenda e ben diver-

sa
; 1'arduo, il difficile della vita non e tanto il sapere ci6 che debba

farsi, quanto Toperare a seconda di tale scienza. L'una cosa, senza

dell'altra, non serve che a renderci piu colpevoli; non i conoscitori
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della Icggc ma gli operator! ddla IrgL.".'
MMIO giuslificati ;

non < hi

sa i proprii dovcri ma clii li adempi*
1

vantair^ioso all* uniana fa-

,i. Ora il porgere non la sola sterile cognizione ,
ma i conforti

c -li aiuti per operare virtuosamente non pun farlo se non la Chie-

sa
;
la quali'

im-iitrc insr-na colla lingua nn < lir tltv far-si , sommi-

nistra colla mano i mezzi per farlo
,
essendo essa costituita da Dio

dispt -iis'ilrit ( <<! amministratrice della grazja divina, ed avendo essa

sola If chiau dri canali, per cui ijiirst'arqua vivificatrice efeconda-

trice scende dal cielo ad irrorare gli animi noslri.

Da ultimo la sola Chiesa ha un organismo potente a conquidere

Forganismo settario del socialism; perche essa sola ha un organi-

smo universale, e compatto con vera unita di movimento e di scopo;

sin-In'' >

paraiionata nelle divine Scritture ad una falange terrihile

appunto per 1' ordine di cui e dotata: essa ha organismo di gerar-

chia per la quale da un sol capo, tenente in terra il luogo di Cristo

stesso, si diflbnde la giurisdizione nei Vescovi e da questi in altri

piu immediati e parziali Pastori, operando tulti s'otto una medesi-

ma norma e dirigendo tutti ad un medesimo fine. Essa ha organi-

smo di sacra milizia nei diversi Ordini religiosi, che sono come al-

trettante sue legioni sparse e disseminate per tutto Forhe. Essa ha

organismo di divote pratiche e pii esercizii nelle tante congrega-

zioni di laici. che congiunti insieme gli sforzi promuovono se me-

desimi all'acquisto d'ogni piu eletta virth e nei proprio grado con-

corrono alia santificazione dei prossirhi. Eccellentemente sociale es-

sa associa perfino i parvoli ad opere di zelo, come vediamo nella

pia unione della santa infanzia. porgendo cosi 1'ammirando spetta-

colo di teneri bamhinclli trasformati in apostoli di carita prima an-

rora che sciolgano la lingua al favellare. Essa promulga e mantiene

la vera fratellanza tra gli uomini nella comune adozione a figliuoli

di Dio , nella comune ordinazione alia mcdesima eredita del cirln .

nella comune partecipazione a i doni soprannaturali sulla

terra. Al movimento armonico d' un tale organismo niuna potcn/a

umana puo rcsistere giammai: e quindi non pu6 essere che il socia-

lismo non resti spezzato e disfatto dove quello se gli sappia rivolgere
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contro ad oppugnarlo. Ci fermerenimo voleulieri piu a lungo sopra

queslo argoraento , che porge motto ampia materia ila ragionare.

Ma noi non dobbiamo al>usar Lroppo I' iodulgenza de' nostri lettori,

e per6 ci aflrettiamo a torcar leggermente del comunismo, al quale

altresi la sola Chiesa Cattolira pu6 apprestare eflicace riraedio.

IV.

Noi non ci intratterremo a parlare delle diverse teoriche di co-

munismo, tendenti piu o mono a rompere nonche le leggi della giu-

stizia ,
ma quelle eziandio della onesta e del pudore. Lo spazio nel

vieta, e dalllaltra parte tornerebbe soverchio il discorrerne; perche

essendo i principii del comunismo i medesimi del socialismo, ci6

che abbiamo detto di questo dee intendersi ancora di quello. Piut-

tosto aniiamo restringerci a dire del comunismo
,
in quanta suole

accappiare ed arretirare le imperite moltitudini. Or sotto un tale ri-

spetto sapete qual e il principio, di cui esso si vale? L' indicberemo

ricordando un fatto, in che, non ha guari di tempo, ci avvenim-

mo. Passeggiavamo un di pei dintorni di Roma
,
e lungo la via i-

contravamo di molte carrette che in botticelli e barili trasportavano

a questa capitale il vino dai circostanti villaggi. Quand'ecco attra-

versare la strada un elegante coccbio, tirato da bei destrieri, ricca-

mente bardati, ed entrovi un nobile uomo con a flanchi una giovine

sposa. A tal vista un di quei carrettai avvamp6 di subita ira nel

volto, ed alteggiandosi di feroce piglio, con occhi stralunati esten-

dendo il braccio grido : ecco gl' infami usurpatori d' ogni felicita

sulla terra! Essi ben [Kisciuti, mollemente vestiti, in isplendida car-

rozza, ed io sotto la sferza del sole tulto il di a carreggiare il vino

che dee servire per le loro < rapolc ! E lino a quaudo tollereremo

noi questa iniquissima cotidizione di cose ?

Ecco un comunista, dicemmo allora tra noi; ed coco a che ri-

ducesi tutta la costoro filosolia. Pen -he colui debb'essere ricco, ed

io povero? Colui nolar nei piareri, ed io languire nelle privazioiu?

Vogliogodere anch'io al par di lui; voglio anch' io bealiflcarmi al

medesimo raodo; voglio anch' io partecipare delle stesse delizie. Si
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i adtinqne clii troppo possiede; si divida egnalmentr fra tutti,

f tittti s,-n/. i distiii/ioiie assidiamod al convito imltfinditoci dalla na-

tura c dal qnalr i ricchi ci . IMO.

Questo discorso
'

inuiusto. non pno nogaarsi, e antisociale, tnira

all* iiiipoviihiliv
I ii:-nix|(. penhe ripuirna ad uno de'

piii
sacri di-

ritli. la prnpricta. K antisociale, pen-he annientcrebbe la disparita

delle classi, senza cui non vige ne snsxi^to il civile consomo. Mrra

all' impossible . prn he la limilazionp stessa dei hcni material! . li

rendo incapaci di soddisfar le hrame di tulti , o perrh^ la nrw.

parte di <-SH non divcnta ffodevolc so non mediante faticosi lavori.

Pero il volrr die tutti godano Piiiiidmenle Ionia il medesimo clip

voUtr tutti cgnalinciitc esclusi da godinionto.

N'ondimeno un tal discorso trova nna certa parata di ragionevo-

lezza nella ingordigia e durezza dei ricclii, ed ha una forza incre-

dihile per sedurre i poveri; i qnali sen/a tanti calcoli e raziocinii,

inirano solaincnle a rimuover da se la presente penuria ed i parti-

colari disaui die soflrono. II popolano ,
il proletario, 1' operaio^ il

(jnaUi col sudor della fronte a pena giunge a procacciarsi i mezzi

da vivere, naturalmente e sospinto ad invidiare V altrui opulenza.

Elgli vorrebbe non pursottrarsi allefalidieche dura, ma scinlacqua-

K p M)lla//ar>i e oziare al modo rhe vede fare da molti. Poco gli

rale se TaHna/ionc di quel suo desiderio sia possibile per Ititli o

ni. s,- >ia , (inciliahilo col hen rsxcre sociale o n nclii il soqquadro,

se sia conforme o contraddk-a ai dottami ddla trinstizia: egli guar-

da al suo individuate bisogno, aspira a cambiar Icsorti di sna gra-

ma condizione, nel resto segua cbe pun. K pure ognun vede die

dove M ialla cupidigia si universaleggiasse e prevalesse. I'ordinr

puhhlico, la tranqnillita privata non avrehbe pin sicnrla. tutti i di-

rilti han ollcrd hero, e la so, iela starehhe in procinlo di sciogliersi

e tramutarsi in uno stato non die sdvairgio. ferine.

(ionlroasi tremendo pericolo qual rimedio si presenta? Non

alt to che impreziosire si futtamente la poverta, che dall' una par-

te si accetli alineno con ra^segna/ione , dalT altra si guard i con

occhio amoroso e se le stendano ansiose le braccia per sollevarla.
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Ma chi potra far ci6? Forseche la pura ragione. Chi lo spera e

inalto. La pura ragione non puo triugnere a tanto. Si provi chi

yuole a dimostrare con semplici argomenti naturali essere ama-

bile la poverta. Una folia d' argomenti prontera in contrario per

dimostrare 1'opposto. E qual bene vuoi tu che si trovinel mero or-

dine di natura, atto a contrabilanciare Tindigenza, val quanto dire

T universal privazione di tutto ci6 che solletica gli appetiti, stimola-

ti e tratti dal piacere delle cose presenti ? Ci fu, egli e vero, prima

del Crislianesimo alcun filosofo, il quale ad ostentazion di sapienza

voile abbracciare la poverta. II suo esempio rimase senza imitator).

Tal altro non praticandola, seppe lodarla. La sua voce non ebbe

eco. Egli stesso fu costretto a querelarsi che la poverta era un do-

no del cielo ma non ancora conosciuto dagli uomini :

O vitae tutafacultas

Pauperis ! angustique lares! O munera nondum

Intellecta Deum 1 /

Alia poverta non si diede altro epiteto che di turpe turpis egestas.

La sola Chiesadi Cristo e capace di rendere intelligibile agli uomi-

ni quel celeste dono
; perche essa sola elevandosi al di sopra d' o-

gni cavillo o sofisma, o argomentazione che facciasi, predica la po-

verta accettevole e preziosasulla paroladeh" increata Sapienza: Bea-

li pauperes. Chi osera contraddire a Dio che parla ?Di piu la sola

Chiesa ci porge un efficace motivo di questo pregio della poverta ;

perchfe dope averti invaghito dei beni superni ti presenta la pover-

ta presa e tollcrata per amore di Dio, come titolo e dritto al regno

dei cieli: Reati pauperes quoniam ipsorum est regnum caelorunt, e il

patimento indivisihil compagno della poverla, ella te'l mostra co-

me sicuro pegno della futura beatitudine: beali qui lugenl, quoniam

ipsi comolabuntur.

Ne la Chiesa ci offre cotesta massima quasi una verita astratta ,

<!' ordine meramente teoretico
5
ma qual verita concreta

,
incarna-

ta e parlante in fatti che abbiam di continue innanzi agli occhi.

\ LUCANO De Bello Phartalico.
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Impcrorclit'' Hla dapprima ce la presenta individuata e singolareg-

giata noil* obbietto |>iu
;IU-IM<> ddla nostra adorazione. II Dio del

crUtianesimo e Y uom de' dolori; colui che non ha dove posare il

capo. Egli ci sta sempre davanti alia sguardo nudo e confitto su di

una croce. Oh quanta hire si diflbnde nelle menti nostre a quella

. ! Oh come svanisoono tutti i paralogism! , con che la cupidi-

gia dei sensibili ocgelti tonta ingannarci! Fu divina la parola di < hi

disse che Gesu Crocifisso era la soluzione di tutte le difficolta. Ognun
di noi ha poluto talvolta sperimenlarlo in se stesso , allorche tro-

vandosi sul punto di patir qualche cosa e volendo confortarsi con

alcun principle naturale od anche soprannaturale ,
mille cavillazio-

ni gli turbarono la mente
,
e non gli balen6 luce e serenita nello

spirito, se non quando Lr li cad l<-r til! occhi sul Crocifisso.

Inoltre la Chiesa ci presenta quella verita attuata in un numero

infinito di croi, cui essa solleva agli onor degli altari a titolo d' es-

sor<i fatti poveri per Cristo. In fine ci mostra concretamente prege-

vole la povcrtta e il dolore col maestoso spettacolo degli Ordini re-

lipjiosi mendicant!. Persone bene spesso ragguardevoli o per nasci-

mento o per ingpgno,e che certamente potevano impromeltersi uno

stato se non dovizioso almeno mediocremente agiato ,
si spogliano

di ({tianto possedevano o speravano di possedere ,
si vestono d' un

ruvido sacco, si chiudono in una stanzuccia piu simiglianto a pri-

gione che ad onesto abitacolo, si gittanosu poco strame a prender-

vi un difficile sonno, cui tosto interrompono con lungo salmeggia-

re
,
e T aftaticata vita sostentano con un pane mendicato di porta

in porta. Quanta commozione farcia nell' animo dell' uom fedele

un tale spettacolo, non e a dire. Dunque, cosi egli senza molli ra-

ziocinii conchiude tra so. dunque la poverta, il patimonto r cosa pre-

ziosa e da diligcrsi caramente. Kcco chi potendo procacciarsi agia-

tezza e piaceri, spontaneamento abbraccia la vita povera e se ne

tiene beat I' i he non dovro io sopportare con pazionza ci6 ch

questi cerca con diletto? Per verita io penso non esserci animo co-

si diiro, il quale non senta intenerirsi quando legge in quelle nobi-

li terzine di Dante la morte del serafico Poverello di Asisi.
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Quando a Colui che a tanto ben sortillo

Piacque di trarlo suso alia im-rcede

Oh' el merito nel suo farsi pii*illo;

Ai Frali suoi si com' a giusto credo

Raccomaudo la sua donna piii cara

E comando che 1'amasscro a fede

E del suo grembo 1' anima preclara

Muover si voile, tornando al suo regno

E dal suo corpo non voile allra bara 1.

Cosi la Chiesa rende amab'ile la poverta. Dull' altra parte inchiut

i ricehi a riverirla e soccorrerla. In che modo? J>a priina intiman-

do a nome di Dio che la ricchezza e il godimento terreno non ft

beatiludine ma sciagura : Vae vobis divilibus qui habelis consolalio-

nem veslram; vae vobis qui salurali eslis , quia esurielis; vae vobis

qui ridelis nuc, quia luyebilis el flebilis
2

. Poscia avendo spaventaLi

i godenti del secolo con si teiribili minacce fa saper loro che T urti-

ca via per fuggirne I

1

adempimento si e amicarsi i poverelli a via di

largizioni e di heneficenze acciocche essi gli ammettano al regno de'

cieli : Et ego vobis dico : facile vobis amicos de mammona iniquitatis

ut cum defecerilis, recipiant vos m aeterna labernacula 3. sapien-

za al tutto nuova nel mondo ! Si paragoni questo testo col prece-

dente. II povero ha per proprio dritto il regno de' cieli : veslrum esl

regnum caelorum, il ricco non ci ha diritto veruno ,
ma solamente

pu6 esservi ricevuto se il povero da lui benefirato glie ne apre le

porte: ut cum defeceritis recipiant vos in acteriia tabernacula. Alcu-

no forse dira che noi abbiam convertito una dissertazione politica

in un discorso ascelico. Ma noi dimanderemo a costui che voglia

indicarci una soluzione diversa dall' arrecata fin qui alia quistione

die stiamo agitando. Che se altra non pu6 addursene si convien

dire cliel' asctismo non e qui da noi arbitrariamente introdotto,

ma e invocato dalla nalura stessa del suhbiello ,
e per6 e soluzione

intrinseca dell' argomento.

\ DANTE Farad. Cant. XI. LtCAE VI, 14. 3 LOCAE XVI, 9.
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(.li srrittori di pubhh'ca economiu *i *lillano it rervello pnr ri

Ten quento rapilale proMema. trovar la maniera di far contrihnire

i piii
riochi a sollietodci piu poveri. Quindi I'abbriraiio e moltiplU

canoMstemi eteorirhe, di mi il minor male si e la perdita del IMM-

!N spreeano e professori e disrenti. Senza tanti riboboli e

riarle . die di ppr se non risolveranno m.ii qwl problomo ,
la soia

maniera rerta di risolverlo si e far penelrare nel cuore de' ricrhi la

verita di rui uhbiuin ra^ionato: i soli povrri avr diritto al regfM

de' cieli; i rirrhi non avere un tal diritto ma riceverlo dal povoro

da t's^i beneficalo. S,-
<|u

-sta massimal'a presa nella iocieta, il pro-

blema ccr>nomiro ^ risnlulo. Se per contrario quella massima non

Tuole ascoltarsi, il problema economico non si scioplie; il comuni-

mo continuera a sedurre e far proseliti ;
la societa si dissolve ; ov-

tero per non dissolversi sapete a che mezzo dovra ricorrere ? De-

rrA ricorrere al mezzo che adoper6 la societa pagana. La societd

papana non potea, come la Chiesa, rendere amabile la poverta, e

muovcre i ricchi ad essere spontanearnente larghi verso i poveri.

Ondeche fu costretta ad appigliarsi al mezzo della forza e introdus-

se la schiavitu. Si sogliono fare le pill alte meraviglie che i piu su-

blimi ingegni delF antichita
,
un Platone, un Aristotile , abbiano

pro^lituito il loro ingegno a dimostrar conic iziusta e naturale una

iniquita rosi grand*
* VCI-M la majiufior parte dell' uman genere. Pur

che volete? A chi abl)ia ritr'ianli) alia ron-.lizione dei tempi, qiiei

sapienti appaiono se non da assolvere, almeno da compatire. La so-

cirla non potea sussistere colla sfrenata concorrenza di tutti al

godimento , e quitidi alia riorhezza. La sociela pagana non avea

CORJC la Uiiesa il mezzo d' infrenare la cupidigia dei poveri e inte-

nerir le viscere dri rin-lii. Dtiinjiic se essa non volea ronsentiro al

proprio scioglinieiilo si v.-dca ?* -cssilata di appigliarsi alia violen-

za, spogliando dei diritti umani una gran partc dcoli uomiui , ed

v>ilendoli, ed imhestiaiidoli per iriii-^a die lor non venisse noppure

in petMcro la possibilila di agguagliarsi alia condizione dei liberi.
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La sola Chiesa di Cristo poteva annullare siflatta ingiustizia : per-

chfe essa avea i mezzi da ottener coll' amore cio che fuori di lei

non pu6 essere effetto che della forza. E cosi noi veggiamo nei pue-

si acatlolici a inano a mano che s' indeboliscono i principii della fe-

de rinnovellarsi sotto altro nome la schiavitu. In Inghilterra a pre-

scindere dal miserando pauperismo ,
1' operaio non e se non uno

schiavo, sotto alcuni riguardi piuinfelice delmancipio pagano. Per-

che ci6? Perche non ostanti gl' innumerevoli provvedimenti gover-

nativi e le tasse di forzata limosina, non si pu6 ottener ci6 che spon-

taneamente sa ottenere la cattolica Chiesa. Rimossa 1' influenza di

lei, i ricchi non sono che freddi tiranui, i poveri belve frementi sol

contenute dalla catena. La sola Chiesa trasforma questi secondi in

cittadini content! del loro stato, i primi in benefattori solleciti del-

I' angustia dei loro fratelli.

A confermazione accenneremo di volo due fatti e finiremo. Mori-

ya, alcun tempo fa, in Irlanda un vecchio coritadino cattolico, e fu

chiamato un sacro ministro per apprestargli i conforti della religio-

ne. Chi conosce la luridezza a che 1' alto incivilimento del regno

unito ha condotta la parte piu benemerita della societu, il campa-

gnuolo ; pu6 interidere quel che narriamo. II sacro ministro entro

in una sucida e mal difesa capanna ,
dove 1' acqua e la mota erano

penetrate da ogni parte e non lasciavano spazio da posarvi il piede.

Sopra un po' di slrarue
, piu disagiato di un canile

,
vide disteso il

moribondo e intorno a lui mesta la famigliuola, coperta di cenci e

con la fame dipinla nel viso. Accostatosi all'infermo, dopo varie con-

solalrici parole esortollo a fare a Dio un atto di rassegnazione e di

lode. Allora il venerando vegliardo alzate al cielo le mani e giun-

gendole, io ti benedico, esclam6, e ti ringrazio o Signore, per tanti

beni di cui tu rni hai ricolmato in mia vita e dei quali io era al tut-

to immeritevole. Ecco un uomo ridotto all' estremo della men-

dicila che si dichiara contento e si crede favorito dal cielo oltre

ogni suo merito.

Moriva ha pochi mesi in Francia un nobile Spagnuolo e dovizio-

so costituito nei piu alti gradi sociali
,
Donoso Cortes

-,
e i giornali
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narnno di lui die il scstosolo delle sue reiulite c-li impietiava per

s&, le altre cinque parti lultr ^|" mlcvu in bcnefiziodei poveri. Ecco

mi ric?o die stiina spine le sue ricdiezze e si allretla a convci tii - -lo

in ros profondendule in bmc tin poveri. (.In IIIM-IU'I al amendue

quesla occulta lilosolia? Non altri die la Cliiesa di Oisto. Or late

die si propagbino ndl'miiana societa i sentinienti di qud povero,

inenti di questo rio o . e poi dited se il socialismo e ii conm-

nisrio siano piu possibili net cristianesimo. Ma a conseguire cio egli

& nestieri die i siibliini priu-.-ipii
del cristianesimo penetrino nei

cuo-i degl' infedeli
,
die gli evangelici ministri si accendano di zelo

e faviuno soulir fazion dellaChiesa nelle diverse classi sodali. So-

pratulto e da provvedere con ogni sollecitudine alia coltura spiri-

tual- di operai ed arlieri
,
die formano una parte si numerosa

del opolo e sono per isventura i piu corrotti. II conladino inercu

la s.a lontananza dai centri di quel raflinato epicureismo die o^^idi

si raschera col nome d* incivilimento
,
e tuttavia men tocco dal

conagio. Ma Toperaio albergante nelle grandi cilia, con sempre

dinanzi al volto il lusso dei facoltosi , ed esposto del continuo alia

sedzione dei setturii, e grandemente contarninato. Sapientissimo

aduque fu il consiglio del Regnante Pontefice allordie I' anno

sccso col moluproprio del 11 Maggio , ordin6 il rinnovamento

deb universita e corprrazioni d
%

arti e mestieri sotto 1' iniluenza

dea religiune, acciocdii* ijudla parlc si cospicua del civile consor-

/i' \rni-M- rirliiaiiiala agli anticlii sensi di piela e di virtu cristiana,

e Jsse tuteluta e/iandio per ci6 die spelta ai suoi materiali inte-

itM. questo l'ari:ini' piu poderoso die possa mai conlrapporsi

ah invasions ed ai progressi del socialismo e del comunismo. Se

hprovvide cure di quelli ,
ai <|uali e aflidata opera cosi salutare

,

mi>ponderanno pienamente alle intenzioni del Pontefice, e se il

fiice riuscimento dell'impresa invogliera le altre nazioni a seguir-

i* 1' esempio ;
s' avverera un' altra volta die Roma e il Ponteficato

dbiano salvato il mondo dalla barbaric.

Scric II, vol. IV. 39
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OSSERVAZIONI

A EROPOS1TO IT UNA LETTERA DEL CH. SIC. CESARE CANTJ'

AI COMPILATORI DELLA CiriLTA CATTOLICA

Nell' articolo di Rivista pubblicato nel quaderno 86 della ( ciltu

Catlolica (2 Serie pag. 206 e seg.) sopra 1' operetta del ch.sig.

Cesare Cantu intitolata // Sacro Macello di Valtellina
,
noi nmva-

mo specialmente che il Cantu per darsi aria di critico imparzik si

fosse posto fuori della religions cristinna per giudicaredi que'atoi

tohie farebbe un Cinese ed un Indiana, fi evidente che noi con qelte

parole rion abbiarno giammai inteso di mettere in forse la sincrita

del suo sentimento cattolico : ma solo d
1

accennare qualche eror

d' intelletto intorno alia sua guisa d' imparzialita storica, cosa rale

intesaoggididamoltianche rettissimi di more. E che noi veramate

non mirassimo punto a porre in dubbio 1' interezza della intma

fede cattolica dell
1

A, si pare ancora dalTesplirita dichiarazione he

ne faeemmo nella citata Rivista dicendo fra le altre cose che i7 ri-

stiano nmnxinte cattolico il quale finge a si- medesimo di considerari

giudice spregiudicato fra le conlese religiose dei caltolici t e quelle ei

pro(e$lanli si metle forse senza volerlo e senz
1

accorgersi non sopra n
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Urreno neulralf wn ird If plena I alia pag. 215 volendo pur

svreelie il lihretto da noi reiiMiralo poteva nondimeno OMMT

ulile in
|ii;il

lie -nisji alia cnusa eallnlira noi tlnevamo: Ad ogni mo-

do ri;>ffrtirio r/ir /Stria del s,i n. Nku elln della Yallellina pud rttt-

Miff di tomma ntiltla a <-<>lrt> chr anrlnno con ogni arle a mulare la

reliyiontd' Italia: infrcfcrlif valninnu in tjuellu ininnio strtizut. <///mi-

la reryoyna e quonli oirori ntlgerebbtro sullu /*ufn<i. Ma //arc eke

GOttvro ETKA ul I >ll I KRMAMEMK NON NOVEKIAMO II. ( A.Ml'
y purckf

facrmio la yuerra a G. ('. fd alia .swa Chitsa tmrebbero vtfcntitri

di tfifre /ranr/ui/fj *o/>ra / rumr d' 7/a/ia.

AI assicururr poi scinpre meglio e noi e i nostri leltori die se il

9i^. (esareC.antu avea scritlo secomlo il giudi/.io nostro per forma

rln In va sopra i lettori catlolici poco favorevole impressioue ,
noi

non u era van 10 pero niiil apposti nel credere di egli avea cio fatto

tenzc ro/er/o , e trua accorynsenc e non gia perche egli non fosse

nel sio interno formissimo cattolico, ci giunge ora opportuuissima

una ua protesta o professione di fede, la quale il medesimo sig. C&-

sarc^antu ri voile inviare perche fosse da noi pubblicala sopra la

Cirila Cattolica.

Dremmo ch'essa venue opportunissima. Infatti bencbe sia vero

ed i ilnliiialo che il cli. A. dell' Istoria uuiversale in molti luoghi

delUsue scritture si professa apertamente cattolico, benche sia ve-

n i HJ clit- in iiiolir purii delle molte sue opere egli difende la >ua

reli^one e la sua fede con uno zelo amoroso e degno di vero Ibliuo-

lo dlla ("Jiiesa alia quaU poi egli sotlomette o^ni sno libro con

inoli pieuk ed c(lili<-a/ionv . tuttavia non potrebbe negarsi che al-

cun altre parli delle Mie srritture farebbero verainonte du hi tare i

men esperti della verila di sua fede religinsa. hi(ianio i nieno

esprti. piacche e cosa rhiara di per se che altro e lo scrivere pro-

postioni o non catloliche o poco sane, altro & il non essere caltoli-

co i cuore. Ogni uomo pu6 errare , e se altri scriva molto e di

mole materie , e assai far-ile che egli erri sovente. Siccome poi si

pu' errare in istorin ed in filosofia, cosi anche e molto piu si pu6

ernrt in materie religiose e tcolugiche. Ma dovra egli percio dirsi
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non cattolioo uno scrittore, il quale ebbe la facile svcntura d' inpran-

narsi ncl giudicare? Certamente no. Non cattoliro e colui il quale

persiste ostinato nel suo errore quando per tale & riconosch to: non

cattoliro e colui il quale s& e le opere sue non sottopone algiudizio

della Chiesa di cui e suddito. Ma chi per errore o dice o scrive cose

non cattoliclie pronto sempre a mutar parere ed a sottomet ersi alia

Chiesa quegli e assai piu cattolico di quei tanti altri i quali vicever-

sa scrivono e parlano ottimamente, mentre e pensano ed operano

molto male. Gli esempii non sono rari anche nei nostri tempi. spe-

cialmente fra i protestanti.

E questo serva di risposta a quel gentile e dotto nostro asiocia-

to, il quale scrivendoci pochi giorni sono parecchie sue moltosavie

osservazioni aggiungeva, a proposito appunto del sig. Cesare Can-

tu
,
le seguenti parole : Qual credenza religiosa professa (esare

Cantu ? domandava io a me stesso gia gran tempo. Odo voce

Concorde rispondermi: la Fede Cattolica Apostolica Honiara. In

vero se gettasi uno sguardo su molti luoghi delle sue open deb-

besi opinare senza meno tal essere sua positiva credenza. I pure
ommessi molti articoli

,
ed espressioni molto atte ad ingeierare

non lievi dubbiezze sullo arcano sentire dell' animo suo, conpia-

cetevi ponderare pacatamente F articolo Giansenismo nell sua

Storia Universal*
,
e troverete

,
siate certi

, proposizioni ,
enti-

menti, dottrine da disgradarne ogni piu risoluto giansenista . Se

F eclettismo zoppica in filosofia, in religione sembrami omoiimo

d' indifferentismo e peggio! Quindi qual meraviglia che nell re-

ft centissima opera sugli eccidii della Valtellina, la causa cablica

ne vada mal concia piu d' un poco , ad.onta d' irrefragabilifatti

e documenti? Non son pessimista ,
non amo vedere o giutbare

a nero, come esprimesi quell' anima pia e generosa di SilvioPel-

1 Noi non potrcmmo consentire a questo troppo scvcro giudizio del nstro

corrispondcnte. Quand* anche si volesse concedere che il Cantu in quell^rti-

colo pone forse in troppo bella luce t yiansenisti, non si dee pero dire cl cgli

favorisce per nulla il yianscnismo cui apcrtamente condanna.
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lico: ma quando un uomo 1111 Iftterato ron pienissima cognizlone

i(irin;i i suoi prineipii , le sue dottrine. come scii>;u!

Lo scusarlo . didamn noi , non solo e facile inn dovcroso. Siamo

in tempi nei quali 1'dti i'iiidill'eren/a e la smania di giudicar

tutto c perlino la (Ihiesa nelle sue pratiche e nelle sue dottrine

haiino impregnate per cosi dire 1' atmosfera ehe respiriamo. Qual

meraviplia die ?rrittori sinceramente cattolici nel loro interne, fer-

mis>imi nel voler rimanere cattoliri ad ogni costo, tuttavia siano pur

iinhevuti di quelle idee e prindpii-e formole non rattoliche

die sotto ogni aspetto anche piu leggiadro c seducente si presenta-

no ora alle menti ? Filosofia, storia, politica, letteratura ogni cosa

e stata manomessa e guasta da quei principii eterodossi di falsa in-

dipeiulenza, che da tresecoli congiurano contro la verita. Qual ma-

ravi-lia. ripetiamo, die gli scrittori moderni anche rettissimi non

sappiano tuttavia tenersi sempre in guardia contro quel veleno che

serpeggia e cova quasi in ogni fibra della societa? Non e por nulla

che si trova nominata nei corsi di Teologia morale la coscienza in-

rinrihilmente crronea : e non e parimente per nulla che perfino fra

gli eretici si considerano dai teologi cattolici alouni cosi detti eretici

matmali che sono per ispirito veramente cattolici. Se chiunque

erra per la condizione della sua naturale fallihilita dovesse per ci6

inedcsiino dichiararsi non cattolico chi r innocente
,
diremo anche

noi. scagli pure la prima pietra.

Pcrcid appunto e tanto ra^comandata agli scrittori caltolici quel-

ttomissione sincera ai giudizii ed afT autorita della Chiesa in-

fallihile maestra e colonna della verita. Questo vantaggio ahhiamo

noi ( attolici die riconoscendo e riverendo un'autoritn contro mi 1e

porlr ih'U inferno non prerarranno. siain rerti d'essere noi retto ogni

<nialvolta non ci discostiamo ahneno col cuore dai suoi giudizii.

All' incontro quei poveri omiccialtoli che superhi del loro meschino

sapere vollero o nei tempi pass-it i o nei recenti farsi maestri del

mondo rigettando e non curando T autorita della Chiesa, noi li ve-

no cadere in prima in errori grossolani , e perdere poco dopo

presso il volgo medesimo queirautorita di scrittori famosi che tanto
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amlii\;m<> e per cui difendere ed assicurare appunto adoporavano

quel loro folle orgoglio.

Facemmo finora le parti degli scrittori e per conseguente ancora

le nostre. Facciamo ora le parti del censori e per conseguente

quelie di chiunque volesse appuntar noi
,
come noi appuntiarno gli

altri. Manca egli in nulla colui che negli scrittori cattolici di cuor

e fermissimi nella loro fede , censura nondimeno quando le trova o

erede trovarle quelie proposizioni meno cattoliche in rui per avven-

tura essi fossero caduti? Ci pare evidente che non solo egli non

manca in nulla : ma si rende anzi benemerito della scienza
, degii

scrittori, dei lettori, e della Chiesa. Della scienza, perche essa non

ista nelle ihtenzioni scusabili , ma nella certa verita
; degli scrittori

perche essendo rintelletto fatto pel vero, dee ognuno esser grato a

chi gli mostra 1' errore in cui egli e caduto; dei lettori, i quali non

potendo penetrarenel cuore di chi scrive giudicano sovente della ve-

rita e della falsita delle cose dagli esterni involucri delle parole; della

Chiesa finalmente, la quale, spargasi 1' errore per buona o per mala

intenzione, sempre e danneggiata dal difibndersi delle erronee opi-

nioni. L'autore scrivendo passa dalle idee allo scritto: ma i lettori

passano invece dallo scritto all' idea. Quindi mal pretendono alcuna

volta gli scrittori
,
che altri dalle loro intenzioni debba interpretar

le parole, quando anzi sono le parole quelie che manifestano le in-

tenzioni. dunque sempre lecito
,
e qualche volta ancor doveroso

il censurare come non cattoliche e non pie le scritture di coloro

che del resto nel loro interno e nelle loro intenzioni sono cattolicis-

simi e piissimi.

In quanto a noi poi crediamo di avere ragioni particolari per

esercitare questa censura con qualche sollecitudine. Giacche 1' in-

tento da noi professato nella CivUtd Callolica non e altro che quello

di ricondurre a perfetta armonia col cattolicismo le menti de' nostri

lettori. II che ci costringe malgrado nostro ad assottigliare gli sguar-

di nell' esame che facciamo delle scritture ,
ed a non abbondare in

henigne interpretazioni quando le frasi potrebbero dar occasions

<V inciampo aimeno avveduti. Ed e cosa pur troppo indubitat* ch
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il lilieralismo <ii alruni srriUori cattolid piii
d' una volta si lascia

strasrinare dal rampo della pulitica a qudlo della rdigione, senten-

zianilo con liberta soverchia in niaU-rn- nelle quali 11011 d o sisteinu

politico die ci possa francare dal la sottoniissione e dull' obbedienza.

\ n ! poi non di rmdo che parecchi scrittori cattolici trovando

o iiell' istoria dei tempi passuti, o in cio che arcade sotto i lori oc-

dii praticlie e dottrine ecdesiasttche meno forse conformi alle mu-

Ubili propensioni del secolo in cui viviamo
,
od alle opinioni clic

essi ne lianno attinte
, non volendo dal I' un lato biasimarc la Chie-

sa, e pure volendo dall altro bias!mare quelle praticlie e quelle dot-

trine, siappigliano al partito di attribuirle ad abuso di individui e

ad rrrore di pochi esagerati. 11 che e contrario insieme ed alia ve-

rita dei fatli ed a quella delle idee: alia veritadei futti perche nion

gegno potra mai fare che ci6 che la Chiesa pratico o sta prati-

cando non sia stato e non sia da lei veramente praticato : alia ve-

rita delle idee, perche nessuna ragione potra mai dimostrare censu-

rabile cio che la Chiesa infullibile maestra non meno del domma

die ddla morale od ha praticato una volta o sta praticando ancora.

Che se la Chiesa miitn alcune volte le sue praticlie disriplinari, ci6

non provh punto che essa non operasse a dovere quando in tempi

d in contingenze diverse da quelle in cui viviamo uso una di versa

disi iplina esUriore.

II (he avendo noi detto per giusta difesa e del ch. sig. Cesure

Canlii e di noi medesimi, noi potrernmo qui fmire le noslre osserva-

lioni , e puhhlicare lo scrilto inviatoci dairillustre storico , se egli

non avesse alia sua professione di fede aggiunto ancora un'apologia

del liliro da noi censurato. Vero e ch' erMi protest a di non scusarlo

ni'iUft'iHlrrlu; ma inUinto por quell' amore molto naturale e scusa-

hil- - li.
%
ou'iii iioiii') ha per le opere sue, eerea in quanto pu6 di di-

mo>lrai lotion solo iiinocente, ma utile an-ora alia Chiesa ed alia

causa rattolica. Una delle ulilila eh'esso potn>l>l)e avere, anche coi

difeiti die \i al)l>iain notuti, noi 'i siam falta prMiiura di osservarla

n el l nostra Kivista dicemlo nel brano di essa sopra mentovalo. i-lu

il libretto [uitea ulilmente leggersi per vedere a quale stra/io sarebbo
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condotla 1' Italia da coloro che con ogni arte anelano a mutarne la

religione.
Ma che il libro sia senza macchie, noi non potremmo

concederlo al ch. Autore. Se per dimostrare che un libro e irino-

cente in certi dati luoghi bastasse il citarne parecchi altri od ottimi

o non cattivi
,
non ci sarebbe piu al mondo libro di cui potesse

farsi la censura. Noi poi concediamo facilmente all' A. che molti

luoghi di questo suo libretto ch'egli cita ne\ suo scritto, e molti altri

che non cita non solo in questa ma in molte altre sue opere siano

degni di scrittore pio e cattolico
,

e mostrino ad ognuno ch' egli

non solo e cattolico fermissimo nel suo cuore, ma che della siia fede

fece ancora piu volte aperta e nobile professione.

Che poi questo suo libretto sia lavoro di 23 anni fa ci6 e veris-

simo : ma non toglie che non si potesse avere per opera recente :

giacche 1' editore fiorentino slampo quest' anno senz' alcuna nota

nella Prefazione le seguenti parole dell'A. Ho narrato questi falli

primauiente nel libro VII della Storia della citta e diocesi di Como.

Dappoi se ne fece un librello a parle col titolo di Rivoluzione della

Valtellina. Ora lo riproduco con maggiore ampiezza innestandovi

altri fatli concernenli la riforma religiosa nella patria noslra. Ave-

vasi dunque ragione di credere
, leggendo quell' Ora lo riproduco ,

che 1' edizione di quest' anno siccome quella che s' annunziava per

aumentata e quasi rifatta potesse dirsi una novella opera scritta

quest' anno medesimo.

Ma o sia il libro nuovo o sia antico ci6 poco monta al nostro pro-

posito. Giacche in ogni caso e sempre vero che ed il sig. Cesure

Cantu fece un' ottima professione di fede nello scritto che ora pub-

bliehiamo
,
ed il suo libro nondimeno non ci pare potersi scusare

da quelle macchie che noi vi abbiamo notate.

Ecco intanto lo scritto quale dal sig. Cesare Cantu ci fu inviato.

Cesare Cantu non k mai entrato in polemica con nessun giorna-

le, salvo con un solo che, nel 1816
, aveagli fatto, con lealta e ca-

rita
,
alcuni appunti religiosi. In un altro giornale d' ogual tema, a

proposito della ristampa d' un suo piccolissimo lavoro di 23 anni
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fa Irovasi tacciato <f fssersi posto fuor della reliyione trisliana prr

yiiulicar qiusti fatti come farebbt mi cinesc e un indiano. Entrato

nella propria roscienza, si scnti irremovibile nella fede a cui lo

CIV!>IH' sun inadre. in cui lo saldarono studi non Ipirirm. < allaqua-

le ha sempre mirato render intrepido omaggione' suoi scritti, buon

Irmpo prima die ci6 venisse di moda, e dopo che la moda pass6.

<e poi il proprio libretto
,
e , senza nc scusarlo ne difenderlo ,

trnvo cbe nel primo periodo deplora il folle orgoglio di arrogar

tulti i diritti della ragion pura aila ragione individuate.

Nella facriata seguente la Cliiesa 6 delta depositaria della tra-

dizione apostolica, ed unica dispensiera della verita. A pagina 10

discorre che gli Italian! . non sapevano abhracciare un culto sonza

hfllczza, senza vita, senz' amore
, surrogate a quella holla liturgia

roinana, ove i canti or lieti e trionfali, or tenerie melanconici, gra-

\i -i-mpre emaestosi; e le cerimonie, venerabili per antichita e per

significazione profonda; riposano sul dogma della presenza reale
,
c

si manifestano con una ricca e magnifies, arte
, composta di idee le

piu sublimi, unite ai simboli piu graziosi; de' sentimenti piu puri ,

raanifestati colle forme piusplendide e variate: un culto che all' Ita-

lia diede una seconda gloria, quella delle arti, e il primatosul mon-

do quando la politica la cancellava col sangue dal catalogo delle na-

zioni. Se aggiungi T esser piu vicino il rimedio
,
anzi nel cuore

,

trovera le ragioni onde Dio restt la grazia che concesse alia nostra pa-

Iria di rimaner nell' area ov e la sicura salute . E segue un' aperta

condanna di <juei che aderivano alle periyliose novita
,
e una pro-

fessione che le riforme opportune e durevoli devono venire diil-

T amore non da I la collcra, i> M.I.' AUTORITA CHE DIRIGE non dal I a vio-

lenza che tumultua. Al
ijiial punto e inserto in nota un rurioxo

documento della tolleranza romana.

A pag. 57 dice che una religione scandagliata e analizzata non
'

piu fede ; si duole perche 1' augusto Sacramento
,
di cui (>i-

sto voile fare un simbolo di pace e di concordia, e che assunto in

sua commemorazione, ricordasse a' suoi
figli il sangue versato a sa-

lute comune, diveniva pretesto di acerht- . jnl'se : e fa dir dai
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Cattolici ai loro avversarii : voi rhe venite a mostrarci in orro-

re ,
non siete uomini voi pure, non voi pure all' errore sogcrtti? noi

seguitiamo la tradizione d' uomini piu e
piii vicini al tempo del Re-

dentore; voi nasceste pur ieri. Noi stiamo ad un' autorita di origi-

ne divina, al sentimento del genere umano -. voi surrogate la piu

fredda delle umane dot i. la ragione: il piu variahile appoggio ,
la

particolare persuasione. Voi venite a predicare 1' amor di Dio
, ep-

pure da voi nascono la srissura e la desolazione della patria. E

prosegue: Fondati su questo, e sulle tante ragioni che anche u-

manamente rendono inconcussa la fede nvstra
,
contrastavano i Cat-

tolici al progresso dei Riformati .

Che 1'autore non abbia mai una parola di compassione peri cat-

tolici soffrenti e per Y arciprete Nicol6 Rusca
,
fu benc contro 1

sua intenzione . avendo egli messa tutta la sua persuasione nel di

pinger le virtu e il inartirio di questo; nel lodar i Sondriesi che gli

mostrarono una pieta tanto piu generosa quanto che proscritta :

e conchiude che i furibondi, i dileggi plebei, fecero trascinare a

coda di cavallo Tonorato cadavere e seppellirlo sotto le forche, men-

tre egli dal luogo dove si eterna la mercede ai servi buoni efedeli.

pregava perdono ai nemici, pieta pe' suoi (pag. 66).

E senza piu saltando al fine, parlato dei ealvinisti di Poschiavor

conchiude : E deh sia presta T ora che rinverdiscano i rarni , e il

sacro sangue della redenzione ci unisca tutti in un solo ovile, sot-

to un solo pastore pag. 127.

u Queste non paiono parole d' uomo che si sia messo tra le file ne-

miche, e con coloro che anclano con ogni arte a mutar la religions

d' Italia I. All'autore che, ancora giovane e indipendente e scevro

dai bisogni che strascinano e dalle ambizioni cbe allettano a carezzar

un partito, sempre invoc6 la carita de' consigli, e si dichiaro pronto

^ Ci scusera il cli. Autore se gli faremo osservare che noi non dicemmo qnr

ste parole di lui : dicemmo anzi 1'opposlo assicurando che noi fermamentc turn

noveravamo il Cantufra quelli che anelano con ogtii arte a mutare la religion*

f Italia. II Cantii vid una censura dove noi notavHino un' utilita die poo ri-

M dalla Icllura della sua operetta.
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a rii redersi da qualunque error di fede, e in tesla alia sua Storia

univtrtaJe serisse : Gome cittadino credo poter esporre i sentimen-

ti che tengo con ponderata persuasione , e aver il diritto che sieno

rispettati: come cristiano, sottopongo le opinion! mie a Chi tiene

<lair alto il diritto di giudicar le coscienze si lasci la Gducia rhe

ne casi ne ingiustizie non gli faranno, nell' eta matura , cagionar t

sua madre 1' amarezza di saperlo in urto con quella Chiesa ,
a cui

essa 1'educo.

Dalla qual professione di fede ricaveranno i nostri lettori che il

sig. Cesare Cantu e ottimo cattolico siccome noi gia avevamo assi-

curato : ed il suo libro contiene parecchi luoghi ottimi e degni di

sincero cattolico , e nondimeno rimane esatto il giudizio recato da

noi sopra la sua operetta , nella quale censurammo parecchi altri

luoghi diversi dai molti citati in questo scritto, siccome potra vedere

ognuno che vorra rileggere la nostra Rivista.
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ARTICOLO IV.

D' ONDE TIRI ORIG1NE L' ONTOLOGISMO MODERNO.

I.

Replica degli Onlologi.

La meritata rampogna fatta da noi ai seguitatori delF Ontologi-

smo nel fine dell'articolo precedente avra avuto savor di forte agru-

me ad alcuni
,

i quali naturalmente si schermiranno col dire che

essi non all' opinare scapestrato dei novatori
,
bensi alia sapienza

de' SS. Padri si appoggiano nel seguitar quel sistema. Ma che SS.

Padri per vita loro, se i Dottori scolastici, i quali si conoscevano di

SS. Padri un poco piu dei moderni, e che dalle opere di quelli at-

tinsero ogni loro dottrina
,
non pure non ammisero mai la visione

immediata di Dio, ma costantemente la rigettarono siccome erronea

e fontana di errori? Per tutto il tempo che fiori la scolastica, in mez-

zo a tanti ingegni acutissimi ed arditissimi non si vide mai sorgere

I
1

ontologismo. II solo Scoto Erigena nel nono secolo sembra essere

stato piu che un poco Unto di quella pece siccome filosofo imbev uto
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degli error! di IMulino, r ili IWlo e degli allri banderai del neo-

platonisino AU-ssandrino. Ma oltredu> egli non appartii-ne propria-

mente alia M liicra degli scolastici
, cominciati in rigor di termini a

Gorire dm- M-culi appresso, la sua dotlrina
'

comunemenle accusa-

ta di pauti ismo. Del resto 1' eseinpio di lui confenua an/i do die.

diciamo; peroccbe tra tante opposte scuole e maestri e iilosoli del

medio CNO , uiuno ne segui le vesligie ,
se si eccettua Amorico di

Charlrt's e Davide di Dinant
,

i quuli ne invocarono 1' autorita per

puntdlaiv il loro realismo.

Yero e the gli ontologi hanno sempru sulla bocca S. Ikmaventu-

ra e S. Anselmo e il maestro di tutti gli scolastici il graiL Padre S.

Agoslinu , per francheggiare sotto la lutela di nomi si venerati un

sistema a cui reca troppo grave pregiudizio la memoria di quasi

tutti i suoi propugnatori. Ma quanto si citino a torto dui fautori

delf oulologismo codesti Dottori di S. Cbiesa, pu6 vederlo ognuno
die nun vada a spillarne le dottrine nei testi spicciolali del Tomma-

sin, ma consulti in fonte le loro opere e cavi il sensodei singoli pas-

si dal contesto di tutto il libro. Sarebbe fuor di proposito in un giornalc

e riuscirebbe increscioso ai lettori, se noi con lunga disquisizione trat-

MO ludc.sto punto : ma non sara adessi discaro, se brevcmenle

ne tocdiiamu alcun poco, uilin di cbiarire lanto die basti, niun ra-

gionevul sostegno all Ontologismo poler venire ilalT opinare di

tre sommi maestri.

11.

5. Bonaventura.

dli ontologi si fanno I'm li massimamenle di un opuscolo di que-

>to S. Dottore inlitolalo : Itinerarium mentis in Deum
,
nel quale si

no iii\cise formole die scmbrano a primo aspelto favorire 1'in-

tuito ontologico. (,osi per n-ianu- (jualdie esenipio, nel capo se-

condo si dice in un luogo die Dio i* la ragione di tutte le cose e la

regola infallibile e la luce di vcrila in mi lulli i vcri riluconu : Patel
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qnod ipfe. est ratio omnium mum et regula infnUihilia fl /t/.r r<rifa-

lis in qua cuncla rthtcfnt etc. Piu sotto nel medesimo capo apj.i.i
'la-

si I' autorila di S. Agostino affermante che Dio suprema vrrita e

quegli il quale accende il lume di ogni intelletto che rettamente ra~

giona 5
e si soggiunge apparir quindi come cosa manifesta che la

mente nostra dee esser congiunta a quella eterna verita , dacchi

niente potrebbe percepir come vero se non insegnato dalla medesi-

n ia : Omnis igilur, ut dicit Augustinus in libro de vera Rdigione, i*-

re ratiocinanlis lumen acccnditur ab ilia verilate et ad ipsam nitimur

percenire. Ex quo manifeste apparel quod ooniunctus sit intellectus

noster ipsi aeternae veritati , dum nisi per illam docenltm nihil verum

potest cerlitudinaliler capere. Piii espressamente nel ca|>o V, parlan-

do della contemplazione di Dio nel concetto di ente dice
;
che qud

concetto ci rappresenta 1' essere divino
,
e deplora la cecita di quelli

che non s' accorgono di ci6 che veggono come primo e sen/a di cui

niente potrebbero conoscere. Restat igilur quod illud esse est esie

divinum. Mira igilur est caecitas intelleclus qui non considerat illud

quod prius videt , et sine quo nihil potest cognosce.

Ma da prima egli e per verita curioso che a discoprire che cosa

pensasse in una quistione filosofica questo S. Dottore si debbano

consultare non le sue opere scientifiche, ma i suoi opuscoli ascetici,

dov'egli si propone non tanto d'istruir Tintelletto, quanto d'infiam-

mare la volonta de'suoi lettori. LT ultimo capitolo del detto opuscolo

tratta delle estasi e de'rapimenti in Dio, e del totale riposo nel som-

mo Bene come ultimo termine del lavoro, e 1' Autore ci esorta in-

torno a tali cose d' interrogar la grazia non la dottrina: Si autem

quaei'is quomodo haec fiant? Interroya gratiam non doctrittam.

l adunque fuor di propo.silo in uif opera tutta ripiena di sensi

misiici e di figure; e nella quale 1'autore intende condurci a Dio per

movimento di cuore, ascensu cordia/i, cercar quella rastigatezza lo-

gicu e precisione di parole scientifiche quali si addicono alia severiti

di una trattazione meramente istruttiva. Se si vuol conoscere qual

sia I' opinure di S. Bonaventura nella presente quistione, si leggano

i profondi suoi scritti sopra il Maestro delle sentenze. In essi sono



innumerovoli i luo^hi tie' quail il S hottore si dichiara espressa-

n ammettere edi a lira f<>;rninone di Dio nei termini na-

turah, se non quella che si astrae dnlla cimsiderazion del en-ito.

Bwtora per lutti queslo sol pawo , di cui niente piio esserd <1i pin

esplicito: 1'nnt non roynoxramus /Vum nisi per rrealuras , nos eum

non nominanms nisi per nomina rrfdiiirnnnn *.

In MM oiido li. li ontologi apjK)rlano alcuni tcsti spicciolati

dell' Jlinerario ,
noi potrcmmo loro obbiettare allri tcsti pariment*

spicciolati d*l medesimo opusoolo chcsono all'ontnlogismo uinnife-

stameiite contrarii. (iosi nel capo primo il S. Dottore dice chendla-

presente condi/ione dell' uomo I' intivtrso creato & la scala per cui

ascendiamo a Dio : Cum tnim secundwn statum conditionis nostrae

ip.sa rentm unim&ilas sit scala ad axceiMiemluih in Dtitm etc.

I'iirimente nell* additarci il cammino por venire a Dio <' insetrna

die il primo passo e la preghiera , il secondo la vita santa . il terzo

I'attendere alia contemplazione del vero e in quests contemplations

sallevarci grado per grado fino a giungere all'eccelso monte dove in

Sit nine si mil i il Supremo Signore: Primo orandi(m est nobis, dtinde

teuule vivendnm, lerlio speclaculis rerilntis intendendum ft intenden-

do gradatim asetndendum yioutquf reninlur ad montem excelsum

uki ridetur Dens 7)ponmi in 5ton 2. >>l capo secondo poi a chiare

note ci dice: rhe 1' uomo . il quale dicesi microro.wio ha i sensi co-

nic altreltante porte. per cui gli entra nelK animo la conoscen/a di

tnlto cio che appartiene al mondo sensihile. 7/omo igitur. qni dtfi-

Inr )ni*or mundus . Habet t/uinqut sensus quasi quinqne portas prr

(fuinlral cognido omnium quae sunt in mundo sensibili in animam

V>i non abbiamo la pretensione di costringere gli ontologi a leg-

gem tnitu S lionaventura: ma certanuiite ci fa altissima meraviglia

OOHMr Mgli opuscoli die essi vanno a consultare si abbattano solo

i !<- 1 1 die sembrano fare al loro proposito e mai non si abliat-

In tlhr. \ ~nt<mt. Dis-i. \\H. art. I. q. III.

t Jii'rartrnuHtM in Ifmtm Cap. I.
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tano nei contrarii ! Ma dunque, dira taluno, se il S. Dottore ha te-

sti per T una parte e per 1' altra, convien dire che contraddice a se

stesso. No ,
a quei tempi non si era fatta ancor questa scoverta si

preziosa di contraddirsi nel medesimo libro
;
ci6 e trovato di tempi

posteriori. Allora la logica era in alto onore. A fare svanire quel-

1' apparente opposizione di quei testi staccati, non ci vuol altro che

considerar brevemente tutto il pensiero del libro di questo esimio

Dottore. Egli adunque si propone in esso di addestrar 1' uomo alia

contemplazione e quindi all' amore di Dio; e dice che per tre gradi

dobbiam sollevarci alia cognizione di Dio, ciascun de'quali poi si di-

vide in due formando come una scala a sei piuoli. II primo di qui-i

gradi si e di considerare Dio per 1' universe sensibile che n' i come

il vestigio ;
il secondo di considerarlo nel nostro spirito che n' e

T immagine , il terzo di considerarlo nelPistessa luce de' razionali

concetti della mente che n' e come suo segnacolo : Conlingit con-

lemplari Deum non solum extra nos et infra nos, verum etiam super

nos: extra nos per vestigium, intra nos per imaginem, supra nos per

hunen quod est signatum super mentem nostram.

Pertanto dopo averci trattenuto nella contemplazione della po-

tenza, sapienza e bonta di Dio attraverso lo spettacolo della natu-

ra
,
e la considerazione delle tre potenze dell' anima nostra memo-

ria, intelletto e volonta, ci solleva a quei terzo grado ed eoco come.

Avea egli gia stabilito precedentemente nel capo terzo che senza il

concetto previo dell' essere non si pu6 comprendere distintamente

la diflinizione di verun ente in particolare. Per conseguenza sog-

giunge che dividendosi 1' essere in finite ed infinite
,
in relativo ed

assoluto ecc. ,
1' idea di questo e condizione necessaria a concepir

quello ; perciocche le privazioni e i difetti non si possono concepire

senza le opposte posizioni. Di che inferisce non poter 1' intelletto

nostro pienamente risolvere nel concetto di ente 1' idea di qualun-

que cosa creata senza essere confortato dal concetto dell' ente pu-

rissimo ed assoluto. Ci6 posto , egli nel capo V ci chiama a con-

templar Dio nell' idea di ente in quanto e puro atto
,
e che con-

seguentemente alia dottrina teste accennata si trova nel primo
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rnnropimento della mente nostra : EM? igitur >'*t //urn! /*riwio radii

in intellectu el illud esse est quod eft purus actus. Or di questo ttsere

purissimo egli aflerma clie non puo concepirsi non esistente : non

potent cogitari non esse, 71110 cum tit purissimnni non potrst cogitari

itifi in plena fuga non esse. sicut et nihil in plena fuga esse. Cosi ilul

concetto di Dio in quanto ente purissimo ed attualissimo deduce la

<i>l'ir/a del medesimo e quindi di mano in mano tutti gli attributi

v It* perfezioni divine. Questo e non altro & il proeedimento di S. Bo-

navrntura in qtiel suo libro : Itinerarium mentis in Deum.

Ma ci6, come ognun vede, non ha che fare coll' ontologismo. Im-

perciocche da qui non potrebbe dedursi altro se non che il S. Dot-

tora sembra ammettere la dimostrazione di Dio a priori, dal con-

cetto cio6 di ente purissimo , presso a poco in quel modo in che la

stabili S. Anselmo di cui parleremo appresso.

Or 1' ontologismo non si contenta di questo ;
ma vuole che Dio

stesso nel suo essere concrete sia vedulo dall' animo nostro con in-

tui/ione immediata. Ed e ben diverse conoscere una cosa nel con-

cetto die la mente ne ha. dall'intuirla nella propria obbiettiva esi-

stenza. Di piu fili ontologi pretendono che 1'idea universalissima ed

annloga dell' ente sia propriamente quella che s' immedesima'con

Dio. II S. Dottore si mostra alieno<latal dottrina, e dice espressa-

mpnte che V essere universalissimo da noi concepito pu6 pensarsi

sotto due aspetti. ciofe o come perfetto o come imperfetto ,
o come

immutabile o come mutahile . e via discorrendo
;
e che 1' intelletto

nostro a concepire questo secondo ha mestieri d' essere aiutato dal

concepimento del primo. Sara bene riferireil testodel S. Dottore:

Ens cum possit cogilari ut diminutum et ut completion , nl iniper-

feclum el ut perfeetinn, ut ens in potentia et ul ens in arfu, ut ens

secundutn quid el ut CTIS simpliciter , i/ ens in parte el ut rn.s tola-

liter, ut ens transiens ct ul ens manens , ut ens per aliud et nt ens

per $e
,
ut ens permi.rtinn non enti et ut ens purum ,

ut ens depen-

dent eiut ens nnsolutum , ut ens posterius et ut ens prius , ut ens

mutabile et nt ens immutabile, ul ens simplex et ut ens cemposi-

lum : rum primlinnes el defectus nullatenm possint cognosci nisi per

Serie II, vol. IV. 40
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poitioi$ ; non venit inteUeclus nosier ul ptau resokens ad intelle-

ct uw aUcui.ua, eliatn creatorum, nisi iuvelur alt inlcUeclu enlis puris-

siwi, actualissinu, complelissimi ct absoluti, quod ens simpliciter ft

(U'tannm git, in quo sunl rationes omnium in sua i/urilate *.

Per tre capi adunque S. Bonaventura e lonlaiiissimo dagli onto-

logi. Primo, perche ammette che noi contempliamo Dio nell idea

ossja nel concetto della mente riostra, non gia per intuitiva visione

della sua sostanza
5
secondo

, perche vuole che 1' idea di Dio come

ente perfettissimo aiuti al concetto di eute imperfetto in ragion di

coutrario ,
in quanto non possa concepirsi il difetto se non per la

contraria realita di cui manca; ma non dice ne potea dire coeren

tementfc alia sua dottrina che 1' ente imperfetto e inLuito nello stesso

Ente perfetto come sognano gli ontologi. In terzo luogo al conce-

pimento di ente assoluto o relativo , perfetto o imperfetto non si

viene, secondo lui, se nou per la divisione dell' idea universalissima

di ente la quale prescinde dall' uno e dall' altro. Or qui & il punto.

Quest' idea universalissima dell' ente come nasce nella mente no-

stra? Gli ontologi 1' immedesimano con Dio o la fanno sorgere dalla

previa intuizione di Dio. 11 S. Dottore uon pu6 ammettere ci6, per-

che in questo luogo la fa precedere alia divisione in ente perfetto

ed imperfetto ,
e perche ha sempre costantemente insegnato che

Dio non pu6 conoscersi da noi se non mediante le creature. Ecco

un altro. passo esplicitissimo in questa materia : Dicendum quod quia

relucet causa in effectu et sapicnlia arlifids manifeslalur in opere,

ideo Deus qui est Arlifex et causa crealurae per ipsam cognoscitur.

Et ad hoc duplex est ratio, una est propter convenientiam, alia pro-

pter indigentiam. Propler convenienliom quia omnis creatura magis

ducil in Deum qnatn in illiquid aliud. Propter indigentiam, quia cum

/)eu,s tanquam lux summe spirilualis non possil cognosci in sua .spi-

ritualitate ab inlelleclu, quasi materiali luce indigct anima ut coyno-

scal ipsum, scilicet per crealuras 2
. Qui abhiaino premesse e illazioni

1 Up HI.

2 lit lib. \ Stntfiu. J)t*|mct. Ill, wt. I, q. II.
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del tutto contraddittorie a quelle degli onlologi. Gli ontologi dicono

die Dio e.xsvndu la soiiuiia lure spirituale e somma;nente conosci-

liile in se stesso dall' intellotto nostro
,

S. Bonaventura stabilised

tntto il contrurio cio& die per questo appunto non e conoscibile :

cum Deu* tdin<jnain /i/.r summe spiritualis non possit coynosci in ma

spiritualHale ab inteUtclu nostro. Gli ontologi inferiscono che dunque
le creature non avendo propria intelligibility deono essere da noi

conosciute nella lure che si riverbera su di esse dall' intuito di Dio;

S. Bonaventura per contrario deduce che la mcnte ha biso|rno pint-

tosto della luce che raggiasi dalla conteniplazion; dellc rrQture

per conoscere Dio : quasi materiali luce indiyet aniwa ut cognoscal

<;)Kv/i;i, acilirrt per crealura*.

Onde convien dire che secondo la mente del S. Dottore
1

le crea-

ture ci fanno astrarre il concetto di Ente universalissimo : la par-

tizione poi di esso ci mena al concetto di Ente attnalissimo , ne!

quale addentrandoci scorgiamo le sinpole sue perfezioni ed attri-

btiti, e tra questi T identificar che esso fa I' essenza colla esistenza.

In tal modo possiam sollevarci a contemplar Dio esifrtente in vigore

del suo stesso concetto di ente purissimo. Ma in prima a questo

stetso concetto non si e venuto se non per astrazione operata sulle

creature; in secondo luogo sitTatta contemplazione di Dio nel pro-

prio concetto di ente purissimo e perfetlissimo si stahilisce dal

S. Dotlorc cc.mc Jihimo lermiiie di una scala. Or nella scaln 1' ulti-

mo seal i no suppone i precedent! e si regpc su di essi. Dunque la

contemplazione di Dio che esiste per questo stesso che e ente pu-

rissimo c pcrfettissimo e preccduta dal discorso per cui si e inferita

i" Mbiei ra i!i
IJIK

! s< : mo ess M- dalli cQtttiflMfttti&M! A Ifc^bfl* l;i(-

ture. L.mnde il pensiero di S. Bonaventura tornerebbe a questo :

(In- veramente dcduriamo I' esistenza di Dio per raziocinio appog-

giandoci all* esisten/n delle creature
-,
ma pervenuti a contemplar

il concetto di questo Dio. di cui abbiam dimostrata T esistenza, ci

avvediamo che Etrli e jmro c semplicjssimn ntto e pero identifica in

-' inede.sinio P essrn/a cull'
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HI.

S. Anselmo.

Saremo brevissimi in questo paragrafo sembrandoci la cosa assai

piu manifesta della precedente. E nel vero qual sia sopra un tal

punto T opinione di S. Anselmo non puo esser dubbioso a cbiunque

dia un' occhiata al suo Monologio. Quivi si cbiarisce ancbe ai ci-

chi esser ferma senlenza di questo Dottore, clie Dio non si conosce

altrimenti dall' uomo nell' ordine naturale se non per via di razio-

cinio ,
clie muova dalla considerazione dell

1

universe creato. Nei

primi quattro capi , egli s
1

innalza alia conoscenza di un solo Dio
,

come sommamente grande, sommamente buono, sommamente per-

fetto
,
ora deducendolo dall' esistenza de' beni partecipati e finiti ,

or dalla contingenza e mutabilita delle cose visibili, or dalla grada-

zione nelle perfezioni che rilucono nell' universo. Nel capo poi 66
,

aflerma espressamente ,
che Dio non puo conoscersi da noi nella

preseute vita in se stesso
,
ma bensi mediante gli esseri da lui di-

stinti
5
Cum igilur paleal quia nihil de hac natura possit percipi per

suam proprielatem ,
sed per dliud. Laonde ci consiglia a rivolgerci

colla considerazione sopra di noi medesimi addentrandoci nel no-

stro spirito per ivi specolar Dio come in immagine a Lui piu somi-

gliante. Imperocche tanto piu altamente vien conosciuta T Essenza

creatrice, quanto e piu vicina a lei la creatura nella quale essa viene

indagata ; procul dubio tanto allius crealrix essenlia coynoscitur ,

quanto per propinquiorem sibi creaturam indagalur. Quindi nel ca-

po H7, concbiude cbe giustamente la mente umana puo dirsi essere

speccbio a se medesima di Dio
;
in quanto essa nel suo proprio es-J

sere va specolando 1' immagine di Colui cbe non puo vedere di

faccia a faccia. Aptissime igitur sibimet ease speculum did polest, in

quo speculator . ut ita dicam , imaginem Eius quern facie ad faciein
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won poteif '. Non e questa una dottrina diamctralmente op-

posta all' ontologismo?

Nt'l solo I'ro&loyio ci ha un passo che potrebbe a prima vista far

prova di favorire gli ontologi la dove dice die 1'animo umano ve-

dendo la luce intellettiva e la verita, vede. Dio. Ant poluit onmino

aiiqnid intelliyere de ie, nisi per lucem tuam, et veritatem tuam ?

Si ergo vidil luceni el reritatem , ridit Te 2. Ma ognuno s' accorgfc

che questa Ibrmola si spiega benissinio per visione indiretta qual

si ha da clii mira la partecipazione e I'immagine d' una cosa, co-

me appunlo dicesi veder il sole , clii mira i raggi luminosi che da

lui si dilVondono. E che questo sia il senso delle parole di S. Ansel-

mo, apparisce manifestamente da cio che soggiunge suhito: vedersi

Dio in certa guisa ,
ma non come e; quia vidit Te aliqualenus, et

non sicuti es ; e molto piii
si ricava da cio , che molte volte ripete

nel capo primo del medesimo lihro , che Dio non e mai veduto da

noi, e che 1'aspetto suo ci e nascoso: iVunc/tiam Te ndt, nomine I)e-

iw metw. E parlando a Diodella sua anima dice. Anhelal ridere Te,

et nimis abest illi fades tua. S. Anselmo dunque aflerma espres-

samente e ripete, che noi non vediamo mai Dio ; nunquam le ridi ;

gli ontologi per contrario mantcngono che noi sempre vediamo Dio

semper videmus; si puo pensare opposizione piii manifesta e lampan-

"!f? Nondimeno essi si ostinano a dire che la pensfino con S. Ansel-

mo. Cio vuol dire che nella mente di costoro il si s'identifichi col o,

e il sempre col non mat. Quello che sostenne S. Anselmo si fu la di-

mostrazione a priori dell' esistenza di Dio , deducendo che egli <
v

dal concetto che abbiamo di lui come di un Ente, quo mains co-

yitari nihil polest
3

. Ma cio, come avvertimmo piu sopra a propo-

sito di S. Bonaventura, e tutt' altro che la visione ideale.

Noi pcusiamo con S. Tommaso che il derivar V esistenza di Dio

dal semplice concetto di ente sommo o perfettissimo o attualissimo

sia un arhitrario passaggio dall' ordine ideale al reale , e che 1' esi-

1 Monoloy. Cap. f>7.

ZProtlogio C. XIV. 3 Prosloyio ('.. II, c H 1
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slcnza del supremo fatlore dt'bba dedursi dull fsi>ttMiza delle sue

failure. Ma checche sia di queslo noslro opinare, mi MOM e qui il

.luogo di diiendere, se agli ontologi nou place, tal sia di loro, si ap-

piglino pure alia sentenza conlraria. Ma non la coiilbndano col loro

inluilo. Se voglion seguire S. Anselmo
,

si coiitentiiio di dire che

noi olire la coiioscenza che abbianio di Dio per la considerazio-

ne del Miondo seusibile e per la riflessione sopra il noslro spirito,

possiamo ricavarne 1' esistenza afiisando il suo semplice concetto

di Elite perfellissimo di cui non puo pensarsi un altro maggiore.

Qui fermino il passo, e niuno osera combatterli se non come soste-

nitori di una dottrina piu o men ragionevole ,
senza appuntarli di

errori pregiudizialissimi e distruttivi della scienza, della fede, della

morale. Che se non paghi di tanto, vogliono sollevarsi a quei loro

voli eleatici e veder Dio non nel concetto che ne abbiamo ma nella

sua propria sostanza ,
non temano di chiamarsi innovator!, non si

prevalgano dell' autorita dei Dottori di S. Ghiesa, e dicano espres-

samente di seguire i trovati del proprio ingegno.

IV.

5. Agostino.

Molto piu ingiustamente codesti signori brigano e s'arrabbattano

per tirare dalla Ipr parte questo gran Padre. Per non allungarci di

Iroppo, sareni content! a recare alcuni soltanto dei molli passi ,
nei

quali il gran Vescovo d'Ippona, nega spiegatamente la visioneidea-

le-, ed additerenio la chiave della soluzione pei testi in apparenza

contrarii.

E quanto alia prima di questecose, non ci ha luogo piu opportu-

MO a cbiarire qual fosse la sentenza di questo gran Padre Lntorno al

inodo in cui vediamo Dio in questa vita, che quello in cui egli si

pone segnatamente a trattarne. Or egli nel suo opuscolo. de ridenr

do Deo 1, (in dal proemio si fa ad inculcare a Paolina, che noi non

1 De i-id. Deo lib. seu Epist. CXL Vll operum. Tom. II, ediz. di Migne.
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vodiamo Din no rolla vista del corpo. UP mil' intiiilo Mia mnte.

Credimus rideri Drum non qnia ridemus, rrl per om/o* rorjwm,

>nl riilnnns htuic tnlem, re/ mentis nblutu strut w fjuimjur inte-

rmstidet rirenlem, ridel quaerenlem , Hdel scientem, videt sapien-

teni. ^uel menti* obtutu cbe escludcsi dal S. Dot (ore sembra pro-

prinmeiite esprimerc I' intuito de' nos(ri ontolopi. Nel decorso poi

doll'opcra la medt'sima cosn ripele di tra(to in (ra(to. TVtim ner cor

fftt alitfuando vidimus aicut hanc luctm ; rel inentt sinil ipsam it

*obi* qua id crfldimua fidem. Cosi nel capo V asserisce die Dio e

naturalmente invisibile : Intisibilis e$t igilur natura Dens. (]o$i nel

cap. VIII , agsriunge che i soli mondi di cuorc c santi sono anHTX*s*-

si alia visiono di Dio , la quale allora consr^uiremo qtiando vr-

remo afrpuagliati apli angcli ; Creatura rainnmlis munda ft artnrta

itnjtlftur visione Dei inefjabili , quam lunr rotift't/uimur, cwm anfwi-

te? angelis facti fuenmu*. Cosi nel capo IX, movendosi la qnislione

in chc senso Dio possa dirsi invisihile ed insicme visihile, risponde

die e invisibile per natura e risibile per sola pra/ia; Si quarri* qug-

modo diclHs sit invisibilis, si videri potest, respondeo : invisibiletn esse

natura, videri aulem mm vult , sicut wit; phtrimis enim visus /,

non sicul est< fed quali specie Uli placuit apparere. ]A mrdesima co-

s ripete nel capo XV, e per dir tuUo in breve basti sapere cbe il

medfisimo va costantemente ridicendo sino al fine del libro.

Dopo una tes(imonianza si chiara , si esplicita , si ripetuta . sa-

rebbe soverchio pravar i lettori col citar altri passi dri tanti die

potrebbono roppor(arsi. Nondimeno ne agginngero un solo per la

menzione clie vi si fa dell' alto creative. Nel lib. Mil de Trinilate

cap. I, qtiesto gran Padre cosi si esprime: Diciamo non essere nel-

la Trinita una cosii maggiore due o tre persone . cbe uua sola di

esc ; il che non comprendesi dalla nostra carnal consuetudine, non

per altra ragione , se non perche essa sentc nella maniera chc pno

i veri creati ; ma la verita stessa onde questi sono stati creali , non

pun intuirlu . prrrlu'-
sc potesse , in niuna guisa il mistero cbf dj-

ci sarebbe meno manifesto della luce corporea: Dicimus

in tmc Trinitale maim aliquiddua* aul Ire* i>er*ona&, quam
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unam earuni ; (fuod non capit consuetudo carndlis , non oh aliud nisi

quid vera, quae creata sunt sentil ul polest ; reritattm autein if/sum

qua creata sunt NON POTEST IMTERI
;
nam .si posset , nullo modo csset

lux ista corporea manifeslior quam hoc quod diximus. S. Agostino

dunque cspressamente dice che noi mentre viviam nella carne

(consuetude carnalis) non possiamo aver T intuitodella verita crea-

Irice, rcrilalem ipsaw, qua creata sunl, non potesl intueri. Gli onto-

logi per conlrario sostengono che noi abbiamo questo intuito. Non

dovra dunque dirsi che essi concordano con S. Agostino come il

no concorda col si e il non polesl col potcst? Dirai : nondimeno ci

son molti passi nei quali il S. Dottore sembra favorire I'ontologi-

smo. Imperocche ora asserisce cheDio e il solo intelligibile, da cui

viene illustrate ogni vero 1
;
ora dice che noi abbiam presente il

lume della ragione eterna nel quale vediamo le verita immuta-

bili 2
; ora insegna che vediamo ci6 che e giusto od ingiusto nel

libro dell'eterna luce dov'esso e scritto 3.

Noi, se il tempo ci bastera, esamineremo altrove piu diffusamente

la sentenzadi S. Agostino mostrando non aver egli inteso altro che

ridurre a legittimo senso 1'opinion di Platone intorno agli archetipi

delle cose stabilendone 1' eterna esistenza nella sola mente divina.

Per ora aflin di rispondere a queste e somiglianti citazioni che po-

trebbero prontare in contrario, ci basti Tavvertenza che fa S. Tom-

maso il (juale studio ed intese le opere di S. Agostino assai meglio

che non jiochi dei nostri ontologi allamoderna. S. Tommaso adun-

que distingue una doppia maniera di vedere una cosa in un' altra,

cioe o come in obbietto cognito, o come in principio di conoscenza.

! Soliloq. c.l, I. 1.

2 c Probabilius, propterea vere retpondere de quibusdam disciplini$ etiam

imperitos earum, quando bene intcrrogantur, quia praesens e$t eis quantum id

capere possunt lumen rationis aeternae ubi haec immutabilia vera conspiciunt.

Retract. L. I, c. 8.

3 I'binam sunt ista? reyulue scriptae ; ubi quid ut itatum vI iniustum

agnoscet, ubi cernet habendum esse quod non habeif I'bi ergo scriptae sunt niti

; libro lucis illius quae veritas dicitur . I)e Trinitate L. XIV, c. 15.



GIOBKRTIANO 033

Or egli c' insegna die S. Agostino non intese rnai dire che noi ve-

diamo le cose, in Dio nel primo di qucsti modi
,
ma sol nel seeon-

do; in quanto cioe le conosriamo pel lume inlellctiivo di mi siamo

dotati il ([iiale
c una partecipata similitudine del lume increato della

mente divina. Come suol dirsi tnlvolta die noi vediamo no! sole

tutto ei6 ehe vediamo pel sole ; cosi del pari puo ottimamente alTer-

marsi che noi contempliamo gli oggetti della nostra cognizione

nelle ragioni eterne di Dio o nella sua incommutabile verita, in

quanto di quolle e di questa son partecipa/ione i veri che vediamo

e la virtu intellettiva per cui li vediamo.

Ecco 1' intero testo dell' Aquinate : Dicendum est quod aliquid

in aliquo dicitur cognosci duplioiter. Tno modo sicut in ohiecto

cognito , sicut aliquis videt in speculo ea quorum imagines in

speculo resultant: et hoc modo nnima in statu praesentis vitae

non potest videre omnia in rationihus aeternis, sed sic rationibus

aeternis cognoscunt omnia beat!
, (|ui Deum vident

,
et omnia

in ipso.

Alio modo dicitur aliquid cognosci in aliquo sicut in co^nitio-

nis principio ,
sicut si dicamus, (juod in sole videntur ea

, quae

( videntur per solem, et sic necesse est dieere quod anima huma-

na omnia cognoscat in rationibus aeternis , per quarum partici-

pationem omnia cognoscimus. Ipsuni enim lumen intellectuale

K
<|iiod est in nobis nibil est aliud quam (piaedam participate! simi-

liludo luminis increuti in quo continentur rationes aeternae. Un-

de in Psalm. IV, 6 dicilur, multi dicnnt : quis osteiidit nobis Aona?

Cui quaestioni psalmista respondet dicens : signatum est sniper nos

lumen rullus (MI, Dmnine ; quasi dicat , per ipsam sigillationem

divini luminis in nobis omnia demonstrantur. Quia tamen praeter

lumen intellectuale in nobis exipuntur species intellicribiles a re-

bus acceptae ad scientiam do rebus materialibus habendam , ideo

non per solam participationem rationum aeternarum de rebus

materialibus notitiam habemus sicut Platonici posuerunt; quod
sola idearum parlicipatio sudic.it ad scientiam babendam. I Ude

August, dicit in IV de Trin. (cap. XVI ; nutmiuid f/wia philosophi
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. docinnentis certissimis persuadent aelernis rationibus wmia lem-

<( poralim fieri, propterea poluerunt ///><> rationibus pertpicere, vel

ear i/j.s/s colliyri'c (fuol sint animalium genera , //M<W fcimnu siityu-

<( /<//// ? .Yim/<i' ufa oww'a per loconun
, ac lempomm hi$toriam

(juaesierunl?

Ouod ault'iii Augustipus non sic intellexit , oinuia cogDOsci in

K rationihus aeternis, vel in incoinmutabili veritate. (juasi ipsae ra-

tioiies at'ternae videantur
, patet per hoc quod ipse dicit in libro

LXXXI1I QQ. (quaest. LXVl a med.) quod rationalist wuma non

(i oinnis
,

e< (juaecunifiue ,
.wi v saiicta el pura fueril a^seritur illi

(( visioni scilicet rationum aeternaruni esse idonea, sicut sunt aoiinae

beatorum 1.

V.

C/' sia il vero padre dell' onloloyisnto modertw.

Ma via, se gli ontologi non possono vantarsi di discendere da'Pa-

di'i e Doltori della Cliiesa, si racconsolino, perche essi hanno per

progenilore un filosofo che val tutti quelli presi in un iascio. Chi e

costui? L nientenieno che il Cartesio, il patriarca del moderno ra-

zionalisiuo, ([uegli appunto che gli ontologi mostrauo di ahorrire

cane peius el atigue. Non c' e che ridire; la cosa e cosi , per quanto

ad altri possa parere inoredibile : H moderno ontologismo e Ogliuolo

legittimo de' principii cartesiani. A convincersi di cio, hasterebhe

riilettere che la visione ideale fu dottrina riprodotta dal Malebraa-

che , e che Malebranche in un collo Spinoza vieu dato dal Cousin

(testimonio non disprezzabile in questa materia) pel piu fedele di-

scepolo del Cartesio, avendo saputo meglio degli ailri trarre le con-

seguenze che racchiudevansi ne
1

principii del buon maestro. .Wa-

tt lebranclw esl , avec Spinoza , le phis grand disciple de Descar-

les. Coinine lui il a lirb des principes de leur comnmn maltre let

\ 1 1>.
, q. 84, arlic. 5.



qur rt* principfs renfermaifnt V Nondimeno per

allarear l>rii:lie inlornoal valore d' unn lair trstimniiiair/.i

chiam bwvemente di dimostrare con prove intrinseehe questa no-

bile pem-alogia.

Ricordfrannoi letlori come il (larlesio, dopo d'aver collocala la

mente nel dubbio universal, si sfor/.a di preslarle nn appoirtrio <>n-

d<- ns( irne per rinr|ui>lar la rerlo/'/a. Si conideri posalannMiU' tuf-

to il trnore del suo prorodinunlrt . qual Irovasi esposlo nel primo

lihro I)f Principiit Plulosophiar. Qnivi epli oominHa dal dirt- cho la

pietra fondanipntale per ricoslruir la certez/n o il farnoso Cof//'n,

erqn num. l*oia oswrvando die oodeslo friudi/io o en I imem a ohn

sia, non pu<S fai-si dall'aninio senza presiipporre altre idee el altri

prineipii, soprgiunire subito rlie ecli non intende con riA die qu*ll'

altiv idee, e qneuli altri prineipii non si presnppongano veramenlc:

I'M ili.ri hunt- iirnjtositinnem: EGO COGITO , ERGO SUM, e**r primam

ft crrtissitnam qua? rniJibet nrdine philoKophanti occurral
,
non ideo

fiff/rnn qiiin ante iptam ncire nporlcfit. quid fit cogilnlin, quid rxisten-

tia, quid rn'litudo, item quod fieri won vossil ut id quod coyiM nnn

txinlal , ft talia , *td quia har sunt nimplicistimae notiones , ft

solae miUiua rti tTistentis notitiam jrraebfnl, idrirco non cfnmi

tnumfrandas 2. A Uilnno sembrera strano come la supposi/ione di

(jingle nozioni e di ijuesti veri aslralli possa conriliarsi col dnhbio

nniveisale, in ehe il (larlesio avea prolbixlala la niente. Masia nnlla

di eio: qui per ora ei basli sapere ehe il Carlesio s'aceorse benis-

simo ehe nna veri I a di fallo , qual era per lui il coyito , ergo sum ,

non polea dalla eoseieir/a allermarsi senza la previa Inee di roneet-

ti ed assiomi ra/ionali. Nondimeno qui epli non sosta. Imperoecbe

agitato eome era dairli stimoli del suodubbio. vide ehe a questi

strsvj concetti ed assiomi razionali egli dovea trovar un fermo ap-

poggio nell' animo. niassimamente ehe rammentavasi la snpposizio-

ne da lui fatta del geuio maligno ehe si divertisse ad illuderei, o del

\ Fragment* fihilnsojih. t. 2, p. 107.

J Prinrip. philoi. I. 1, n. 10.
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poter noi essere stati creati per guisa che sempre spropositassimo.

Ouimli ricorrc all' idea tli Dio esislente e verace , contemplate da

noi come autore del nostro essere
,
e quivi trova 1' ultimo fonda-

mento della certezza nelle nostre cognizioni : Cum recordalur ( la

mente nostra cioe) se nondinn scire an forle lalis natura creata sit

ut fallatur ; cliam in Us, quae ipsi evidenlissima apparent; videl se

merito de talibux dubitare, nee, uUam habere potse certam scieiitiam

priusquam suae auclorem oriyinis aynoverit
I

.

Ora fermiamoci noi alcun poco a ragionare sopra quest' ultima

conseguenza del Cartesio. Noi, egli dice, possiam dubitare eziandio

di cio che ci sembra evidentissimo, ne possiamo conseguire alcuna

certezza prima di conoscere Dio
,
autore della nostra natura. Ma

in che guisa avremo questa conoscenza di Dio come aulore della

nostra natura? Non certamente per dimostrazione
; giacche questa

supporrebbe la veracita della potenza dimostrativa e la certezza dei

principii , sopra cui si fonda il discorso
;
e cosi la mente avrebbe

certain scienliam, priusquam suae auclorem originis aynoverit, con-

tra cio che stabilisce il Cartesio. IXe pure per semplice analisi di

concetti
; perche in tal caso converrebbe almeno ammettere la ve-

racita deir intelligenza e dell' idea, sopra cui si comincia il lavorio.

Dunque convien dire che quella conoscenza di Dio autore del no-

stro essere si debba avere per semplice inluizione al modo ontologi-

co, in quanto I' intelletto anteriormente" ad ogni altra cognizione,

sia astratta, sia concreta, intuisca Dio in quanto autore del nostro

essere
,
e cio per immediate contatto

,
direm cosi

,
dell' anima con

Dio, senza intervenzione di atti o forme create e soggettive. Ecco

T intuito ontologico di Dio e della creazione.

Ripigliera taluno : ma il Cartesio spiega quella conoscenza di Dio

sotto forma dimostrativa, o almeno d'aiKilisi mentale, svolgendola

con un raziocinio o, se cosi vuolsi, con una risolnzion di concetti.

Che volete che vi rispondiamo? II discorso da noi falto teste sembra

irrepugnabile e mena diritto all' intuito. Se nelle parole del Cartesio

\ Princip. philos. 1.1, n. 13.
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nn tal rnmmino non sembra rosi spedito. converra dire esser que-

sta una delle mcnm-n/i- non tanto rare a trovarsi negli scritti del

buon Renato. IM rvsto se questa rispnsta non piaee, potrebbe dir-

si cbe la forma dimostrativa data a tal conoseenza dal Cartesio ,

non devo aversi come un vero raziocinio
,
ma come una semplice

dichiarazione, in quanto cioe dall' idea non s' inferisce, ma in essa

s' intnisce la divina esistenza. Di fatto noi troviamo che questa in-

terpretazione ne fa uno dei piu raldi ammiratori del Cartesio, la do-

ve dice: done la preure de T existence de Dieu par 1'idte deTinfini

ne doit pax affecter une forme sylloyittique. La force n'e$t pas dans

un raisonnement , elle eat toute entitre dan* ce fait , que T idee de

rinfini nest autre chose que I'imme'diate intuition de Tfilreinfini par

notre intelliyence. La preuve de V existence de Dieu par I'idte de Tin-

/Sni doit uniquement consister a mettre ce fait en tridence , et dans

celte proposition : j'ai Videe de rinfini , done Vtttre infin i existe; il

n'y a pas plus de syllogistne que dans le : je pense , done je suis.

Pour me serrir des expressions dejd cilees de Descartes , cest une

those comme de soi, nne simple inspection de T esprit
*

.

Non pretendiamo dire COTI questo che il Cartesio fosse consape-

vole di ci6 che faceva nel prittar questa base del moderno ontologi-

smo. Imperciocch^ sappiamo quanto il francese filosofo fosse incer-

to . vacillante, in poca armonia con se stesso nello stabilire il suo

metodo e i suoi principii. A niuno nepheremo che egli qui non sem-

bri fare e disfare, dire e disdire le medesime cose. Imperocch men-

tre stabilisce che nel dubbio universale s'ha da includere opni cosa,

anche la esistenza di Dio, sopgiunpe poi che bisoizna oscluderne le

verita religiose. Alentre a!TTma che la prima verita
,
a cui viene la

mente dopo quel cataclismo d'ogni certezza, sia il coyito, ergo sum;

tosto dichiara che non intende per questo escludere la previa certez-

za d' altri veri e tra gli altri del principio universale : non potere

chi pensa non esistere. Mentre vuole che il coyito, ergo sum sia fon-

te d' ogni ulteriore certezza
, soggiunge poscia che non possiamo

1 Dictionn. dei iciencei phifas. Art. DESCARTES.
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avere alcuua stahilita di conoscenza se uon fondandoci sull' idea di

Dio autore dell'essere nostro. In soinma consentiamo che in questo

metodo cartesiano si propone un guazzabuglio di cose, delle (juali

HOD si|>|>i.iiiio quale debba essere la prirnu, c quale la second*.

Solamenle didamo che un ingeguo piu aculo e piu logico che si

mettesse a dar ordine a quel caos, sarehbe costretto a dire, che per

uscire dul duhlio cartesiano
,
massime dopo lo spuvcnto imussoci

dalla terrihile ipotesi del genio maligno, convenga stuhilire che il

prinio vero, in cui si scontra la nicnte nostra, uon sia altro che Dio

creature dell' universe, e che da indi proceda la luce c la fermczza

d'ogni nostra ulterior conoscenza. E siccome non potrehLe at qui-

starsi quel primo vero per viadi raziocinio, ne di concetti inentali,

perche allora si supporrehhero altre certezze precedenti, almeno la

veracila della intelligenza, cose gia escluse dal duhhio universale,

sarebhe uopo che questo Dio creatore fosse veduto intuitivainente

e non per azion dello spirito, rna in quella maniera arcana, che di-

con gli ontologi, e intclligihile ad essi soli, cioe per manifestazione

tutta obhiettiva, senza che il soggetto vi ponga niente di suo, ma
in guisa che sia semplice uditore di una parola che non esce da lui

;

la quale per cio fu detta dal Gioberti parola obbiettiva. Ecco ap-

punto ronlologismo. Han toi to adunque ed il Gioberti, e la schiera

de' suoi ontologi ,
di mostrarsi sconoscenti ed irigrati verso il loro

benefattore e padre, dicendo del povero Cartesio tutte quelle brutle

cose che rifcrimmo nel primo articolo. Se ban fiore di gentilezza e

gratitudine ,
essi deono d' ora avanti cambiar metro e lungi dal

maledire al Cartesio ,
essi deono in quella vece lodarlo, mitriarlo,

incielarlo, come vero archimandrita e fondatore di questo nohile e

benefico sistema dclF ontologisnio. Se le nostre parole aiutcranno a

questa conversione, avremo raccolto ampio frutto della fatica dura-

ta a dettarle.
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LIH.

La trasmigrazione.

Dopo la morte d' un capo*di casa s' intende senz' altro che tutti

della famiglia rimangono piu o mono addolorati, e per un be! pezzo

anrora piu o mcno ronfusi e disordinati. Laonde lasciamo al Icttore

la cura di pensare a lor sentimento quale alflizione ambaseiasse gK

auiini dei parent! del Signorino, e come essi da principio si trovas-

scro fuor d'ogni sesto nelle faroende. A noi bensi preme di narrare

per <|iial
via da quella morte derivassero tre fatti, coi quali si chia-

de la serie dei rasi presi a riferire.

E di fermo egli ne fu in primo luopo natural conseguenza che la

l^it inn ottenesse da Ilosaria la perrnissione di chiudersi dentro il

so'-jtirato monastero a menar vita d'anima e di cielo. (lonciossiachi

le ultime parole dette dal sig.Checco alia moglie in sul morire, fu-

rono appunto queste : I'n figlio io I' ho perduto per volerne a^secon-

dar troppo le volonta raprirciose e malvage; una liglia posi a gran

jiericolo di perdersi per volerne troppo oslinatamente rintuzzare il

1 Vedi questo volume pag. 530.
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pio talento. lo ne domando perdono a Dio : perdono a te, Rosaria.

c a te, Bettina ,
merce : e quanto piu posso vi esorto che per uma-

no riguardo non respingiate la cliiamata di Dio : e con queste pa-

role in sul labbro spiro. Or gli ultimi consigli d' un moribondo a

moglie non meno diletta che amorosa, non cadon giammai voti di

efletto. Abbiasi pure adesso Rosaria maggior uopo di coraggio per

separarsi da una figlia, Tunica del sungue che le rinianga: essa le

concedera di buona voglia il suo desiderio
, sol perche questa fu

1' ultima preghiera dell'amato suo consorte.

Venendo pert) all'atto di manifeslare alia Ggliuola questo partito

da lei preso ^ vi appose la condizione che T Orfanella non dovesse

uscirle di casa, rincrescendole di perdere la leale compagnia ch'essa

le faceva. Graudemeote ne increbbe alia Bettina. In primo luogo le

sapea tropp'aspro 1'aversi a dividere da una piuttosto arnica esorella,

che fante dopo tanti anni di cosi intrinseca e santa dimestichezza. Ma

cio era, si pu6 dire, un nulla a petto alia seconda causa del dispia-

cerle che faeea quella separazione. Betlina teneva per certo che 1'Or-

fanella anch' ella desiderasse di menar vita solitaria e devota in un

san to monastero. Queiranima tantoinnanzinella virtu, etantod'ogni

cosa di questo mondo non curante e spregiatrice, doveva, secondo

la mente di Bettina, desiderare quel santo ricovero, ove 1' eflettivo

rifiuto dcgli oggetti mondani impenna 1' ali allo spirito per elevarsi

piu levemente al cielo. Per queste due ragioni adunque poca diffe-

renza ella fecc dall'esserle dinegata la parola della madre,all'esserle

concedutoil monacarsi senzaRosella.Nondimeno per non sentir do-

po alcuu rimorso dell'avere nel piu bel fiore staccate le pratiche della

sua monacazione, prego ella stessa e riprego la madre che o voles-

se contentarsi di far piu inlero il sacrifizio al Signore donando en-

trambe all'abito e allo stato monachilej o che almeno ella stessa pen-

sasse a tenerne proposito con 1'Orfanella, poiche a lei scoppierebbe

il cuore a dirle quelle due brutte parole : ci dobbiam dividere
,
io

dentro al monastero e tu fuori.

E pure quant' era lontana dal vero Tangustiata Bettina! Rosella

non aveva giammai allettato in animo pensiero di professione reli-
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giosa, tutto che tanlo ilavvero cercasse di vivere alia forma del per-

fetto cristiano. Ella certo veucrava in cuor suo quelte vergini, alle

quali il Signore impai li\a cosi segnalato beneficio di volerne eii-

Iro a' recinti di t hiuso e suggellalo giardino guardare i gigli. Ella

aveva piii e piu volte pregato a Dio ed alia Vergine delle Vergini

rlir. se fosM> nel diviuo beneplacito, anche a lei ispirassero si nobile

pensiero ,
e dessero anche a lei forza c coraggio di eseguirlo. Ella

portava una sanla invidia alia giovane padrona per vederla cosi de-

UM iiiinala e cosi salda in quellu elezione ; e quanto a se ella messa-

si tutta a Dio ne studiava con sollecitudine le voci , e quasi ardeva

di senlirsi invilare, come colombella nel mistico nido. Ne con tut-

to cio pole mai ascoltare la desiata voce
;
ne mai senti la volonta e

il desiderio della vita monacale. Anzi temendo di non essere ingan-

nala dal malo spirito ,
ne tenne inolte volte consiglio col parroco ,

c xmpre n'ebbe pienissima e schietta approvazione. Laonde allora

i-lir la padrona le manifesto il consenso che darebbe a Bettina, ed a

quale avviso glie lo darebbe
,
Hosella accendendosi tutla nel viso

,

non rispose altre parole che queste : A Dio e piaciulo d' unire in

un medesimo sentimento d'utTetto i due nostri cuori, a Dio ora piaco

disgiungerli e separarli. Sia fatta la sua sanla volonta. Si, padrona,

io restero con voi perche Iddio cosi vuole, ahnen per ora. La quale

risposta ,
se consolo Rosaria perche non perdeva quell' amorevole

compagnia ,
non disturbo poco Bellina, perche le svaniva un' an-

tica confidenza, ch' ella aveva
,

di trovarsi coll' Orfanella insieme

entro del chiostro. Cosi non per lanlo fu stabilito che la Bettina ve-

slirebbe il saio di religiosa, e la scelta del monaslero e della cilia si

lascio in sul principio aU'arbitrio della giovane monacanda; la <jua-

le da sua parte se ne rimise al parere di D. Benedi'lto.

Molli partili si esaminarono, e molti consigli si tennero a questo

intendimento : ma nessuno se ne appruvo, iino a tanlo che una iui-

pro\ visa determinazione della sig. Bosaria non lascio piu largo spa-

zio alia elezione da farsi. Le diflicolta che si scontravano per isce-

gliere questo piuttosto che quel monaslero
,
erano di piu sorte : la

lama di osservanza e di santita che godesse : la buona condizione di

Strie 11, to/. IV. 41
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ciHo la quo! si aflaressc alia delicata complessione di Bettina : la

mnggione o rmnore distanza dal paesello di L. . . . donde la madne

Yorrebbe spesso recarvisi a visitarla. Or qui rompevano tutt' i divi-

samenti;ne si sarebbegiarnmai venuto ad aleun arcordo fermo, se la

Rosaria un he! mattino non avesse posto in mezzo im niiovo pensie-

ro, qndlo di scasar se e tatta la farniglia di cola, e prendere stanza

dove alia Bettina fosse meglio in atto di monacarsi. Molto si region^

mtonio al dritto ed al torto d'una risoluzione cosi important per

una famiglia : molta [rte delle diflicolta torc6 all' interest e alia

masserizia della casa : molta eziandio alle atnicizie ed alle nitove

usutize : molta inline al dolore di doversi sequestrar per sempre

dall'amico e loro benefattore cosi svisoerato, il parroro.

Ma fu nondimerio fermato il si di romune scelta, e per assai buo-

ne considerazioni. Rosaria non aveva pru cuore di abitar I' ostelto

ohe le ricordava continue il figliuolo e il marito; e dalli* morte del

suo Cheeco erasi russeitata in una piccola casuccia lontarra dal pro-

prio palazzo ,
ove quantunque con gran disagio ,

nondimeno con

minore rammarico si dimorava. Se adunque era stata lenimento

al suo oordoglio tan to piccola lontananza
, sperava che una mag-

giore Qrurefabe aricora di temperarle Y alTaimo tuttavia acerbo. E

buona opportumla glie ne dava a farlo una sua cugina ,
la quale

aveva da giovanetta rifiutato di stare al mondo, ed appunto in qucl

torno di tempo era stata assunta all' ufficio e alia dignita di Badessa

\n un monastero non molto lungi da Napoli. Ora (juel monastero-in

fama di grandissima osservanza non solamente presso a'vicini ma

eziundio appo i lontani, in un sito non chesuno, ma dilettoso e lie-

tissimo, e con quel soprapiu della Badessa zia era proprio il caso

e la ventura della Bettina. Ne di lei sola-, poiche dovendo muta-

re stanza, quale piu acconcia cttta potrebbc deggere la Rosaria die

rpiella ove troverebbe conforto d'amicizia
,

di consiglio, d' aiuto

nei consanguinei del padre soo, ch'eran di qudla terra, e quivi

avevnno buono stato e molto credito? L' ultima ragione fiinlmen-

te ad appigliarsi a quel partito fu un pensiei'o venuto in capo al-

fe' Bettina. Essa fece osservare alia madre cbe il sig. f). Benedetto
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qutntunqiie di * OM rajj^uardevole lamella , e cosi laitiameiik

|irn\\ist(
,ln lirni della tortuna , noiidiineno qtianto n sua stan-

za mm avc\a mai altrn casa al.itala i-lir la canonira. losco, angusto,

aniiiisMino uliiluru. Avevalu rji \cro raccoucialu alia nu-u

(! n 1. in. nit- loiiiila; ma queste cure non potevaim to^lu-rlf il

disagio della slrettez/a, la calliva i!i-p ^I/MHIC delle parli. II deua-

n> I). Utiedell<) a\e\alo sciuprt; e tutto fersato in tre cose : neH'ali-

Lellire e nobililaiv la chiesa , ncl suvvenire ai bisogni dei povciflli.

iii-l labliru'are in quel paesellu paivclii edili/ii di pubblico vanUggio

pc parroci Liani. Klla adiiiM|ue avrvu peiisiero . dove Iddio Ic beite-

dicesse (ioalnieitte il cnro suo voto, di costruire ed alzare del MIO

una decente e comuda aljla/.ioin 1

pel parruco, niostrando osi gna-

tididiue ai benefnii rolline seinpreniai ^raiidissiiui ,
e riverenza

verso la LHJIM- ed augusla dignila di pa^tore delle aninie. Or la ina-

dre npproM'i lii'tanienlo il buon pensiero, nia ne voile cangiar I'or-

diiit- dcH't'lli'ttiiarlo. Destin6|>el parroco quel suo medesinio palaz-

zotlo, indollavi da questo die falla monaca la lift I i:ia e so trapassa-

la, nessuito piu del lor casato verrebbe ad abitarlo. Ora a clii nieglio

allogarlo die al parroco essendo esso cosi vieino alia cbiesa? K per-

che non farlo di presenle, consolando cosi i'estrema vecchiez/a di

D. Benedetto?

Per tulte queste ragioni adunque venue Rosaria net divisamento

di trasniutarsi di rola , e con -lei s' accord6 volentieri il fralello
,
e

piu cbe volentieri la Ogliuola. ^nanln a I). Benedetto egli non vi op-

pose dillicolta di sorta ; perche tro\ amlo ratrionevole un parere non

soleva mai frnstornarlo per istiiiiolo di sentimonto e di alVelto. Nulla

sepp'egli allora detrinleir/ione di Hosaria di lasciargli la propria casa

ad abitare. e s- 1'avcsse saputo, avrebbe probabiloiente data quella

medesima risposla cbc ilappoi a breve tempo vedremo. Ben seppc

pern quanlo saiflibe costato al propfio cuore quel trasferimento.

Impe.n in -lla uon consenti a partire colla padroiia se non a

patio di sero menare il Iratel uuo Meuico. A lei non n--i:f\a I allctto

di lasciarlo nel paeseklo ulla sna partita : perdir 1 'eta moll< avanza-

ta delfMirroco ia< e\alc temere cbe fra poco tempo potrebbe restart*
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solo ed abbandonato. Ed allora chi piu ne avrebbe avuto una cura al

mondo? Ne parlt) adunque col sig. Raimondo, e il fere con tale

peritanza e tanto rossoro die pareva dicesse : capisco cbe vi chie-

do troppo : ma il fo perche non posso dispensarmene. Ma quale fu

il suo stupore in udendo cbe a questo aveva gia pensato egli stesso

di sua scelta il sig. Raimondo? Ob quanto, le aggiunse, e.stata pe~

nosa pel parroco una tale separazione! Egli omai non vedeva piu

oltre cbe Menico considerandolo come figliuolo, e veggendolo tanto

savio, costumato, e con tanta piacevolezza e con un amore tant'ol-

tre ogni misura, cbe i modi e le maniere sue gli avevano attratto e

rapito 1'animo ! E pure ancbe in questo ba ceduto, che per un vec-

cbio tant' oltre negli anni quanto egli e, non fu poco amara separazio-

ne ! Gran prodigi che fa la grazia nel cuore d'un uomo di Chiesa e di

Dio quando le vien corrisposto con fedelta e con perseveranza!

Per questa guisa nel mese che tenne dietro alia morte del Signo-

rino fu concepito ed ordinato il disegno della emigrazione de' suoi

superstiti -,

e percbe il rigore del verno non avesse a rendere impos-

sibile il cammino, attesero con ogni sollecitudine e premura al loro

apparecchiamento innanzi che cominciasse il mese di Dicembre.

Quando furono in ordine ed a sesto presero col nome di Dio e colla

benedizione del parroco la via per Monteleone e di quivi pel Pizzo

alline di mettersi in mare, e con minor disagio trasferirsi in Napoli.

LIV.

Una Monaco, ed una Sposa.

Poco sta lontana da Napoli la piccola, ma bella ed agiata cilia.

alia quale si trasmutava Rosaria colla sua famiglia ; e di essa an-

cora dobbiamo tener nella pehna il nome percbe altrimenti torne-

rebbe a nulla lo studio da noi posto finora a tenere occulti i perso-

naggi della nostra narrazione. L' unico monastero ch' ivi raccoglie

a severa norma di spirituale magistero le donzelle sacre al Signore,

allietavasi un di dell'Ottobre del 1848 per una di quelle solennita
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die lasrianotanta memoria dopo di so. < du- fonnano innanzi tan-

te volte il hmiilii^imo desiderio di molti cuori eletti. Kra la festa

ddla vesti/iiuie d'nna iriovane rnonaca. 1 nostri lettori capiran tosto

cbr purliumo ddla Bcttitm. fatta alia tine dopo tnnti anni pagad'un

suo fermissimo proponimento. Noi non abbiamo intenzionc di nar-

raiv le pratiche nienate e le riprove fatte dalla sig. Rosaria e dal

sin. Itaimondo percbe la Bettina fosse quivi riccvuta; ne crli speri-

menti presi dellu origine, della costanza, della sincerita di tanta af-

fezione pel velo e pel chiostro: ne le accoplienze avute dalle pie

suore. Cosi dobhiamo anche passarri del narrare la solenne en-

tratura che fece nel monastero la sera dell' ultimo sabato d' Ot-

tobre
;

la sacra pompa della chiesa messa a solennita , il- suono

festoso delle campane, il sacro rito delle vesti benedette, della

cbioina recisa, dell'abito cnngiato, la misteriosa pircbiata a quella

dif la Cbiesa itititola la porta della giustizia, e 1' ultima sacerdota-

le benedizione, la quale avviva la promessa della giovane omai

velata, quando prostrata in sulla soglia del chiostro monacale escla-

ma: fc (juesto il riposo mio : vi abiter6 percbe io stessa lo scelsi.

Per auguste e tenerissime ceremonie le sono (jueste desse: e bello e

ricco campo ci presenterebbcro a spigolarvi di salutari considerazio-

ni. Ma altre cure ci stringono a non divagarci quivi di troppo, e la-

sciando indovinare al lettore quello die esso ba tante volte visto per

avveuturada se, recbiamoci alia stanza ove Bettina dopo pigliatoil

sacro vestimento, trattenevasi, siccome e 1'usato, colla famiglia in

lielo e conlidente colloquio. Ne sia grave udirlo tal quale esso av-

venne, e dalle bocdie loro medesime.

Stava assisa ad un angolo la Bettinn con una sembianza di gibia

si pura e verginale, cbe a riguardarla movcva santa invidia nel cuor

d' ognuno. Una Candida e dilicata benda di lino ricignendone la

fronte a corona le velava i nerissimi capelli, la qual poi scendeva

crcspandosi con inlinite e minulissime piegoline quinci e quindi

giu pel contorno delle guance , e inline cbiudevasi sotto al men-

to formandovi un soggolo con quelle sue falde distese a coprir le

spalle. Sopra questa foggia di femminile collare giaceva un velo
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anch'esso bianco le cui eslremita si gotlavano e pendevano dal capo

sino a mezza la vita della Betlina. Ma dentro la goliera, e sotlo il

velo vedevasiJa fronte cosi serena. le labbra dischiuse a tal sor-

riso, ed il risguardo cosi compostamente limpido, tranquilta, soa-

ve, che ben si pareva quanta giocondita le inondasse il cuore. Ella

era in mezzo alia Madre ed a Rosella, iritrecciando or all' mm or

all altra le mani : le sedeva a dirimpetto lo zio Haimondo e da un

canto Menico lutto pieno di vergogna e di confusione. In tale alto

cosi interruppe improvvisa il discorso della madre, arrossando un

pocolino di piu la faccia, e a-bbassando gli ocrhi in terra.

Madre mia: so quanto vi costa questa mia i'clicita. . . pur cre-

detemi non vi costa piu di quello cbe costi a me me<lesima. Ma

non parliamo di questo. L'bo detto per dirvi una consolazione ehe

ho provata in mio cuore questo giorno: sara forse una fantasia,

un'apprensione .... una .... qual'-he cosa sara: ma se consola

me, perche non debbo parleciparla anobe a voi? Quando il saeer-

dote mi veniva colle cesoie tagliando quella ciorcolina di capelli,

avete asroltato il canto cbe facevasi in roro? lo cbe me n'era fatta

prima spiegare ogni parola. io mi sentii allora balzare il cuore nel

petto: e nelfudire Tantifona, Tu sei solo colui cbe mi restituisce la

mia eredita , bo pensato d
1

un tratto al mio padre : al povero mio

padre, alia sua rnorte
,

alia malattia. E vedete cbe cosa vado a ri-

cordarmi appunto allora ! Mi vien a mente cbe oggi fa giusto un

anno, che noi passammo quel gran pericolo. e abbiamo obbligazio-

ne qui a Menico che la casa non ci andasse tutta in fasci
;
e cbi sa

che altro. . . .

*

Cioe, disse Menico, io fui Toccasione piuttosto di farvi incor-

rere in quel pericolo mettendovi in casa. . . .

Eh, tu lo facesti per bene: e in cio non fu colpa. Non sai pro-

prio ricevere una lode che non te nc corrucci e adiri. A gralliarti

o a zombarti si sta meglio con te. Cosi garremlogli insieme e lo-

dandolo la sig. Rosaria ruppe 1'accusa che di se faceva 1'ottimo gio-

vinetto. Rivolta poi alia figliuola, Ma questa memoria, le disse. afllig-

ge non consola.
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Oh. mamma, io non bo detto ancor U cosa 1 State a sentire.

lo ho pensato riw in questo giorno aiiche il iiostro pailn- debba fa-

re una gran festa lassu in Cielo, e che forso aucli' csli avni dovuto

iare la sua entrata trioafaie. lo nel ehiostro , egli nel |)aradiso : io

dai luaodo, egli dal purgatorio. Or bone il merito dii|uesta sua tdi-

cita di chi e ? Tutlo vustro, cara mamma, che prima iaceste a Dio

i (ill'.-rla il.-ila roba . e poi 1' avote fall a anrlu* dflla li^lia .... seb-

bene (juesta secotida valusse molto menu delta prima.

Ali-tim- lacrime uscirono da^li uirlii a Kosaria, e Piaccia a Dio,

itosse, C!K sia vero questo tuo buono presentimenlo : e cle abbia

accolto il mio dolore a ret'rifcerio di ({ueil'aniina beiiedelta: me, me

pure consoli . . .

- Si, mamma, percbe il Siguore renderacci egli 1'ereditd la qua-

le hoi olleriinmo a lui, e ce la reiidera con usura, e quale usura ! A

questo proposito io voglio dirvi una mia idea: gia, e vi sara tempo

a pensiirvi sopra, ma e ineglio prevenire il tempo. vero che ci sta

Ltosella presente, ma non importa.

KnM'lla, che in quel di tra ratllizione dello soompagnarsi per sem-

pre dall'amorevole sua padroncina, tra la gioia di scorgeria si lieta,

tra la commozione che le aveva desto nel seno la sacra ceremonia,

la prima volta da lei veduta, e fra tutte le veduteda lei la piu solen-

ne, era commossa, stupita, attunila, e quasi intronata, all udir quek-

le parole tese vie ineglio le orecchie, e stette intcnta ad ascoltare

cio che si dicesse. E Betlina seguilo :

Delia roba lasciatami da mio padre io ue ho Tun veiiti d'avan-

zu p-r la dole di'lla mia monara/ione. Non mi consentireste, mam-

ma, che io una qualrhe somina ne destinassi per Uosella? Kssa ne

>iii pur Idx^iio. quulunque si.i per essere la volonla di Dio intor-

no a Iri.

I i i . . . ripivse sorridendo il siij. Raimondo. Ci hai pensato

trn|.|
< lanli. Multi, molli allri ci ban pensato innanzi a te , cara la

mia ni|K)te.

li.iM-IU ilisi'iiiu- lulto rossa in viso , volh rispondere una pa-

rola, uu complimento, un mille grazie ma non ci fu verso die
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potesse trovarla quella parola da dire. Intanto la signora Rosaria per

iscemare quel poco di mortificazione che era per la Bettina 1'esserc

stata prevenuta da altri, aggiunse tosto:

Vuol dire che se non e la prima, sara 1' ultima. Anche il suo

dono si unira al dono fattole dal santo parroco di L. . . . e da noi.

Gia stiaino pensando a lei: solo ci spiace che la festa sua tu non puoi

godcrla come ella s' e goduta la tua.

- Che festa ? uimandu piena di vergogna Rosella.

- Una fesla anche per te
,
e questa , festa penso io a preparar-

tela, ma ci vorra del tempo. Intanto vi vo dire ci6 che in una let-

terina ha scritto il venerahile nostro parroco. E indovinate quando

m' e giunta la leltera? Proprio nell' avviarci al monastero. Non e

vero Menico?

Proprio allora
;
ed io die era ito al botteghino della posta ,

a

conoscerne il carattere grosso e tondo, son corso a portarvela con

piu lena.

- Bravo figliuolo. Udite adunque che scrive. Leggetegliela voi

Baimondo : perche e hene che 1' ascoltino altresi questi due : che

v* ha parole anche per essi.

E Baimondo leggen<Jo ad alta voce comincio.

Figliuola diletta in G. C. Questa lettera vi capitera alle mani

qualchc giorno prima della vestizione della vostra Bettina. Oh !

benc fmalmente-, oh bene ! Qual via lunga, intrigata, difficile ha per

voler Ji Dio condotta quella figliuola al chiostro ! La pazienza ,
la

confidenza
,
e la preghiera ban conseguilo il loro intento . . . Eb-

bene: rallegrandovene con esso lei ditele che la pazienza, la conQ-

denza, la preghiera le renderanno ancor soave il nuovo giogo che ha

preso a portare. Gesu medesimo nostro Divino Redentore il voile

dir giogo, ed e sua promessa che questo giogo sara soave.

Dono questa esortazioncella per la vostra figlia,uria parola anche a

voi. La donazione che volete fare del vostro palazzo a questa mia

parrocchia e un' opera santa nell' intenzione ,
santa nell' oggetto ,

santa nel fine. JNon posso adunque distorgliervene, anzi senza torvi

il merito che ve ne rendera Iddio benedetto, io ve ne lodo, e ve ne
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ifogrnzio. Ma permettetemi il' iggHingervi clu 1 finche io SOD vivo, il

pnrroco non vi abitera certamente. Io son vecchio, e il nido di tanti

ainii mi sa grave Insciarlo. Non vi diro rlTri mi parrebi>edi trovar-

mi dupenOTome per nn dcscrto in un' ahitazione si vasta. Vi dico

M|O chr rangiar d' ahitudine a quesla eta non mi
'

posMliilr. Io

adunquo accetlandolo con gratitudine, Io accelto a pro ed in nome

dci poverelli della mia parrorchia. Ho cerli disegni per Io capo: ma

non ne ho stabilito nitino per potervelo definire. Ve ne scrive-

ro a suo tempo.

Nell' eseguire le beneficenze testamentarie del vostro marito ,

che Dio abbia in pace, bo quest' anno libere tre doti per fanriulle.

L'na dVsse la destino per la buona vostra Hosella; le altre due ser-

berolle per due altre orfanelle non meno buone ne meno sventu-

rate di lei. II denaro di quella dote Io riterra presso di se il vostro

castaldo. Ob cbe buona scelta avete fatta ! Un uomo inlelligente,

esperto , onesto , pietoso. Avete avuta I' arte di farvi bencdire dai

vostri paesani ancor lontana !

Mando ul vostro sig. fratello una di quelle strette afl'ettuose di

mani cbe gli rammentino il povero suo amico D. Benedetto, a voi ed

a Rosella la mia benedizione: a Bettina i miei congratulamenti: ed

a Menico? Ob a quel figliuolo il solito mio augurio: Santo e vec-

cbio. Credo che non gli dispiacera cbe gli ricordi la voce del suo

secondo padre colla quale 1' ho costumato da tant' alto a venir su ,

su. Ed ora mi ha lasciato il crudelaccio! Addio, amici del mio cuo-

re : e pregate pel vostro

/>. Benedetto.

Noi non abbiamo interrotto 1'ordine di questa lettera colle chiose

f i commenti che essa v' ebbe in quel colloquio familiare
, perche

i lettori v' apprendessero piu presto di molte particolarita necessa-

rie a sapere per dar compimento al nostro racconto. Dove aggiun-

geremo che lettasi quella letlera e tenuto per un altro po' di tempo

proposito di D. Benedetto, della sua carita
, del suo spregio d' ogni

cosa terrena, si congedarono per quella maltina i parenti della
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nuova monarljella ,
recandosi eglino in cuore ima tal pienezza di

grandissima consolozione, che non aveano mai nella lor viln gustato

innanzi elascianclone nella velatauna a mille doppi ancora majrgiore.

La Rosaria voile quel di medesimo spiegare all'Orfanella il secreto

di quelle parole detle alia liuliimla intorno a lei. I .a sustanza si fu

una proposta che le lece d' onesto maritaggio. Ell' era gia nei suoi

vent' anni d' eta, savia, gentile, d' ogni faccenda domestica esper-

tissima, timorata di Dio, e verso i padroni ossequiosa e cortese sen-

za niun mezzo: non era dunque immaturo per lei quello stato. Dal-

1'altro canto dopo i consigli del savio direttore dell'anima sua, dopo

lunga considerazione e molte preghiere, aveva hen ella manifestato

che non sentiva nel cuore quelle intime e misteriose voci clie la

chiamassero a servire Dio in convnto di vergini a lui consecra-

te. Era dunque certa la Rosaria che la condizione di quella buona

fanciulla la conducesse a tener compagnia a qualche onorato e pio

giovane, e nel santo matrimonio esercitare le diflicili virtu di huo-

na sposa e di madre diligente. Or quanto piu tosto, diceva Rosaria,

tan to meglio. Qui siamo forestiere, e i garzoni e i giovanetti son

troppo piu liberi vagheggini che non nella natia sua villata, ov'ella

i'u cresciuta nel verginale candore. Meglio e che innanzi ai pericoli

io la ponga in tal rocca onde non possa ricerere oflesa. Cosi adem-

pir6 un dehito ehe mi corre, un desiderio del mio defunto marito,

una carita verso una si buona e pia giovinetta.

Fermato tra se quell' avviso, e pigliando lingua tra le madri pib

savie e cristiane
,
in che s' avvenne in quella citta

,
le furon fatti

grandissimi elogi d' un giovanetto figliuolo al fattore del monastero

della sua Bettina. Non mancarono pretesti per averlo in casa, e fa-

vellargli da se a lui per conoscerne tutta 1' indole e la honta. Era

egli di quakhe anno men giovane dellOrianella, dolcissimo del na-

turale , di valida conformazione della persona , sperto del coltivare

a suo eapo e del traflicare per conto proprio nella campagna: usava

a chiesa, frequentava i santi sacramenti, noil areva campagnia che

di genie atlempata e dahbene, non amore che pei genitori e per le

sorelle ,
e piu era sollecito dell' onesta che della ricchezza dc' suoi



LOBKA.XELLV

gundau'iii : in soinnia per tin tiuliuol di castaldo rra rolto . apalo ,

aflabilissimu movanf. I'ianjnrlr ;i.liiiii|iir la maniera di I'asqiialino,

can egli era dello in casa, e I'atimi su iVniiainciitr disegno ne ten-

De ragionamento ro' genitnri di lui, e li condusse ad assent ire hen

voleulieri a quelle snonsalizie ove la mutua rolonta dei duo giovani

non fbr tli-mrde dalia loro elezione, prudentissima quanto acrura-

,<//, i di -eiiitori puo larla in atl'are cosi delicato. I parenti di Pasqua-

lino ne avruno tt'iiuto motto col (igliuolo, e questi se n'era mostrato

conlentissinio dopo d' aver veduta Kosella una volta al parlatorio

dclie monuche, fd un ultra in casa della sig. Kosaria, senza che la

fauciullu si fosse accorta di uiente. Era duiujue giunto onnai il ino-

mento di aprirsene eziandio con lei . e Hosaria non voile ritnnlai-|o

|tiu in la del giorno inedesimo del sacro vestiniento di Bettina.

Quindi iu che getto li come se fosse a caso quellu parolina colla fi-

irlinola , c poi la sera venne ad una piu espressa dichiarazione con

la fanciulla.

L'Orfanella arrossi , trem6 ,
non ehhe capeMo che non le si arric-

ciasse: non fiato per articolare una risposta. Hosaria con molto sen-

no la veune distraendo dal pensiero cosi crudo e schietto d' un ma-

trimonio , e destramenLe pass<^> a fuveliarle sidle generali dell' ele-

zione dello stato indispensahilc a farsi per tempo; della chiamata di

Dio; della necessila di corrispondervi per tempo. Hosella ripiirlirt

cuore;e si pose a far cento proteste delsuoesser contenta, lieta, pa-

ga della presente vita: intornball avvenirese ne rimise in tut to al-

ia Hosaria come a sua niadre:*termin6 dicendo che farebhe conrel-

la e il direttore della propria cost ienza le avrehhero consigliato. C

il consiplio si fu che ove del giovane propostole si chiamasse conten-

ta per 1 indoie, p r la iiulinazione e per la persona, ed ella vi si ri-

pOMSse tranquilla: poiche (|uanto al huon naturale. all' aliilila. alle

attitutliiii, alia pieta egli era un fior di giovane e da farla It-lice

dav>rn> e avventurosa. Hosella accompagnata dalla vigile ed acvor-

ta en nmorevole padrona il vide alcune volte, gli favel!6, conferi di

molte 0086 con lui e quando n' ehhe da quella conversazione ripro-

vc die le parvero sullicienti a fermare 1' irrevocable srelta, stabili
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dentro se il partito ,
e qucsta volta chiese ellu stessa per ordine del

suo confessore alia signora Kosaria la materna sua benedizion.

Quindi a pociii giorni si giurarono a vicenda i due cast! giovani, e

s' impalmarono e si promisero con quelle solennita che s' apparlen-

gono intorno alle sante nozze. La dote che di biancherie, di suppel-

lettili, d orure e che di denaro fu ricca oltre ogni migliore speranza

dclla fanciulla e dello sposo a ragione che essa fulle data dall'amore

e dalla gratitudine di quattro persone, il parroco, D. Raimondo, la

sig. Rosaria ,
e la Bettina. II nuovo sposo passo a far casa insieme

coi padroni della sua donna; e da quel di vi furono entramhi tenuti

come figliuoli e figliuoli anzi dilettissimi. La henedizione di Dio

discesa sopra il loro capo il di del santo sacramento produsse sem-

pre ,
e produce ora tuttavia per quella avventurosa coppia frutti

di felicila e di pace.

LV.

Conchiusione.

Ma non e condizione della felicita terrena d' essere tutta pura.

V ha sempre nel dolce di questa terra alcun mescuglio d' amaro, il

quale iiene all
1

uopo ci rammenta che desso e dolce limitato, mula-

bile, passeggero. Quando Raimondo e Rosaria pensavano di potersi

vivere omai vita tranquilla e riposata,-e nella beatitudine della lo-

ro Bettina, e dell' Orfunella soavemente deliziarsi, e senza rattento

di pericoli o di sventure battere tranqiiillamenle la via del Signore:

allora per lo appunto fu il sig. Raimondo compreso da pungenti fit-

te nello stomaco e da continui doloruzzi delle viscere. II travaglio

di quel malore oltra al tenerlo il piu dei giorni racchiuso in casa o

nel letto o sul lelluceio, il condusse sovenle a tali strette che egli

ne fu vicino a morire. Fu giudicato doverglisi afl'ar sopra lutto

un cangiamento di cielo ; e quindi se ne and6 colla sorella e con

Menico nella piccola ma sopra mollissime allre vaga, salubre, bella,

graziala e di mille deliziose viste diversissima citta di Yico a pas-

sarvi alquanto di tempo per rimetlere le oflese viscere nel consueto
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luono e vigore. Meravigliosamente a queslo line giov6 quella soavita

(I aria, quei Cu-lo. quella collina, quel mare: e poiche pur di qui-

vi potrebbono agevohnente ed a lor posta , quando die ne venisse

o la neres>ilu u il talenlo recarsi in brevissimo tempo a visilar la

figliuolae I' Orfanclla, vi si vollero saldamente fermare a stanza.

Pasqualino eRosellu rimarrebbersi per oradal seguitarli: perclie go-

vernando quegli-a suo capo alctme terre, bisognava aspettare che

passasse il tempo pattuito afline di sciogliersi da quel debito, ed es-

ser libero di trasferirsi dove che gli tornasse meglio. Ne 1' oppor-

tunita di metier bella ed agiata casa in Vicosi lascio molto aspetta-

re. Quella villetta posta sulla china del poggio allacciato al mare, che

fu delineata lino da principio, era vuota; e cercavasi chi la togliesse

a pigione. Ella era tutto il bisogno di Raimondo : e per6 egli la

prone per se,con amore coltivandone di sua mano il giardino : poi-

che a quell' aria egli torn6 ben presto ad invigorirsi nella persona,

e rimettersi in quello stato, nel (|uale fu la prima volta conosciu-

to da' nostri lettori.

A terminal o il nostro racconto nient' altro oramui avanza che in-

dicare la line del Biondo e di Domenico : due personaggi che eh-

bero si gran parte nelle desolazioni del sig. Checco , e dell' Orfa-

nella. Ma la storia di questi due personaggi noi non possiamo por-

gerla minutamente ai nostri leltori: e ci dobbiamo restringere a dir-

ne i sommi capi . e questi ancora di fu^n.

Cominciamo dal Biondo. Dopo ch' egli ebbe aiutati col consiglio

e coll'opera i primi lunuilti ill Messina e vedutili riuscire a iiulla
,

prese anch' esso la fuga, anch' esso gitlossi ai monti, e non ne sbu-

ro fuori che (juando la citta di Palermo dappoi a poco tempo fu

abbandonata dalle regie milizie. Quindi appresso si uni colla raunala

del Hibolti, la quale valic6 per mare da Messina alle Calabrie per so-

slrii.TYi .,11 arnii in mano il tumulto e la ribellione ; ma non pote

con quella raunala medesima, tuttoche maleavventurata, fuggirne,

poiche nella la/.ionr ( umbuttuta con lanta gloria dell' cseivilo na-

poletano innan/i ditnpoiODgO In inorlo d'una paila d'archibuso, e

lasciato nel campo Ira i cadaveri. I n unlicu o loguro abilino della
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Vergine gli fu trovato da un amiro sotto del giubbetto, e nel por-

tafogli alcune lettere, e rente memorie. l)i clii Inss<> st;ito quelln

scapolare se ne ricorderanno senza fallo i nostri lettori: molte rose

che in quelle carte erano contenute, sono gia raccontate nella no-

stra storia.

Del sig. Domenico toccammo solo quel pochissimo che s' atte-

neva piu strettamente alle avventure del misero Eugenio. E pure

(juale sloria e di quanto pro non sarebbe la storia di quell' uomo !

Fu egli dapprima pubblico ufiiciale del reale Governo e ne godeva

la confidenza ed il guiderdone: e nondimeno egli col mantello

della simulazione
,

dell' infingimento ,
dell' ipocrisia n era il

piu.

pertinace nemico e sovversore. Nel 1848 depose 1' infmto visag-

gio ,
e nel mutato ordine di governo non tenne modo

;
anzi a sof-

fiar vie meglio nella stipa ardente corse in Napoli peH5 Magtrio,

ov
1

egli si segnalo tra i piii serpentosi e fnribondi incitatori di tu-

inulto e di sangue. Ma che? Cominciata la (iera mischia e volgendo

la ibrlunu avversa ai rei avvisi della sua parte ,
di leone che rug-

giva si fe gallina bagnata, e nella folia tra lo sdrucito di qualche

crocchio se la scivo!6 dolcemente, fino a condursi in sua patria a

salvamento. Ne quivi fe capolino fuori tlell'uscio ne si arrischi6 a

pur chiorciare, finche il comitato di salute publira messo su per o-

pera del fellonissimo Ricciardi non gli ebbe detto all' orecchio :

Ogni cosa e sicura : vien fuori ; che qui non ci son palle che fischi-

no pel nostro capo. Anche questa seconda prova gli falli
,
ed ei

dovette raccomandarsi di bel nuovo alle gambe: ma per buona for-

tuna del regno gli fu mestieri di ricoverare in paese lontano dall'I-

talia, ove ora mena la vita angosciosa e infelice dell' esule ostinato.

E la sua figliuola ,
la fidanzata del nostro Eugenio? La poverina,

oh! ella era la piu lieta femmina del mondo per le nozze che atten-

deva di giorno in >giorno di stringere coll' antiro compagno della

sua fanciullezza. Ma un tal di il padre la chiamo a se e col cipiglio

ierocechediceva chiaro: Tremaa disobbedirmi,leintim6 minaccio-

samente di non pensare piu ad Kugenio perche questi non faceva

piu per lei. Era quello il secondo giorno dopo la prigionia del sig.
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Checco, quando l)oinenico dulii'> ddla I'.-ddta diEugenio a manle-

li il se^rt'to, e leinr tli lion isvdarsi troppn dumln la (jglia ad 1111

gi(\anc conuviulo e < oiilckxo dui consort i suoi per complice ddla

svaiiita e lollc riroltura. I^a|M>vcra Adelaide ne stMiti mi ;<<!! iviinio

dolore; ma i ve - liimWlosi in-l pelto, c tranjiii^inrsolo da sola a so-

la, ron quaii *.o dnnno delln sua dilicala saiiila lascio ai lettori il pen-

siii In. |IM|. ( , due aiuii fu promessa contro sua vogliaa consorte d un

giovanr straiiiero . c.-tjiilato ad alber^o in cai il jkadre. La violeii-

za clie la gioviiM'tta dovette fare al proprio cuore le riusoi fulale.

Aiuinal(') <!i febhre: c il di luodesimo stabilito per la sanla heafdi-

zjone delle sue sponsalizie , vide la fuiu^hre beurdizuHie delle nue

spofrlic mortali. lufclice. doii/ella, la ({iiaie
non avi-vn per colpa del-

1' intimano genitore neppure il risloro e la consola/ione cbe da nei

patiiiiciili la pieta e la sanla reiigioiie !

Qui rompiesi il nostro racconto: ma intorno alia concliitisione eU

al rofttrutto da cavarseiie nou sappiaui veranieutc in ijna! inodo u-

scirue. Sicrome ciu ha scrilto questn istoria Tehlte a Irani da cinque

persone, da ciascuoa il suo pezzetto. e sicrome ognuna delle cinque

delie penjone voile apju>rvi la sua nioralita, cosi a volvrle j>or tulle

da Uauda per mellernc fuora unadi proprio Irovalo, gli s^nibra pec-

cato d'inu-ratittidiric : a volerne poi dare la pri'lrrt-n/a ad una sopra

delle allir si fa onla al buon seuso di quail ro per a^radiiv ad una

sola persona. Vadane piullosto un precetto d'arle, < In- un senli-

rnanto di riconosrenza o di equila. i^e rifcrireiuo tulte per online

non lasciando la parto dello storico ncpptire in queslo piini. o I'or-

v aii' in- queslo giovera ad intendcro me^lio 1' inclote divcrsa di

ciiiH-uui; dt-i persouai<gi dai |uali ella s' origina. Menico ci senibra

il piu benigno inoralisUi di lulti. Egli aveva sempre in boroa ad

ogni brano di racoonlo clie Li facesse quesle parole : Vedete ! biso-

^na far sempre e a Uilli del bene e farlo per anior di Dio. non ciiar-

dumln iiiai in viso a cbi si fa. Ma quaikd'egli diceva qtiesta scntenza

a\auli alia soreila e quesla niordevalo di dabbenaggiue cbiedendo-

gli : oime! or bisognera farlo aucbe ai zingani! K Menico: Audio

ai zingani , per amor di Dio. L' Orfanella dalle sue awenlure non
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tracva altro concetto che questo ;
di non diflidar mai di Dio in nes-

sun caso per disastroso ch' e' voglia essere. Prima senza padre ,

quindi a poco senza casa, poscia senza madre,senz'avola, senza pa-

drone: quando perseguitata, quando dispettata, e quando solo mal-

vista m'ha egli abhandonato giammai il Signore? Alia quale buona

deduzione faceva una pircola aggiunta 1' arnica sua padrona , la

Bettina, dicendo ch'ei bisogna confidare in Dio ma non lasciar fare

solo a Dio: costanza, pazienza, buona maniera ci vuole : ed allora si

verifichcra 1'aiuto di Dio perche ci va di conserto 1'aiuto proprio.

In voler dire qual frutto da tante vicende ricavasse Rosaria
,
e

quale Raimondo
,
dobbiamo con rincrescimento osservare che fu

appunto un profitto del quale non poterono piu essi fare per se la

buona applicazione. Ma se non porto bene a loro, giovera agli altri

die sono a tempo. La Rosaria dalla vita propria, e da quella del

marito suo e dei figliuoli capi cbe a far bene bisogna educare i fi-

gliuoli tulto a rovescio cbe essa non avea visto fare per se, ne pei

suoi udito, ne fatto coi figliuoli. Tutto poi cbiudeva in questo prin-

cipio : che la condiscendenza alle vogliuzze dei fanciulli ed ai ca-

pricci dei giovinetti e la rovina della lor casa e della loro vecchiaia.

Ma il sig. Raimondo. cbe come sanno i nostri lettori era uom di

lettere , ed aveva letti e meditati molti disegni e sistemi di educa-

zione e ne aveva molti altri imaginati di propria fantasia
, menava

bensi buono a Rosaria il suo assiorna; ma io per me , aggiugneva,
se dovessi raddrizzarc 1'educazione della gioventu sia la domestica,

sia la pubblica ,
messe in un fascio da banda tutte le altre teorie

,

vorrei che primo fondamento ne fosse per la pratica il santo timor

di Dio, per la istruzione la Dottrina cristiana, per lo sentimento la

pieta e la devozione. Togliete questa, tutte le altre cautele riescono

a nulla
,
o fanno anche peggio cbe nulla dando alia gioventu un lu-

stro e una vernice di bonta, non la vera bonta : se ne fanno degl'i-

pocriti non dei cristiani. Ponete questa , gli altri sbagli non recano

nocumento che duri
,
non intaccano la sostanza : salvano il cuore e

la mente dell'uomo: e qui sta tutto.
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Non possiamo dissimulare cbe gran desiderio ci sorgo qui di fare

i comment! e le chiose a si belli insegnamenti : <-lio tutti ne son

I'^'iiissimi. Ma ce ne asteniamo percbe un racconto cominciato per

dare ricrea/iono al l<>ttnn> non fmisca con un commentario se non

inutile, certamente non troppo piacevole e ricreativo. Forse questa

non e poi realmente cosi buona rapione, percbe neppur quello che

abbiamo scritto finora, sen/a ontrare in troppe dissertazioni di mo-

rale, e riuscito a dileltare alcuno. Ma ci6 non toglie die noi non ab-

biamo inteso di scrivere con tal tine; e significa solamente cbe dal

volere una cosa al riuscire di farla bene c' e una differenza. Noi lo

sapevamo a mente, e se ci6 nulla ostante ci mettemmo all' opera,

diasene la colpa al Hero morbo , cbe tolse la penna di mano a lale

scrittore, il quale ba gia dalP Italia il sulTragio die non vuol sola-

mente negli utili suoi scritti dilettare, ma cbe sa farlo.

Strie II, vol. IV. 12



RIVISTA
DELLA

STAMPA I TA LIANA

i.

L uomo dirimpetto alia Bibbia, ossia dritti rispetliri della Bibbia sul-

fuomo e dell'uomo sitlla Bibbia; di FILIPPO BOUCHER. Opera pre-

miala Torino 1853.

Un giornaletto di Torino che di evangeliro non ha che il nome,

e del giornalismo non ha che Ie menzogne, la Bnona Novella inten-

diam dire, foce poco fa di quest' operetta, die arftunziamo, elogi al

tutto meravigliosi ,
dichiarandola operetta preyevolissima , prezioso

libretto, libra ulilissimo e va dicendo *. Noi avevamo da un pezzo

questo libretto sul tavolino insieme con un nuvolo di altre simili

sconciaturelle ,
che i valdesi di Torino traducono dall' inglcse e dal

francese in pessimo italiano ad uso dei loro novizzi. Considerata

per6 la merce che quella era, noi non ci siamo mai sentito il desi-

derio d'intrattenerne i nostri lettori. Ma posciache la Buona Novella

voile lodare si a cielo questo lihrettucciaccio, e pigliarlo cosi palese-

mente sotto il suo valido patrocinio, noi crediamo di potere, come

\ Vedi la Buona Novella Anno II, Numeri 32, 34 e 36.
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asaggiodcl rimanrnte, ri\'dfr' un po' il p'lo a quosto libretto pri-

\il.-iain: larendo un viaggio dm- scrvi^i . (! aii/i

coiiif si iliiv. ilut: colomhi cun una fava, rivedere insieiae le Lucre

al sig. Bout her oil alia Ituona Mocella.

II pre/ioso libretto ci fornisce tin clal frontespizio una piccola fro-

de da vopiireai nostri lellori. Noi vi leggiuino Opera premiatn: &

da clii? e quando? La Bnona .\orrUa si guarda beue dul dircelo, ed

in riu noii possiaino rhe lodare la sna prudenza. Giucch6 vuolhi sa-

jicif rh nel IH-10 un giornaletto protestante L Espfranr* propose

nel Belgio un premio a clii avesse fatto il mifrlior libro sopra il di-

Httochf oynnno ha di leyyere la Bibltia. Vi concorsro tre generosi

niiiii>ii i protestanti: il sjff. Monod |>ast()re di Liono 1, il sig. <)ster

pasture di Metz . ed il sig. Boucher pastore di Brusselles. Questi

ebbe la venlura di toccare il premio, e noi.ce no congratuliamo alta-

mente. Ma |>erche non avverlire i lettori che I' opera wa stala pre-

miata dalla reduzione d un yiornalello ? Perche quest' avviso avreb-

be fatto ridere un poco i Torinesi alle spalle dell' autore e del suo

trad ut tore valdese, sapendosi da o^nuno che un libro premiato da

un giornale puo U'liissiiiK) e^sere un libro da mil la.

II libro prrmial-j da una cosi insigne accademia e diviso in tre

parti. La priiua trutta dei <Hrilli dtlla Bibbia sull' nomo . e contiene

due copitoli. La seconda parla dci tliriiti deU' uomo mlla Bibbia, e

ne conliene scdici. La terza ragiona dell' obbliyazionf deU nomo di-

iniijx'tio alia Hililtia, e ne,rontiene quattro. Kd ogni cosa e contenu-

ta da dugento tretita paginette. Come vedete, -i parla <|ua^i scmpre

di ilintii . e per< i6 sara benc che prinia d' ogni allra cosa not

\. iliaiuo i-lii- rosa t il dirillo, secondo il sig. Bouclier. I'ditelo e stu-

pit-. Se i7 libro di Dio 'pag. VIII e incomprensibile . . . non ri ha

dubbio che in quel caso ma solamenle in </u7/o sarebbf as$urdo di leg-

yerlo. . . ma finalineitte reslirtbbe sfwpre la liberla ostia il dirillo di

euerc assurdo. LiberUi e diritto sono dunque pel sig. Boucher cose

1 11 -i;;. Ma.NOD e I' aiiidi. <li I,, rill, i ostiii la lettttnt dtlla Bibbia: opera

tratlntta \rnrt ciai VaJdoi di 'iorinn. p clip jH>la al concorso coll' opnsrolo del

sig. Uoucber non d>b la ventura di lucirne premiaia dal gioriuilelto del Kelgio*



RIVISTA

equivalent!:
donde si ricava die avendo 1' uomo la liberta di avve-

lenarsi, egli ne avra per conseguente il dirilto. E non crediate, let-

tori cortesi ,
che questa sia una conseguenza dedotta da noi sola-

niente ; giacche a pag. IX leggiamo quest' espresse parole: In simil

caw il dirilto di leyyere la liibbia si scambia in uri amara ironia
,

e diviene per /' anima com c pel corpo il BHUTTO D' AVVELENARSI. Po-

tete ora voi negare anrora che il sig. Boucher non confonda inte-

ramente nel suo capo due idee cosi different! come sono quelle di

liberta e di diritto ? fi vero che il diritto di avvelenar&i lo definisce

un amara ironia. Ma alia line dei conti 1' ironia e una figura retlo-

rica, e se egli vorrausare questa figura verso il prossimo, chi potra

vietarglielo ? Al piu sara un errore di eloquenza. Dio ci scampi

dall
1

eloquenza del sig. Boucher e della Buona Novella !

Che poi il Boucher oltre il diritto di avvelenarsi il corpo si arro-

ghi anche quello di mentire hruttamente falsificando i testi ad occht

aperti, egli non ce lo dice chiaramente, ma lo fa con liberta incredi-

bile. Quatlordici sono i testi dei SS. PP. che egli reca nel capo 4

della 3 parte, per dimostrare che ognuno ha il diritto ed anzi il do-

vere di leggere la Bihhia: e di questi quattordici quanti ne abbiam

riscontrati, tanti abbiam veduto con nostra meraviglia ed indegna-

zione essere od inventati di pianta, o mutilati maliziosamente , od

anche apertamente falsati. Non ne abbiam trovato uno solo citato a

dovere. Noi appena lo credemmo ai nostri occhi non parendoci pos-

sibile tanta nequizia. Per dimostrare ci6 che asseriamo ci conver-

rebbe recare qui i testi come li reca 1 A. e poi recare i testi come

si trovano nelle opere dei PP. : cosa lunghissima e noiosa. Ci con-

tenteremo di recarne alcuni de' piu hrevi. La veritava cercatanella

Sacra Scrittnra, dice 1 A. citando 1'Imitaz. di G. C. L. \ , c. V; e il te-

sto invece dice : Non I' elo(fuenza ma la reritd va cercata nella Sacra

Scritlura. 11 senso e mutato di nero in bianco. Secondo la citazione

del sig. Boucher il santo scrittore di quel libro comanda od alraeno

csorta di leggere le sacreScritture. Secondo il vero testo egli dice che

supposto chic alamo voylia leggere le Sucre.Sn'itture non dee leyyerle

per (ward I' eloquenza, ma la veritd. Dopo 1' Imitaz. di G. C. cita
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Erasmo Ma chf ri cal i di Krasmo?Chi ha mai crt'tluto die Krasmo

ahhiasi a citan* in im'zzo agli scrittori sacri? Cita poco dopo la sen-

i i'M/a t>~ li S. Prosprro, a cui fa dire che (ptanlnn([ue neUa S. S. ci

altlria astai lesti che sono oscuri, si ha iwndimeno a nerstverarr.ecc. :

c S ProspiTo ;il Itioizo citato dice: Vt sono nella S. S. buoneprofon-

dita di miftcrii If ij\inli percib sono celate perch? nun divengano rili.

Segue cilando il c. 10 della doltrina crisliana di S. Agostino. Quel

libroe diviso in Iro lihri ed ogni lihro in molti capi. Di qual lihro

intende epli parlare il sig. Boucher? So del primo, noi non troviamo

al cap. 40 neppure una sillaba di ci6 die cila: ed anzi nel cap. prece-

dente troviamo che S. Agostino dice: .Von imligel Scriptoria homo fi-

de, spc et charitate instructor. Se del secondo, noi troviamo che S. A-

gostino parla de' lihri degli eretici. Se del terzo, dohbiam ayvertirlo

che non esiste il ca|x> 40 non essendocene che 37. Rimane adunque

alia Buona Novella il cariro di trovar questo testo. E parimente ci

raccomandiamo a lei perche ci trovi il luotro in rui S. Atanasio dice

(df Inc. Verbi quanlo mal consiyliano coloro die proilriscono di leg-

gere gli oracoli tublimi del re celeste, con quel che siegue. Noi abbia-

moben trovatoil luogo a cui allude falsandolo il Boucher. Ma vedre-

mo un poco se la lluona Novella avra la fronte di tirarlo fuori. Con

ci6 solo dimostrera quanto sia falsario il suo ministro. E questi sono

i novelli dottori in divinita che vanno in Torino ad ergere cattedra

di sapienza celeste nella hottega d' un giornaletto ridicolo ! Noi ne

arrossiamo in servigio loro.

Alcuna volta pero I'bisognarendergli questa giustizia; ilsig. Bou-

cher cita i testi a dovere: ma alloracade nel terribile inconveniente

di dimostrar il contrario di (juel che vorrebbe. Apag.77 intende pro-

vare col Vangelo I'obhligo che tutti gli uoinini urn-he (juelli che non

sanno lecgere) hanno di leggere la Bibbia: ed ecco i testi die arreca.

felici coloro che ASCOLTANO la parola di Dio. Ponete mente a cib che

voi IDITE. Qne*ta e la parola che ri r stala EVANC.EI.IZZATA. Siale fa-

citori dellu parola e non sohnuenle IHITORI. E cosi va citando pa-

recchi luoghi, i quali parlano ilt-ll'm/i'iv per diinostrare che bisogrta

Itggere. Pel sig. Boucher 1'udire e il VOI!MV sono <hu% co*(* sirnili.
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E poiche ci venne sotto la pcnna questo vcrbo vedere non voglia-

nit) frodare i iu>stri letlori della mirabile scoperta ch: sopra (jiiesto

senso fece il Boucher. Scoperta che egli voile porre in sul bel li-

initare del suo libro
,
acciocche i lettori suoi sapessero subito con

(jual
cinia d' uomo essi avevano da fare. Vi ha 'egli dice pag. 1 )

Icygi direttrid per gU occhi della mente come re ne ha per quelli del

corpn ; conciene ossercarle, o gli occhi non giovano; applicvleli al

ruolo e non redrete nulla, yiraleli al buio delle tenebre e milla discer-

nerete. Bella scoperta , direte voi
;
e chi non sa che sen/a luce non

ci si vede? Ma udite il resto. E quando pure li moviale in mezzo ol-

io splendor della luce vi conviene rivolyerli cold dov e I oyyetto che

cercatc vedcre, o affisandoli allrovenon lo rincerrele yiammai. Kiuno

a Torino sapeva questo. E cosi d' ora inrianzi e cosa decisa che per

vedere il Colosseo non bisogna voltar gli occhi a S. Pietro. Non si

pu6 negure che il sig. Boucher non abbia un ingegno prodigioso

nello spiegare le cose chiare.

Ma ce ne sono poi delle cose chiare ? II sig. Boucher a pag. 2 k)

nega ripetutamente. Anche i principii piu semplici della verita i-^li

dice) sono soygetti alia gran leyye della discussione, e nella lolla delle

speculazioni intelletluali or PAIONO (notate questo paionoj sconfilti e

rind', ora vincitori e potenti. Ma con che cosa volete voi disculere i

p'rimi principii , sig. ministro premiato? Colla ragione o senza la

ragione? Se colla ragione, dunquediscuterete i primi principii coi

primi principii ; se poi vorrete discuterli senza la ragione, allora non

sappiam piu che dire. Ma il sig. Boucher s'avanza negando la chia-

rezza anche ai principii di morale. Le leygi della morale comunque

invariubili, stanno piu o meno ascose solto apparenze ed eccezioni

v
ibid. ;

: il bene (pag. 3) piglia qualche volta sembianze di male, eil

male di bene. Le prove medesime della religioneche pure sono cosl

evidenti egli le atterra: esse (pag. 5} mantengono alcun che di vago,

do che loro manca in fatlo di precmone lo aspettano doll' animo d-

volo di chi le abbraccia : in do consitte U bdlo morale. Anche que-

sta e nuova. Chi ha udito mai che il bello morale consisla uell'ac-

cettare con divozione ci6 che e vago e mancante di precisione? I
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wwiH-omii sono pieni di questa belley/.a. Kd ecosi fermo il sisr. Bou-

cher in codesta sua fissazione di oscurare ogni cosa, (he a pg.
non teme di din- die la prora palpalrilf tratla 1'itomo da ftnifo, dau-

do qui la patente di hruto per fino ai nmtematici . i quali eerta-

nu-nte vogliono sempre la prova pnlpabile.

t>ualrum piu malizioso dira die questa tanta premura del sig.

Boucher neir esagerare la necessita di essere oscuro nolle proprie

idee, lino a protestare <-he chi cereasse di rapire le rose cliiarainenlt

oorrerebbe pericolo d'iml>estiarsi come Nabucco, provcnga appun-

to dalla cognizione cliiarissima ch' egli si trova avere della jxitcnza

della sua mente. E noi saremmo quasi per dargli rngione, roii-ide-

rando specialmentc che egli fa tutta questa pompa d' osouruntismo

priiua di venire a rerare le prove della religione cristiana. Le quali

verameute, come le porta egli, sono oscurissime cd imhrogliatissi-

me. Noi ne recherenio un esempio evidente ,
e lo prenderemo ap-

punto da ci6 in cui vediamo generalmente i poveri protestanti essere

imfirciati come i pulnni nella stoppa

L'oo dei fondamenti della religione eristiana si e, la divina ispi-

razione delle Srritture. Se non si prova questo, come si puo an-

d;in- innanzi ? I protestanli poi piu degli altri lianno hisogno di

dimostrarla colla massima evidt*nza, giacche non riconoscendo essi

altra autorita rite la Bihlria
,

se la Bibbia non fosse poi il libro di

Dio restrel)bero con le mani vuote e colla Ixxva spalancata, atteg-

giamento noiosissimo certamente. Or hone noi portiano ferma opi-

ninn(' che questo snrA aj)punto I'atfe rgiamerilo in cui noi faremo

rimanere qui il sig. Boucher e la Ruona XorrUa, se i lettori ci fn-

voriscono un momonto d'attenzione.

Come prova egli I' ispirazione divina della Bibbia? Kgli rera per

primo urpomento la risurre/ione di G. C.; per secondo argomento le

profe/ie: per terzo argomento la propagazione del <Tistianosimo
-,

per ultimo argomento la natura stessa del cristiiupsimo. Tutti
<;

argomenti non provano punt( i-iA di die
'

la qiieNtione. (iia -die non

>i trutta di dimostrare la verifa d'-lla religione cristiana, il <

prova lonissimo con qm-gli arg uncnti : ma <i trnttn <!i provare ^he
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la lettora per esempio di S. Paolo a Filemone e Mala scritta col-

1' assistenza dello Spirito Santo. Ora vediamo un poco se quegli

argomenti valgano a dimostrare questa verita.

Non potrebb'egli essere che S. Paolo non avcsse smtta quella let-

tera? Ovvero che sorivendola lo Spirito Santo non 1'avesse assistito?

Cerlamcnte e cosa per se medesima possibilissima: lo Spirito Santo

assiste quando vuole, e spira quando vuole. Come si sa (Unique che

quella lettera sia slata ispirata dallo Spirito Santo? II sig. Boucher

cita la risurrezione. Ma chi non vede che la risurrezione non ha

alcun vincolo colla lettera a Filemone? G. C. pu6 essere risorto
,
e

non per questo lo Spirito Santo dovette detlar quella lettera. Cita le

profezie. Ma ci ha ella una profezia che predica la lettera a Filemo-

ne? Cita la propagazione dell Evangelic. Ma non si potea egli pro-

pagare il Vangelo senza quella lettera
,
che e del resto hrevissima ,

e non contiene quasi altro che una raccomandazione a Filemone di

accogliere hene Onesimo in casa sua? Cita inline la natura del cri-

stianesimo. Ma in che cosa si muterehb' ella questa natura, quando

lo Spirilo Santo non avesse assistito S. Paolo nello scrivere quella

lettera? Dira il sig. Boucher che S. Paolo aveva sempre 1'assisten-

za dello Spirilo Santo. Ma come lo prova? Dove ci e egli un argo-

mento capace di dimostrare che S. Paolo non poteva scrivere nulla

senza quell' assistenza, e ne anco una letterina di raccomandazione?

Certo i quattro da lui recall non dimostrano questo. Pure (egli

dira) quella lettera e certamente ispirata: con qualche mezzo deesi

poter dimostrare. Lo concediamo : ma questo mezzo non 1' ha

punto trovato il sig. Boucher.

Del resto questa e cosa antica. Niun protestante ha potuto iino-

xa provare che la Bihbia e ispirata. Fuori della Chiesa cattolica ci6

non si dimostra. Molti dotti protestanti ci si sono provati , e per

disperazione si sono appigliati al sapore interno
, asserendo che la

Bihbia ha un tal sapore che, leggendola e gusLandola, non si pu6 a

meno di non dire die essa e cosa divina. Ma lasriarno stare che

questo sapore dim'cilmente si trovera nei libri puramente storici^

jasciamo stare che questo sapore e cosa del tutto soggettiva e ci
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possono hen 'ssm' parecchi che non lo gustino; la^-iamo start- C!M-

molti liliri dci Santi Padri, e sprcialmente I' linituziotir <li Crislo

hanno mi sapore crlrsti^imo , . pun- non soiio ispirati come la

Ilibhia: laviaino st;tn %
rli<- ul' Islamiti nrl loro Alcorano, ! i (".i-

nesi nel loro Confusio trovano parimenle un sapore squisitissimo :

come va poi che questo sapore non basla per fare accordant' i dot tori

protestanti sopra I' ispira/ione di parecchi libri ? Come va die le

socirta bibliche hanno tolti dal carione delle Scritture certi libri

che altri protestanti ci hanno lasriati? Lutero lepgendo la lettera

di S. Giacomo trov6 che avea sapore di strarne; Calvino in vece la

tnm'i di sapore celeste. I luterani protestano che i libri deuleroca-

nonici hanno sapore di apocrifi, e i calvinisti inveoc che hanno ot-

timo senso di autenticita. Si vede dunque chiaramente che anchc

(jiiesto sapore e una regola die non serve a nulla. Ma in ci6 hisogna

aver compassione ai protestanti, i quali rigettando I' autorita della

Chiesa si sono tolto di mano da se 1'unicb argomento capace di di-

mostrare rigorosamente ed inevitahilmente la cosa.

Sappiamo che non mancano autori cattolici i qnali credetlero po-

ter dimostrare la divina ispirazione della Ri!)bia prescindendo dal-

rautoriti della Chiesa. Ma orniai e cosa provata che i loro argomenti

da s6 soli non bastano, come si puo vedere lunganiente dichiarato

nclh' Conferenze del Card. Wiseman e specialmente nol P. Perrone

ile IMCIS TheoL Par. 2, C. 2, Prop. 2, e specialissiniamente poi nel C.

\
,
Sez. 2, Vol. 1 della recente opera del medesimo intitolata IJ Pro-

Iftlantesimo c la Hcgola di fade; oprra che dara lungamente che ro-

dere ai protestanti che vogliono pure ragionare un poco. Ne si ha a

tfiiiere qni il circolo vizioso che nella dimostrazione cattolica trova

ilBianchMjiovini nella sua infame Critica dryli Kraugeli, e il sig.

Ausonio lYanchi (ossia il Sacerdote Bonavino) nella sua non meno

infanif Itcliyione del secolo A'/.V. (iiacch6 non dimostriamo noi la

Chii-sa colla Hibbia, e poi la Hihbia colla Chiesa, come cosloro vor-

rebbero far cn-dere; IHMIM pivndrndo la Hibbia come documento sto-

rico, e non supponendola anoor ispirata. "on quella dimostriamo die

G. C. fondo la suaChiesa a cui diede aulorita infallibile-, e daH'infalli-
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hilitu della Chiesa accettiamo poi la definizionedelladivuia ispirazio-

ue delle sacre Smtture. Cosi adoperando, noi dimostriamo la Chiesa

colla storia e la divinita delle Scritture colla Chiesa seuza caden> in

alcuna viziosita di circolo. E notisi che la Chiesa esiste di 1'atlo molti

anni prima che fosse scritto I'Evangelio; ed ancorcbenon esistesse-

ro adesso ne Vangeli ne altre Soritture ,
ancora noi potrernmo di-

inostrareladiviriitadel cristianesimo, e I'infallihilitA della Chiesa col-

la sola testimonianza delle storie profane e dei cosi detti motivi di

rredibilita. Ma di tutto ci6 leggasi di grazia 1' opera del P. Perrone

poco fa citata,e speoialmente, oltre il capitolo mentovato, anclie il

Cap. I
,
art. 3 del 2. volume, in cui tutta questa quistione e svolta

con non minor chiarezza che maestria. Per consolazione poi dei

protestanti,chehanno tanta paura della lingua latina, li avvertiamo

che quest' opera e scritta in italiano. Anche essi potranno dunque

leggerla con grande frutto. Ed eoco che con cio, quasi senza avve-

dorcene, noi ahbiamo confutata 1'intera prima parte del lihretto.

Quanto alia seconda parte, benche essa siadi sedici capitoli, come

dicemmo,eragioni del punto fondamentale del protestantesimo,cioe

dell' obbligo che corre ad ognuno di leggere la I5il>bi;i. tuttavia noi

confidiamo che con assai poche parole romperemo facilmente que-

sta gran tela di ragno.

E prima d' ogni cosa noi neghiamo francameute che la Chiesa

abbia mai vietata la lettura della Bibbia in generate. La volgata

latina non fu vielata mai, e sa ognuno quanto sia facile di sapere

tunto di latino che basti a capir la volgata. Quanto alia Bibbia in

lingua volgare esistono version! approvate dai Papi e dai Vesco-

vi , le quali ognuno pu6 leggere senza scrupolo alcuno. Che cosa

dunque vieto la Chiesa? Vieto la leltura di quelle version! falsate

che. voi, o protestanti, spargete di nfiscosto nei paesi cattolici: viet6

la lettura di quelle Bibbie parimente falsate che prima che voi na-

sceste, altri eretici come voi, spargevano come voi, non tanto per

amor della Bibbia quanto per amor dei proprii errori. E se si trova

qualche esempio di proibizione gom-rali! non giu del leggere la vol-

gata od allra traduzione autenlica ,
ma del leggere la Scrittura in
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rn///fiv, cio non si trova prima d'| I^J'.J qunndo il (!onri!io Hi

x,,|o parSdttopo6fcydki soa giurndizienc portu

vicln. Ma cotivirn saperechr do fu fiillo in tin ^<lo jiae'.

appnnto ;u Valdesi ed a-li Allii-vsi. rhe ahusando di quella santa let-

turn. ne tiravaim Mnrli-ssime interpretazioni, come, peres. , eheanche.

le donne dnveann predieare in chiesa. I'.i ^ epli cosa piu sana del pane

e del vino? Pure nlrtina volla il savio mwliro ne vieta 1'uso cornan-

daivlo la dieta. Ma venpndo alia K-jri^lazione ohe lia ora forza di h-pce

in tutta la r.liiesa, a quolla rio^ Hu- si trova nelle resole dell'Indi* o

rompilate perordinodolConriliodiTrento, il tuttosi riduoe a

rhe rimannido sm/>rr librro ad oyuutio il Icyyei'e la IHMria nei

original! rd anche nrl latino cheenolna lutli i medioci'emenli cnlli.

si vieta pero 1 , Vn letturn delle version! -d edizioni jiroloslantirht^

rhe senipre sono corrotte e trcwrhe , 2.* la lettura dflle versioni

fade da'raltoliri, IP
rjuali non siano approvate e arrompajmato di

note. \L poi fatta f'arolta al Vescwo e ad altri di concedere la li-

cenza di lepcere (juoste version! a chi sia rrednto oapar(>di prolit-

tarne. Del resto essendovi ora in tutle le lingne pifi
rolte version!

approvate dai Paj)!. e rosa evidente rhe non ri 6 ninn fedele il qualf

non |>ossa volcndo leppere la sua Hil>l)ia. l
;-d esiste inoltre la per-

missione data da Benedetto XIV di leppere opni liihhia rhe sia pero

approvata dal Vescovo ed arrom|Mpnata di note. Dov' e dnmpie la

letrge rhevicti i fedeli di lepirere la Bill>ia anrhe in lingua volga-

re? Essa non esiste rhe nel capo dei |>rolesUnti, cahmniatori eterni

del la Chicsa Homnna.

Ma se non esiste veruna legpe die vieti questa lettura. neppure

esiste pero li lecrire che imporipa ai somplici fedeli Tohhliffo di leg-

gere la Hihliia. (Mii vuol leggerla fa hene : chi non vuole o non sa,

non fa jumto peccato non leggendola. E che? S;iranno dunque

eglino obbligati tutt! gli nomini a saper lepgere, pena la morte eter-

na? E quell! die parlano lingue nelle quali la liihhia non ^ anrora

tradotta, dovranno essi sotto pena di peccato inipararsi il latino o il

ledesco o I'ingli^f per poter leggere la Bihhia? E chi diede a cotMti

presuntuosi niinistri il tliritto d imjorre al genere umano una legge
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che Dio non voile imporgli? Essi citano testi tli Scrittura per dimo-

strare quest'obbligo.
Ma niolti duttori assai piu istruiti di loro non

trovano che ijuesti testi portino veruna obbligazione. E la Chiesa cat-

tolica, custode infallibile della morale, ha dichiarato che quest'obbli-

go non esiste. E chi sono quest! ometti i quali dopo tanti scroll ci

vengono ad insegnare novelle ol)bligazioni? si credono infallibili

ed allora cessino anche d' insultare all' unica vera infallibilita della

Chiesa : o non si credono tali, e come osano opporsi al sentire co-

mmie di tanli piu dotti di loro? Giacche, salvo se falsifirando testi,

non si trovano nei SS. PP. luoghi che pure accennino ad una si

strana e per molti impossible obbligazione. E quanto alle Scritture

noi vi leggiamo bensi che chi vi ascolta mi ascolta, e chi vi sprezza

mi sprezza, che chi non crede sard condannalo, che la fcde viene dal-

r udilo, e I' udito dalla parola di Do; che conviene obbedire aipro-

prii superior! i quali renderanno conlo delle azioni nostre : ma che

Lisogni leggere la Bibbia non si trova in verun luogo.

Sapete voi qual e 1'obbligo stretto che corre ai cristiani? L'obbligo

e di itdire la parola di Dio nei Catechismi, nelle Prediche, nelle Pa-

storali dei Vescovi, nelle Encicliche dei Papi, le quali percio si leg-

gono dal Curato in chiesa acciocche siano note. Gesu Cristo diede

agli Apostoli la rnissione di predicare, ed ai fedeli 1'obbligo di udire,

secondo che dice 1'Apostolo: La fede e per I'udito e Tuditoper la pa-

rola di Crislo. Questa e la parola di fede che noi predichiamo. Ma la

missione di spargere Bibbie non troviamo punto che G. C. 1' abbia

data mai. Legga dunque la Bibbia chi ne ha il tempo e la voglia e

il sapere, ma niuno creda di doverla leggere per obbligazione.

Chi poi vuole leggerla si ricordi parimente essere falso ed assur-

do quell' altro principio fondamentale dei protestanti, i qiiali affer-

mano doversi la Bibbia interpretare da ognuno secondo il proprio

talento. II sig. Boucher spende di molte pagine per dimostrare chc

la Bibbia e chiara di per se, e non bisogna di alcuna autorila estrin-

seca che la spieghi e commenti. Ma le sono anche queste tele di

ragno che una zanzara le romperebbe. La Bibbja e chiara, voi dite.

Or bene. Come spiegate voi questo testo: Predicate T ecanyelio ad
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Ofni crealiiKi '.' Noi sappiamo clie un mini>lro inglese insegnavase-

riamente I' ovangelio al suo cane perche considerava essere il cane

una creatnra. E qiH-ll'allro testo: cid cht udite nelf orecchio predica-

tflo su pel trtti non fu anrli' N<( spic^ato da un altro protestante

come obbligalorio alia lettora, si che il pnvrruomo correva su pei

it-it i la nolle a predicare 1' evangelio , riempiendo di salulare spa-

venlo il vicinalo, e i galli e i lopi che ci ronzavano? Ma lasciando

gli scherzi e le pazzie a cui conduce necessariamenle quesl' inter-

prelazione privata , come sa egli il signor Boucher che le parole :

a chi rt toylie la tunica dalegli anche il mantello non siano un

precello posilivo? E quell' allre: chi non rinunzia a tutlo cid che

possiedr , non putt esser mio di&cepolo conlengono esse un pre-

cello od un consiglio ? Chi sa dirlo senza un' autorila che spie-

ghi aulorevolmenle la Bihbia? Queste sono lulte parole in ap-

parenza chiarissime; ma rhi pu6 valularne il senso e la porlala?

Multo
[liu dillicile si fa la hisogna quando si viene ai lesli domma-

lici. II padre P maggiore di me, dice G.C. che pure e Dio. Ci e egli

dunque in Dio una persona maggiore dell' allra? G. C. si chiama

spesso fiyliuolo delfuomo, e pure & figliuolo di Dio. II Padre si dice

lalora .so/o r?ro Dio: eppure il Ogliuolo e lo Spirilo Santo sono Dio

parimenle. La Bibhia e piena di luoghi simili chiarissimi in appa-

renza, ed in realla oscurissimi. Ma perche andar cercando prove di

ci6 che la Bibbia slessa ri dice chiaramenle? t noto il lesto di S.

Pielro (letl. 2, c. 3, v. 16) il quale dice cosi : nelle quali (leltere di S.

Paolo) ci .sono delle com* diflicili a capirsi le r/ua/i gli indolli e gli in"

stabili dejtrarano siccome anche le allre scrittnre a loro perdizione :

dunque e di fede che ci sono nelle leltere di S. Paolo delle cose

diflicili : dunque e di fede che ci sono delle cose dillicili anr/i nelle

allre scritturf. dunque e di fede che ci sono a questo mondo degli

ignoranti che non capiscono, e degli innlabili che intendendo la Bib-

bia la tli-jtrarano. Ed e di fede finalmenle che queste cose diflicili

non sono accessorie ma fondamentali, perche non capile rie^rono a

perdizione degli ignoranli.
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II sig. Boucher per tirnrsi fuori di quest rmpiccio reca la simi-

litudiue del codice penale. Anclie il codice (egli dice) e soggetto

a varie interpretazioni; pure chi dira che il codice sia oscuro?

Accettiamo il paragone e 1'argomento qualc strozzera chi 1' ha re-

cato. Giacche, se il codice e soggetto a varie interpretazioni private

e non autorevoli, ci e pero il Magistrate ed il He che lo spiegano

autorcvolmente. E se il sig. Boucher col suo codice penale in ma-

no andasse condannando colui alia morte e quell'altro allagalera, il

manicomio gl' insegnerebbe the non e queUo il suo mestiere. Pa-

rimente ben pu6 ognuno leggendo la Biltbia darle quell'interpret*-

zione privata che gli viene in capo leggendola (anzi come potrebbe-

si egli fare altrimenti ?) : ma F interpretazione che leghi la sua co-

scienza e cattivi il suo intellcUo in ossef{uio della fede, 1'interpre-

tazione che spieghi in modo certo il senso equivoco ed oscuro
,

1' interpretazione in somma dommatica e morale, egli dee riceverla

dalla Chiesa quando essa Fha gia data, ed esser pronto a riceverla

se la dara. Cosi per es. esseudo definite dalla Chiesa che le parole :

Hoc csl corpus meum, si devono intendere della presenza reale, non

sara piu libero al cattolico di scegliere un' opinione fra le dugen-

sessanta che dividono su questo verso 1' uriita protestantica. Inve-

ce potra il cattolico scegliere fra le venticirique e piu opinioni

dei Santi Padri quella che credera piu esatta sopra la celebre que-

stione del peccato contro lo Spirito Santo, purche creda insieme

quello che la Chiesa pure defmi: che cioe quel peccato e remissihi-

le, come tutti gli altri, dairassoluzione sarerdotale. E lo stesso ap-

punto accade del codice, in cui non e piu libero al private d'inten-

dere a modo suo quell' articolo che gia con apposita spiegazione fu

dall' autorita legislativa interpretate in im certo senso: e in quanto

agliarticoli ancora oscuriod ecjuivoci, dee ognuno eser pronto ad

obbedire all
1

autorita medesima quando essa credera doverne fissa-

re T interpretazione. Ed ecco come la stessa similitudine invocafca

dal sig. Boucher si rivolge contro di lui
,
e lo guerreggia con im-

pensato tradimento.
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In quaiito alia trr/a partettstf non e cho uMipftreneai al genere

uflKiiio pen he legga la Uibbia. Come esottaoottc a fare uuucosa buo-

rm nun ci era perri6 bisugno drl MU lionclicr. cvsendo cosa Rota

perfino ai pesciolini chr il U-irupn* la Bihhia e opera buona, Come

esortazione a compute un ohbligazione noa e the un noioso ripitio

del gia detto falsamenle neila seconda parte.

Perche questa Rivisla sia riusrita assai piu lunga di i<"> die cre-

devamo, non pensiito i lettori che noi abbiamo esaurila la inaleria.

Di soli spropositi ^rossolani, e grunclii madumali noi avremino au-

rora da tesserne un lungo calalo^o. Ne accennereino brevemente al-

cuni. A pat;. 88 reca per eseiupio di cose iniljllon-uti la f/uaiitifd

dell'acqna tiecpssaria al ballesimo. Signori ininisiri! Vi credereste

voi ben batlez/ati con una sola gorcerella d'acqua sul capo? A pag.

XI . parlando del Concilio di Trento, dice che esso era (ilcuni ec-

cleniattici, e i lanti inilioiii di catlolici cbe gli olybedlrono, dichiara

BMn OMUI fedeli iynoranli. A pag. 59, divide con grande snpienza

il genere utnano in ilntti ed in iynoranti. Ma poi dimostra che i dotti

sono i-noranti, e gli ignorant! sono dotti, giacche si di lunga assai nel

provare clu- la sriVn za ha fornito la sna parte alia tolalila degli errori,

non intendtMido che la scienza comu tale non dice errori, ma verita:

che se gli scienziati crrano, cio fanno come ignoranti di quello di

cui parlano, siccome fece per es. il Newton, che doltissimo in astro-

ni in i ia no Imit I aim -nte ijuando voile commentare 1'Apoculissi. A

pag. t2, riduce la morale ail utilc ; a |iag. 13
v

>, dice esserci nella

Chiesa cattolica mo/// srismi srinnnniniii. Ma se sono scomunicati

come sono nella Chiesa ? K non la flnireinmo mai voK-ndo anclm

solo far il catalogo degli assurdi di cui il libro ribocca. lia la! (o pur

beoe il sig. Boucher ad avvisarci sul principio,che egli aveva la li-

bcrtd onsia il iltritto ili exserr a*surdt).

Kinircmo dui(U(
k

congratulandoci altamente con quel braiKO di

dfrati. di exabati. di exmonsignori.di cxctiruti i quali sono in To>

rioo il valido appoggio del protesumtesimo e del la tiuona \,>n-lla.

La vostra sapienza e leal la la conoscevamo gia abbastanza da quel

foglietto in cui scrivete le vostre subliim predicazioni. Ma dalle
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lodi che voi avele date amplissime a questa sconciatura di libro noi

oseremmo dire die vi siete fatti ancor meglio conoscere. Pur trop-

po sappiamo che, nialgrado di tante vostre nobili qualita, pure tro-

vate qua e cola chi accalappiare e sedurre. Ma ci6 non prova altro

se non die la verita di quel proverbio cbe dice :

Non c'e si sciocco sonalor di lira

Che non trovi un pin sciocco che 1'ammira.

II.

L" Italia e Popolo Giornak del 5 Novembre 53
;
ovvero 11 Naziona-

lismo del Papato.

Lode al cielo! le quistioni viepiu si chiariscono e i parti ti si

contornauo piu ricisamente. Quell italianismo bastardo che grid6

fino ad arrocarue, di esser Cristiano, Cattolico, Romano, Papale ;

quello ,
che crocialosi il petto correa nei campi di Lombardia gri-

dandosi il difensor della liberta j)ontiiicia ; quello ci dice oggi aper-

tainenle per bocca dell' Italia e Popolo ,
colle voci di un empio

Francese
,
non esser possibile avere una Italia se con Arnaldo da

Brescia non si stermina il Papato.

Toglie occasione a ripetere questa bestemmia da quell' art. della

Civilld Callolica dei lo Ottobre, ove, essendosi dimostrato cheogni

societa ha diritto ad usare la forza per sostegno dell' ordine , s' in-

ferisce (pag. 185) ,
anche la Chiesa aver diritto ad invocare per

propria difesa il braccio de' figli suoi : e non doversi dire truppa

straniera un esercito cattolico di qualunque nazione che difende il

Pontefice
,
come non dee dirsi autorita straniera il Pontelice allor-

che in qualunque nazione egli ordina i cattolici alia eterna salvezza.

L" Italia e Popolo non si da la menoma briga di confutare il ra-

2iocinio d' onde sgorgano queste proposizioni ,
ne di mascherare

con un po' d' ipocrisia il voto di distruggere il Caltolicismo in Ita-

lia. Anzi (e in questo diam lode alia sua schiettezza) ella vitupera

quei dottrinarii che ad arte confondono le idee per tenere i piedi in
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clue statfe. volendo dull un canto nun sopararsi da Roma, d.ill altro

ilo il libero est-rcizio dclla spirituals autorita. I/ articolista

genovese non ricorre a tali infmuimrnli , e rhicdt' ad alta voce una

guerra dc ( isa al Papato in nome delta liln-rla <li roscienza e della

gran patria i I a liana.

A niuno rechera meraviglia questo sospiro del giornale demago-

gic" ; tie per noi se ne sarebbe fatta menzione, se non fosse per no-

tare le conseguenze die dalle nostre dottrine ella deriva . alcune

delle quali a lei sembrano assurde, e sono veritu evident! die niun

cattolico disdice ; altre cbe a lei sembrano conseguenze legittime,

sono falsilu illogiche cbe manifestano un cervello mal fermo.

Tra le prime annovereremo il meravigliare cbe la Chiesa abbia

diritto ad un poter coattivo
,

e che un tal potere Klla lo eserciti

molte volte per mezzo del braccio secolare , ossia dei Principi cat-

tolici. In verita non era mestieri cbe la Civiltd Cattolica dei lo Ot-

tobre comparisse qual fantasma al (liornalista Genovese per rivelar-

gli una verita scritta sui boccali di Montelupo.

Non meno trite sono le altre conseguenze cbe 1' Italia sia ( nou

pel Papato, come dice 1'art. , ma pei cattolici) una provincia della

rtpubblica cristiaiia o mcglio dell ovile cattolico ; cbe le sue popola-

zioni sieno strumenti della yloria di Dio ; cbe il Pontefice ne sia quag-

yiit il rappresenlanle ; cbe eyli non domandi agli stranieri che la fede

di battesimo; cbe unisca tulti in una yrande societa; che nel cattolici-

xmo la nazionalita scomparisce (in quanto e nimicizia ed odio di un

popolo contro di un allro) ; cbe il Papato se divenlassc italiano, ces-

sertbbe di essere univermle. Tutte cjueste inferenze , voglialo o non

voglialo quel giornalisla . sono fra i caltolici dottrine a tutti notis-

sime e da tutti acceltate : e il fame le meraviglie . mostra quanto

sia ignaro dei catecbismo cristiano cbi detto quell' articolo. E ignaro

al par di lui sarebbe cbi credesse derivarsene quindi nocumento al-

i in Kt o all Italia, o alia societa.

Ala
,

se il non sapere il catecbismo pu6 condonarsi agl' Italian!

bastardi , possiam noi condonare ugualmente la contraddizione e

1 inoHTenza? Or contraddizione ed incoerenza e quella che mentre

ScriclI,vol.IV. 43
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djCrude le doltriiie utnanitarie del panteismo mazziniano , produ-

cattle lo stermiuio di ogni idea di patria, fabbrica uno spsuraccbio

d*l oosinopolitismo cattolico ,
accusandolo delle medesime conse-

tienzf . E iion ri lianno stancate le orecchie costoro col predicarci

f unita della umanita e la santa Alleanza dei popoli? E non hanno

cUwunato in Italia Spagnuoli e Francesi, Ungari e Polaccbi e quan-'

!' ultre nazioni baiuio avulu un qualche riiiuto da vomitare
,
un

quaicbc apostema da spremere , percbe venissero in Italia a difen-

dere la santa causa? E non corrono oggi a pugnare in Turchia, co-

me corrcano ieri a pugnare in America, cittadini d' ogni paese ore

sperino far Irionlare il loro partito; eroi di ogni iinpresa , ove spe-

rino atterrare un Governo?

Se dunque il cosmopolitisino mazziniano spezza, non clie i vin-

coli di nazione
, perfino gli all'etti piu car! di famiglia e di natura ,

riaiproverare ai Pa^jato ,
clie per 1 interesse della causa universale

egli sacrificbi interessi particolari , e sulle coloune d' un giornate

mazziniano una solenne incoerenza.

Ma nel caso nostro Tincoerenza va accoppiata alia calunnia; e la

calunnia e tanto piu infame e svergognata, quanto cbe attribuwce al

caltolicismo quella spietatezza appunto cbe forma uno dei caratteri

|)iii
atrooi del calunniatore.

Seilpapato, dice il giornalista, se il paputo dicentassc Italian o

cesserebbe di esser catlolico : il papato . . . per conseyuenza e la ne-

yazione stessa della patria : cosi grida un partito il quale da piu di

treot'anni con fronte di bronzo al cospetto di tutta Eurojia ba pian-

lato i suoi centri di operazione a Marsiglia, a Parigi ,
a Londra, e

corso a prostrarsi a tutti i Governi stranieri implorando protezione

e coiisiglio , procacciando navigli ed armi
, cospirando in segreto e

iu aperto, maneggiando iutrigbi e diplomazie, formando associaziooi

e ciufw, movendo e cielo e terra e inlerao; e perche? per ottenere,

per carita
, per misericordia

,
che un qualcbe esen ito forestiere si

mettesse al soldo di un brunco di forusciti e scendcsse dall Alpi ad

insediarli tiranni della lor patria. E lo riufaccia a costoro oggidi,

dopo niille altn, il Montuuelli loro complice in altri traviameuli, CUB
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iicll' armi slranierc uiibiano post a ila liviit'anni <><:ni sprranza di

liberta p-r la palria. Si. son < nxd.m che vengono oggi aluimiarr

il caltolirisino : tpir>li>
< attdi< JMIIO die formn tutte quante sono

Oggidi k' nazionalila ciiro| ..... , M liTiite cite reggono in Inghiltcnra,

in I r.iiii-ia. in Ispagna contro il soilio dissolvente deHa ctcrodossia

dciiiiiyuuii'a: (<(!(> vni-oii.i a raliuuiiarlo di esserc la iifyazta**

della patria.

Sciagurati ! Sa|ete voi che rosn
'

palria? Sapete die mm arre-

sle per palria mm nazione sen/a ii oattolirismo'.' Avete dimenti-

cato che appena voi , voi nia/xiniani , v intrudestc nel movi-

niento italiano, I' idea na/ionale si trasform^ tosto in jiuinicijMk?

fine-he la risrossa fu guidata da spirito guelfo che serhava flire

qualche reminiscen/a cattolica, ed in parerchi tlei suoi associava

nell'eiTonea coscienza alle inpiusle utopie una fede ed una pietaVI-

ceramente calloliche, T idea nazionale e lu penerosita del sacritizk)

poterono serbare una fianima che non ostante il tnwiaiuento degii

intrlletti accendesse eroicamente le volonta. Ma spuntata appena

sull orizzonte d' Italia la sinistra cometa del vostro gerofante, ocrni

disinteresse insieme con opni reminlscenza cattolica sromparve, e

tutte le meschine grette/ze niiniicipali entrarono in canipo a liti-

garsi i diritti d' indipondenza provinciate ,
il titolo di Capitate ,

i

vanti di gloria avita. I. la itazione?. . . gia si sa: la nazione era, la

nazionc e, la nazione sara sempre acli occhi vostri nulla piu che il

vostro partito , sia pur conposlo di Tngheri ,
o di Francesi , di

Samoiedi , di Ostiaki . di Turchi, di (-inesi. purch^ sieno empii e

sedmosi. Ecco per voi la naziane ; qnella nazione qiaranf che in

ogni -popolo europeo s' iniegna di razzolare lo scolo di ogni cloaca

ssociaiuio con bacio fraterno chiimqtie ha la sete del delilto. il co-

raggio deH' assassinio , 1' empieta di im demonio : e forma con tali

onorati elemenli ((iiclla
sedicente giovane Kuropa in cui si assorhc

come in vorace (lariddi ogni elemento ed ogni memoria di naziona-

lita. ('on tali idee di nazione afle che avote huon parlw) a parkrci

doirantinazionalita del Papato. perche non donmnda agli ttranim

ckc la fetle di batteritno. col quiilf i*nrr (M(/I in <tw <jr<m<it totieta
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entro cui le varie nazionaUtii devono necestariamcnle .sforopari're. Se

ci6 fosse vero, confessatelo, non toccherebbe a voi il rinfacciarcelo.

Ma no, la Chiesa cattolica creatrire delle nazionalita europee non

le distrugge ,
si le coordina. E in qual modo? E che vuol dire

coorrtinarh
1

? Ohime! io m'avveggo che spiegare a certe teste italia-

nissime le idee dell'ordine, e entrare in un pecoreccio da non trar-

ne i piedi si tosto; pure, se serbassero una qualclie idea di onesta :

ditemi, domanderei loro, qual e la patria dell'onesta? ella italiana

o francese o tedfsca o spagnuola ? Sarebbero costoro capaci forse

di rispondermi, die ogni popolo, ogni secolo, ogni partito ha un'o-

nesta sua propria, e ciascuna di queste e ugualmente vera perche

ugualmente incerta e mutabile col mutare degV interessi. Ma se mi

consentissero
,

1' onesta non essere nazionale , ma umanitaria : or

bene. soggiungerei ,
e egli debito e delle persone e delle nazioni il

conformarsi a questa unica onesta umanitaria ? E quest* conformita

e ella un bene a tutte comune ? E questa comunicazione in tal bene

da tutte concordemente procacciato ,
le rongiunge ella in una vera

societa umana? E in questa societa universale trovate voi qualche

distinzione di popoli, per cui all' Italia convenga un grado o una

legge di giustizia e di onesta che ad altri popoli disconvenga ?

Se a quei cervelli ingombri dalle tenebre della empieta e dal fumo

degV interessi e delle passioni balenar potesse per un istante un

raggio , una scintilla di quel vero che fra cattolici sfolgora torrenti

di luce, risponderebbero che I

1

onesta congiunge gli uomini in forza

di lor natura e senza riguardo a caratteri personali o nazionali. Al-

lora non mi resterebbe che ad interrogarli, se abbiano idea di una

Cattedra ove s' insegni la morale onesta
,
e se credono possihile un

professore che la spieghi. Se serbano almen questa idea, questo avan-

zo di reminiscenze cattoliche, se ammettono che un professore pos-

sa spiegare una morale in cui convengano tutti i popoli della terra:

or sappiate, conchiuderei, che questo professor di morale umanitaria

e per noi il Papa, e la sua Cattedra e eretta in Vaticano. La morale

ch' egli insegna e propria di tutti i popoli ,
e sotto tale aspetto i!

jPapa non e Italiano. Ma ammaestrando i popoli tutti , insegna a
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ciiscmio (li risjM-ttaiv tutte le relazioni die lo striniiono agli altri

uomini, graduandole scnimlo la for/a c la prossimita con cui ve lo

strinirono. II graduare in tul :.
r uisa le ohbligazioni, I'intimarle a cia-

scuno sia popolo o persona, sia Principe o suddito, 6 ci6 che appel-

liaino coordinare i popoli e grindividui. Intimando dunque le leggi

moral i, il Papa li rnnrdina.

E poiche le rclazioni fra connazionali , sono piu strelte che fra

gli uomini in universe, il gran Maestro della morale cattolica intima

il <lr! ito di rispettare la prossimita c la forza di queste relazioni, ed

e jar ronseguenza non la ncyazione ,
ma il maestro e quasi dissi il

creator dclla jxitria. L' amor della quale se va subordinate all'one-

sta dolle cui fiamme si accende, il toglierlo a tale suhordinazione

sarebbe un estinguerlo ; sarebbe come intercettare la comunicazio-

ne fra il raggio che ne illumina e il sole d' onde parte quel raggio.

Cosi parleremmo se sperassimo che costoro ci comprendessero o

ci leggessero. Ma poiche n6 leggono ne leggendo comprendereb--

hero, valga il fin qui detto a ribadire nella mente dei nostri lettori

le grandi idee delle intluenze cattolicbe sulla societa nazionale.

111.

Di S. (iioranni Crisostonw del Sacerdozio libri VI volyarizzati e con

(innolazioni illuslrati da Momig. MICHELANGELO (IIACOMKLLI

Prato, per Hanieri Guasti, 18o2.

In una recente raccolta di Proverbii , della qnale diremo forse

airline parole altra volta
, tra i paragoni che s' odono tuttogior-

no in bocca al popolo toscano, troviamo il dirsi bugiardo come un

fpilaftio. I! paragone, nt in pluribus, e conforme alia verita, non pu'

mettersi in dubbio
;
ma niente men vero sarebbe il dire bugiardo

cituic tm frontispizio ; tanto pochi sono que' libri che vi attengano

frdelmente quel che il titolo vi promette.

Pur tra que' pochi e da noverare il volume qui sopra annunziato

il quale non solamente ci osserva (juel che promette , ma inoltre
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eontiene due scritture detmissime, oh<> vi rhiamiamo sopra 1' atten-

lione dc'nostri lettori. (!io sono una prcfazionf e uiia notiziabioqra-

ftra del volgarizzatore. distese Tuna e I'altra dal sip. Krriro Bindi

canoiiiro pistoiese, ed illustre professore di hello Id tore nel semi-

nario della sua pntria; lontane le cento miglia da que' noiosi spro-

loquii soliti premettersi a molte opere con eil'etto al tutto contrarii/

alia mente dello sorittore Ed infatti somiglianti sproloquii , dov-

sien letti, invece di quella opinione di dottrina e di xelo, che I

cerca mostrandone non curanza, riescono il piu delle volte a pro-

caeciargli quel compatimento che abborre, intanto che si protesta

che quel solo pli basta. E non a caso diciamo dove sian letti . per-

cbe il piu de' lettori suole. e non senza ragione. saltarli a pie pari :

e chi sa se la stessa fortuna non abbiano presso molti incontrate le

due scritture del Bindi, benrhe n^H' una e nell'altra, ma nella pri-

ma singolarmente v' abbia piu di sapienza die non se ne trova in

grossi volumi in quarto ed in foglio?

Ne a comprovare questa lode abbiamo a fare un lungo cammino;

ma ci bastera di recarne qui per saggio il prirno periodo. Gli Sta-

ti cbe mirarono spesso con occhio dillidente la Chiesa, sospettan-

do la propria rovina nel libero esercizio delle sue facolta, comin-

cian oggi ,
nel sentirsi quasi spenta la vita da ben altra cagione a

desiderarne amichevole aiuto: e vorrebbero, come ogni onesto

vorrebbe, cbe la lunga desuetudine, di cui ella non ha colpa, non

le fosse impedimento al sapiente uso delle restituite liberta.

Chiediamo in grazia a chi legge che voglia tornare una e due volte

sopra questa sentenza esaminandone sottilmente e, diremmo quasi,

notomizzandone ogni parola Da questa disamina conchiudera sen-

za fallo che meglio non si poteva esprimere in un periodo e il con-

tegno cbe presero verso la Chiesa certi governanti del secolo scor-

so, e la cagione che li sospinse ad incatenarla, e i pessimi frutti che

ne raccolsero essi stessi o i loro discendenti , e la sapienza di qoe-

sti nel proscioglierla da quelle eatene, e la ferma loro volonta che

quella restituzione di francbigie non rimanga inutilmente scritta

ne' protocolli ; e , non ostanle questa ferma loro volonta
,

il poco o
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limn iniUo tin qui oUtiMMlo da un prnvvedintciiln * in* In acrolto

con l.uita uinia dai IMIOMI tanta ralibiu <iai trisli . indizio T una e

(ultra rrrtksiiim dellu sapieu/a di- i'lim
i}*i

ud coiirederlo.

Ma nil-lit i* men diiarameiite verrn a conoscere die d un discorso,

in cui lr -.'iih-n/e slureiumo per dire die parcpaian quello del If pa-

role, e quisle vi 90110 si proprie. vive e t al/nnli ; d' un tal discorso,

didamo. sarebbe opera per noslro avviso ditlicilissima il darne una

aaalisi die ny rappresenti adequalauiente il concetto ; o certo niuno

il dee polere far me^lio dell'uiitore medesiino. Ecco pertanto in

qua! in. nl. i-^li restrin^a n.-lla conclusiono i soinmi capi del suo di-

scorso. 1 tempi struordinarii , eacli scrive, diiedono dal dero cul-

tolico straordinario vijjore in opera e parola: imperocche si tratti

di salvare lareligione e la societache inai non corsero piii presea-

te pericolo. (^onvien prepararsi di en t rare dejrnamente nel campo
die Dio ci ha o^i aperto: convien ora piii die mai tener preseo-

* ti le parole di S. I
>
ielro : Siate presli seinpre a dare saltsfazione a

<-li i n n
<ini' vi clufdf rayione ilella speranza c,he e in voi. Ma ci6 non

potrelibe mai arsi senza possedere la dotlrina della verita e sen-

za saperla manifestare. . . . K dove meglio potremo provveder-

cene die uelle opere dei Padri, nelle quali e raccolto si pran le-

ft soro di dottrina e d'elwjuenza? K tra queste, qual potrebb' esse-

( re piu prolicua a studiarsi dal iriovane clero, die questa del Cri-

sostotno, dove si bella iinina^ine si olTre del perfeUo sacerdote?

Kcco perche noi I' abbiaino con buona (iducia riprodotta per le

stampe.

Ultimo senza dubbio I'M il consi^lio di riprodurre per le stampe

unO[>era si stupenda; e ne sapran buon ^rado all'A. quanti braiuano

iii cuuiv die i dii.iin iii in sortem Domini prendano per tempo ddl'al-

tissimi) loro stato un dc^no concetto e rispondano, come conviensi,

all Mlli -in di loro vora/ione. Nientedimeno, allorcbe Tautore ci dice

(paif. A'i che si la editore di opere altrui wow saptnuUt ineglio, ne lo-

diaii) * -i lii'iic l,i niDilcstia; ma non vorremino che quesla I'acesse in-

aridire tjue IVutti die ci possiamo a ra^ione impromettere da mi

uomo si versato ndlo studio della Scritlura e dei Padri
;

si pratico
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delle tre lingue italiana
, greca e latina

,
e

, quel che piu monta. si

pieno di spirito e di zelo ecclesiastico; senza il quale la scienza, an-

cor non volgare, si rimane il piu delle volte interamente infeconda

e riesce hen sovente assai piu dannosa dell' ignoranza. E fosse pure

stalo in piacer di Dio che non avessimo si numerbsi gli esempii ,

ancora nel secol nostro, d' una verila, la quale a'giovani leviti non

si pu(i inculcare mai tanto che basti !

E poiche sull'animo urnano, ma in singolar modo de'giovani, as-

sai piu che 1'esortazione e i consigli sogliono aver forza gli esem-

pi, utilissima cosa e il fare che di buon'ora si vadano essi specchian-

do nella vita di quegli ,
in cui la scienza non and6 scompagnata dal-

la virtu. E splendido modello di virtu sacerdotali fu veramente il

Crisoslomo
,

il quale ,
ad esempio di Gesii Crislo

, prima fece , e pot

insegno: ed allorche tohe ad esprimere in qnesto Ubro T immagine del

perfetlo sacerdote, gia ne aveva offerto vivo esempio in sc slesso, come

dimostra 1' A. nel delinearci cbe fa
,
con pochi tratti ma di mano

maestra, le geste principali di quel gran Padre e Dottore della Chie-

sa (pag. XI-XVI). Pur tutta volta fu gia notato da molti che le

virtu de'gran Sanli, massimamente se vivesseroin tempi molto re-

moti dal nostro, sogliono rappresentarcisi all'animo come un non

so che trascendenteJeforze dell'umana natura, e anzi degne di

meraviglia che possibile a venire imitate. Lodevole percio ne sem-

bra ii divisamento del nostro autore; il quale scrivendo della vita e

deyli aiudi di Michelangiolo Giacomelli penso di porgere oppor-

Innammle at giovani ecclcsiaslici un bello esempio di sapienza e

di ciria (pag. XXIX), men perfetto senza dubbio del Crisostomo

ma fcrse percio stesso piu adatto alle forze ancora deboli e inferme

di chi appena si trova in su la soglia del santgario. Che poi il Gia-

come'li, unendo a' costnmi ottimi di sacerdote profonda e varia dot-

lrina,rallegratada squisite kltere, mostrasse di aver e non per isle-

rile curiosila conlemplalo in quella immagine del perfetto sacerdolt,

che nei libri del Crisoslomo, xui (fiiali spese si onorate faticJte, e tanto

alvivo scolpita (ivi)-,
fu posto in chiarissima luce dal valoroso edi-

tore nell'erudito ed elaborate suo commenlario.
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A questo noi rimandiaino. per amor tli brevita. i nostri lettori:

spn iamo die vi troveranno iin cniulore til lingua e di slile negli

odimii M-rilti assai raro-, un'erudi/ione varia squisita; e ne' uiu-

di/ii una ivltitudinee una verita clie spesso mrbiamo iinano in

alcuui modcrni srrilloridi storie rdi bingralif.Cosi, per,-id Inrnrnl-

iiianru mi csi'mpio. bfii' lie egli si mostri, econ gran ragione, am-

miratore del suo illuslre cowittadino, di rui prendr a fare I'eiicomio;

c<tn tutlo riu nun vulle dissimulate die ne'sette anni da quello passa-

ti in uilicio il istilutore presso una nobile fainiulia mm ;>arc ch'eyli

ttvesse Iroppo a lodarsi di se stesso , comeche di hii si lodassrro tutli.

ImiH'rocche neyli ullimi tempi delln vita, srrivendo all'amico Angio-

lo Fabbroni, sentc molto rossore diqneigiorni scioperati (pag. XLVI);

e li cliiama un vuolo di 1 anni di vita duopp&aJtMtma, senza mai

aprire, mai iwai, un /i6ro; immerso nelf ozio Ira' pranzi, trd balli,

trd fan/i f'ivi, nota). Ne dell'avere additato questa macchia nella

vita del Giacomelli I editore nierila riprensione, ma e degnodi mol-

ta lode. Conciossiache questo fallo e un prande ammaestramento ad

ognun che si trovi, per bisogno o per elezione o per altro qualsiasi

motivo, in simile um'cio; il quale beu a ragione e delto mo//o diffi-

cile a tenersi con anatera dignila da un yiovane prete* se vi perico!6

qurir uomo Ibrnito di tanta esperienza, di tanta virtii e di tanto

arnore per gli studii.

Ed iiilatli. allorquando il Giacomelli sottopose le spalle a quel ca-

rico, era gia enlralo ne
1

quarant'anni di sna vita; ed eravalentein

almrn qualtro linguecioe 1'italiana, la latina. Tebraica., lagrera, e

quanto a quest' ultima non era forse inferiore a veruno de'suoi coe-

laia-i; era profoudamente versato nelle storie e nelle scienze eccle-

siastiche, come ben si pare alle opere gia inesse a stampa e all aiu-

tu di die In al (iardinale Fabbroni nello sventare i tranelli e le i'ro-

di dc' giansrnisli. Se a rio ponessero niente molti giovani clierici

e sacerdoti, in vece di agognare ciecamonle un uflicio di tan to pe-

rioolo, siam certi cla' in accettarlo andrebbero molto a rilmto, e

ninna cura stimerebbrro sovcn -hia per mantenere la dignita del loro

: in* qui'lli,
<' h Sj>iriii> Snnio j>ose a reggcre la Chiesa
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di Dio. dovrebbero talora deplorare la sterilita di certe piante, on-

de aveano concette le piu belle e
piii

ibndate speranze.

Ma, percbe questo nostro articolo non prenda aspetto di predica,

ci e forza di rompere a mezzo, mal nostro grado, una tralta/ioneche

pure ci sernbra della maggiore importanza. Con questo nientedirne-

no CM consoliamo die qualunque considerazione ci si oflerisse a pro-

porre in questo particolare, riuscirebbe di lungotratto men fruttuo-

sa e meno eilicace di quelle clie si oilriranno spontanee a clii legga

atteritamenle la stupenda opera del Oisostomo e i due sapienti di-

scorst che diedero il soggetto alia presente Kivisla.

IV.

Elelluario contro h sette secrete Modena 1853.

Non poteva essere piu opportune il momento di pubblicare questo

libretto. Le colonne dei giornaii irancesi sono piene di nuovi pro-

cess! ove le sette secrete discoperte di fresco ti si preseritano in at-

to di brantKre il pugnale contro la vita di quell' Irnperatore a cui

dee la Francia F esserne campata ella stessa : in Italia si avviYenda-

no le scoperte di sempre nuove congiure. Lo stesso assopimento

asiatico sembra essersi riscosso per imparare T arte della congiura

dagliEuropei^ senzaparlare di quell America ove potrebbe quasi dir-

si cbe dall'ArUcoairAiitartico una rete immensa di cospiratori tie-

ne in perpetua agitazione le repubbliche cui diedero essi stessi la vi-

ta. In tal condizione di tempi, somministrare un antidoto in libretto

di picciola mole, e accessibile ad ogni intelletto, fu divisam?nto de-

gnissimo di quell egregio e cattolico letterato il cav. Forlup.alo Ca-

vazzoniPederzini,noto gia ail Italia non solo per la sapienzacon cui

presiede agli studii nel Ducato di Modena , ma anche per le belle

opere da lui date in luce
,
tutte ugualmente lodevoli e pel cattoli-

cismo della sostanza e par la gtMitilezza delle forme.

In questa per altro egli non assume se non la modesia i'unzione

di editore premettendo b ensi una colta prel'ay.ionp a varii brani di
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opere in gran porte pia OOHOM intr. rli> parvcro a lui doverruscire

ulili all ml r n to. ifi allnnlanarr gl incnuti da qucl laccio infernale.

La prefa/iow mrUr soil orchio at lettore il debito clie corre ad

otini (iristiaiin di larsi scudo a qm-i tanli infelici cite dall'empia tre-

u'riida tentasi acralappiare in quelle reti ove si dura ela servitu co-

me diilirile e I' us< ita. I . irride e vitupera la villa di quei miseri

schia>i. < lie Inn-Minn i gradassi contro <|ualsivoglia piu modesto

e lecittiino imperante. mentre accuttano con pecorina stoiidiUt il

giogo d mi cerorante ignoto vendendosegli anima e corpo a <|ual-

sivoglia dclitto piu esecrando docilissimi strumenli sotto la sanzio

ue del pugnalo, sutlo la giustizia dell arbitrio.

1 Iirani onde il libru k coniposto, do|>o qualche articdo della ( i-

rifta Caltolica lodata da lui con quella profusione di ebgi che e pro-

pria dei buoni i quali tengono in contodi latin labuona volonta del

fare, sono tnitti dalle opere del Conte Avogadro della Motta, di

Mons. Luigi Kendu , del Secrelario Fiorentino (pel quale avverte

eavecsi ottenuta speciale licenza dull' autorita ecclesiastica ; , di Ce-

sare Balbo: antori tulti. die' egli, che persuader pos&ono colla forza

delle raui(Mii ancbe i meno liui all' aulorila.

Ma pei cnttolici ottiino preservative 1'ra tulti sara sempre la seii-

tenza della Cliiesa caltolica , compendiata nella celebrebolla di Leo-

ne XII. alia quale si riportanoronlinuamente tutte le successive de-

cisinni dei Pontefici Romani. Oh, se questa voce paterna fosse sta-

ta sempre asroltata da' PriiK-ipi e da'popoli con dorilita! Non ve-

dromnio oggi sospesa sul convito europeo la spada di Damocle mi-

nacciante del pari e le vite oscure e le piu sublimi cervici inco-

ronate.

Ma poiche tant'oltre si e lasciata procedere Taudacia di quel pu-

L'uale. quale usbergo ci resta, domanda 1'A., ad assicurarci con-

tro la li-rocia dei settarii? Deholi sono, risponde, IP altre can tele,

benchr iin rNsarir: risorga in noi la fede che ne faceia comprendere

I'orrore di quei delitti: rixirga il disinlcrosc che ne renda insmsi-

liili ulle attrattive di qoelle promesse , oulle quali acconciandosi ad

ogni genio irretiscono a migliaia le vittime; riaccendasi lo zelo onde
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la fede e il disinteresse si propaglii anche in altrui. ^uesto e il vero,

il grande autidoto a guarirne dal mal clie preme e dal peggio die

minaccia.

A soddisfare quest' ultimo voto dello zelante editore, quanto gio-

verebbe che altri valenti letterati ad imilazione di lui adoprassero

quella penna si gentile, cui la Provvidenza pose loro in mano splen-

dida ed incantevole con ben allro intendimento che di vederli caro-

lare, sia pur innocenlemente sulle rive dell
1

Ippocrene ;
T adopras-

sero, diciamo, a raccogliere in poche pagine impiccioliti ad uso del-

le volgari capacita, ma senza perderne la forza i principal! argo-

menti militanti in favore or di questa, or di quella fra le piu impor-

tant! e piu combattute verita cattoliclie ! Un bel modellodi tali uti-

lissime scritture ne avea lasciato quella cara anima di D. Giusep-

pe Zama-Mellini autore anche di altre scritture ermeneutiche ed

ascetiche (fra le quali utilissimo e il libretto Gesit al cuor del yio-

vine) ,
in una sua operetta, nella quale un sol difetto troviamo ed

e la gravitu che spira dal frontespizio
*

,
cui vorremmo acconcia-

to ad alleltare la gioventu per cui quel grand' uomo la scrisse. Ei

vi raccolse le precipue difficolta che allor correano contro la religio-

ne di Cristo
, soggiungendovi le risposte piu confacenti ai men su-

blimi intelletti.

So altri facesse, ma con penna schiettamente elegante, colla pen-

na per es. del Pindemonti, del Perticari, del Parenti raccolte con-

simili
,

eel edizioncine anche piu eleganti e vezzose . qual pro recar

potrebbe alTItalia nostra in un momento in cui la stampa scellerata

s'ingegna di scendere neU'eta piu immature e nei piu rozzi abituri

specialmente poi se sorgesse anche in Italia a spandere quei tesori

un Ab. Bernard 2
|

\ Pensieri di un teologo a difesa della Religione diG. <'. operetta postuina

del Dr. GlUS. ZAMA MEI.UM prof, di sac. Teologia nella Pont. Univ. di Kolo-

gna
-- Venezia Tipografia Arniena di S Lazzaro 1838. Si vcude dal Mariui pres-

so il Gesii in Roma c al negozio Mellini in Bologna.

2 V. Ch'ilta CattoUca II serie, vol. IV, pag. 4(58.
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V

(/</ I<> .YoiYW&rr, ossia nn saggio di l.otjicn , ul una

di mnralt.

L articoletto di liivista sopra 1'Ojwitonr, pubhlicato c!a noi nel

fascicolo 87, fere il solito eiTetto di tutti quegli articoli . nei quali

al nii/ionamento e mista la can/onutura : quello cioe di f:;r risentire

un poco qudla dignita maestosissinm che e la proverbiulr insegna

dei fogli die siniulano moderazione. L'sati a disprezzar 1 1 logiea in

rasa Ion., se ne curano niolto nieno quando essa si allojia in casa

d'alti i. Ma in quanto alle canzonature la cosa precede diversamen-

te. Di raro arcade che essi in tal caso facoiano al loro solito orec-

chie di mercante. Kd appunto per questo ci raccomandanu tanto a

noi scrittori cattolioi la carita e la moderazione intesa a loro modo.

Gli e che la carita e la moderazione li lascia donnire dignitosamen-

te i loro tranquillissimi sonni.

L'Opinione si e dunque, secondo il nostro desiderio
,
risentitii un

poco del nostro articoletto, e volendo pur rispondere qualche cosa
,

non seppe far altro che ripetere ci6 che avea pia detto : che la Con-

jrregazione dell' Indice s' oppone alia liherta della stampa. che da

comandi e non avvisi,-che fa venir votilia di leggere ecc. ecc. Poi

fa le aite meraviglie die noi, i quali le ahhiain concessi tutli i suoi

argomenti, le neghiamo nohdimeno la storta conseguenza che essa

e tirava,cioe die la Congregazione dell' Indice sia inopportuna.

La Ci\iltu dininette qitesle COM, e poi dichiara che non siainn riusciti

a provarc tssere inopportuna la Conyreyazione I Come si spiega que-

sto fenomeno?

Ogui meraviglia viene dall' ignoranza, dice Aristotile, ed una tal

senten/a uon fu mui cosi veracdme questavolta. Imperciooche l'O;>i-

non si sarehbe mai stupita di questo mirabile caso se avesse

saputo die a (juesto inondo, oltre all
% raiiicmi huone, ce ne sono an-

die di ijuellf die Noliianncnlc M i liiainano cattive. fc poi cosa jiro-

pria delle ragioni caltive il non provare quello, per cui provare si
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arrecano. K perche V Opinion* capisca hene questa profonda verita,

le forniremo un esempio chiaro. Se noi volessimo provareche 1'Opi-

nione e assurda, 1 . perche essa si starapa in Torino : 2. perrhe &

ministeriale: 3. perche si pubhlica tutti i giorni,essa dovrebbe con-

cedere lo tre ragioni ,
e nondimeno negare la conseguenza dell' as-

surdita sua: la quale si potra forse diniostrare benissimo altrhnenti,

ma non certamente con quelle tre ragioni. Ora faccia conto 1' Opi-

nione die i suoi sei argomenti fossero di questo genere. e vedra che

si poteano ben concedere, e nondimeno doveasi negare la conse-

guenza.

Dopo ripetuti gli argomenti e fatte le meraviglie ,
1' Opinion*

conchiude dicendo : attendiamo k nuove osservazioni della Cfvilta.

Altendete pure, o Logici dell' Opinion*, die noi vi lasceremo atten-

dere a vostro bell' agio. Se voi volete essere come 1' uno di quei due

scolastici dei Promessi Sposi, i quali non tinivano mai la loro dispu-

ta perche ambedue non faeeano ehe ripetere il proprio argomento,

noi non ci sentiamo per6 la vocazione di tenervi bordone. E se cre-

dete per avventura che noi scriviamo di voi per isperanza di togliervi

del capo i vostri errori
, disingannatevi. Noi sappiamo ottimamente

che voi, in opera di religione, non credete un acca di ci6 che scri-

vete. E non accade cbe v' infuriate per questo : che gia non servi-

rebbe a nulla, dopo cbe avete avuto per parecchi anni a direttore e

maestro il sig. Bianchi-Giovini
,

il quale essendo cattolico in Isviz-

zera, fu poi protestante nell' Opinione, ateo ed incredulo nella

Critica degli Evangeli , ed ora si riflnge cattolico nel Programma
dell

1

L'nione. Facendo i vostri direttori e maestri uria tal pompa
della versatilita di loro opinion! ,

noi non crediamo di farvi veruna

ingiuria credendo e dicendo che siete voi i primi a burlarvi segre-

tamente de' fatti vostri, e della bonarieta de' fedeli associati. Farem-

ino aduuque come colui cbe lavava la testa all' asirio e raddirizzava

il becco agli sparvieri ,
se tentassimo di convincere voi

,
i quali di

che cosa siate convinti nessuno lo pu6 sapere : ma che non siate

conviuti di ci6 che scrivete, r' incarkate voi medesimi d'awisarce-

ne pubblicamente.
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In quanto poi a qndlo < In- r<)/m>rir ns<irura nnn tssfrci RaMiini

nelln MI annirilazitmc , noi jjir l<> nviliamo tanto pin fa-ilin

quanto die il medesimo sig. Lelio Canloni Habbino maggiore delle

Universita israelitirhe dnl Piemonte oi assiruiV) con sua lettera dei

23 Novembre, nessun itahbino no di Torino ne di ftiori aver alruna

parte nella compilazione dell' O;mm>n<, In quale non e I'organo de-

gli ebrei. II che valga a dovuta reltilieazione di ci6 rhe noi, dietro

informazioni e motivi die avevam rairione di rredere fondati. srri-

vemmo nell articolo sopra citato.

Qtiello pero die uon potremmo menar buono t\YOpinione si e la

teoria di'essa insegna sopra yli ordini e i comandaniftiti , i quali ei

assicura che non valtrmio niente quando manen la forra di farli ese-

guire. II giorno ''essa diee^ in mi la liberta della slainpa sara gene-

rate, a rhe varranno i derreti deU'lndicef Come consigli si compren-

dono : come ordini e comandamenti no ; perche manca la forza di

farli eseguire. (]he volute ragionare con questa gente la quale non

comprende ci6 che non ha la forza in suo favore? E questi si dicono

uomini lil>eri od almeno maturi alia lihertu, i quali sono disposti

ad obbedire agli ordini e ai comandamcnli allora sollanto ehe r in

pronto la forza per farli eseguire ! Non avremmo creduto mai che

giomalisti del serolo decimonono tvessero in paese costituzionale

la fronte di protestnre pnll>licamente ehe la forza e per loro 1' unica

legge fhe valea a eontenerli. Signori dell' Opinione , che cpiesta

niassima voi ed il partito vostro 1' adoperiute da un pezzo . noi il

scipcvanin pia : ma non credevamo che ve la sareste lusciata sfug-

irire rosi apTtamonte Hi hocca. Vedremo per rispondere a noi

ricorrcrele in manranzn d' altro a questa teoria. In quanto a noi i

qnali non ahhiamo a nostra disposizione alcuna forza per convin-

crri' il duro capo deJI'Dpiwinnf. converra ad ogni modo che rinun-

zinmo sempre piu alia sporarrra di disincrannarla , e die ci restrin-

giamo a scrivero di lei ai nostri lettori, nllinch6 vedano semprc me-

glio a che cosa si ridm-ono. quando sono tradotte in italiano , Ic

ma&siiuc e le teorie <\e\\' Opinions di Torino.
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I.

COSE ITALIANE.

STATI I'OMIFIC.II. 1. Fabbriche dei drappi di lana. 2. AgricoHurt. 3.

Strada Fcrrata Pio-lalina. 4. Scoperta di moucte antiche. 5. Esporta-

zionc di lavori artistici.

1. I provvedimenti che il Governo ponlificio prese afline dl pro-
muovere 1'industria dci drappi di lane produssero assai buoni effetti.

Moltissimi panni escono dalle fabbriche di Roma, Bologna, Spoleto ,

Perugia, Matelica, Alain; ed ilMinistero del commercio, sottopostfli a

diligenli esami di peril! di sua fiducia, suole con provvida disposi/io-

ne premiarne i fabbricanti, quando i tessuli siano trovaji fatti colle

migliori regole dell'ai le, ed abbiano bonla di lane e solidila di tinte.

L' incoraggiamento governativo e la lodevole gara naturalmente

insorta tra i fabbricatori fa aumentare ogni d\ le fabbriche e crescere

il lavoro. Del che fanno prova i premii accordati dal Ministero del Com-

mercio nel 1852. Nel quale anno per canne 57,000 e palmi 6, i pre-

mii hanno portata la somma di scudi 19,111,04. I'nendo a questa

quantita quella assai maggioreche per varii motivi non doveva esser

premiata, si fa chiaro ad ognuno il progresso considerevole che le

fahbriche di drappi di lana fecero negli Stall Pontificii.

2. II Governo Ponlificio decrelo nel 1849 c nel 1850 premii a lul-

U coloro che nei proprii fondi avessero aumentata la planlaglonc

degli alberi
,
e specialmenle dell' olivo ,

o che avessero alia coltura
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delle terrc recato notevole mlglloramcnto. Ancho questo prowcdi-
menlo desiinato ad incoragglare I'agrlcoUma mm tardo a produrrei
sui iM'ix'liri rMVtti. liiarrhi'1 mollr trite clu- ^ian-ano inmlie sono

ore coltlvate
,
e le disarborate si veslono d' alberi

,
ed altrc die |>uco

li uttavano cominciano a dare nun lieve utile ai loro proprietarii.

Dal quadro dimmtrativo clip pubblico il Ministero del commercio,
industria p agricoltura riraviamo die nel 1850 furono piantali 2,046
alberi dcllc >pc( iccompi-escnelle notificazioni del Governor nel 1851,
II numero ascesc a 116,907: nel 1H52

,
a 107,266. Sono dunque

2-4-4,2 19 alberi piantati in un triennio, di cui 50,611 olivi, e 53,972

gelsi.

3. I lavori della strada ferrata Pin- 1 .aiina sono stall ripigliati con

grande alii vita. Una nuova sociela prese sopra di SP il proseguimento

dell'impoi tante impresa, pagando a quclla che intitolavasi dal nome
della Nil ai la i diritti che vi aveva, e comperando i material! che era-

no gia provveduti. Tra breve saranno collocate le rotaie sopra la

parte gia fatla, per la maggiore facilila dei Irasporti. I lavori si ripi-

gliano con attivita : la quale continuando, la via potra esser condotta

in prima fino a Velletri
,
e poi congiungersi con quella del Regno

delle Due Sicilie.

4. Nel conlinuarsi i lavori che per ordine della Santita di Nostro

Signore Papa Pio IX si fanno presso alia Scala santa, vicino al luogo
dove si scoperse il bel mosaico di cui tenemmo parola nel N. prece-

dente, si trovarono due monete d'argento che hanno pregio di rarita

nella numismalica Pontificia. Sono due danari di I>cone IV, quelloche

aggiunse a Roma la Citta Leonina da lui cinta di salde mura a difesa

del Yalicano e della Basilica di S. Pietro. Le monete diverse nel <<>-

nio sono uguali nel tipo, che il Vignoli prima e poi il Salvaggi pub-
blicarono cogli altrl delle plii antiche monete dei Papi. Nel dritto si

vede I^o Papa. Nell'esterno Sanctus Petrus. Nel rovescio un nesso

che esprlme Hlotarius Jmperator. Molti nomi cominciati da L si scri-

vevano allora preceduli dull' // per dinotare 1' asplrazione con cui si

pronunziavano.
S scoprse parimente un piombo di Celeslino III, che ha nrll.in-

terior parte i capi dei SS. Apostoli Pietro e Paolo colle inizialidei lo-

ro nomi, e nell' allra 1' icrb.lone Celestinvs PP. Ill, piombo appeso

gia ad una Colla di quel Pontefice. Questi cenni ricaviamo da un ar-

ticolelto del sig. Visconti pubblicato nel foglio ufiiciale.

5. Se Roma espone ogni giorno ai moderni ammiratori la magnifi-

cenza e la squisitezza della sua arle anlica, non cessa pero di essere ai

nostrl d\ la vera patria delle arli edegliartbti. Innumerevoli lavori

vi si fanno da nostrani e da foraslieri ; ed ogni anno molte di sifiatte

Seriell, vol. l\. 44
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opere sono trasportate da Roma iu Germania, in Russia, in Franci.i, in

Spagna, in America. Nello scorso anno, slando alia slima degli asses-

sor! per la piltura e per la scollura, sono uscite da questa Capiialc

opere moderne di piUura pel valore di scudi 69, Mil), e di scoltmu

per quello di scudi 147, 687.

Le opere antiche eslratte dallo Stato PoiUificio non furono che

del valore di scudi 13, 349 per la piUura, e per la scoltura di >< uili

1, 463. Ognianno siritrovano nondimeuo statue anliche di altissimo

piegio : e quaudo il proprietario inlende di fame mercato corre per

10 piu ad acquistarle la munificetua dei Papi per ankvhirne i ir.usei.

HEGXO DELLE DUE SiciuiE (Da nottra corritpondenza). \. NAPOLI 1. .Nolizie dei

giornali. 2. Caro del grano. 3. Le carccri. 4. Belle arli. 5. Con-

version!.

1 . Ho lelto in un ottimo giornal fcancese che tulla, o poco meno che

tulta la nostra via di Toledo erasi avvallata, e dodici persone inabis-

barono sepolte vive da quel baralro repentino. Habene gonfie guan-

ce la fama ! Picciol Iratto non ancora rinnovellato di quella stiada

sfondavasi di pochi palmi. \ i caddero eutro un fanciullello ed un

somarello, ma s\ mollemente che tosto ne risalirono illesi. Sicche la

fiaba somiglia i'altra stampata pure dal medesimo giornale, cio< che

nelle basiliche patiiaicali di Roma non si usa il canto fermo se noti

quaiulo vi assiste il Poulefice. Due spropositi I' uno istorico
,

1' altro

musicale. Come voi sapete benissimo , tulti i giorni le patiiarcali

usano ben a lungo il canto fermo. Quaudo pero v'assisle il Ponleiice

si adopera la musica veraccmente alia palestrina ,
tanlo diversa dal

canto Gregoriano , quauto e dalla musica a cappella che qui falsa-

mente si dice alia palestrina. Mi direte che scrivo di Roma e non

di Napoli. Ma scusate se tialto da similitudine di errori ho voluto a

quegli ottimi compilatori francesi mellere un po' di diflidenzit delle

notizte che ricevono.

2. Nou e pero falsa la scarsezza e carezza del grano che affligge an-

che questo regno. Veramente la raccolta del grano fu molto minore

della consueta ; quella del vino per molli nulla
, pei piii assai poca.

Se poi i proprietaiii ceicano un ripaio contro la rovina nel \eudere

a piu alto prezzo il poco frumento cui raccolsero, la co<a va secondo

11 solito. Due compensi ci larg'i la Provvidenza. Una bellissima e

bilonissima quantila di olio, ed una copiosa produ/ione di granturco

di prima, seconda ed anche terza seminazione.

11 popoletto di questa cilia 11011 conosci-a Iroppo la cosi delta

polenta, o la credea poco salubre: cerlo nou la usava che pochissi-

mo. Ora i forni pressoche tutti e dentro cilia e ne' paeselli dintorno
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COOCOlio |>anr tli ui.mttirro. tt\ in ogni >i.i -i vmdr a <|iiattro granl

il roiolo; nmlli-imi ID comprunn a prpferen/.a del pane dl fruinmto

chc vale pin tlrl dnppio < mm M-uipir Ixiono. II nostro |>opolo non

IIIKI il'iu|iir triune la iaiur. M.IIIL-I.I a luion prw./.o (toli'iita. palate

Mini, e i proprielarll ncl vender ran) le prauaglle trovcranno

iioiidiinrnn tin t oni|>niM> alia poch*7./.a drlle raccolte.

3. Altre volti-avete parlato nH voslro period'uodelle carcerl napo-

letanc. IVnwHrlnni luttavia die io v'acceniti cosa da me veduta, che fa

il nosiro carceredi S. Francesco un modcllo imilahilen tulta Kuropa.

(ili -pirituali din-ltori di INSO v inlrodnssero il lavoro. Una grandesar-

tinia. una mimorosissima ofVicin.i da cal/aiuoli. nua ventina di prandi

trial, nnafalepnamcrta, od una nobilissima legatoria di Mbri.dhi ontra

coin e vcde in bianchissimi, luminosissimi ed ariosissimi stan/.oni lavo-

rare insu-nic, vestiti di deocnto artistico abilo , centinaia d'uomini e

di piovanelli , serbando il >ilfn/'m. se non.quanto il rnmpono d' ora

in 01.1 < ..ii oiii/ioiii cumuni e cantici sacri . e talicare con assiduila,

diligenza e perfezione non volgare, crederebbe visitare un collegio di

crisliana e civilissima politecnica. Eppure non e che un' adunan/a di

dellnquenti, abituati i piu ad ogni disordine. Altrovesi scrivono teo-

rie, qui si vince col fatlo ogni teoria. Cosl opera la nostra santa re-

ligione che a Napoli esercila piu che altrovc la salutare sua possan?^.

Mmtir io vi MI l\o tnona il cannone e tutte suonano a Dio lodiamo

li- ranipane dclla ritta. Annun/.iano e festeggiano la incorona/ione

di Mai ia NVi pni' dclle gfane cscguita daU'EminentisRimo nostro Ar-

chMBoovo come dclcpato del capitolo Valicano dl cut fu gia membro e

sara sempiv un' alta gloria.

4. tn'ultima notina artistica. II Ueul Principe di Spagna D. Seba-

>iiano. nella tranquillita in che Io condussero gli avvenimonti eu-

ropei, disp<*nsa i giorni della edificantc sua vita fra Io opere dclla

I'iria e quelle delle arti. In questo anno egli ha condotto entro po-

ctii mest una gran tola rappresentante I' apparb.ione di Nostra Si-

gnora del I'ilat all' Apostolo S. Giacomo ed a' sette prinii suoi di-

scepoli. (>randiosa e veramente sacra composi/.ione. Ma sommamen-
tr ammirabilc in questo , che destinandola egli ad un altare della

i hiesa nomata la Trinita dogli Spagnuoli . ed avendo quell' altare

M-ai-sissima luce, il Principe con accorgimenlo artistico tenne i color!

alquanto crudi e taglienti; ticche locato il dipinto nel luogo destl-

nttto
,

la fievole/7^ dclla luce non ne oscuro le linee e dicde al co-

lorilo una fusione dcln alissima. Al grnnde qnndi-n fanno acrompa-

gnanu'iito due minori, ciaM-unn d'una fignrn grande al vero. Nell'u-

no i Simla li'iesa, lu-U'altro San r'mlinando He di ('a>ti^lia. (Hire

il inn itn aili-(ico di questi diu- di|>inti, coininciidoolc la ligura del
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saiito Re PIT la verila deHe vestimenla e della fisonomia, sendo

tralla da una piltura contemporanea di quell'eroe crisliano. E mi

place notare a documento degli arlisli che non vi sono i bafli, e

la indispensabil moschella, che sogliono metiers! in faccia a lutli i

guerrieri di que' tempi. 11 noslro e affatto raso; e le vestimenta so-

migliano in gran maniera quelle degl'lmperadori d'Oriente.

5. Nello scorso Luglio nella chiesa della Nunziatella 12 Svizzeri abiu-

ravano il proteslanlesimo. 11 Rev. Mons. Cappellano Maggiore con

tale novella abiura compieva il numero di I50personecui la suade-

stra pastorale conduceva finora dall'eresia alia religione cattolica.

Benche un po' tardi non volli nondimeno frodare i vostri lettori di

s\ bella notizia.

II. Sic n.i \ (Da nostra corrispondenza) i. Provvediinenti per il caro dei gra-

ni. 2. Lavori pubblici.

1 . II decreto rhe vietava 1' esportazione dei grani preyenne che

J' estero si provvedesse in Sicilia dove per la ricchezza del suolo il

grano era stato per lo meno baslevole a soddisfare i bisogni del-

1' intiera isola, e mise un argine alle speculazioni dei Irafficanli. A

questo beneficio se ne aggiunse un altro
,
e fu di favorire 1'impor-

tazione dello stesso grano dall' estero in ogni possibil maniera. Per

tal modo il Governo, assicurando la Sicilia dalla carestia dei grani

ha merilalo la sincera ed universale riconoscenza dei suoi sudditi
,

ed ha impedito che i cereali e il pane crescessero di prezzo o sa-

lissero al grado a cui toccano in quasi tutti gli Stati di Europa. Non
oslanti pero queste benefiche disposizioni del nostro provTido Go-

verno, le angustie e le miserie delle classi povere e disagiate non fu-

rono aHrimenti tolte del tutto. Sarebbe troppo ridicolo voler disco-

noscere questo stato di pubblica e privata miseria. La Sicilia paese

eminentemenle dato aH'apricoltura ,
e la cui ricchezza sta esclusiva-

mente nei prodotti del suolo, ha sofferto nel giro di tre anni nelle der-

rate principal'! di cui sono fecoudi oltre ogni dire i suoi campi, cioe

nei frumenti, nei vini e nell' olio. La scarsezza di questi prodotti ha

rtcato un grave danno non che all'agricoltura ma alPintiero commer-

cio, esenon fossero stale date di tempo in tempo delle provvide dis-

posizioni dal real Govern o , le conseguenze della miseria sarebbero

riuscite deplorabili. Non e dunque a meravigliare se per cagioni in-

dipendenli dalla volonta degli uomini la pubblica agiatezza sia venuta

meno in quest' anno , e la poveraglia accresciuta : i
1 a meravigliare

bensi come fra lanla miseria, inferiore di gran lunga a quelia d'altri

Stati ilaliani, la pubblica Iranquillila si conservi inlalta, come non
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s'odano atlentati di MM la allr ^ostunze del citladini . e conic le cala-

mit.t del tempi ispiiiuo rassegnazione nei poveri, carlta nelle class!

agtate.

2. Nel qualc pi oposito non e a dire quanto lo zelo e la generosita

del Principe di Salriano, Luogotenente del He, si adperino per veni-

re In sussldio del poveri eproteggere etutclaiT qtMMBclnsscinfcluv,
or limitando il pi (//< del pane, or soTvenendo con larghe elemosine

i piu blsognosi, e qtiando rinvenendo nuovl mezzi a vivrre coll'eser-

cizio delle artl e col lavoro delle mani.

iVi tempi chr rorrono 1'occupare m-i pubblici lavori i poveri e ope-
ra sapientissima; imperciocche a questo modo arcrescendo le opere

l uttlita pubblica si da come viverea migliaia d'individui, e s' impedl-
scono tanti delilti frequentl a sucredere ov'e genie o/.iosa e stimolata

(I. ilia fame mala consigliera. Nel momento in die vl scrlvo
,
in moltl

luoghi del la Sicilia s'intende a ristorare le pubbliche vie che mettono

in comunicazione le provincie tra loro . a gillar nuovi ponti ed a ri-

t. ii nc degli altri cui le ingiurie del tempo c le intemperie dclla sta-

gione aveano gia guasli ; ad aprire nuovi solchi allo scolo delle acque

piovane per impedir di allagare le campagne. Tra' lavori ora pres-

>< it lie flniti quello che merita d'essere ricordalo a me sembra il ma-

gnlflco ponte fabbricato sul liuiiie //( a poche miglia dalla bella

Termini : la coslru/ione di esso e stupenda per la solidita congiunta

aU'eleganza. Dove pero le opere pubbliche crescono ancor piu, si e in

Palermo. Nel brevissimo spa/io di presso a tre anni abbiamo veduto

sorgere opere gigantesche, come a dire il grande edifkio deU'ospe-

dale militure dl santa Cita, il Palazzo del Ministeri, a costa del quale

sorge il gran Quarliere di san Gtacomo . rfdotto nella rivoluzione

ad un ammasso di rovine, ed ora il piu cotossale albergo dove si rac-

colgano gran parte delle nostre milizie. Ma 1' opera che per molti

titoli va innanzi a tutte s^ e la stradn delta i'avorila col suo giardino

inglesf. Quesla magnitica slrada, nel luogo piu ridenledella campagna
dl Palermo, con la marina ad oriente, e nella direzione delle belle ed

amene campagne della Kavorila c la passeggiata piii gradita che sia tra

noi, tantochetaparerepoeo men che volgare I'altra della villa (.inlia.

l>a parecchi giorni poi si e cominciato a lavorare con alucrita ail' ab-

bellimento della >trada che da Porta Nuova mena drillo a llonrcatc.

STATI SARDI (Da nottrn rorritpundtnia) 1. Il voto del Senate c scioglimi'i.io

della C.anu-ra del Do|tiUati. 2. Agilazionc elcttoralc. 3. Procc-

slampa. 4. Acctisa nuitro il Presidents del Minixtcro.

1. Vi ho scritto nella mi.i leltera precedente come 11 Senato del

regno avesse approvato ,
votando prr < per serlnta

,
il primo
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;utir< lo del proiM-lto di l<*K^e, <
%he conlidaxa alia I'.aiica na/ionalc il

M-rvir.io dri limdi del loom. lopi tie giorni di dismv/mne HI mcssa

a voli tulta quunta la legge per isquiltinio segreto , come vuole 11

', L"laiHt'iilo ; e, a grande stupore del Minislri
,

il progello venue

rigeltato dalla maggioranza di 32 voti rontro 2S. Parrebbe a pruiia

vi.-ta, chr vi sia stata una eontraddizione poeo onorevole Ira la vo-

ta/ionc pubblica e la segreta ;
ma la rosa s'intendera facilmente se si

rillelta in primo luogo che 1'approvazione del primo arlicolo non si

otlenne se non colla semplice maggioian/a di due soli voti, e poi che

tra la vola/.ionc dell'ai ticolo primo e lo squittinio segrelo entrarono

a volare parccclii Senator!, che non aveano volato il primo arlicolo.

Tutlavia queste due buone ragioni non valsero a liberare il Sena-

to dai piu giavi insulti della slampa libertina. II Minislero giudico

necessario dopo quel voto di chiudere la sessione parlamenlare del-

1'anno 1852 e di sciogliere la Camera dei Depulati. In udienzadel 20
ISovembre esso riferi al Re che alcuni voti conlrarii alle proposte
del Governo emessi nel corso di quesla Sessione Legislativa dal Se-

nalo del regno aveano fatto nascere il dubbio
, che il Minislero piu

non godesse la fidticia della nazione. Quindi i Minislri proponeva-
110 al Re d' intcrroyare, per via di nuovc elczioni, il libcro voto della

nazione. Vennero percio stesi e pubblicati duedecieli, 1'uno de'quali

chiudeva la Sessione parlamentare; e 1'allro scioglieva la Camera del

Deputati. convocava i Collegi elettorali pel gioi no 8 Dicembre, e sta-

l)iliva il giorno 1 1 dello slesso mese, per le seconde votazioni che po-
tessero occorrere. Dicono che lo scioglimento della Camera fosse un

progetto gia fi?so da buona pewa nel la mcnte dei Ministri
, affine di

evilare per le flexion! fanno 1854 di prssimo augurio, giacche si

dovranno allora riscuotere le nuove imposte. Aggiungono ancora,
che il Minister volesse anticipare la chiusura della Sessione per po-
lere crcare Senator! molti De[>utali del Ccntro sinistro, che e un mi-
?to di democrazia e moderanlisnoo, i quali cos^ ottennero le qualila
richieste dallo Statute, essendo stati Deputati in ire legislature, lomi

reslringero ad osservare che tinora nessuna Camera, e ne abbiamo
avuto parecchie, e potuta moiire ira noi di morte nalurale.

2. Sarebbe inulile ch' io qui vi descrivessi 1'aspello che in quesli

giorni presenta il Piemonle in conseguenza di quella che chiamano

agitazione elcttorale, e che ci dicono essere un vero progresso. Succe-

de Ira noi quello che in tutli i paesi cosliluzionali in simili circoslan-

/e. L' agitazione incomincia dal Ministero che incerto della vittoria

i icorre a lutli i mczzi per otlencrla : (juindi passa nel giornalismo che

espone progi animi, raccomanda candidati, dimostra pericoli ^
e giun-

;:< lino -\\ diversi Collegi ejetlorali dove i piii attivi si maneggiano,
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cercano voti, fanno promesse e lodano e denlgrano le persone secondo

die lie vogliono pinnmo\ne <>\\no iin|diie la candidatuia. In

fatto da notarsi mi par quote, !:. a giudizlo dr'nostri irini*lrriali.

la parte raltohca l e quella die pun sola fate traboocar la bilanolu.

CUmuli il Parlammto con melate parole cerca d'attirarla a si'*. Quest.

gturnale ha stamps lo nel suo N. i> 280 un articolo intitolato agll let-

tori (Mttoliri , dove sentrnziaTusi Ira le altre belle cose die i sincen

cmttotici nan possono non setttire che it Governo costituzionale d vn ve-

ro ivolgimento dtll'idea rattolica. E siccome gia altra volta il I'arla-

mmto aveva asserilo
,
che la lepge Siecardi , il mulrimonio civile .

I'abuluione delle decime e ta dicendo erano necessarie conscguen/c
del principio rosliluzionale: cosi ne conseguita che il Siecardi, il Ron-

compagni e compagnia violando i concordat*!, conculcando i ranoni,

metlcndosi in direlta opposizione col Papa hanno operate tin vero >' /-

gimrnto dell' idea cattolica. K che tale fosse il peusiero del Parlomento

e provato da un allro articolo che esso pubhlico di poi, dove an-usa

di soverchio cattolicismo coloro che oppugnarono od oppugnano le

leggi e le dottrine suddetle. Simili castronerie, sebbene proflerile

con tutta la prosopopea di un profrssore ,
non possono appoi tare

gran giovamento alia causa del Ministero. Forse fiira ineglio una cir-

colare indirizzata dal (iuardasigilli a lutti gli Intendenli
, perdu'

1 so

pi-avvfgliassero leelenoni, ed avvertissero igiudici di manduuu nlo a

fare lo stesso ,
ma^sime nelle campagne. Dichiarava pero il Mintstro,

ben s'intende, cheepli non vuol inlluire ne punlo ne poco nelle el^-

zioni, Ic quali debbono essere pienamente libere.

3. Ho violato I'ordine cronologico discorrendovi innanr.1 tutto dello

scioglimrnl') della C.aiucra dei Depulali e della convocarione dc' C .1-

legi eletlorali, siccome di fatto della maggiore importanza. Ma il roto

del Senato era stato preceduto da un verdict dei giudici del fatto, es-

so pure di gran moment*) per la persona e per la cosa di die si tral-

tava. Un giornale libei lii.o inlitolato L Imparziale , verso il mezzo
di Otlobre, innanzi che avvenisse la famosa dimoslrazione sotto le

ftnestre del pre5idente del Ministero, avea pubbllcato parecchi arti-

coli dove , rhiamando a disamina le lasse onde e ^ravato il no^tro

popolo, awerlira che queste in sostanza riuscivanu srmpre a cam .1

della classe meno agiata; e poi riTolgendosi al Miuistero usciva in ll-

segwenti parole : O voi che sedete in suite scranne del potere, aprite le

vostre celle frumentarie e sfainate il popolo con quel grano , che avete

immoralmente acqvistato tut pubblici mercati. NViine acrusatn prn-in

di pit)\(>( ,t/ione all'odio fra le diverse condizioni soriali, e di oft'esa al

diritlo di propriela. Nel pnx-esso che ebbe luogo il 17 Nnvemb;

stenne leditee fa\V Imparziale i Av. Unift'crin. il qualc < .no provare
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che realmenle il presidente del uostio Minislcro era neiioz.ianle.di

grano, e ne aveva ammassato una grande quanlila, violando la legge

del 3 Gnnaio 1816 e 1'articolo 289 del .Codice Penale. Fra i varii

documenti produsse un alto autenlico da cui risultava, che il Conte

Caniillo di Cavour entrava per 90 azioni nella societa dei molini dl

Collegno, e che anzi era slato capo di quella societa nel tempo stesso

in cui era Minislro. Dopo un quarto d'ora di deliberazione i giurati,

colla maggioranza di9voli conlroS dichiararono non colpevole 1'ac-

cusalo sopra amendue i punti. Meno gran rumore questa sentenza

pel fatti che 1'aveano provocata, e certo signer Flandinet gerente della

societa, (let molini Anglo-Americani detti di Collegno pubblico alrune

linee a questo proposito ,
dove non negava le 90 azioni del Conte di

Cavour, ne che questi fosse stato al tempo stesso Ministro e direltore

della- societa
5
ma dichiarava che il signer Conte Camillo di Cavour

cesso da tale incarico nell' anno 1851
,
e che la maggiore quantita di

grano che abbia posseduta nel corrente anno la societa
,
non oltre-

passo mai i 12 m. sacchi.

4. Intanto 1'articolo 289 del nostro Codice Penale che ho accennato

piu sopra, si esprime cos\ : Ogni uffiziale dell'ordine amministrati-

vo stipendiato dal Governo , il quale nei luoghi soggetti alia sua au-

torita avra con atti munifesli o simululi o per interposte persone
fatto commercio di grani ,

di farine o di vini
, che non sieno il pro-

dotto dei suoi beni , soggiacera ad una multa non minore di cinque-

cento lire
,
eslensibile eziandio sino a lire dieci mila , oltre la confi-

scazione delle derrale apparlenenti a tale commercio. Non poten-
dosi piu rivocare in dubbio il fatto del commercio per parte del

Conte Camillo di Cavour, s'ingaggio una questione tra la Voce della

Liberia ed il Parlamento se in quelle parole ocjni Ujfiziale dcll'Ordine

amministrativo si comprendessero i Ministri, o ne fossero esclusi. E
a dolere che le ragioni che dall'una e 1'altra parte si espongono sieno

scrilte sempre in una lingua e accompagnate da tali complimenii che

il galaleo non approva. lo non credo pero necessario intrattenervi piu

a lungo della cosa. Grande onore venne all'Episcopato Piemontese da

,un fatlo dello stesso genere, relative al Vescovo d'Acqui, che io Toglio

recitarvi colle parole medesime della Bollente giornale libertino di

quella Citta : Da qualche tempo si accusava Monsignor Vescovo di

fare il monopolizzatore ,
stante le grandi quantita di cereali, che si

compravano per suo conto. Or sappiamo che quelle derrate vennero

depositate da un pristinaio, per essere distribuite in altrettanto pane
ai poveri del paese.

Ollre al predetto due altri processi ebbero luogo contro la Vo-

ce della Liberia che chiarirono alquanto 1'ayvenuto nella notte del



CONTElfPORANEA

18 Ollobro. l/tino accusava la \oce ill i/./.alo all'odio reciprnco

le diverse classi de'cilladini, not uulo in un >uo articolo conic in l'ic-

monle vi fosse uua rlasso di privileniati . die riportavano tutte le

gra/.ie, gll onoh c k benefi/ii del Governo, inlanto die un ultra classe

nc dovea patlre tutti pli aggravii. L' Aw. della Yoce, che era 1' Aw.
Rroffvrio , direttore di (jue.l giornale , spiego it vero senso dellc MI.

parole, e i giurali pli dicduro ragionc. l.altio pmces-o si riferivaalla

dinuira/i<iiie del 18 OUobre e ad un articolo slampalo il giorno se-

guenle dove si deplorava il sanguc versa lo in quella nolle malaugu-
rat.i. L'Avv. difensore porto una nota di leriti, die il Fisco dovelle i i-

conoscere, e provo che ne a Parigi , ne a Vienna, ne a Milano, ne

a Roma, ne a Brescia, ne a Napolk si e inai lanciala la soldalesca sul

popolo . prima che il popolo slesso provocasse colle armi
,
colic ag-

gmsioni ,
col sangue ,

o quanlo meno opponesse anuala resistenza

agli ordini del (niverno. Tocco ancora delle allre dimoslrazioni e

del come fossero slale impedile o represse. Avea buon giuoco in ma-

no e vinse, giacche i giurali dicliiararono neppur per queslo capo cel-

pevole la Yoce della Liberia. II Minislero leme forle che quesli talli

e quesle assolutorie possano intluire a suo danno nelle elezioni. I

voslri lellori sapranno come sia Anita la cosa dalla lellera che, a

Dio piacendo, vi scrivero da qui a quindici giorni. Finisco col darvi

la buona nolizia che i PP. Certosini conlinueranno ad abttare nella

Cerlosa di Collegno , giacche pare die il Governo abbia deposlo il

pensiero di mandarli a Superga.

(Da ntistra corritp.) i. Klc/.iuni niuniripali. 2. Pubblica islru-

zione. 3. Miss Cuuniii|;haiu cd un bcll'aneddoto. 4. Notizie ecclcsiasti-

che. 5. Truppe impcriali. 6. Xota dei Compilatori.

1. Vi e di nuovo in Toscana una Riforma delle leggi municipali:
an/i raeglio che riforma dir si potrebbe un ritorno ai sistemi e alle

cosliluzioni comunali di prima. Poichc abolita la libera ele/.ione fat-

la per voti dai cittadini dei rappresentanti il (loniune. si richiamano

a Tita le borse dei Priori e de' (k>nsitrlirri . e la tratta a sorte dei cit-

tadini imborsati, come ai tempi dell' antica Firen/e. Sappiamo che a

'liioto rilorno e slato spinto il Governo del Granduca dalla forza

d' inerzla con cui il popolo toscano trascurando per Ire anni conse-

cutivi di eleggere a voti i suoi rappresentanti, minacciava di volernc

far senza. Siippianio anrora che in quelle scarse eleiioni che iiu-

sdvano
,

I' intrigo prevaleva e un partilo emio^-iuto sapeva tarsi

largo e pr< !..,! poslo. Da quesle due raiMoni principalmente sem-

bra che debba ripetersi cjne^ta riforma. Mn ryunnlmiqne temernria

ad a leu no potesse sembrare la (Uiurii i 'ic dei uomi tralti da una
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horsa ogni anno sieno appunto per uscire quelli di coloro che val-

gono a bene amminblrare Ic cose del pubblico , pure una lunga

pratica ha mostralo ftuo al 1848 die in Toscana le cose andaron

I)ene con questo sistema : e questo appunto uno di molti cast in

cui la teoria pare che contraddica alia pratica.

2. La legge sopra la pubblica istruzione data in luce nell'anno scor-

so e presentemente in corso di eseeuzione. Oltre a due grandiosi

Licei rhe si aprono nelle cilia di Firenze e di Pisa, al culto delle

lettere greche, latine ed italiane, ed alle discipline matematiche e

filosoftche, in molte se non in tutte le eitta , i paesi e i comuni di

Toscana sonosi aperle le scuole minori e gratuite per il popolo. E

poiche la legge pose qual principio savissimo e fondamentale la di-

pendenza delle scuole tutle dai Vescovi, questi hanno eccitato con

belle circolari lo xelo e la Vigilanza dei parrochi sopra di tutte le

scuole del la propriaparrocehia. sia perche veglino sopra la scelta dei

maestri e dei libri
,

sia perche si occupino da per loro stessi della

istru/ione religiosa dei giovani ,
sia perche informino due volte al-

1'anno impreteribilmente e piu spesso ove occorra
,
le Curie Vesco-

\ili sopra il buono o malo andamento delle scuole nominate, da

augurarsi che questa pastorale vigilanza esercitata con efficacia. e

senza intermissione, sia mezzo potenle di educare alia religioneealla

Fede coll'aiuto di una istruzione appropriata alle diverse classi della

sociela le tenere menti dei giovani toscani che hanno a s\ giusta

ragione formato oggetto delle sollecitudini del Legislalore.

3. Secondo che venne gia accennato, I'affare di Miss Cunningham
ebbe un termine nierce 1' esilio di essa dal Granducato

,
e non la li-

bera/ione come un qualche giornale voile asserire. In tal proposito

cisia lecilo riferire un aneddolo narrato dal Loyd, benche in pari

tempo ci comenga di non partecipare ne col Loyd ne eol Morning
Post

,
alia garanzia dell' autenticita di esso. Narrasi adunque che

passeggiando il Granduca solo a piedi per una strada di Lucca
,
un

tale getto a caso dalla fmestra un vaso d'acqua che per disgrazia ba-

gno da capo a piedi 1'augusto Principe. Cio veduto quel tale, scesedi

subito tutlo confuso e dolente in islrada per far Je sue scuse; ma
il Granduca sorridendo i ispose: <c Niente di male ,

anzi buon per me
che non avete bagnato un suddito inglese, altrimenti chi sa quali

brighe ne avreiioavuto col Ministro d' Inghilterra . Ma basli di cio.

4. Han baslantemente parlato i giornali delle splendidissime e

amorevoli accoglienze fatte da sua Santita il Sommo Ponlefice al Gran-

duca Leopoldo eal gran Principe ereditario Ferdinando nello scorcio

di Ottobre allorche recandosi a Napoli s
1 intrattennero per Ire giorni

nella Capitale del mondo catlolico. Resta da aggiungere come in tale
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flmsta dtco>lan/a \rnixM> dt-Minato di commie accordo fra il Sommo
PontHit < . I'aiiLMnto Principe I' r'.mineiilix>'mio r.ardinalr C.ojimo

Cor$i VeM-.-vi. <li loi. alia Sede Ai t i\ ex <>\ ilr < Pi ima/iale delta ('.ill. i

di Pisa. (JucMa n<>li/ia uinnla in Toucan a >appiam<> avt'i i,i|.. ni-

sola/ione piandiima all iinixci -alt St mlna altreM chc il lull

stahililo ji l.i n/i< nedi una inioxa Pi> '\ile ncll.i

(ill i di Mudijjj.ma di-lla I'u.nia-na <ii andiiralt- . Mala (in pi>

per lo spirituals alia Dioccsi di Farn/a, c che a questa nun\.i

d lil>a vrnii nnminatn un rapguardevole sogpctto che est'irita d.i

qualrhe tempo in altra Dioct-M di Tosrana riniiic-nte ullkio eccle-

staslico.

5. l.e truppe auslriachc chc dcrnpano la Toscana hanno avuia in

questo anno una noteroU- diminn/mne , ed anche il Tenente Matc-

M-iallo 1'iinript- Fulrriro l.irhlcnoti'iii ch ne aveva il comando. al-

tes< il decremonto del loro effrtllvo o stalo ricJiiaiuato a comandarc

altro corpo. In ceneiale la ecccllentr rondolta di queste truppe da I

momrnto del la loro cutiai-i in Tosrana, e la cortesia squisita del-

I illustre Principe die le ha comandate lino al presente ban meriialo

gli elopi di tutti, non ereltuaii quelli che malvolentieri ce le han-

no Tfdute enlrur t- i-eslare. ('redesi generalmente che allorchr la

foiiiin/ionc delle truppe toscane e la istruzione dl esse sara compiu-

ta, il die fin qni procede assai hene
,
verra la Toscana tnlalmenle.

5u<inl>rala dalle armate impehali : ma per cio fare dicesi che ancora

occorrano due anni forse di lemjx>.

\ppiunpiamo a questa letlei-a del corrispondente ehe II sig. I). An-

tonio Boschi a 11 tore della versione delle f^siont sntll'evidensfi del Cri-

stifinrsimo poste all'lndice nell'ultiiTio decrelo dellaOmprepa/ione con

Mia lettera del 31 Oil. c' invita a dichiarare che epli non celo a brll.i

po>ta il nome deH'autorr prnlr^lantr Ainu'seovo nnplicano di Du-

blino dottore >Valhely\ poichi'- non cinoM-r\a dii fn^se, ne se lo^,.

cattollco od anplicano. Appiunpe di essere stato spinto ad impren-
dere e puhhlirare quella versione da persone pie e rappuarde\oli :

e che non I'avrehhe pnbhlicala quando od avesse sospetlalo della

pora orlodossia del libio. ml avesse avuto dalle personv al cui piu-

di/i<> lo sotlopose. quelle ammoni/.ioni c ipiei liuni die da C<M- potcva

tspettarsi. Kinixv la -ua Iclteia roll,- -rum-iili parole: ffn frrma fi-

dvfin che won tin jx>r
rincrcsi-m- fern I' nrrrnnnrc nl pitbkHro i falti

sit citati nntff jtpnriwfi <>{/' iliilihin svHu rft tit inline (if lie juif inten-

xintii f sttlla prnffssiime di-lli- ttiir incsaimf risotto alia noslra snnta

rtlir/ione di rt/i mi vanto tli rssere \tmilr inn z>-ftmtr ministro.



700 CRONACA

II.

COSE STRAXIERE.

GRAN DIT.ATO DI KADEN. 1. Vessazioni del Govcrno antichc e rcccuti. 2.

L' Arciv. promulga la scomunica. 3. Pastorale di Mons. Arcivescovo.

4. Condo|jlianze verso gli oppress!. 3. Irritazione del popolo. 6. Perse-

cuzionc ne* paesi viciiii.

1. Strillano i giornali libertini e non pochi de' moderati : ehe al-

1'Arcivcseovo di Friborgo bene sta la persecuzione, essendo egli metli-

tore di discordie e disobbediente alle leggi dello Stato. Disobbedien-

te alle leggi dello Stato? Non e qui luogo di fare un'apologia di quel

degnissimo Prelate, nemmeno col citar per iscorcio gli argoraenti di

sua discolpa. Chi TUO! chiarirsi dell'ove sia il torto, dopo conosciuti

i fatti del Prelato , consult! il Patto di Vestfalia, le decision! del trat-

tato di Luneville del 1803, e specialmente la Bella Ad dominici gre-

gis custodiam del 1827 accettata e pubblicata da' Governi unili di

Baden, delle due Assie, del Wurtemberg, di Nassau, e dell' Hohen-

zollern; nelia quale, in termini formal) e piu volte ripetuti, si assicu-

rano a'Vescori quelle liberta one lor concedono i sacricanoni. Madal

promettere all' eseguire e gran divario; e i Governi, pentiti ben presto

delle loro promesse, pubblicarono indi a tre anni, sotto specie di

regolare 1' osservanza della bolla sopra indicata, una serie di articoli

oryanici annullanti le concessioni o a meglio dire i diritti episcopal!

che avean pria solennemente riconosciuti nel Pastore della pro via-

cia ecclesiastica dell'alto Reno. Vulnerarono la Bolla nel la sua intima

costituzione
, disponendo che senza lor consentimento, nulla o quasi

nulla si operasse dal Prelato
,
cui poco piu lasciavano della mitra e

del pastorale. Insomnia 1'autorita civile spinse la sua onnipotenza
fmo a metier mano negli aflari piu inlimi del governo episcopale e

del sacro culto Indarno protesto la S. Sede contro le novelle usur-

pazioni, e il Sommo Pontefice di que'giorni Pio VIII, rammaricossi

altamentc che si vincolasse u la santa sposa di G. C. la quale li-

beia di diritto divino e non puo assolutamentedivenir soggetta a po-
desta terrena

,
e ordino all' Episcopate che in un affare di tanlo ri-

lievo s'opponesse alia oppressione laicale e tutelasse la liberta della

Chiesa. Per ben diciott' anni, a motive de'molti rivolgimenti politici

e de' tranelli degli avvcrsarii, non poterono i prelati ripetere con

qualche speranza di buon successo i loro diritti ; finche, visto il male

peggiorare oltre ogni misura, si levaron su nel 48 e tanto fecero e

tanto dissero
,
che i Governi furon costrelli di riformare i loro de-

creti del 1830. Senonche fitti/ia, per non dire derisoria ne riuscl la
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riforma, in quanto, mutato alcun poco I soli vocaboli, vl lasciarono

in foitdo la stessa iniqua doltrina. Go accadeva I'anno scorso nella

troppo f'amosa conferenza di r.;irUruhe, d'onde ingagliard\ dl nuovo

vigore quella mala pianta che or produce frutti cotanlo disguslosi.

Ma basti per ora di quest' argomento di cui si avranno piii sotto altri

partioolari dalla pcnna stessa dell' illustre Prelato.

Continuando dunquea raccontare la dolorosa istoria della persecu-

/.ione, egliea dire in prima della pronunziata scomunica e della rab-

bia con che 1'intesero i colpevoll e I loro fautori. Mirabil contraddi-

/.ione ! 1 libertini d'ogni tempo e d'ogni luogo furon mai sempre con-

cordi nel farsi betfe di quest' arma spirituale, dicendola illusoria,

spuntata, ridicola e peggio; venutosi poi, per correzione del loro mal

operare, ad applicarla, fecero e fanno un terribilio deH'altro mon-

do. Chi crederebbe che il Gran Ducalo dovesse mettersi sossopra per
una parola di un Prelato ottuagenario ? Eppure tant'e: il Governo

fece ogni conato per prolrarla e impedirla questa parola-, e con tut-

te le sue minacce di multe, di privazione d'ufficio e perfino di car-

cere rion valse a intimorire ne 1* Arcivescovo ne 1 suoi degni sacer-

doti. Comineio il Gabinelto, perche si conoscesse che faceva da vero,

col condannare a quindici giorni di prigionia e cinquanta fiorini di

multa il Vicario generale sig. Buchegger per I'insolenza d'aver recato

ad un agente del Governo copia d' una scrittura dell' Arcivescovo e

dell'indirizzo del Capitolo allo stesso Prelato. Lo stesso Governo in-

sistette nel mantenere al suo posto un tal Curato colpito dalle pene
canoniche e casso d'officio dal suo legittimo superiore. Lo stesso fi-

nalmente tenendo prigione nel propi io |>;il;i//o 1'Arcivescovo dispose

in modo che nessun atto vescovile potesse oramai praticare il Prelato

senza il beneplacito laicale. Pubblico inoltre parecchie ordinanze sia

a propria discolpa, sia a terrore de'preti cattolici. 11 5 Novembra una

sentla officiate annunzfava che il Consiglio ecclesiastico sara solto-

poslo al Ministro degl' interni in quanto questi rappresenta 1'aulo-

rit.i civile ; ove pero trattisi di affari interiori della Chiesa dipen-
dera immediatamente dal Sovrano siccome da Vescovo supremo del

parse. II che, giusla la Deutsche Volksblatt e chiunque ha fior di sen-

no, valse lo stesso che sostituire il Poter civile all' autorila gerarchi-

ca della Chiesa. Un' altra grida ancor piu solenne, perche indirizzala

a tutti i Cantoni del Gran Ducalo, fu data il 7 Nov. con frasi cos\ ci-

niche e malvage, che ogni commento direbbe meno del teslo. Ed e

qui da ritleltere, che volendosi discolpare presso la nazionc della

severita colla quale perseguiva il Prelato, non adduce il Governo al-

Ui I'.illi se non i tre gia arci'iinali . d' aver cio* il Vescovo ammesso

agli esami un giovane levita senza Tassislenza del commissario ( ivi-

le, d'aver eletto un parroco e minacciato la scomunica al Consiglio
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ecclesiastico. Per li quali enormi misfatti it Governo ,
vi si dice, fu

coslrettodi provvedere alia difesa de'diritti sovrani sopra liicaltolica

Chiesa. Diffondesi poscia in suggestion! al clem hifcriore perche si

ribelli conlro 1'autorila vescovile, promettendogli protezione all'uopo

e miuacciandogligravi danni, ovepersislesse nel posporrell volerdel

Gabinetto a quello del Prclato

2. Eppure o quanto sono vani i consign di chi misura il coraggio di

un sacro Pastore al regolo delle sue viste umane ! Mise fuori il Go-

rcrno badese tutti i suoi spauracchi, opportuni, non e dubbio, a de-

bellare qualsiasi de'minislii piotestanli pui leliagoui a' colpi di for-

tuna ,
non pero un Vescovo caltolico il quale ben comprenda la su-

blimita della sua divina missione. E s\ la comprese Mons. Vicari, il

quale, \isto inutile ogni indugio ulterior*, fe annunziare a' 15 .Nov.

Jascomunica iucorsa da tutti i membri del Consiglio ecclesiastico
v
Uu

cui sono due preti the venneio inoltie sospesi dagli offici saceido-

tali) e dal Commissario Bulger proposto a sorvegliare le operazioai

vescovili. La dolorosa promulgazione venne eseguita perordine del-

1'Arcivescovo in ('arlsruhe stessa dal cappellanoHell, il quale tradolto

immtdiatamenle al cos-petto del Borgoniastro della cilta, econfessalo,

siccome fu richiesto, se non ignorare punto le minacce gia intimate

dall'autorita lairale, ma dover in cio comeprete obbcdire al suosupe-

riore, venne senz' altro caccialo in prigione. Alia stessa fu tradotto

il Curato della cattedrale friborgese in mezzo ad una gran folia di

commossi spettaloii ,
tra cui vedevansi piu di cento giovinetli, che

accompagnavano mestamente il loro amatissimo catechista colle la-

grime agli orchi. Alia stessa il Vicario Kaestle, il quale per servigi re-

si alia na/.ione ne' tumulti del 48 e 49 era gia stalo decorato dal mede-

simo Governo: e or teneasi in conto di ribaldo per aver pubblicata la

scomunica in Friborgo, il qual unico delitto frutto a quest' ora la

prigionia di oltre 2CO saceidoti. Nondimrno la vittima piu maliue-

nata dal Governo dopo 1'Arcivescovo fu il suo A icario Generale, a cui

oltre alia condanna sopra enunciata vennero inflitte altre due nuilte

di^COfiorini perche avea fatto palese un altro scritto vescovile e no-

minato due nuovi Curati. Anche questi per aver accetlate le cariche,

e il cancelliere che ne sottoscrisse le lellere patenti, furono sotto-

posti alia pena di ICO iiorini ciascuno. A'Gesuiti poi fu intimato lo

sfratto dallo Stato. Quesli chiesero ragione di tal provvidenza, al che

non sapendo rispondere il Gabinelto sicontento di atlestar loro cuia-

ramente per iscritto ,
non aver essi

,
duranle il loro soggiorno in

Friborgo, violate veruna legge civile. Ne lu pago il Governo d' indra-

gare conlro una mano d' innocenti ministri deirAltissimo; soppresse

un foglio della Fo//.s/m//ediCologna, perche invilava il clero aleman-

no e forestiero a far coll el te in favore del clero badese ; conflsco il
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Noniteur ecclfxiastique e la Dcutsche Yolkshlntt a molivo dlalruni ar-

ttooli inlorno alia quoi'ionr, mine sr il popolo indiueno e I' Huron*

iatera non si polesse d'altrondc brn islruire <l-llr angarie dl quei

Signer!.

.'{. I .equal! angarie, con vera dignita d'un venerando 1'iHalo mani-

fifetb aU'oitu intem Monv Vicari in dm- belli-sime scrilture iinliii/-

/ale Tuna ad istruzionp e conforto del suo popolo, e I'altra in rlsno-

sta alia < iivolare del Mfnislero poc'anzl annun/.iala Leggansi a sag-

gio di sua fermezza alctini periodi dclla prima die oosi comincia:

<( Fra lo multe tempeslechecombatlouo la nave della santa Ctiiesa,

ilcui timone in nuz/o a voi e contidalo allc nostre mani, noi avrem-
mo ben ragione d' imitare gli Aposloli i quali sorpresi da una tem-

pesla sul lapo svegliarono il Signnre dicendogli: Stynorr salvateci, noi

periumo , giacche le nostre deboli mani, quelle d' un vecchio di ot-

taula e un anno, |K>trebbero esser troppo deboli, a cagione dell'uma-

na frale/za, in un comballimento s^ prolnngalo conlro i diritti di

Dio e la liberla della' sua Chiesa. Ma il Signore disse gia nna volta e

In ripele ancora: Pigliate cornggio ,
e state Jorti ,

nt voyliate tremare

dintumsi a loro perche lo sono con voi.

Ed a Dio eterno noi eleviam diil'ailo la nostra voce e le noslre ma-
ni dU'cndo: Signore to soffro violenza, rispondete per me.

. (Ileroi 1 It-deli della noslra Arcidiocesi! Voi tutti sapete quali siano

le preghiero die noi e i nostri fratelli nell' Episcopalo presentammo
dinan/.i ai troni dei nostri augustr sovrani per oltenere infine la li-

berla della nostra Cliiesa : voi sa|>ele quanlo noi abbiam supplicate

per essere esauditi, nella sollecitndine die avevamo per la salute

delle anime e della socteta >i manifestumente minacciata ai nostri

giorni. Voi avele conosciulo dalle due memorie dell'Episcopato della

noslra provincia ecclesiaslica il soggetlo di nostre nego/.iazioni.

luvece di risponderci coi principii di diritto, ci si rispose colla for-

/.i I >iccome, secondo il dovere di nostra carica, Noi resUmmo senza

timore al posto di guardiano del sanluario di Dio, ora si apgiunge
alia violeny.a I'ollraggio. Converrehbe die noi non fossimo ni I 'Unto
d-l Sipunv in' un successore degli Aposloli per riinancrci da I difen-

tl !< cuii ouni noslra for/a la Sposa sen/a macdiia del Salvatore, dagll
,i .ilii die le si fanno, sia poi qualsivoglia la parle da rui le sono
jndiri/.zali .

Qnindi I

'

illuslre Arcivescovo espone per ordine il seguito della

qni<(iiiiu> iii-uita. la qnalc puo coinpnMidcrsi in questl porlii rennl.

AI prinripio d.-l rormiir M culo la Cliit-sa d'Allemagna, cadulo I'im-

i\ \.t |ICI(|M|M la prolr/.ione die il dirillo generate le assicura-

v.i pci -parti- ildl
'

Imprratnic c ldl' linp.-ro. Miovcrni particular!

present invci .-a rvchrl;t. ^ifrome essl metrllo rredeano : e quello dl
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Baden in particolare con parecchi editti organi/./6 in tal modo 1'e-

cononiia di-lla Chiesa, che al Vescovo quasi non rimaneva nulla del-

rautorita c giurisdizione che gli compete. La S. Sede non essendo

riuscita ad acconciar le cose con un concordato, procuro rimediarci

con due Bolle che istituendo la Provincia ecclesiastica del Reno supe-

riore assicuravano alia nuova Chiesa i dirilti che ora TEpiscopato dl

questa provlncia domanda. Ma il Gabinetto ne restrinse 1'eserci/io con

certo lale decrelo, che la S. Sede disapprove con imporre ai Vescovi

di opporvisi in guisa da furlo ritirare
,
siccome quello che offendeva

la dottrina e le leggi della Chiesa caltolica. In questi ultimi anni i

grandi Stall d' Allemagna resero infine giuslizia alia Chiesa
;
ma le

suppliche dell'Arciv. di Friborgo non furono udite dal Governo, il

quale protesto non volere esso esaminare piu attenlamente do che ri-

chiede il diritto esistente : bastare che si esamini do che richiede il

bene dello Stato e della Chiesa. .

u Non restava dunque altro a fare (segue 1' Arciv.) a Noi che Dio

stabili guardiani della Costituzione ecclesiastica fuorche adempiere il

noslro dovere pastorale in faccia al Governo che incatena di fatto i

diritti della Chiesa: non ci rimaneva allro che camminare nelle or-

me dei santi confessori e martiri
,
confessando la nostra fede, eserci-

tando i diritli ch'essa c'impone di conservare, e tullo soffrendo, piut-
tosto che abbandonarli. Noi ci siam ricordali di quelle parole del

santo Martire Cipriano : Quando un Vescovo e pieno di paura , esso

e perduto. 11 diritto di cosi operare noi 1' abbiamo slabilito a lungo
nella nostra Memoria dei 18 Lug. a cui il Governo non risposese non
colla minaccia della forza. Noi dunque eravamo cpstretti a compiere
il nostro dovere senza piu tardare; giacche dall'ini lalo e colma la

misura degli oltraggi e dei danni che la Chiesa dovelte sopportare da

un mezzo secolo in qua, per parte d'una burocrazia che non voile

profittare d'alcun insegnamento : e dall' altro lo spettacolo della cor-

ru/ione della fede e dei coslumi che si aumento spaventevolmente nel

lungo periodo in cui la Chiesa fu amministrata dallo Stato
,
non ci

permette di piu oltre differire il rimedio benche doloroso.

Segue un lungo elenco delle vessazioni che ramministrazione della

Stato fece pesare sopra la Chiesa
,

il racconto dell' operato dal 1 A r-

civescovo per indurre il Consiylio superlore ecclesiastico a non intro-

mettersi nelle funzioni puramente episcopal! e quanlo a mal in

cuore siasi indotlo a servirsi dell' armi canouiche contro i riotlosi.

Lamenta ancor una volta le violenze fatte alia sua autorita e, pro-
mettendo di non cedere giaramai in faccia alle irigiusle esigenze, fi-

nisce con una commoventissima esortazione a' fedeli, perche s'uni-

scano nella preghiera e durino saldi ne' loro doveri verso Dio e verso

il Governo civile, abbandonando alle sue logore spalle tutto il peso
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del presente disaslro. COM linisro la nolnl^sima pa>torale di Mons.

Yirari, la quale non oltenne dagH av\rr-arii die nuove e piu dure

vessa/ioni.

4. Or die riscosse con tutto cio il Governo badese? Se ne togli un

venticinque deputati elrtli a que' d\ in favor del Minister*) poidn- i

libertini dlvennero tosto amin del Potere persecutore de' buoni) , la

indi^na/.ionc fu presso che universale. Parecchi tra'protestanti e mol-

li-Miiii oattolici laid ed ecclesiastic! fecero esibi/.ione quale d' una

buona parte, e alcuni di tutto il loro avere al venerando Vegliardo e al

sun clero fedele, che con tanlo sacriflzio serbo piu a cuore la dignita

del sacro caratlere che non qualsiasi vantaggio temporale. I Vescovi di

Austria olfrirono copiosi sussidii. A Colonia, ad Aquisgrana e in Fi an-

na, na/tone non seconda a verun' altra in carita cristiana
,

si raccol-

sero limosine per 1'aflliUo clero badese. .Vila sola Parigi i sigg. Com-

pilatori dell'yimi de la Religion e i loro confratclli de\VUnivers apri-

rono a tal fine le loro sottoscrizioni che non saranno certo poco

numerose, malgrado de' molti soccorsi da prestare principalmente in

quest' anno e in questa stagione a'proprii paesani. In tutte le diocesi

poi dell'alto e del basso Heno si segnarono indin/./i copiosi e teneris-

simi a'perseguitati. Gli ecclesiastic'!, prima di Friborgo, poi di tutto il

Ducato inviarono lor suppliche al Governo per la liberazione degl'in-

nocenti fratelli, protestando nello stesso tempo di voler mai sempre
obbedire al loro Pastore, e combaltere a costo di qualsivoglia pena

per la indipendenza delta Chiesa travagliata. l.i* lettere poi d' illuslri

personaggi d'ogni maniera all'egregio Prelato si avvicendano senza

posa, e danno gran conforto a quanti nella presenle lotta patiscono

per la giustizia. I. illustre Pastore della Chiesa di Magonza Mons. di

Ketteler si rivolse con una patelica pastorale , capolavoro, secondo

noi , di santo afiello verso il suo Metropolitano . ad istruire il suo

gregge deU'avvenuto, e a spronarlo alia preghiera, atiinche piaccia a

Dio di abbreviare il tempo della persecuzione. Anch' esso il Vescovo

di I nnborgo Mons. Blum pubblico per le slampe una circolare nel

medesimo senso, tutta olezzante di carila e di coraggio vescovile. Ed
ove pure non si fosse data altra dimoslrazione fuorche quella della

Societa cattolira, il Governo persecutore avrebbe avuto buono smac-

co, e i tribolali immenso guiderdone ;
che detta societa, come nessu-

no ignora ,
e composta del fiore de'caltolici ledeschi e di molti d' al-

trove. Or bene, anch'ossa voile apportare a piene mani il balsamo del

suoi conforti alia generosa falange.

5. Dicevamo poc'anzi che il popolo vide di mal occhio tanta iniquita

ne'suoi Ministri governanti. Per la qual cosa pare che in Friborgo

stessa, dove la forza civile e piu numeroja, avvenissero, secondo il

Serie II, vol. IV. ''i
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JoumoldetDtbats. de'UimuHi popolani. ISe'villapgi poi, a detta della

Wolksblatt, il mnlconlento fu troppo piii manifesto; perche, proce-

dendu la polizia all' arresto de'parrochi divenuti rei della promulga-

zionediqualcheordine vescovile, molti lerrazzani vi si opposero col-

la toi/.i. e dove n' impedirono la cattura, dove liberarono, armata

mano, i catlurati. A Gerlachshem H Curato era slulo condotto di na-

scosto in casa del hallo, appena uscilo da'divini offici, menIre lapo-

])olazione rimaneva tultavia in chiesa a cantare alcune divozioni. Fu

osservato il i'allo e riferito da alcuni fanriulli alia plebe uscenle del

sacro lempio, la quale corse loslo indegnalissima a chiedere I'amato

Pastore
,

e
,
non avutolo alle buone, se lo ricupero a viva forza. A

I'nlerbalbach riuscirono i paesani ad impedire la prtgionia del loro

Curato gillandosi sopra il gendarme che I'inseguiva, il quale a mala

pena se la pole svignare eolla fuga. Da quel giorno trenla vigorosi con-

tadini durano tuti.i la nolle in vigilantissima guard ia allorno al pre-
sbilero. Gli slessi falti succedono in molli allri luoghi del gran Du-
calo ; cotalche il Minislero comincia a pensare seriamenle al brullo

imbroglio in che si e messo ; anzi prelendesi che, convocalo ullima-

menle a consiglio, dopo animalissime discussioni sia enlrato in peiv-

siero di rimellere alquanto del suo rigore, cosa peraltro poco somi-

glianle al vero

6. Ma checche sia di lal novella, che e I'lillima delle arrivaleci fino

a quest' oggi, egli e certo che anc.he nell'Assia eleltorale le stesse dot-

trine producono i medesimi efFetli. Venne esclusa la Volkmlle gior-

nale cattolico di alto grido per profondita delle dottrine e per since-

rissima divoxione alia S. Sede, di cui sosliene coraggiosamente i dintti

e la liberta religiosa. Annunziasi pure che cesso di comparire anche

la Voitoblatt) periodico degno di grande encomio e compilato dal-

lo zelanlo Abale Mahr. Venneglida prima confiscato un numerocon-
lenente cerlo arlicolo della Gazzetta ecclesiastica inlorno allo spo-

gliamenlo de'convenli bavare^i. Quindi un allro scritto dello slesso

foglio die preleslo al Governo di citare a' tribunal! il dollo Abale, il

quale, sebbene ne uscisse vincitore, giudico per lo meglio di abban-

donare il campo e ritirarsi dall'arena giornalistica. Noi sappiamobe*
nissimo che la dottrina e il buon volere non bastano a sormontare

tutte le diflicoltadi un arringo cos\ pericoloso, sopraltulloove lafor-

za si opponga violenlemenle all'evidenza de'ra/.iocinii: diciam tulta-

via che la perdila di tali campioni e tanlo piii dolorosa, quanto e pii'i

utile, come accade al presenle, la loro valenlta al Irionfo della catlo-

lica religione.

Anche in qualche altro paese circostanle la persecuzione va matu-

rando : e se non e ancor giunla all' eslremo passo, vi s'incammina di
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buniu In i \.u ii t.ovemi paionu opeiat d'accordo ml (..ibinetto di

Baden c narengiare Ira di l>r<> .1 < lii phi danneggi I' indipenden/ 1

dell. i ( IIH vi. i -. iirl \\uitfiiihriL \arano iiM-uliu di un<|(iaiila par-

rotrhie. peisistendo il I'oler ri\ile a volrrle adulate a'suoi, nssiaagli

esaminati dalla Mia ruiumi>>ionc. IVi biioua venlura pochissimi sono

idoti he cadano nella rete : UiUi, >alvo rahssmie etrenoni, ob-

bciliM nun .1 li'H. I'lrl.ili ! IH>;I altrndlti Ii III l-M< .lie d.i < 1 1 1 !iH l.i

o dare: .m/i ncll iiliiuio concorsu di Sim aid. i cuiivocalo dal Go-

nou si preset i to neppure mi sol candidalo, laddove inolti cor-

x in a dat conto de'loro sludii al Vesoovo, siccome etadovere.

Ecco la dolorosa storia di questi giorni, che si va compiendo nellu

pruvincia erdesiastica di-ll alio Ueno. Aohi ci cluedessc* ronie sia per

terminare la lolta, uoi risponderemmo sen/' esilare, die anche I' ulti-

mo Minislro di Baden il si^. Marchall di poco gloriosa menioria di-

ct-\a pi iuia di cedere il polere: lo so che in fine irioni'era la Cliiesa

cattolica coll' otlenere la liberla che pretende: non voglio pi-ro die

si dica, averla ottenuta sotlo il mioBlinisUMo . 1'al < pure la pcrsua-
sione del Gabinetto presente ; e per quanto cerchi d' illudersi o d il-

ludere all mi, nou lardera
, speriamo, a toccar con mano, die per

triontaix* d'un santo Amvescovo 11011 bastano i commissaril, i soldati

e la prigioue.

FRANCIA. 1.1 Duchi Hi Nemours e di Aumale fanno visiia al f.onte di Cham-

bord. i. Afl'are del Ciiuitero di Chelles. Nuova scoperta di settarii, e

tcriltu reccnte sopra la congrega du con>pagtionnuge.

1 . Si la un gran parlare nel mondo politico della visita di due ft-

gli di I .ui-i Filippo al Conle di Cbambord, per rappacificarsi con esso

lui e slringere la cost delta iusione de' due parliti. Che i Duchi di

Nemours e di Aumale si sieno recati alia residenza di Frohsdorf ed

abbiano salulalo il loro augusto cugino col tilolo di Sire, pare ora-

inai accertalo: ma (-In* pcnio >iasi conchiusa la fusionc, non < anror

abbastanza manifesto. Koise eglt
'

vero che i Ire cugini si abbraccia-

rono cordialmen le : e Um'anche e vero che il L>uca di iNemours compli-

mento il Conle con quelne parole : nCugino, leconduioni della Fran-

cia ha i ii io piT-iiaM> nui e i im-n i amici die la sola loggia di Governo

ad essa convenevole* la Monan hia costiluzionale, e di essi Monaivhia

il Happresentanle leuitiimo siele Voi , o Sire. Cosl dicono le corri-

spondente; chedi ofliciale tinora non si sa nulla. .Noiidimeiioe mollo

incei to se i due Principi abbiano operato da >r, ovvero a nome della

famiglia ; esvndo che nel prinio caso, come o^nun vede , sarefabe

nulla la fusione. Or ecco le dicerie piu accredilate intomo a <|ii -t
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fallo. Si ratronla die la vedova di L. F. Maria Amalia se ne partisse

per la Spagna, enza dichiarare al proposito il suo volere, non biasi-

mando ne approvando il disegno de'due suoi figli. II Principe diJoin-

ville lo combatte, promeltendo pero di non opporvisi pubblicamente

e intanto s'invio nell'America. 11 Duca di Montpensier mostrasi in-

diflerente a codeste pratiche, e la IHichessa di Orleans si e dichiarata

contraria ,
dicendo che i due cognati non avean diritto di obbligare

alia sbmmissione la loro famiglia. Finalmente il Conte di Parigi ri-

fiula essopure agli zii lafacolta di parlareasuo nome; conciossiache

eccitato dalla madre
,
sembra voler restare il Rappresentante della

Monarchia ciltadina e rivoluzionaria proclamata nel 1 830 e abbattuta

nel 48. Questesono le voci che corrono intorno alia fusione; 1'entra-

re nei particolari delle speranze di ciascun partito ci porterebbe trop-

po lungi dallo scopo della nostra cronaca
, percio ce ne passiamo

senz' altro commento.
2. Piuttosto per rettificare un fatto orribil mente travisato da pa-

recchi giornalarei irreligiosi ,
che non per intrinseca imporlanza che

esso si abbia, direm due parole dell'accaduto nel Cimitero di Chelles,

piccolo Coniune del circolo di Compiegne. Evvi un paragrafo nella

legge francese che ordiria di dividere per mezzo di muri, o di fossi, o

d'allro, i cimiteri delle ville in tante aiuole, quantc sono le different!

profession! di fede degli abitanti. Un disgraziato paesano di Chelles

avea, e gia. tempo, apostatato dalla religion cattolica elasciato scritto

per testamento di voler vivere e morir protestante. Venuto il misero

presso a morle, il Curato del luogo per evitare ogni litigio, (poiche
non era ancora nel campo santo 1'area destinata a' protestanti, non es-

sendovene stato prima d'ora bisogno), d'accordo col Maggiore del luo-

go, fece fare un fosso di divisione a staccare una porzioncella del ter-

reno per li cadaveri de' protestanti. Lo spazio fu scelto vicino alia se-

poltura de' bambini senza battesimo e non gia de' condannati all' ul-

timo supplizio, siccome fu malignamente stampato; che in quel pae-

sello non accade mai di doverne tumulare. Mori impenitente il pro-
testante

;
e il suo figlio tanto brigo per farlo seppellire in sacrato,

che, con grave scandalo della popolazione, aiunse a collocarlo nel bel

mezzo del Cimitero cattolico
,
in certo luogo da lui compero a bella

posta. Per cessare tumulti, vi fu per allora lasciato diporre, atten-

dendo cio che ne stabilirebbe il Vescoro. Questi ne scrisse al Prefetto,

il quale die ordine, si disumasse il corpo e si trasportasse nella sede

destinata a'suoi compagni di credenza religiosa: il che venne eseguito

con dignita e rispetto; e poiche quella sede de'fedeli estinti era rima-

sta contaminata, si procedette, secondo il rito, alia nuova benedizione

della parte sacra di quel Cimitero.
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Orrheavvmne, domandlamo, in tuttoquestodi rlprovevole? Nul-

I'allro, a giudi/'m tie -avil, fuorrht I' ci>tiiiate//a <li un pugno dl mls-

rredenti lU'Uoln M>ppellire iti luog benedelto chl vissc per modo che

demeritossl lanto favore. Kppuro parecchi ciomali libertini andarono

in brslia, falsarono inolle circolanze del iulto, narrundo per es. che

il cadaverc fu trascinato con rubbia e gitlato Ira quelli de' malfatlori,

gridaiono insomnia alia barbarie de' clericali che non rispetta nep-

pure i trapassali e siiuili ciarlanterie. Buffbniche essi sono! vogliono

vivere da animali, ritlersi lulla la vila della Chiesa e de'suoi santi ri-

li. e jtoi pretendono di riposare all'ombradi quella croce che hanno

spergiurata con distaccarsi dalla vera religione.

3. 1 inilo appcna in Pahgi il i'amoso proccsso dell' opera comica e

pubblicatane la senlenza, ecco Iradursi davanti a' tribunali correllivi

di Lione un allro drappello di sciagurali appartenenti a lie Societa

segrete, e a quella specialmente che appellasi la conyrega europea.

Caddero gl' iniqui in inano della Polizia nello scorso Oltobre ,
sor-

presi proprio in fragranlc . nienlre in casa d'un cotal (iondret taver-

naio di Charpennes eransi noltctempo ragunati ad aggregare due

nuovi tralelli. Questo talto scbbeii somigliante, non si vuol confondere

coll'arresto accennato'a pag. 468 del presente volume. Di tali sco-

perle e buondato per tutla Kuropa e in peculiar modo nella Kran-

cia, grazie alia vigilanza dell' accortissima Poli/ia. Cos) none guari

I'm on rinvenuti deposit! clandestini di palleda canuone, nuovi scritli

incendiarii di Ledru-llollin e consorti
,
e periino , chi '1 crederebbe?

iina schieradi giovuni imberbi atfigliati essi pure a logge massoniche

e congregantisi in eerie grotte a fare loro misteri esecrandi. Avviso

salulare a'padri di famiglia perche stieno in sulle guardie, in- a qual-

siasi collegio raccomandino la loro prole, ne lascinla bazzicare con

quulsiasi compagno.
A proposito delle societa segrele non sara inopportuno di accennarc

come di passaggio, che il sig. ('.. G. Simon di Nantes ha tesle pubbli-
cato un Opera curiosissima sopra i riti, i misteri e lo scopo d'una

aulica setta, notevolmente diversa dalla massoneria, che appella>i

de'oonipagnoni \lacompagnonnage}. Se 1'autore si mostrasse un po'

piii caltolico e non cost nemico di certe pie islituzioni , sarebbe il

libro di non poca ulilita a far conoscere un' infamissima genia non

mai abbastanza conosciuta. Ad ogni modo la scrittura puo giovare as-

sai a chi, ben erudito nella religione cattolica, s'occupa nel mettere in

luce somiglianti ribalderie per vantaggio di tanti inesperli, i quali si

lasciano cos\ di leggeri accalappiare a titoli speciosi ed innocenli.

.! .
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SVIZZERA i. I'OKICM.AI.I.O (Moitra Corrispondenza) i. L'llimc elezioni tii Bui-

la. i. Delia inorle di Donna Maria tie Gloria llegina di 1'ortojjaJlo.

1 . l>opo i disordini che guastarono nello scorso Maggie le elezioni di

Bulla fino ad insanguinarne il campo, avvennero altri soprusi di cui

e bene si conservi memoria ad onta del la tirannia radicale. Erami
convocati gli clettori della contrada per la scella di un nuovo depu-
tato al Consiglio municipale; e i conservator!

, sebbene non avessero

otlenule le chieste guarentigie contro 1'oppressione degli avversaviL

pur nondimeno vi si recarono in buon numero e senz' indugio. Av-

vertirono tultavia di menar seco alcuni uomiui prudenli de' prossimi
Cantoni. iquali potessero testimoniare all'uopo, dell'ovc inclinassela

maggioran/.A. I radical i andarono sulle furie in dover per tal manie-

ra mettere a nudo la loro minorita presenle, argomento non dubbio
della passata, che pur negarono con tanta audacia. Ricorsero adunque
alle anliche violenze : brandir pugnali ,

far correre soldatesche col-

1'armi in resta, trascinare e appuntar cannoni : cotalche la turba de-

gli elettori trovossi dalla violenza sgominala e alcuni eziandio teriti,

prima che officialmen te se ne pubblicassero i suifragi. Ne paghi di

cotanta bin ban/a minacciavano i libertini di gittarsi sul villaggio di

Riaz appartenente a conservator! e metterlo a ferro e fuoco. Del che

impauriti i paesani ,
yolarono a chieder soccorso al castello

,
ma in-

darno
;
che il Prefetto, arrecando di non aver forze che bastassero al

bisogno, costrinseli ad armarsi essi medesimi e far patluglie in difesa

de' proprii focolari. Ad onta di tanta nequizia la maggioranza de'vo-

tirisullo cos\ chiara pe' conservatori, che gli stessi foglidel Governo,
sebbene svergognatissimi ,

non osarono negarla, e il cittadino Fra-

cheboud giudico per lo meglio di rinunziare alia carica di deputato

ghermita e aflidatagli da' suoi contro ogni giuslizia. Restava adunque
a rifare da capo la elezione. Alcuni giorni prima di avviarsi alia vo-

tazione
,

i conservatori mandarono pregando il Consiglio federale a

voler assicurare per mezzo dei loro commissarii la liberta di paciflci

cittadini. Quest' innocente e giustissima domanda venne accolta con

isdegno dal Consiglio di Friborgo, il quale non ismenti mai il suo

tenore di mostrarsi umile verso i forti, e co' deboli arrogame. Non-
dimeno per aver aria di soddisfare alia inchiesta suddivise il circolo

elettorale in tre comizii
, e per tal

gjuisa ,
che la gran massa dovesse

recarsi a Bulla, dov'erano gia accadute per ben due volte delle scene

sanguinose e dove il prefetto stesso erasi dichiarato impotente a

mantenere la pubblica quiete. Voleansi dunque ad ogni modo allon-

tanati dall' urna i conservatori
,

cio che dicevano aperto i libertini ,

divenuti baldi per 1'impunita concessa alle loro precedent! furfan-
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(.in- In tale stato di ro-- nun riemneva a' fantori drlh religlone e

dell'ordmrrhe la-lcucr-i per minor malodalla vota/lonr. II HIP fece-

ro, prote*tando con eprta srrillu in fa< %rta della Svl/.wra e drll'Kuro-

p, cht- <
i*!i pativano \iolcnza intornn all'pwrmlo dpi politici d'.riiii.

Atoomero all' urna i lihcriini in numero di seicento circa, e siccorae

non avcvan rnioli, M n/ 1 romlMitcrc si rldarono vincitori, menando

gran vanlo del vile trionfo i
%

r.iddopplando pel lino la cifra della lo-

ro srhicni . rhe fecero filsamente salir< a mille dtigento. I conser-

vator! che rifiularono di votnre non eran meno di duemila : e certo

)' avii ! !>n.. -piini.it. i. come la spunt;trono negli altri due comizii, se

la giustim de' nostri governanli non fosse un nome flnlo e vuoto di

significalo. Ma l>a>li di qucsl' ar(iomento doloroso.

Avvenne una piccola sommossa i la Dio merce senza gravi conse-

pMtttei, al mercalo di Friborgo. KIM diretla contro il ctttadino Broye

gia membro dei Governo provvisurio del 47 e sorpreso per la se-

conda volla in colpa di lavorar monopolii delle derrate. Allro non

gl' incolse che un qualche pugno vigoroso . quale sanno sooccare i

no-ii i campagnuoli. Dal patrioltismo del cittadino Broye polete pi-

gliar norma e giudicare a che si riduca I'amor di patria colanto van-

talo da tutti i fabbri di rivoluzione. A' 14 Nov. si fecero in (inevra

)e elenoni pel rinnovamenlo de' poleri logislalivi ed eseculivi. Vi ri-

mase sconfilta la fuzione dominanle condolla dal famoso avventu-

riere James Fazy e reslo la vitloria a' conservator! prolestanti, ossia

a' metodisti persecutor'!, collegati co' demagoghi non soddisfatti.

N MHO puo prevedere qual M.I il piano strategico di quell' ibrida

falange.

2. Speravamo di poter dare in questo fascicolo una qualche noli-

/ia particolareggiata intornoalla morte di Donna Maria de Gloria Be-

gina di Portogallo. Finora pero, dopo Ire setlimane dall'infausto an-

iiuii/i>, non ce nepervenneallra relazione, fuorche una leltera scritta

da Lishona al Morning-Herald dalla quale ricavansi i seguenti parti-

oolari. S. M. dicea da inolli mesi di presenlire che quest' ultimo por-

talo le arrechen-bbe la inortr , poicht* in altri due puerperii, in cul

perirono le rrcalure, avea gia corso gravissimo pericolodella vita. SI

! 1 1 lutto il posxihilc |>fi di>trarla dal cupo pensiero e da quella spe-

cie di fantasmache pareva inv-nuirhi in ogni dove. II 13 Nov. fu al

tealio itali.ino ;d.li.i<i.n./.i lida -. il 14 a nolle .i\.m/.it i cominciarono

i prinii indizii d*-l prricolo : il nerche, secondo I' uso di Corte, furon

in-to ronvorati nrl real palazzo i Mini-lri, i Consiglieri di Stato e i

i, i. nidi drllii Corona. Visti i mali sintomideU'augusta pazientei medl-

iiMuliaronla in bel mod., a r..nl..i i irsi i -uidii della Keligione.

Al ipiali- inxiio. comprendo, di^s<\ I'ambasciata; la mia ora eslrema

s'avvicina. Biccvuli i SS. Sacramenli. si venue a dolorose operazioni,
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dopo le quail 1'infelice madre soccombette il di seguente, e prima di

lei H suo bambinello, a cui pole amministrarsi per tempo 1' onda

battesimale Qualche ora avanti allo spirare ebbe agio di dare 1' ul-

timo addio allo sposo desolato e a tulta raiflitlissima famiglia. MorU

1'augusta donna, annun/iossi al Consiglio di Stato che il Re marito

lenea la reggenza fmo a compiuta la mino ri la del primogenito erede

della Corona e confermava nel potere i Ministri present!. Or dice-

si che le Camere dichiareranno quanto prima uscito di minorenne il

giovane Re, per opporsi alle esigenze de'miguelisti, i quali preten-

dono appartenere la tulela a D. Miguel Principe di Braganza.

QUESTIONS D' ORIENTE. Compendio degli ultimi avvenimenti.

Del teatro della guerra poco o nulla di nuovo. Continuano alcune

parziali scaramucce allernantisi da'due esercili, piuttosto a dar segno

di vita, che non per voglia di battagliare ;
conciossiache i rigori

stemperati della stagione rendono impossibile lo scendere a giornate

campali. Molti pero de'giornalisti assisi accanto alle loro stufeprose-

guono alacremente a ordir tenzoni , spronar fulangi e fabbricar vit-

torie
,
ciascuno a norma de' suoi desiderii. Ma elle son bale , e a noi

poco importa di confutarle. Diciam piuttosto, in brevissimi cenni, di

aleuni nuovi provvedimenti o certi o probabili ultimamente presi

dalle Potenze belligeranti.

Russia. II Principe di Gortchakoff dopo fatta chiudere a Bukarest la

Chiesa cattolica, come se ne traesse cattivo augurio per le future vit-

torie, diessi a concentrare buona parte delle sue milizie ne'dintorni di

Graiova. II Gen. Osten-Sacken marcia a gran passi verso il Pruth, che

a quest'ora potrebbe aver varcato, con 50 m.uomini in sussidio del-

1'esercito russo. Ne saranno questi gli ultimi Moscoviti destinati a bat-

tagliare nella Turchia, che lo Czare con un recente decreto ordino

per tutto 1' impero nuove cerne assai numerose, onde accrescere di

parecchi centinaia dumigliaia i suoi soldati. Una colonna militare

destinata a Poll fu arrestata tra via da immensa quantita di neve
;

sicche
,
dissero tosto i Russofobi

,
non potra a meno di cadere nel-

lemani del nemico, come se la neve non impedisse altrettanto iTur-

chi dalle mosse marziali. Fortificasi pure Odessa, ove < lasciato libe-

ro il commercio a tutte le bandiere neutrali.

Turchia. Continuano i segni di devozione de'Turchi verso il loro

Sultano e nuove truppe di Drusi e di Egizii giunsero recentemente a

rafibrzare 1'esercito turchesco, per mantenere ilqualeNamik Pasciu or

trovasi in Francia in opera di procurare un altro imprestito di 100

milioni di fr. Anche i cristiani eterodossi e per fmo moltl de' catto-

lici inviarono al Gabinetlo del Bosforo loro offerta di sostanze e di
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persone per la mntimia/ione della lotta. I/cntusiasmo dc'Maomettani
lion r anrnr diminuito , grazie alle esagerale descrizioni tiiMc drco-

(1 ,u tc I'.dlr lipottate vittorle sopratlutlo ne' conflni asiatici.

Noi die siam lungi dal rombazzode' bollettini costantinopolitani non

sappiam pcrsuaderci die Ire rnila Turchi abbiano debellato trenla

mila Hussi in una baltaglia, come si racconla. Se la cosa e cosl, non
'

egli da slupire die Omer Pascia nun sia ancor giunlo co' suoi bravi

flno a Pietroburgo , cacciando I'Autocrale al di la della Siberia e del

polo aquilonare ? Ma poiche tal fatlo non e ancor avvciiuto, il Sultano

pensa di recarsi sul far di primavera in Adrianopoli per anlmare il

campo di sua presenza. A lal fine si slanno facendo grandissimi ap-

parecchi per lui, per la famiglia ed eziandio per gli anibasciadori stra-

nieri che, pvelendesi, lo sepuiranno davicino. Parlossi molto dcll'in-

Rresso dell'armata anglofrancese nel mar nero: ma finora i piti nol

credono effeltuato, sia a molivo del pericolo che durante 1'inverno*;

grave in quelle acque fortunose, sia ancora perche con tal maneggio
le Polen/e si dichiarerebbero Iroppo aperto : il che sembra non vo-

tilian fare per ora. Korseavverrebbe il passaggio, quando 1'Autocra-

te richiaraasse da l.omlra e da Parigi i suoi rappresentauti, del qual
richiamo non sara senlore cos^ presto a quanto pare, lavorando tut-

tavia i Gabinetli per comporre il litigio. Dicemmo altrove che i I\us-

si avean cacciato da'Principati i Musulmani : or dicesi die per punti-

glio di rappresaglia, I'Ospodaro della Serbia abbia intimato lo sfratlo

a tulti i Hussi slanziali ne' suoi dominii; il che, agghmlo al non aver

\<-luto riconoscere il nuovo Console russiaco cola spedito perche
mancante della ricognizione del Sullano, die speranza che la Serbia

non intenda di ribellarsi allaPorta. Non credasi pero che 1'Ospodaro
di quello Stato sia per favorire il Turco. Ultimamente fe sapere in

modo formale di voler restar neutro nella questione. Ad ogni modo
il <>overno austriaco spedisce un esercilo di osservazione composto di

50m. uomlni c capitanali dal Gen. lellachich verso i confini serbiani

per esser pronto ad ogni evento. L'ultima noti/.ia veramente impor-
1. 1 nte, annunzia che, appena arrivato in Costantinopoli il Gen. Bara-

guay d' Hilliers, se ne partirono, richiamati da' loro Governi, i due

ambasdatori di Vienna e di Prussia.

Era gia slampato il foglio che conliene la Protesta e Professions di

jede del ch. sig. Cesare Cantii , quando noi la vedemmo pubblicata
nell' Armenia.

avvertiamo solamente perche il pubblicarla che noi facciamo

dopo altri giornali non sia attribuito ad altro molivo che alle neoes-

sarie condizioni d' un Periodico che esce due sole voltf al mese.
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