








'

LA

ANNO QUINTO





LA

CIVILTA CATTOLICA

ANNO QUINTO

Beatus populus cuius Dominut

Deus eius.

Pi. xcvm, 18.

SECONDA SERIE

VOL. OTTAVO

ROMA
COI TIPI DELIA CIVILTA CATTOLICA

Via del Quirinale Num. 56.

1854.



FEB
-

M 10 AIMHV!

/ Compilatori della Civilta Catlolicaper 0ft articoli da essipubbli-

cati, intendono godere il diritto diproprietd letteraria giusta le

eonvenzioni stabilite fra' varii Stati d' Italia. E cosl riputeranno

frodolenti quelle ristampe che si facessero di detti articoli, senza

I' espresso loro consenso.

'<!'! >lfV'.'/' ' ^ jBOnuuflij

nli^it, oil';

i;J iii{fl bb otoqittinq
'

:-*fnoqi'H9) , lob /iJai'U

) anoisulo'/ti iii



STORIA DELL' ASSASSINIO

Nei fasti sanguinosi dell' assassinio , ai quali tanti e si atroci

casi hanno aggiunto gli ultimi moti italiani, egli e difficile trovar

una congiura ,
che per numero di cospiratori , per abilita nel tra-

marla e nel compierla, per brutale ferocia di trionfo e soprattutto

per importanza di conseguenze politiche, sia da pareggiare a quella

onde fu vittima nel 15 Novembre del 1848 il Conte Pellegrino Ros-

si. Come egli stesso il diceva al Righetti la mattina di quel giorno

fatale
,

i suoi nemici volcano uccidere in lui
,
anziche 1' uomo

,
il

principio di cui era il rappresentante e il difensore piu saldo, vo-

leano in lui spegnere lo Statuto romano per fargli succedere la Re-

pubblica; e I' evento rispose ai loro sediziosi divisamenti. II Mini-

stro Rossi fu 1' ultimo argine che il regnante Pontefice pote oppor-

re all' invasione sempre piu minacciosa e crescente dei demagoghi

furibondi, i quali macchinavano 1' ultimo eccidio delPapato, o alia

men trista del temporale principato del Papa. Caduto il Rossi, il

torrente della rivoluzione trabocc6 da ogni parte vittorioso : il Pon-

tefice assalito nella sua reggia, sopraffatto dalle violenze de' ribelli,



6 STORIA DELL' ASSASSINIO

fu condotto a tal estremo che dovette per lo migliore partire nasco-

samente da Roma, e Roma rimasta preda de' suoi assassin! preci-

pit6 col divenire Repubblieana in quell' abisso di vergogne e di scia-

gure che tutti sanno.

La tragica morte del Rossi cogli avvenimenti che la precedette-

ro e la seguirono dappresso, fu gia le cento volte narrata non solo

dai giornali d' allora, ma poi anche da tutti gli storici delle ultime

rivoluzioni nostrani e stranieri, radicali e conservator!, mazziniani e

moderati. E bench&, come accade, essi svarino in alcune circostanze,

tutti per6 s'accordano nelle parti sostanziali del fatto,e tutti ancora,

tranne i settarii piu furiosi, pahegiristi svergognati dell' assassinio,

hanno una sola voce per esecrare 1'orribil misfatto. Anche la Cwilta

Cattolica nel capitolo XXVI dell' Ebreo di Verona *
,
ha gia raccon-

tato questo tratto egregio di cortesia della Giovane Italia ; e non ci

rifaremmo ora sopra tale argomento, se la compilazione dei pro-

cessi autentici fatta non ha molto dal Tribunale supremo della Sacra

Consulta, collo svelarci gli arcani di quell a trama, e metterne in piu

chiara luce che non s'ebbe finqui la vasta e sottile orditura, le mi-

re, i principii, i progress!, il termine e gli effetti, non c' invitasse

a partecipare coi nostri lettori la cognizione d'un documento sj rile-

vante per la storia dei nostri tempi. II quale ,
benchfe fatto oramai

di pubblica ragione ,
e gia conosciuto non solo in Italia ma anche

fuor d'essa, tuttavia non essendo che a pochi di facile acquisto, noi

speriamo di fare agli associati della Cwilta Cattolica cosa non dis-

cara, col porgerne loro in un come quadro storico un sunto fedele.

Oltre 1' autenticita delle notizie della quale ci e pegno il fonte stes-

so onde le ricaviamo
,
non manchera eziandio novita e ricchezza

svariata di fatti e contezza molteplice di personaggi, tutti riferen-

tisi piu o meno dappresso al fatto e al personaggio principale della

nostra storia. E siccome ci sara dato
, tenendo dietro alia fidissima

nostra guida, di seguire da vicino quasi tutti i moti de' faziosi as-

sassini,, di ormarne i passi, di penetrare ne loro covi, assistere alle

/

1 Prima Serie, Anno secondo, Vol. V, pag. 171-188.
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lor congreghe ,
udirne i discorsi , vederne le opere nefande

, que-

sto gioveri a conosoere vie meglio il talento e i costumi, la natura

propria e germana delle sette, e a giudicarle non secondo que' bei

vanti menzogneri che di so menano, e con che seducono gPincauti,

ma secondo quella brutta e lurida realtA che sono, piene di ogni

villa e nequizia, prive d' ogni nobile e gentil senso, ingorde di ra-

pine e di sangue, egoistiche, perfide, feroci, tali insomma che deb-

bono mettere schifo ed orrore di se ad ogni anim'a bennata che le

miri messe a nudo, come noi ci accingiamo a rappresentarle.

Ma prima di venire al tema nostro, ci fa mestieri dire alcun che

dei processi giudiziali che ce ne forniscono la materia
,
e darne in

succinto la storia, e con essa render ragione del perche la sentenza

contro i rei di lesa maesta e d'un gravissimo omicidio commesso or

fa sei anni
,

e commesso in bel meriggio sotto gli occhi di tutta

Roma, non sia potuta emanare che nel Maggio del corrente anno.

Egli e dunque da sapere, come fin dal giorno 15 Novembre 1848

che il Rossi fu trucidato appie della scala del Palazzo della Cancel-

leria Apostolica, il Tribunale Criminale di Roma comincio gli atti

che chiamano generici intorno al delitto, cioe 1' ispezione del cada-

vere, 1' esame di un famiglio del Rossi che avealo accompagnato

alia Cancelleria
,

e il dissuggellamento di alcune poche carte tro-

vate indosso all' estinto. Poi
, appena il Ministero del 16 Novem-

bre fu stabilito
,

il Giudice Istruttore e la Procura Fiscale mos-

sero sollecite istanze al Sereni Ministro di Grazia e Giustizia, ed

al Galletti succeduto al Rossi nel Ministero dell' Interno e della

Polizia, per fare scoprire ed arrestare i rei, raccoglier indizii
,

esaminare testimoni e quant' altro richiedesi a formar un processo.

Simili istanze furono fatte da presso a dodici Deputati al Ministro

Galletti
,
che die loro belle promesse. Ma tutto indarno. II Gal-

letti tradi sfacciatamente le sue promesse ,
e de' suoi colleghi il

solo Mamiani finse qualche velleita di sollecitare il processo ; gli

altri o non se ne curarono punto, oppure lo distornarono per loro

buone ragioni, e non che punire i rei tolsero anzi a proteggerli e

premiarli. Intanto sopravvennero nuovi casi, nuovi rivolg'imenti,
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nuovi Govern! i quali pensarono a tutt' altro che a vendicare i di--

ritti della giustizia pubblica. Ristorato finalmente nel Luglio del

1849 il Governo legittimo ,
fu ripreso il processo ai 3 Novembre

dello stess' anno, quando cio& le difficolta dell' inquisire erano cre-

sciute a dismisura si pellungo tempo trascorso, e per la iattura di

quei moltissimi indizii e tracce e prove di se che suol fornire un

delitto ancora recente, come per 1' evasione dei principali autori e

di parecchi complici dell' uccisione trafugatisi al cader della Re-1

pubblica fuor di Stato. Raccolti nondimeno Uitti i dati giudiciali

cui poterono somministrare alcuni rapporti della Polizia
,
molte

deposizioni testimoniali, 1' incarceramento e gli esami di alcuni in-

quisiti ,
il processo fu tratto innanzi

,
ma con disagio e lentezza

,

infinattantoche non si ebbe ricorso alle rivelazioni di un cotale gia

demagogo ardente, intimo di Ciceruacchio e d' altri capipopolo ed

iniziato in tutti i segreti, in tutte le mene e trame dei faziosi d' al-

lora. A costui sqstenuto in carcere per altri delitti, fu promessa

impunita, dove svelasse candidarnente quel che sapea della cospira-

zione macchinata contro del Rossi. Egli accett6 la proposta (ci6 fu

nel Gennaio del 1852), e co' suoi rivelamenti pose in mano ai giu-

dici il bandolo per dir cosi d'una matassa altrimenti forse impos-

sibile a sviluppare e die modo di condurre a presto e buon termi-

ne le inquisizioni. Poi nel Maggio dello stesso anno
,

al giudice

istruttore occupato e distratto pure da altre cause venne surrogate

chi occupandosi sol di questa potessela recare piu tosto a compimen-

to. Questi nel Luglio del 1853 ebbe finita la compilazione dei

processi ;
ed a chi sa la pesata lentezza con che si vuole saviamente

procedere, e procedesi a Roma in cotali gravissime cause, non re-

chera meraviglia che s' indugiasse ancora presso un anno a profe-

rire la suprema sentenza 1.

Premessi questi cenni ,
noi entriamo nelP argomento della no-

stra narrazione, e nel tesserla seguiremo, per quanto ci sara possi-

bile, il filo e 1' ordine dei processi medesimi. I quali d avvertono

< D'llUU^ 4>llj;i $Ut)|im'J .fl'*u. C lUJHUy/ .|(Ipi'^iTv

1 Processi pag. 7, 412414.
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dal bel principle
*

,
e risulta chiarissimo da tutta la serie degli

atti giuridici, che 1' assassinio del Rossi fu 1' efletto di una vasta

cospirazione intesa a rovesniare il Governo legittimo del Pontefice

per innalzare sulle sue rovine un Governo repubblicano, il quale

eflettuasse finalmente quel gran sogno dclla rivoluzione italiana,

che fu sempr,e di far 1' Italia democratica e pagana. Questa cospi-

razione mal celata dapprima proruppe in ribellione aperta iM6 No-

vembre del 1848, e incominci6 allora i suoi funesti ma brevi trion-

fi. Ma per trovarne i principii e vederne i primi ordimenti biso-

gna risalire fino al Maggio di quel torbidissimo anno, quando colla

famosa Enciclica del 30 Aprile, avendo il Pontefice solennemente

spiegata 1' immutabile sua volonta di non favoreggiare la guerra

contro 1' Austria, ebbe tolta ai libertini ogni speranza d'inorpella-

re coll
1

augusto suo nome i loro disegni. Ei fu allora che i tristi

si videro sforzati a gittar finalmente quella maschera di religione ,

colla quale s'erano in fin qui camuffati per ingannar meglio le genti

e trarle ai loro disegni : stratagemma novello studiato e adoperato

dai settarii del 48 per giugnere piu facilmente al loro antico intento

fallitonel 21 e nel 31.

Imperocche, se dagli eventi mal non argomentiamo le segrete ca-

gioni che li produssero , egli pare che i Gran Mastri delle Societa

Segrete, i padri della futura giovine Europa , dopo le sconciature

passate riandando tristamente la storia delle loro disfatte , e stu-

diandone le cause
,
e strettisi a consiglio per trovarne i rimedii,

entrassero in quest' avviso : due fra le altre essere state le ragioni

precipue de' lor fallimenti
,

la prima il non aver cospirato abba-

stanza per fare da piu parti a un tempo un egual impeto contro

i sovrani
,

la seconda il non aver curato quanto doveano di gua-

dagnar prima a s& e alia causa loro 1* animo delle popolazioni, le

quali siccorae profondamente cattoliche ,
massime in Italia

,
abbor-

rivano altamente le sette, perche le riputavano le piu accanite ne-

miche della religione. Quindi a ben riuscire nella futura riscossa

1 Process! pag. 8.
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doversi in primo luogo collegare tutti gli sforzi in guisa che al

medesimo tempo si levassero tutti da ogni parte al segno dato per

assalire e rovesciare i Governi
,
e per avvolgere tutta Europa in

un generale incendio di rivoJuzione
5
oltre a ci6 esser mestieri

,

soprattutto in Italia e a Roma, celare sotto maschera di religione

i lor disegni, e far gran pompa d' amore e di zelo pel cristiane-

simo, pel cattolicismo e pel Papato che n' e il centre e per la per-

sona del Papa che ne e 1' adorato visibil capo; poi gitterehbero

quel molesto travisamento tostoche ne cessasse il bisogno. Cosi av-

visarono, cosi decisero, e cosi fecero, con riuscimento se non ade-

quate al disegno ,
forse nondimeno maggiore delle loro speranze.

Quindi preparate di lunga mano le trame, e maturati i tempi, ecco

scoppiar improvviso per tutta Europa il turbine, e nelgiro di pochi

mesi travolger come in una sola rovina pressoche tutti i Governi.

Svizzera, Francia, Germania, Austria, Ungheria ,
e 1' Italia intera

dall' Alpi fino alia punta estrema di Sicilia arsero ad un tratto di

fiamme sediziose : e la societa europea sospinta dall' impeto vitto-

rioso della rivoluzione parve entrare come di balzo in un' era no-

vella. In questo universale rivolgimento, qual meraviglia che anche

Roma si commovesse? Anzi a lei volgeansi piu intente le mire dei

settarii, lei Vagheggiavano come la rocca futura delle liberta italia-

ne, la sede rediviva d
1

una repubblica italica destinata a signoreg-

giare un' altra volta il mondo. Ma i cospiratori fedeli alle segrete

istruzioni de' lor capi, ben si guardarono dall'assalirla a fronte sco-

perta, o dal lasciar punto trasparire al di fuori I

1

ultimo e verace lor

disegno, ch' era 1' eccidio del Poritificato e della religione.

Al contrario infintisi per li piu leali e piu caldi campioni che aves-

se 1' altare e il trorio pontificale cominciarono dal fare a stampa,

avoce e in ipocriti atti lepiu esagerate mostre di religiosa devo-

zione, levarono a cielo il cristianesimo e il suo fecondo incivilimen-

to, e 1' autorita pontificia esaltarono sopra ogni credere. Con tai

lustre riuscirono iufatti ad abbagliare e sedur njolti, presso i quali

promoveano intanto a man salva i loro disegni. II primo e mag-

gior pensiero dei rivolgitori italiani
, dopo ottenuta dai Principi la



Costituzione
,
fu di sollevar tutta T Italia alia guerra dell' indipen-

denza per cacciare dal Lombardo-Veneto gli Austrian. Ma per

meglio riuscire in ci6, premeva loro assaissimo che i I Papa sancis-

se colla sua benedizione 1' impresa di cotesta guerra, ch' essi chia-

mavano santa, ma da molti in Italia e fuori era tacciata o almen so-

spettata d' iniqua. Quindi le infinite e caldissime istanze di che as-

sediarono il Pontefice per indurlo a benedirla e a promuoverla. Ma

coll'immortale Enciclica del 30 Aprile Pio IX die loro tal risposta,

e alia rivoluzione tal tracollo, che fin d' allora essa cominci6, se ben

si guarda, ad ire in decadimento, col perdere presso i buoni catto-

lici, ch'erano i piu, ogni favore : e sara, crediamo, pregio dell' opera

il ricordare qui quella parte precipua dell' Enciclica a cui si riferisce

il nostro discorso. In essa dunque, dopo avere il Pontefice lamen-

tato le calunnie che contro di Lui e della Santa Sede fnoveansi dai

malevoli per le passate vicende, e dimostratane la falsita, venendo

alia quistione della guerra e dell' indipeudenza, soggiunge :

Conciossiache ora alcuni desiderino che Noi altresi con gli al

tri popoli e Principi d' Italia prendiamo guerra contro gli Austria-

ci
, giudicammo conveniente di palesar chiaro ed apertamente in

questa nostra solenne ragunanza che ci6 si dilunga del tutto dai

nostri consigli, essendoche Noi, sebbene indegni, facciamo in terra

le veci di Colui che e autore di pace e amatore di carita, e secondo

1'ufficio del supremo nostro Apostolato proseguiamo ed abbracciamo

tutte le genti, popoli e nazioni con pari studio di paternale amore.

Che se nondimeno non manchino tra i nostri sudditi di coloro che

si lascian trarre dall' esempio degli altri Italiani, in qual modo po-

tremmo Noi contenere il costoro ardore?

Ma qui non possiamo tenerci di non fepudiare in cospetto di

tutte le genti i subdoli consigli di coloro, palesati eziandio per gior-

nali e per varii opuscoli, i quali vorrebbero che il Pontefice Roma-

no fosse Capo e presedesse a costituire una cotal nuovaftepubbliea

degli universi popoli d'ltalia. Anzi in questa occasione sommamente

ammoniamo e confortiamo gl
1

istessi popoli d' Italia, mossi a ci6

dall'amore che loro portiamo, che si guardino diligentissimamente
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da siffatti astuti consigli e perniciosi alia stessa Italia, e aderiscano

fermamente ai loro Principi, di cui sperimentarono gia la bene-

volenza, e non si lascino mai divellere dalla debita osservanza

verso di loro. Imperocche se altrimenti facessero, non solo verreb--

ber meno del proprio debito, ma anche correrebber pericolo cbe la

medesima Italia non si scindesse ogni di piu in maggiori discordie

ed intestine fazioni. Per quello che aNoi tocca,Noi dichiariamo rei-

teratamente, il Romano Pontefice intendere tutti i pensieri, le cure,

glistudii suoi, perche il regno di Cristo, che 6 la Chiesa, prenda ogni

di maggiori incrementi, non perch6 si allarghino i termini del Prin-

cipato Civile, che la Divina Provvidenza voile donare a questa San-

ta Sede, a sua dignita e per sicurare il libero esercizio dell'Aposto-

lato supremo. In grande errore adunque si avvolgono coloro che

pensano ,
1' animo Nostro poter essere dalla lusinghiera grandezza

di un piu vasto temporale dominio sedotto a gettarci in mezzo ai

tumulti dell' armi. Questo invece sarebbe giocondissimo al Nostro

cuore paterno, se con le opere, con le cure, con gli studii nostri ci

fosse dato di conferire alcun che ad estinguere i fomiti delle discor-

die, a conciliare gli animi che si combattono, ed a restituir la pace

fra loro.

Quest' atto del Pontefice fu pei settarii un fulmine che li conquise,

ed e notissimo al mondo lo scalpore, le smanie, il vampo altissimo

che ne menarono. Vedutasi squarciata d' in sul viso la maschera
,

e guaste in mano e rotte le fila delle lor trame dovettero gittarsi

alle violenze e precipitare la rivoluzione a un trionfo il quale servi

ad affrettarne la totale rovina. Da quel di pertanto essi la ruppero

apertamente col Papato, le ipocrite lodi e mostre d' omaggio cam-

biarono in maledizioni e calunnie
,
e presero ad incalzare or con

tenebrose trame, or con aperte sommosse quei disegni che piu non

poteano colle ipocrite adulazioni. E da quel tempo ,
che comincid

il secondo stadio della rivoluzione romana, prenderemo noi pure le

mosse del nostro racconto e verremo in tre distinte parti narrando

il progresso della cospirazione dal Maggio fino a mezzo Novembre,

poi 1' esecuzione dell'assa.ssmio accaduto il 15 di quel mese, e final-

mente la ribellione del 16, che ne fu lo scopo e la conseguenza.
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La cospirazione.

Sul principiar di Maggio , quando appunto gli animi de' faziosi

trovavansi in quei primi bollori di rabbia per cagion dell' Enci-

clica
,
in una Villa fuor di porta del Popolo fu tenuta in sull' ore

pomeridiane una numerosa adunanza d' oltre a cento tra capo-

rioni e consiglieri e partigiani e satelliti e cagnotti della rivoluzione.

Primeggiavano tra i capi Pietro Sterbini, Terenzio Mamiani, Giu-

seppe Galletti, e secondavali Angelo Brunetti, pii noto sotto il no-

me di Ciceruacchio , loro prima lancia c gran mastro di popolari

sommosse
,
insieme con Pietro Guerrini , Angelo Bezzi, Ruggero

Colonnello foruscito napolitano, Girolamo Conti chiamato il Giro-

lametto, Lorenzo Materazzi, Luigi Salvati ed altri, i cui nomi cbe

acquistarono a quei di una trista celebrita ci torneranno piu altre

volte sottocchio. In mezzo a questa congrega levossi ad aringare il

Dottor Guerrini teste nominato. Era questi un giovane cbirurgo

parlatore ardente, tutto cosa dello Sterbini, guida assidua di Cice-

ruacchio, che fu poscia deputato alia Costituente
,
inviato con Cice-

ruacchio in Toscana al Guerrazzi Dittatore di Firenze per trattare

1' unione della Repubblica Romana colla Toscana
,
ed assunto dal

Triumvirate ad altri incarichi rilevanti. Cominci'6 la sua diceria da

una violenta invettiva contro V Enciclica e contro 1' augusta perso-

na del Pontefice cui strazi6 d'ingiurie e di calunnie nerissime. Aver

Egli, col disdire la guerra contro il barbaro, sacrificato i loro fratelli

andati a combattere per 1' indipendenza, tradita la causa di Roma e

d' Italia
;
e non esservi a sperare che si ridica e s' emendi

, perci6

doversi oramai mutare con esso lui contegno e stile, doversi cessa-

re i festeggiamenti e gli applausi. Anzi, soggiugneva il fellone ve-

nendo al punto, che vale il frapporre piua lungo dissimulazioni e

indugi? 11 Papa ha tradito la patria: Egli ha dunque perduto.ogni

diritto di principato. Si spodesti d'ogni civile autorita e riducasi a
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pregare e benedire dal Laterano la greggia de' suoi fedeli. Al po-

polo, anoi si conviene oggimai di torre in mano le redini dello Sta-

to. Ne manca fra voi chi abbia senno e braccio da reggere nei piii

tempestosi frangenti il timone della repubblica : ecco lo Sterbini, il

Mamiani, il Galletti, uomini da tanto e pronti a sobbarcarsi al dif-

ficile incarico. Siano essi i nostri capi : essi ci guidino nell'alta im-

presa e noi tutti come un sol uomo ofleriamoci ad eseguire di pieno

aceordo i loro comandi. II Brunetti, questo degno tribuno del po-

polo di cui tutti conosciamo la destrezza e ii valore, sara sotto la

scorta dei capi il braccio e la bandiera nostra. Gli artisti, gli operai

e quanti sono piu in caso di praticar colla plebe non cessino di su-

surrarle agli orecchi e d' insinuarle nell' animo il disamore e 1' odio

contro Pio Nono e il Governo pretesco: e tutti si argomentino, come

ne verra loro meglio il destro,.di promuovere fra i cittadini la causa

nostra che e quella della liberta e della patria. L' anione fa la forza,

e chi potra Tesisterci? I nervi del potere pubblico o languiscono

svigoriti, o non e difficile il trarli a noi. Gli animi dei piu sono dis-

posti a favor nostro
;

i pochi che ci osteggiano o non oseranno
,
o

schiacciati dalla forza non potranno far testa al torrente.

E su questo tuono segui il Guerrini a perorare e conchiuse invi-

tando gli astanti a prestare ai Capi che avea proposto il giuramento

di fedelta. Allora Ciceruacchio il primo Iev6in alto un pugnale bran-

dito
;
altri armati come lui fecero altrettanto, e tutti a pieno coro

diedero il richiesto giuramento. Quindi 1' adunanza fu sciolta, e i

congiurati sd divisero a por mano all' impresa *. E Roma ne vide

sub i to le opere e gli effetti nelle tristi scene che la funestarono in

quegli stessi di
, aegli insuflti e nelle violenze commesse contro i

Principi di Santa Chiesa
,
con quelle minacoe di peggio che fecero

temere fin d' allora imnainente un'orribil catastrofe. Ma ella fu so-

spesa e diflerita, si perche non erano tuttavia ordite le trame e ben

organizzate le forze dei rivoltosi
,
come per T improvviso avveni-

mento di Terenzio Mamiani al Ministero, che appagando in parte le

i Proceasi , pag. 13, 14.
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present! lor brame lusingolli colla speranza (riuscita poi vana) di

poter giungere a poco a poco per vie quasi legali e percio piu sicure

al loro scopo. Pertanto, dato giu quel primo furore, e ricompostasi

a un no' di calma la cosa pubblica ,
si die opera a promuovere in

privato ,
e assodare viepiu 1' edificio incominciato e tuttavia mal

fermo del la rivoluzione. E fu allora che nacquero e si ordinarono

alcune societa speciali aventi lor capi e arrolatori e membri e uffici

e fini proprii e (ornate periodiche ove gli oratori rinfocolavano gli

animi a ribellione
,
e i caporioni decidevano il da farsi

,
e davano

istruzioni ed armi e danaro per 1'esecuzione. Elle erano come i fo-

chi in cui teneasi concentrata e viva la fiamma della sedizione
,
ed

operavano dapprima quasi separate e indipendenti, poi congiuntesi

in piu stretta alleanza di pensiero e d' azione produssero i tremendi

rovesci del 15 e del 16 Novembre, con tutto quel peggio che tenne

loro dietro.

La prima di queste societa avea per capo immediate, sotto 1'alta

direzione dello Sterbini e del Guerrini, Angelo Brunetti assistito da

suo figlio Luigi, degno rampollo di tal pianta, dal Conti, dal Bezzi,

da Giuseppe Fabiani soprannomato il Carbonaretto e dal Materazzi.

Componevasi della piu vile e ribalda feccia di Ripetta, della Rego-

la e di Trastevere, che gia avea formato il nerbo di quelle nume-

rose turbe assoldate e condotte da Ciceruacchio nei tanti baccani e

tumulti dei mesi scorsi, contro i quali aveva il Pontefice levato piu

volte la voce piena di paterna severita, esortando i turbolenti a ri-

tornare al pacifico silenzio de'lor domestic! affari. Ma gli sciagurati,

guasti dal reo contagio de' settarii, insordivano ogni di piu alle voci

gia si care del loro padre e pastore ;
e ormai trattavasi ben d' al-

tro che di grida e di schiamazzi. Si trattava di guerra e di morte,

di farla finita col Governo de'preti, di rubare e d'ammazzare Car-

dinali e Principi, e di gridare la repubblica sotto la quale tutti sa-

rebbero ricchi e felici
;
intanto stessero pronti per la patria, a cor-

rere, a combattere, aferire dovunque i lor capi accennassero. Que-

sto era 1'ordinario tema delle lezioni che dava Ciceruacchio a guelle

sue combriccole di scherani
,

i quali soleva radunare per lo piu di
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notte
,
a dieci

,
a venti

,
a cinquanta e piu insieme

,
or al negozio

Mattel in Piazza di Spagna ,
or al Caffe della Piazza del Popolo ,

e

piu spesso in via Ripetta all' Osteria del Forno
,
o in casa sua

, op-

pure (specialmente nel caso di radunanze numerose ed importanti)

in un suo fenile al vicolo delle Cascine, dove avremo piu tardi 1'oc-

casione di ricondurre il lettore 1. E il yalente maestro confortava

per lo piu i suoi discorsi con due argomenti presso tai discepoli ef-

ficacissimi, del buon vino che dava loro largamente a here
,
e del

danaro che loro distribuiva. Onde non e a dire quanto essi profit-

tassero alia trista scuola, e come s'agguerrissero ad ogni ardimento

e ad ogni atrocita. Essi formarono cosi quella che chiamossi poi dai

faziosi la squadra esecutriceAi Brunetti, e che nella ribellione del 16

Novembre e piu tardi sotto la Repubblica e i Triumviri commise

un' infinita di ruberie, di saccheggi, di aggressioni, di sacrilegi, e

di assassinii.

Nulla men rea d' intenzioni e di scopo ,
e piu importante pel

numero
, per la condizione e pel fanatico furore de' suoi membri

era la seconda societa, che nello stesso Maggio cominci6 a formarsi

al Rione Monti. Prese ella il nome dai Facciotti, che eran due fra-

telli Filippo e Bernardino
,

di professione ebanisti
,
arrolati nella

Civica ,
e stati gia de' piu caldi e strepitosi faccendoni nelle feste

dei mesi passati. Essi avean lor bottega alia salita di Martorio
,
la

quale si vide in breve frequentata, specialmente in sulle prime ore

di notte
,
da avventori in tal numero e di tal condizione

,
che ben

mostravano venir per tutt' altro fuorchk per opere di tarsia o d'in-

taglio. Quivi infatti tenevansi per lo piu le congreghe dei socii, la

maggior parte borghesi di mezzana classe ed appartenenti alia Ci-

vica. Si segnalavano fra essi per attivita e ferocia
,
oltre i due

Facciotti, un Luigi Salvati Capitano civico, che solea dire : Coipre-

ti d vuole cuor duro e polso fermo 2 un Luigi Fabri arrolatore e

brigante de' piu caldi
5
un Ampelio Mazzanti socio de' piu faccendo-

r

1 Processi, pag. 20 - 36.

2 Processi, pag. 64.
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w *
j Ruggero Colonnello, intimo del Galletti e degli altri corifei, il

quale, d
1

accordo con Ciceruacchio, frequentando le conce della Re-

gola, facea tra que' conciatori e vaccinari leva di faziosi, battezza-

vali alia Carboneria, agguerrivali ai misfatti
,
e col Mecocetto ca-

pitanavali poi nelle sommosse; Antonio Maiolini, Gennaro Bomba,

un cotal Bianchi exfrate di Aquila , che fu poi cappellano della

legione Masi e non rifmiva mai di gridare e promuovere lo ster-

minio della razza infame dei preti ; ed altri forusciti di Napoli

dopo la rotta del 15 Maggio, tra i quali primeggiava Vincenzo Car-

% bonelli, soprannomato Cinice, medico e letterato, parlatore facile,

ardito e pien di fuoco, il quale, al dire di Bernardino Facciotti
,

era 1' anima della lor societa. Capi di questa, ma segreti, erano

Giuseppe Galletti, allora Ministro di Polizia (e fu sino all' avveni-

mento del Ministro Rossi), e un certo Signore d' alto grado, ch'eb-

be parte principalissima in tutt' i torbidi di quei tempi. Questo

Signore N, bencbe si mostrasse assai di raro nelle adunanze che

tenevansi alia salita di Marforio
,
le regolava noridimeno

,
e per

mezzo dei Facciotti
,

suoi bravi e mezzani
,

le indettava e vol-

geva a suo senno. Spesso ancora radunava i piu caldi e faccenti

nel suo palazzo donde vedeansi poi uscire a tarda notte in gruppi

di due
,
o quattro ,

o sei
;
talora in alcuna delle sue ville. E in

una di queste, per un de' suoi molti e pazzi capricci, facea di not-

tetempo lavorare a' suoi famigli un albero di liberta, tutto model-

lato (appuntino fino alia memoma fronda) su quel di Francia del

1789 , da pian tarsi poi forse in Campidoglio al primo nascere della

Repubblica ;
ma avuto lingua di una perquisizione che il Governo

per ci6 gli minacciava
,
lo fe tosto scomporre, trafugare e nascon-

dere nei dintorni di Campovaccino. I faziosi T amavano, 1' ubbidi-

vano
, gli profondevano riverenze ed omaggi poco democratici

,

come a loro Principe, e il proclamavano per Signore degno di co-

mandar V Italia. E ci6 non solo per 1'importanza e per lo splendore

che la sua nobilta conciliava al lor parti to, o per amore de' pregi

>$*>
1 Process!, pag. 179.

Sene II, vol. V11I. 2
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suoi personal! e del fanatico entusiasmo con che egli caldeggiava

la causa repubblicana ,
ma ben anche pel danaro

,
nerbo d' ogni

guerra e d' ogni impresa, che piu d' ogni altro ei largheggiava per

assoldare nuovi compagni, e per pagare ai socii non facoltosi 1'ope-

ra e il vino, inseparabil compagno delle loro assemblee *.

Di questo danaro buona parte spendevasi nel subornare le trup-

pe, e quelle soprattutto che per agguerrito valore e per fedelta ai

Principe potean metter piu timore di se
,
e far piu salda barriera

ai divisamenti della setta. I rivoltosi di Roma
,
osservatori puntua-

lissimi quant' altri mai degli ammaestramenti di Giuseppe Mazzini,

grande archimandrita della giovine Italia
,
a fine di assicurare la

riuscita della loro impresa, dieder opera attivissima per trarre a se

i Dragoni e i Carabinieri
,
o per attutirli almerio comprandone la

connivente inerzia
;
e per mala sorte vi riuscirono almen quanto

bastava al lor intento, La societa Facciotti tolse a corrompere i

Dragoni ,
mentre la societa Brunetti adoperavasi a guastare i Ca-

rabinieri. Era quindi frequente nell* Ottobre e Novembre il recarsi

di Bernardino Facciotti col Fabri al quartiere della Pilotta, e qui-

vi col brigadiere Tommasi
,
uom venduto alia setta

,
col comune

De Luca ed altri gia loro, far capannella. adescar nuovi compa-

gni, invitarli al bettolino, e tra i fumi del vino e de' zigari entrati

in politica, bestemmiare il Governo de'preti, magnificare le liber-

ta e le beatitudini della repubblica ,
lodare a cielo i capi della ri-

volta
,
e soprattutto le liberalita del Signore N. da cui dipendeva-

no
,
fame loro balenar sotto gli occhi e scorrere in tasca i begli

scudi (e il Facciotti distribuivane cosi buone somme di 20, 30 e

talor anche 100 a un tratto), poi prometter gradi e avanzamenti

militari, e intanto invitarli a far la passatella all'Osteria delle Chia-

vi d'oro, a frequentare le lor brigate notturne alia salita di Marfo-

rio, ed iniziarli cosi a poco a poco nei misteri delle inique lor tra-

me. E vi entrarono allettati da queste arti buon numero di Drago-

ni, parecchi brigadieri, qualche maresciallo e molti comuni
,
che

' T

1 Processi, pag. 41-100.



DI PELLEGRINO ROSSI !

vedremo piu innanzi colle mani all' opera. Altrettanto adoperava

Ciceruacchio col Bezzi, con Cesare Agostini (scrittore nel Contem-

poraneo) ed altri suoi verso i Carabinieri acquartierati in Piazza del

Popolo. Vi si recavan di sera a festeggiarli, a gridar viva
,

e poi

entrati in quartiere vi faceano apertamente concioni sediziose
,
di-

stribuivan danaro e fiaschi di vino, quindi invitatili al Circolo e at

Cafle delle Belle Arti ve li conduceaao pel Corso a bracciere colman-

doli di carezze. Lo stesso Signore N. non isdegnava talvolta di re-

carsi in persona al quartiere, e di tentarli dicendo : Venite con me,

vi do paga doppia, lasciate ire questo Pap Parecchi
, anche

ufficiali, lasciaronsi sedurre, e continue era F abuso dell' uscir che

faceano di sera daU'alloggiamento, attruppandosi coi borghesi, e non

tornando che a gran notte. Di che i lor compagni fedeli al proprio

debito avvisarono piu volte il Colonnello Calderari
;
ma questi fosse

paura, o complicita, non diede mai un castigo, ne prese mai effi-

caci provvedimenti ,
e a quei zelanti chiudea la bocca rispondendo

il solito suo intercalare Ci vuol prudenza *.

AHe due societa, Brunetti e Facciotti, nate nel Maggio , e com-

poste per lo piu di borghesi ,
una terza se ne aggiunse piu tardi 7

tutta militare
,
essendo formata pressoche solo di legionarii tornati

dalla guerra Lombarda
, dopo la presa di Vicenza avvenuta il 10

Giagno , e giu-nti in Roma sul finire di Luglio. Di codesti reduci

detta legione romana molli si furono di bel nuovo arrolati nel

Settembre ( quando il Rossi era giaMinistro) sotto il comando del

Colonnello Bartolomeo Galletti; e sotto colore di dover quanto pri-

ma ricominciare la guerra dell' indipendenza, ma in realta per al-

lontanar da Roma un corpo d' uomini pericolosi alia quiete pu'bbli-

ca, furono dal Governo spediti a guardare le Marche e la Romagna.
Gli altri rimasti in Roma, sia perche rifiutassero di tornare all' ob-

bedienza del severe Galletti, o perche il Galletti stesso ricusolli co-

me troppo sfrenati e incorreggibili , ebbero 1' ordine dal Comando-

Generate Civico di tornare ai lor battaglioni nella Civica. Pochi

i Processi, pag. 37-41, 129-138.
f
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obbedirono
,

i piu, quasi tutti fiore di ribaldi, si strinsero in segreta

lega, e diedero a rotta nelle piu nere cospirazioni della setta repub-

blicana, di cui divennero i piu efficaci stromenti.

Era lor capo un cotal Luigi Grandoni allora semplice Tenente
,

ambiziosissimo di salire al grado di Colonnello, e percio risoluto di

brigarlo a qualunque prezzo di delitto e d' infamia
5
ne potendolo

sperare altronde che dal favore della setta e dalla rivoluzione
,
a

questa vende i suoi servigi, collegossi coi capi ,
e si mise nel filo di

tutte le lor trame. Perci6 nel Settembre, dopo partito il Galletti di

cui era nemico dichiarato, comincio a tener notturne adunanze de'

suoi antichi commilitoni, prima in picciol numero e all' aria aperta

sotto gli archi del Tempio della Pace, poi nella sala della Filarmo-

nica vicino a Piazza Navona procuratagli da Lodovico Buti un de'

suoi, e quindi nel Teatro Capranica che gli venne perci6 prestato

da Lorenzo Materazzi, 1'indivisibil socio del Brunetti e dello Sterbi-

ni. Quivi convenivano i socii ogni seconda o terza sera verso un'o-

ra di notte ,
a trenta

, cinquanta ,
sessanta ,

cento
,
e talvolta fino

ad oltre dugento insieme: un lor fido all'ora posta apriva la porta,

alia quale tenevan guardie che non ammettessero se non i membri

della societa
, eslegionarii o altri lor partigiani ,

escludendone gli

estranei ed i curiosi. La fioca luce di tre o quattro candele illumi-

nava la sala del Teatro, o per dir meglio il palco dove sedeano il Pre-

sidente e i suoi consiglieri, lasciando quasi al buio la platea occu-

pata dalla turba. Fin dalle prime adunanze fu scelto a Presidente

un Signore romano , ma piu d' onore che di fatto, e per breve

tempo ,
non essendo intervenuto fuorche a poche delle prime loro

tornate. Vero ed unico preside era il Grandoni assistito da Lodovico

Buti, Giovanni Costa
,
G. B. Lopez , Carlo Belli

,
Felice Neri

,
che

formavano con lui il Comitato Direttore *.

Ora, di che trattavasi egli mai in coteste congreghe? A sentire il

Grandoni nei suoi esami giuridici, non d'altro che di coseinnocen-

tissime o lodevoli
,
di collette in pro dei commilitoni bisognosi o

t. i

\ Process!, pag. 139-150.
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infermi
,
delle istanze da muoversi al Municipio per ottenere la

medaglia d' onore e il brevetto da lui decretato ai legionarii reduci

da Vicenza; e poidel modo di organizzarsi nuovamente in batta-

glione e di meglio addestrarsi nell'armi e prepararsi a combattere

per 1' Italia nella prossima guerra dell'indipendenza. Ed e veris-

simo che si tratt6 anche di questo. II Grandoni, che smaniava per

I'ambito grado di Colonnello, promovea caldamente il partito di ri-

comporsi in legione regolare ,
della quale ei sarebbe senza fallo

eletto capo ,'e di chiederne al Governo 1' approvazione ;
ma poiche

da taluno fu fatto osservare che il Ministro Rossi di certo neghereb-

bela
,
anzi sciorrebbe la lor societa, V affare fu messo in silenzio e

differito il trattarne dopo il 16 Novembre, quando infatti sotto il

miovo Ministero, formossi il Battaglione chiamato dei Reduci col

Grandoni per Colonnello ed avente quartiere a S. Claudio. Ancora si

tratt6 di comporre un Circolo o Casino militare
,
con un Presiden-

te che si chiamerebbe il Venerabile
,
dove colle feste

,
coi giuochi

e coi banchetti alternassero gli esercizii di scherma, di ginnastica ,

di evoluzioni e di tutte le arti cavalleresche e guerriere 5
e il Te-

nente Carlo Belli propose e lesse in una delle tornate un corpo di

regolamenti da lui perci6 ideato : ma invece d' approvazione riscos-

se non altro che le risa e i fischi de' suoi compagni, che lo trovarono

strano, romantico, teatrale, impraticabile, e riusci a nulla. Ma tutte

queste non erano che lustre, o puerili divagamenti dal serio e capi-

tale obbietto dell' iniqua lor lega, al quale richiamavali con parole a

buono intenditore troppo chiare il D. Pirlone, organo il piu istruito

della rivoluzione, come chiamanlo i Processi *
. Cosi egli scrivea nel

consueto suo gergo :

Arate dritto, o D. Pirlone parla.

. vwrinO') '/}$ uofj rn jis.ni (^.I/I'.N BMMrt'0>i

a L'ho detto a tutti, 1'ho predicate per giorni interi
,

1' ho fatto

capire anche a quelli che ordinariamente non la capiscono. Arate

\ Process!, pag. 178.
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dritto
,
o D. Pirlone parla. Eh se c' e chi non se ne ricorda

,
io

poi non ne ho colpa. Io parlo :

Si sono adunati i membri dell' antica legione romana, beneme-

riti della patria per le giornate di Vicenza, si sono adunati non mi

ricordo in qual sera nel Teatro Capranica per preslare il loro ser-

vigio air Italia, ove ne bisogni nuovamente. Ora il bisogno c'e;

aveano detto di star pronli; ci stettero, si radunarono; bravi tl-

gliuoli! D. Pirlone butta il cappello per terra e gli da un bacio.

Avanti dunque, via, che si ha da /are? . . . e corto il discorso :

la spada sta per uscire dal fodero, e spadirii e daghe e sciabole de-

vono correre dietro a lei, e pirn pum ricominciar le bastonate.

Cosi la pensavano anch' essi, e cosi volcano concludere. Ma

alcuni per varieta di cose proponevano invece di aprire un bel ca-

sino, fare un fondo di cassa, e istallare graziosamente un governs

di bigliardi, feste da ballo ecc. Ah D. Pirlone parla. . . . parlano

i compagni d'arme. . . Non va, non va; e quando dico io che non

va, vi assicuro che non pu6 andare. Giuocheremo poi, faremo poi

la festa; intanto pensiamo al serio. A quest' altra seduta se non si

mutano i propositi, io mi alzo.

E il serio, il vero scopo di quelle tenebrose adunanze era il me-

desimo che.quello delle societa del Brunetti e dei Facciotti, rove-

sciare il Governo papale, disfarsi del Ministro Rossi, e lastricar la

via alia Gostituente e alia Repubblica. Del che fanno prova irrepu-

gnabile oltre I' autorita di numerosi testimonii, e le contraddizioni

confessioni de' rei, la stretta amista che correa tra il Grandoni e

1 capimastri della rivoluzione, il Frequente intervenire di questi,

cioe dello Sterbini, di Ciceruacchio ,
del Politi 1' intimo del Signo-

re N.
,
del Bezzi, del Meucci, del Torre ed altri agitatori ed ora-

tori della setta al Capranica per aringarvi e rinfiammare viepiu

all' impresa comune i legionarii, ov' era laschiuma della piu turbo-

lenta ribaldaglia della Legione, rifiutata per 1'infrenabile sua li-

cenza dal Colonnello Galletti, e, come chiamala il Farini citato dai

Processi, materia stupenda di sollevazione ; e finalmente i fatti trop-

po eloquenti dell' assassinio del Rossi eseguito, come vedremo,
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dalla masnada del Grandoni, e della ribellione del 16 Novemhre,

dopo la quale lo adunanze al Capranica, come non aventi piu sco-

po, cessarono affatto 1.

Le tre societa cospiratrici, di cui abbiamo fin qui ragionato, ben-

che rimanessero alcun tempo quasi separate e indipendenti, pure

si attenevano in piu guise ed aveano piu d' un vincolo che le col-

legava. Oltre il mirare tutte e tre al medesimo scopo e fine ulti-

mo, parecchi membri dell' una appartenevano anche all' altra, ne

frequentavano le adunanze e nutrivano cosi fra tutti i soci amista

e corrispondenza ;
ma quel che piu monta, v' era lega strettissima

tra i lor capi il Grandoni, il Brunetti e i Facciotti, e dipendenza

intiera di questi dai duci supremi della rivoluzione regnanti al Cir-

colo popolare, al quale le tre societa mettean capo e da cui ricevean

la vita e 1' impulso. Gli Atti e Registri originali del Circolo non

furono potuti rinvenire, ma quel che ne fu pubblicato nei giornali

d' allora
,

e la serie stessa degli avvenimenti di cui tutta Roma fu

spettatrice, provano ad evidenza che ivi era T infernal fucina di tutte

le trame, le congiure, sollevazioni e rapine e stragi che funestarono

a que' di la Capitale del mondo cattolico. Pietro Sterbini era Pre-

sidente del Circolo, e il dottor Tommaso Mucchielli ne fu vicepre-

sidente fino al 10 Dicembre, quando, nel venirgli presentati gli

oratori Toscani il Deboni, il Cironi e il Maestri, insultato dal Bezzi

come inerte e dappoco, per rabbia o per onta rinunzio al seggio e

piu non comparve. Vi si contavano poi tra i piu bollenti demago-

ghi ed agitatori il Signore N.
,

il curiale Sisto Vinciguerra, 1' abate

Carlo Arduini, il dottore Vincenzo Carbonelli, Leopoldo Spini e

Michele Mannucci scrittori nell' Epoca e nel D. Pirlone
,
ed altri.

Un comitato dei libertini piu antichi gia segnalatisi nelle rivolture

del ventuno e del trentuno avea per ufficio d' ammettere e d' ascri-

vere nel ruolo i nuovi socii del Circolo; questo per6 teneva in pub-

blico le sue assemblee alle quali poteano intervenire anco i non

associati. Ma oltre il Circolo popolare propriamente detto eravi

1 Process!, pag. 151-186.
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ui'adunanzasegreta,chiamata Commissions Centrale, composta sol-

tanto dei Deputati che il Circolo di Roma e quei dell' altre citta dello

Stato vi mandavano, tutto Core di settarii, che teneano in mano la

sommadelle cose. Fra questi principavano lo Sterbini, il Mannucci

e Felice Scifoni rappresentanti del Circolo romano
5

i deputati dei

Circoli provinciali npn trovansi menzionati nei processi. Cotesta

Commissione fu istituita sul principiar della guerra lombarda affin

di curare con piu attivita e speditezza gl interessi della rivoluzio-

ne romana e italiana: ella facea sue sessioni nel palazzo del Circolo

popolare, ma in sale riposte, vietate al volgo de' faziosi, nelle qua-

li que' barbassori stretti a consiglio da se a se mettevano i partiti e

fermavano le risoluzioni, di cui poscia la sera d'ogni Sabbato comu-

nicavano pubblicamente al Circolo quel tanto che lor ne parea ,
e

commetteano ai loro bravi 1' esecuzione i.

In sui primi di Novembre i reggenti del Circolo incalzati dal bi-

sogno di concentrare i loro sforzi e di rannodare in piu stretta fa-

lange le loro bande faziose risolsero di confondere in una sola e

compatta le distinte societa di Ciceruacchio, de' Facciotti e del Gran-

doni. Ma prima che noi entriamo a narrare di questa cosi delta

fusione e degli effetti che ne seguitarono, ci e mestieri abbandonare

per poco le private e tenebrose mene de' ribelli, ed uscendo come

nella pubblica luce della storia politica di quel tempo gittar prima

dall' alto un rapido sguardo sulle esterne fasi del governo e della

rivoluzione, succedutesi tra il Maggio e il Novembre, e poi fissarlo

sul personaggio principale della nostra narrazione.

(Si continua)

1 Processing. 186-191.
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DELL' EDUCAZIONE

DELL' UOMO E BELLA DONNA 1

IV.

Si accenna T universalila delle injluenze religiose ; e si dimostra che

T individuo fuori della religione, sia nella natura, sia nella societa

e tenulo in conto di presso che nulla.

Fra le molte pazzie dei filosofi si deve annoverare eziandio quel-

la sentenza per cui questo piccolo mondo tenevasi per cosa tanto

vile e da poco, che paresse indegno della maesta di Dio abbassare

sopra di lui pure uno sguardo. II quale errore in luogo d' innalza-

re Iddio e deprimere la bassezza delle visibili creature, riusciva al-

1' effetto contrario : mercecche il concetto di Dio avviliva riducen-

dolo alia condizione di creatura, quasi che 1'occuparsi intorno a cose

jicciole fosse come avvien degli uomini argomento di mente ri-

stretta e di sentimenti volgari ;
e le creature esaltava a nobilta di-

vina, concedendo loro 1' esistere e il governarsi indipendentemente

dal supremo Facitore. Ma il fatto e tutto altrimenti : poiche 1' on-

nipotente virtu divina cui tutto e agevole, col medesimo atto di sua

i

i V. il volume precedente a pag. 491 .
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volonta popola il cielo di sovrane intelligenze e rieopre la terra

<T erbe e di fiori
,
e da lui sono il piccolo ed il grande perche Egli

solo ha in se medesimo la fonte dell' essere, onde procedono i fiu-

mi reali, i poveri ruscelletti e le invisibili bollicine di vapore: co-

talche alia raente del savio una stilla di rugiada parla cosi eloquen-

temente delle grandezze di Dio come le meraviglie de' cieli. Da

questa universalita della divina efficacia che in tutte le cose anche

minime si manifesta, precede quel moto onde le creature, ciascuna

in sua maniera, a Dio tende e in suo linguaggio ne celebra la ma-

gnificenza. Questo ritorno degli effetti alia prima cagione negli es-

seri intelligent! e liberi e morale virtu che chiamasi religione..

Quindi siccome questa tendenza e uniyersale, cosi la religione e una

virtu che a tutto si estende, e i pensieri, e gli affetti, e le azioni, e

le attinenze dell' uomo penetra e signoreggia.

Avendo noi considerato 1' uomo e la donna nelle relazioni colle

semplici creature e divisati gli uffici che loro competono inverso di

quelle, e ormai conveniente dilatare la cerchia dei nostri pensieri e

vedere quali debbano essere nelle loro attinenze con Dio. Che la

rettitudine di queste essendo il fine ultimo come dell' uomo cosi

della perfetta educazione, la norma di questa non si pu6 diffinire

senza il Ipro conoscimento. E parlando di religione intendiamo

(juella sola
,
vera ed efficace che e la religione rivelata, manifestata

ai primi tempi, compiuta per Cristo e conservata nella sua Chiesa

sotto il magistero infallibile del supremo Pastore. Ora a dire cio che

diventino 1' uomo e la donna per 1' influenza della religione ;
vo-

gliono eonsiderarsi i tre elementi che in loro s' incontrano
,

cioe

1' individuality, la socialita domestica e la civile, disaminando come

ciascuno sia dalla religione investito o trasformato.

Cominciando dal primo, la dignita a cui in quest' ordine 1' uomo e

la donna sono ugualmente sollevati e tanta che non si puo dire con

parole. Con cio sia che all'individuo incomunicabilmente appartenga

la liberta delle sue azioni, e il bene o il male,il merito o il demerito,
t

la ricompensa o il castigo : e queste cose nella religione, che el'or-

dine eccellentissimo, abbiajio sopra tutte le altre incontrastata pree-
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minenza. Se io considero la natura io veggo che le sue. leggi non

son direlte albene e alia perfezione dell'individuo, ma a quello della

specie-, sicch& dovunque si raanifesta la vita, vuoi nelle piante, vuoi

negli animali, 1'individuo fa breve comparsa, la specie sola peren-

na, e al perennarsi di questa va congiunto il nascere e il morire

delle singolari esistenze. Del che se alcuno desiderasse intendere

la ragione, a nostro avviso gli si potrebbe rispondere : che le specie

degli esseri sensibili essendo lamanifestazione di una forma, o idea,

o archetipo che nella mente divina fontalmente risiede e corri-

sponde a un grado determinate dell'Esserein tutta la suapienezza;

qualora quest'idea, imitandosi fuori diDio nella materia, si riducein

atto e singolareggia per la creazione, infmitamente si strema e da

quella sua ampiezza ed universalita intelligibile, che aveva in Dio,

oltre ogni pensare declina. Perciocche il modo dell' esistere di ogni

natura dovendo proporzionarsi al mezzo che la riceve, in Dio che e

semplicissimo e senza confine le specie esistono interminate
-,
nella

materia che e nel piu basso grado dell' essere esistono circoscritte e

limitatissime. Laonde a far si che le sensibili creature riproducano

con qualche fedelta 1' elerno tipo, debbonsi moltiplicare le esisten-

ze e coll' incessabile varieta degl' individui idoleggiare in qualche

maniera la fecondita della specie. Ma la medesima fmitezza della

materia impedisce la simultanea sussistenza di tutti gl' individui, e

rende necessario il loro avvicendamento per supplire colla succes-

sione del tempo alia brevita dello spazio. Per tal maniera nascono e

muoiono gl'
individui irraggiando ciascuno con la fioca luce del pic-

colo esser suo uno dei lati innumerabili di quel gran poligono che

rappresenta la specie; e la specie che vive in essi, per essi mani-

festandosi e come termine a cui il cielo destina la breve durata

della loro comparsa.

Similmente dalla contemplazione degl'individui, segregandone il

cangiante ed affisando Io sguardo sopra ci6 che in tutti inalterabil-

mente riluce, veniamo noi in cognizione delle specie o nature, dal

quale astratto conoscimento che e proprieta distintiva dell' yomo

ha origine la scienza : stante che conforme 1'antico assioma delle
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scuole de particularibus non datur scientia. Tuttavia 1'idea univer-

sale che da Dio nella mente nostra per opera delle creature sensi-

bili si travasa, non e pari a quella prima ,
ma tramezza 1' archetipo

divino e 1' individuality creata
;
come la mente nostra e posta tra

Dio e la materia. Noi cogliamo delle specie esistenti quel tanto che e

immutabile, perenne e suscettivo di sostenere 1'indefinita varietade-

gli accidenti, che e comune a tutti e non e proprio a nessuno, che e

come il centre a cui s' appuntano tutti i raggi che partono dalla in-

commensurabile circonferenza
;
ma Dio abbraccia ancor questa ed

in perfettissima unita raccoglie tutte le possibili discrepanze acci-

dentali. Nondimeno la conoscenza de' particolari non manca all' u-

mano intelletto che 1' attinge coi sensi si allarga piu o meno

coll' esperienza di ciascuno, ed e necessaria a defmire 1' essenza

immutabile delle cose che sottosta al perpetuo avvicendarsi degli

accidenti : potendo addivenire, come sovente addiviene, che per lo

ristretto esame dei singolari si ascriva alia natura cio che da quella

fortuitamente deriva. E cosi anche per V intelletto dell' uomo i par-

ticolari sono diretti all' universale, e nell' ordine della cognizione

come in quello della realta gl' individui hanno ragione di mezzo, e

la specie ha ragione di termine.

Questo che la natura osserva in sue leggi, vige parimente nelle

ben temperate societa civili, dove il ben comune essendo lo scopo

del pubblico reggimento, a questo sono rivolte tutte le provviden-

ze, e a questo devono piegare tutti i privati interessi. La vitame-

desima che fra i beni meramente temporali e il massimo diventa

non di rado il prezzo della pubblica tranquillita, anzi migliaia di

vite si profondono a voglie insane di gloria e di funesto aggrandi-

mento. E questo disprezzo delle individual! esistenze, tra certi coa-

fini e onesto, ha merito di virtu, e in chi lo esercita sopra di se

medesimo si leva al sublime dell' eroismo. Tanto e vero che nel gi-

ro della sola natura assai poca e dispregevole cosa e 1' individuo,

non avendo altro valore da quello che gli vien cojnferito per la uni-

versalita della specie o della comunanza, che in lui vive e si ma-

nifesta.
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V.

Qui si tocca I" ineslimabile valore che la cattolica religione

cresce alia dignild personate.

.

Or bene questa individualita che si agevolmente nella natura e

nelle repubbliche si calpesta, viene insignita di tanto onore dalla

religione, che iu essa occupa il primo seggio e sopra le piu eccelse

prerogative ottiene la precedenza. Poiche agli occhi di Dio quelle

cose sole veramente son grandi nell' uomo che liberamente proce-

dono da uria volonta giusta e perfetta; e ai santi pensieri e alle

oneste operazioni tributa ineffabili ricompense. L'altezza degl' in-

gegni, la vastita del sapere, il valore del braccio, la potenza, la

ricchezza, la facondia, la venusta e quanto di bello o mirabile of-

fre la natura e 1' arte, al lume di Dio si dilegua, col tempo trapas-

sa e nei secoli sempiterni non lascia vestigio che la ricordi. Ma

T obolo che la povera vecchierella depone nel gazofilacio del tem-

pio ha per panegirista il Verbo di Dio fatto uomo, e il bicchier d'ac-

qua dato in carita ai poverelli di Cristo, avra Dio medesimo per in-

terminabile guiderdone. Quindi la religione tutto rivolge all' indi-

viduo, e non questo alia societa, ma la societa a quello coordina : e

dove per impossibile , la perdita di un' anima sola potesse fermare

il mondo sul precipizio del nulla, per opera della religione il mon-

do perirebbe e quell' anima andrebbe salva. Perche coloro che la li-

berta dell' uomo vanno magnificando e mettendo in cielo come la

suprema beatitudine, se dirittamente questa liberta intendessero,

le loro lodi non sarebbero soverchie
,
ma piuttosto meschine, ne

nuove ma antiche come Iddio, il quale nei suoi consigli 1' innalzo fin

sopra i cieli e le comunic6 potenza da conquistare 1' infinito.

lo mi raccolgo talora in un angolo della mia celletta
,
e chiuse

le porte dei sensi, levato in sulle ali del pensiero, trasvolo tacita-

mente i secoli che furono e che saranno, e gli spazii invisibili ,e le

profondita inesplorate da occhio mortale. E quivi veggo trapassarmi
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d' innanzi nomi famosi di uomini, di citta, di regni, d' imperi ;
e mi

pare udire il sonante calpestio degli eserciti, il fragore delle batta-

glie, il grido di vittoria, il plauso de' trionfatori; mirare le inesti-

mabili ricchezze dell' oro e dell
1

argento, il fulgore de' smeraldi,

de'rubini, degli adamanti onde s'incoronano gli scettri ed i troni

di re mille e reine, il fastoso corteggio dei satrapi, principi ebaro-

ni, le insegne delle province ereditate o vinte, e tutte le genti a' pie

di un solo, monarca di un regno idolatrato da molti non concesso

a veruno. Veggo ed ascoito-, ma una voce piu forte che mi esce dal

fondo del cuore grida: polvere e nulla, io sono da piii.

Poi mi si parano d' innanzi le delizie dell' antica e della nuova

coltura : mi molce 1' orecchio squisita melodia di voci e d' istro-

menti armonizzati a magiche sinfonie; mi allieta il guardo 1' azzur-

ro stellato de' cieli, 1' ampia distesa de' mari or placida e ridente,

or terribile e procellosa, 1' amenita de' campi, de' prati, de' giardini,

dove scherzano i ruscelli, e si spiegano al sole le tinte piii delicate

dei fiori, donde tornan graditi al palato eletti vini e saporosi frut-

ti, e s' innalza d' intorno soavissimo 1' olezzo degli arabi profumi.

Mi lusingano le membra inferme i morbidi tappeti della Persia, i

talami imporporati dell' Assiria, le aure fresche dell' Olimpo, le te-

pide acque, i molli vapori, i preziosi unguenti delle terme imperia-

li di Caligola, di Tito, di Diocleziano. Ma dall' estasi di tanti di-

letti mi riscuote la voce che nell' imo fondo del cuore va ripeten-

do : fango, e sozzure fuggite dal guardo mio, io sono da piu.

E posciami tornano alia mente i miracoli delle arti e delle scien-

ze: i marmi ed i bronzi di Fidia, di Prassitele, di Lisippo, di Poli-

cleto,di Mirone emulati da Michelangelo, dal Cellini, dal Canova; le

tele ammirate di Parrasio
,

di Polignoto ,
di Apelle ,

di Timante

vinte da Raffaello, da Tiziano, da Rubens, da Murillo; la grandiosa

semplicita di Omero, 1'elevatezza di Pindaro, la grazia di Anacreon-

te
,
la nervosa eloquenza di Demostene, la squisita eleganza d' Iso-

crate, il nativo candore di Senofonte, la ricca brevita di Tuci-

dide
;
la volgare sapienza socratica

,
i voli platonici ,

il rigore , la

perspicacia, la profondita aristotelica
;
e con questi grandi quanti
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altri niai iiorirono prima e dopo di loro in opere di lettere e di svu-

riatissime dottrine filosofiche
, politiche . matematiche, naturali e

divine ;
e alia memoria di tanti sommi la voce mia risponde : neb-

bia e iumo che il sole di questa vita colora , non vi euro , io sono

da piu.

Allora abbandonando questa terra fatta ormai troppo meschina .

passeggio ne' cieli e piu veloce assai della luce visito quegli astri

lontanissimi che maggiori del sole e piu rilucenti quinci paiono

tremule ed incerte faville
;
e pure le trovo essere di tutte le stelle a

noi le piu vicine. Che nello smisurato pelago dello spazio nuotano

le sfere stellari a interminabili distanze, e questo globo che noi abi-

tiamo discorre ignoto e oscuro come un granellino di rena perduto

in seno all'oceano. Prosieguo il niio corso e mi reco la dove la ga-

lassia imbianca il cielo di luminoso candore, e in quelle pallide tin-

te ravviso a schiere di miriadi e miriadi sopra a quanto la parola

puo dire, o fingere Timmaginazione, o rappresentare il pensiero ,

un numero innumerabile d' astri che popolano la profondita del-

1' abisso
,
e colla perpetuita del loro moti inneggiano a Dio fattore

di tante non piu intese meraviglie. Ma chi dira la feconda varieta

delle leggi onde tanti mondi si governano, la ricchezza degli ele-

menti, la nobilta de' prodotti, le fasi stupende per cui trapassano,

e mentre al nostro occhio paiono pur trascolorarsi
,
a vita nuova

e sempre piu bella si rinnovellano? come potrebbe di questa

vile terra restar memoria in quelle altezze ? Onde io quasi sgo-

mentato da quel mar senza riva ritorno a me medesimo
,
e pur

odo la voce ohe mi rassicura dicendo : questo e polvere, e nulla, ed

io sono da piu.

Ma chi sono io ? o che posso? o dove mi trovo? su quest' atomo

che chiaman terra io sono un punto impercettibile ed oscuro ,

questo mio corpicciuolo insidiato da mille morbi, benche nel fior

degli anni cade ormai e si dissolve ,
1' animo egro , languente vien

merio come lampada cui nutrimento a poco a poco manca
;
aveva

padri e morte li rapi ,
aveva patria , ed essa mi rigettava dal suo

seno con esilio obbrobrioso
?
aveva speranze e vi rinunziai j'ed io
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meschinello ,
derelitto

, povero d' ogni bene
,
disconosciuto o per-

seguito, senza nome, senza patria, senza fortuna
,
a chi mi pareg-

gio? qual follia mi ha invaso da ragguagliarmi a tante e si nobili

creature e tenermi da piu di loro? Ma pur la voce rafforzandosi

senza posa m' incalza e risponde : io sono da piu, io sono da piu.

Si, o combattuto mio spirito, io sono da piu : e la voce cbe cosl

parla non e pur tua
,
ma voce ancor di Dio che in te risuona e ti

rivela la nobilta dell'esser tuo e
gli eccellentissimi destini a cui t' in-

vita. Con questa voce Iddio ti chiamo dal nulla, e fosti : con questa,

irraggiandoti col sorriso del suo volto, ti nom6 figlio, e sopra di te

si stampo il suggello della divina somiglianza; con questa, additan-

doti la terra e i cieli fattura delle sue mani : ecco
,

ti disse , tutteje

creature a' tuoi piedi *, In sali per esse e a me ritorna, che io sono

la tua eredita, e fuori di me nulla cosa risponde all' ampiezza delle

tue brame. Per me sei, in me ti riposa, vivi e regna.

Questa voce ,
chi religiosamente 1' ascolti

,
e onnipotente ,

ed il

suono di lei dissipando 1'incanto della felicita passeggera e mondiale,

fiacca 1' orgoglio de' grandi e 1' animo degli oppressi a liete spe-

ranze apre e riconforta. Questa voce sente Io schiavo che geme
ne' ferri aspettando la morte e presentandogli quinci un esilio che

spira, e quindi un regno che comincia
,
nella sventura Io felicita e

Io rasserena. Questa il povero colono che suda ne' solchi
,
e ricor-

dandogli la ricca messe che fecondata da quei sudori matura in cielo

per lui, di sue fatiche Io racconsola. Questa il re che siede in tro-

no e disvelandogli la vanita del suo fasto nella polvere Io raumilia.

Questa il voluttuoso che nuota nolle delizie, e riscosso da quel lezzo

e vergognoso di se veste il sacco ed il cilicio. Questa il ricco
,
che

gavazza nell' abbondanza, ed ei ripensando alia poverta che 1' at-

tende nell'altra vita dove non ha poderi ne amici,.largheggia tosto

1e sue sostanze ai poverelli, e s'accomuna con loro. Perche e scritto:

nel regno de' cieli dove gli spiriti immortali regneranno con Dio i

f

1 Constituisti eum super opera manum tuarum. Omnia snbiecisti sub pedi-

tnu eius. Psalm. VIII.
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primi saranno gli ultimi
,
e gli ultimi i primi. N6 quivi gioveranno

la chiarezza del sangue, la gloria degli antenati, i sostenuti onori,

le riportate vittorie, le pingui eredita, la barbaric o la coltura, il

crine ranuto o il biondo, il sesso femmineo od il virile, ma V onesta

della vita, il frutto cioe del libero arbitrio, del vero merito per-

sonale , irrorato dalla grazia di Dio che per Cristo su tutti gli

uomini di buona volonta largamente si diffonde. Non est ludaeus
,

neque Graecus; non est servus, neque liber: non estmasculus, nequc

faemina. Omnes enim vos unum estis in Christo *.

Lassu e nuova vita, ordine nuovo; e le redente generazioni simili

agli angeli di Dio neque nubent, neque nubenlur, perchfc le differen-

ze del sesso scompariranno come quelle della lingua ,
del sangue ,

delle condizioni. Onde la donna cristiana , idiota
, spregevole in

faccia agli uomini, vigorita dalla grazia e forte della fortezza di Dio,

arditamente sclama al pari deH'Apostolo: se Dio e per me, chi com-

battera contro di me? Egli che non perdon6 al Figlio suo Unigenito,

ma per me lo diede : come non mi avra dato con esso ogni cosa?

Chi dunque mi separera dalla carita di Cristo? Non tribolazioni
,

non angosce ,
non fame

,
nori nudita

,
non pericoli ,

non perse-

cuzioni
,
non morte. E son certa che ne la morte, ne la vita, ne

gli angeli ,
ne i principati ,

ne le potenze ,
ne le cose presenti ,

n&

le future
,
ne la foYtezza , ne la ricchezza

,
n& la profondita , n&

veruna creatura potra separarmi dalla carita di Dio ch' e in Cristo

Gesu Signer Nostro 2.

E pero la Chiesa cattolica che nella forma del culto incarna e

colora i veri dommatici, avanza ogni societa religiosa e civile nel-

1'esaltamento del merito individuale, e nella trascuranza delle pas-

seggere ed accidentali differenze di genere e di fortuna
5

i fonti di

santita a tutti indistintamente dischiude, e a tutti con pari giustizia

dispensa le corone di gloria. E chi non sa per esempio che il fior

degl' ingegni del cristianesimo assembrati in concilii, insegnando

1 Galat. III. 28.

2 Roman. VIII.

Serb H, vol. Vm. 3
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idalle eattedre , disputando cogli eretici
,
dettando libri o in prosa

O;in verso
, dipingendo tele, lavorando marmi, artbiteltando tem-

pi! ,
da diciotto secoli non cesso di celebrare le grandezze di una

..oscura vergineUa in cui Teterna Sapienza, disdegnando le aule im-

periali dei Cesari , discese a pigliar carne mortale? E 1' eta nostra

che<per superba febbre.di orgoglio vaneggia, e le cose di Dio e i

misteri della Fede non intende, vedra forse tra breve con istupore

>tutto il senno cattolico accorrere alia eterna citta e quivi tra ,la

gioia de' fedeli plaudenti ripetere la voce di.Dio cbe la sua figlia,

madre e sposa disse e voile fino dall' origine imraacolata.

Ne queste glorie della Cbiesa sono rare Osserbate a qualche ani~

ma da Dio privilegiata con doni incomunicabili a molti : che anzi

.gli annali suoi ricordano ad ogni poco nuovi trionfi e nuovi onori.

Noi li vedemmo poc' anzi concessi ad una povera pastorella innal-

zata cosi alia dignita di Pietro e di Paolo
,

di Agostino e di Tom-

maso, di Domenico e di Francesco
5
ed era bello contemplare nella

prima Basilica del mondo la maesta del triregno e con essa Torbe

cattolico inchinarsi a quelle ossa venerate, ed invidiare la gloria di

quell'anima benedetta 1. IN& questo

e suon false di lode

Che nel trionfo segue, ed abbandona

Nella miseria e passa e piu non s' ode :

ma eco di quei plausi che in cielo sempiternano, e principio di vir-

tu che agli esempii si accende, e 1' opera dei trapassati rende nella

Chiesa di Dio perennemente feconda.

1 La Beata Germaua Cousin, assunta quest'anno all'onore degli allari, fu po-

vcrissiina pastora di Pibrac in Francia. Dalla matrigna per malo auiiuo confi-

nata in un angolo della stalla
, quivi passo la vita dormendo in sullo stranie

colic sue pecorelle, e cibandosi di un tozzo di nero pane. Ignota al mondo, non

fu ignota a Dio, e la Chiesa, suo oracolo, ando a ricercnrla su quellostrame, la

trasse dall'oscurita al pieno meriggio ,
e la prepose alia gloria degl

j

imperi e

alia potenza dei principati.
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Questo pu6 la religione cattolica nell'individuo, sollevando Tuo-

mo e sollevando la donna a pari altezza ed allargandone smisura-

tamente i desiderii e il modo di satollarli. Per lo che se vi ha donna

la quale illustrate dalla Fede truovi nondimeno che il c6mpito as-

segnatole non e adeguato aH'ampiezza delle sue brame, e cerca di

uscire dal ricinto della famiglia e stendersi alle cure delia patria e

della societa ed agogna alia gloria delle eroine pagane^ricordandone

con ammirazione i nomi e le geste, ben dimostra che non ha mi-

surata 1'altezza ela profondita de' tesori naseosti da Dio nel cuore

di donna cristiana. La qual cosa sempre degna di pianto ne e de-

gnissima in questa nostra eta e in questa nostra Italia, dove non e

rimaso pe' suoi rinnovatori, se un paganesimo piu schifoso delFan-

tico non s' impiant6 sulle rovine dell' avita fede. E the sara della

futura generazione cui F incuria degli uomini ha posto in mano

del minor sesso
, se le madri non sono penetrate vivissimamente

dal sentimento della cristiana grandezza? Poiche la religione non

si ferma all'individuo, ma s' introduce fra le domestiche pareti sen-

za alterare le naturali altinenze de'consorti e della prole, per con-

sacrarne i diritti, addolcirne i pesi e santificarne la convivenza.
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. IV.

//.* Proposizione.

'

La Chiesa cattolica e societd indipendente.

14. II sig. Nuyts, copista fedele degli eretici piu antichi, ha tro-

vato per la Chiesa cattolica la via di mezzo nella disgiuntiva del

nostro dilemma
,
e se leggesse questo mio argomento correrebbe

,

come il matador spagnuolo nell'anfiteatro, a piantar la spada nella

testa del toro, proprio nel bel mezzo delle due corna. E: il cor-

nuto vostro argomento , direbbe, ha certo qualche valore in fa-

te vore della pubblica societa civile, la quale non saprebbe a cui ri-

correre , per campare dall' eccidio. Ma la societa cattolica ,
che

trova dovunque le autorita civili, prontissime sempre a porgerle

il loro bracdo secolare, con qual dritto pretende la forza co.attiva?

1 Vedi il precedente volume a pag. 593.
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Quando la Chiesa patisce violenza per fatlo di qualcheduno , cssa

ha un unico mezzo da porvi riparo , quello di ricorrere al potere

civile, onde ottenere difesa, la quale difesa negare nonsi pud 1.

Come vedete 1'A. non nega che anche la Chiesa ha bisogno di for-

za esterna contro T esterna violenza
;
ma vuole che questa forza

venga usata dall' autorita civile, e che
1

da questa dipenda la Chie-

sa
,. quando ha bisogno di difesa. II che in altri termini vuol dire

,

che la Chiesa non & societa indipendente. Prendiamo or dunque a

dimostrare brevemente la seconda di quelle due proposizioni , che

formano il sillogismo fondamentale di tutta la nostra argomen-

lazione.

Premesso che ogni societa indipendente ha dritto ad usare la

forza coattiva, noi abbiamo soggiunto qual minore: Or la Chiesa e

societa indipendente, affine di poscia inferifne: Dunque la Chiesa ha

dritlo ad usare la forza coatliva.

15. Resta dunque che dimostriamo la minore proposta. . . . Seb-

bene, a dir vero, io temo che abbiate a ridere di me che prendo a

dimostrarla oggidi ,
e dimostrarla contro un professore che scrive

cola in Piemonte. E non e ella invero una ridicolezza che venga

quel professore a suggerire alia Chiesa di ricorrere al potere civile

onde ottenere difesa in un paese, ove bench tanto sia e 1'amore del

cattolicismo nel popolo ,
e la pieta ereditaria nella Casa regnante ,

pure per la malignita dei tempi un Arcivescovo maltrattato da po-

chi furibondi ottenne dal potere civile la difesa di una cittadella, i

Serviti (oggi possiamo aggiungere leCappuccine, le Lateranensi, i

Certosini ecc.) la difesa dell'esilio e della confiscazione, certi Predi-

catori la di/esa del carcere e del processo, la Madonna stessa ingiu-

riata pubblicamente a Ceva, la difesa di un Non consla il delilto ?

In un paese, ove la ribellione di un professore al supremo Pontefice

gli frutta una promozione a cattedra superiore e piu ferma
,
la ri-

bellione di un prete al suo Vescovo viene rimeritata non di rado

col sublime onore della deputazione, o con impieghi lucrosi d' am-

l V. NOTTS 1. c.



38 DEL POTERE COATTIVO

ministrazione, o d insegnamento -,
in un tale paese dire alia Chiesa

che riearra al potere civile per mantenere la subordinazione gerar-

chica, non e egli un farsi beffe del leltori, o deridere a strazio la

Chiesa nell'atto di schiaffeggiarla?

i6. Sappiamoche la Chiesa non teme la possanza dei persecutor!,

appunto perche Ella 6 conscia-a se medesima, che da loro non di-

pende la sua esistenza. Inviata a lot tare, bambina ancora nella cul-

la,. contro i farori del Sinedrio, e contro i colossi romani da Nero-

ne a Diocleziano, Ella comprende a meraviglia che il sapientissi-

mo suo Istitutore non prese consiglio da quegli o stolti o ipocrili,

che vorrebbero raccomandarne T esistenza al Sinedrio furibondo,

o al mostro incoronato. Ma se queste persecuzioni Ella non le te-

me, non e men vero per questo che le dottrine dei nostri avversa-

rii glie le renderebbero pericolose, rovinose, sterminatrici. Oh! si

certamente: se costoro insegnassero il vero, la Chiesa sarebbe spe-

dita. Conciossiache, notatelo bene, quando si tratta di Chiesa cat-

tolica, vuolsi ognoraavere un' avvertenza che>distingue la sua cau-

sa da quella di tutti gli altri individui associati : i quali, benchs

privi talora di un diritto, pure osano attentare nel fatto e sfuggo-

no. talyolta coll' attentato a quelle calamita, che adempiendo il do-

vere iocontrerebbero. Cosi, s^ebbene Predicatori zelanti intimino al

fedele di non vendicarsi, all'assalito di moderare la difesa, al sud-

dilo di lollerare certe oppression! senza ribellarsi; pure, creder

te voi, che gli oflensori, i sicarii, gli oppressori abbiano sempre

buongiuoco? Pur troppo per un eroismo di pazienza che tollera,

voii -con terete venti o trenta riseotimenti che a .dispetto della pre-

dica riagiscono ed usurpano indebitamente ;le parti a se riserbate

dalla eterna Giustizia. Ma la Chiesa non cosi: se una volla Ella ri-

conoscesse in altrui un diritto> in se stessa un dovere di dipenden-

zavlaChiesa yt ome Chiesa, sarebbe incapace di .violare il dritto.

Per.tanto
, posta in balia dei persecutori, Ella si rassegnerebbe

lealmente, non solo per F esterno, .ma ancora per T interno,.a tutto

ci6 che costoro macchvnerebbero a suo danno. Quando dunque noa

le fosse lecito per dritto 1' infliggere veruna pena esteriore ^ tutt' i
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'fedeli laici e chierici andrebbero immuni da ogni pericolo di pena

esteriore; ed Essa neppur oserebbe minacciarla, non essendo leei-

to di minacciare cio che non e lecito d' eseguire. Or qual sanzioue

le rimarrebbe piu ad ottenere 1' esecuzione de' suoi comandi da quci

riottosi che resistono al dritto?

17. Ma no, la Chiesa non si crede si debolmente costituita dal

suo Fondatore, che la facolta di vivere debba ottenerla dai suoi per-

secutori! Ella Iwi la sua disciplina, e secondo questa governasi: e

la sola differenza che si scorge nella sua condotta nei due tempi op-

posti di pace e di persecuzione, e precisamente il contrario di ci6

che sarebbe, se Ella accettasse le dottrine dei nostri avversarii. Que-

ste derivando in Lei ogni coazione dalla concessione dell'autorita

civile, la ridurrebbero a non aver forza coattiva nei giorni del com-

battimento.

Laddove la Chiesa nei giorni appunto del cimento si dimostra

piu energica nella coercitiva, ed esige allora sacrifizii gravissimi sot-

to gravissime pene: volendo piuttosto campar colla severita coloro

che dal timore vengono eccitati a fortezza, cbetradirecon impor-

tuna dolcezza coloro che preferirebbero di abbandonarla interamen-

te, piuttosto che accettarne i castighi temporali.

18. Sono persuaso, che alcuni dei nostri avversarii saranno Cor-

se meno rei di quel che sembrano, menlre preoccupati da una falsa

opinione, da un concetto inesatto, non capiscono essi stessi 1' assur-

dita del loro assunto. Conciossiache non mancano alcuni dabbe-

nuomini, i quali mal comprendendo le divine promesse, preten
-

derebbero costringere la Provvidenza a far miracoli non necessarii

per accomodarsi alle loro teorie. Secondo costoro, non abbisogna

.la Chiesa di Potere coattivo, giacche 1'Autore e consummatore della

Fede avendole promessa un' assislenza immanchevole, mai non per-

imettera che Ella perisra. Qual bisogno, dicono, ha Ella dunque di

difendersi con una forza coattiva? Si difenda, come pu6, tollerando

e fuggendo, e Dio fara il rimanente. II che non e altro in firi dei

conti, se non un dirci che nell' opera della sua Chiesa la^ivina

Provvidenza si e dipartita assolutamcnte da quelle vie sapientissime,
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con cui governa tutte le altre cose del mondo
,
volendo che gli

uomini concorrano con essolei nei suoi disegni, impiegando mez-

zi naturalmente proporzionati al fine. Certamente anche 1' ordine

naturale dee per volonta del Creatore perennarsi sino alia fine dei

secoli. Cio non ostante voile il Creatore medesimo, che a continua-

re 1' azione cosmica influissero perennemente tutte le sostanze in-

tegral! dell' universo : e se per impossible ipotesi riuscisse ad un

mortale di rinnovare in una sola sua parte il prodigio di Giosue,

arrestando un qualche globo dei tanti che ruotano in cielo, noi non

abbiamo nessuna fede, per assicurarci che non ne seguisse 1' uni-

versale sronquasso.

Or questa ipotesi, che nell
1

ordine fisico e impossibile, ne!l' or-

dine morale pur troppo e quotidiana. Ha bel gridare il signor

Nuyts ,
esortando la Chiesa ad ottenere difesa dal potere civile ,

che i Governi non possono negare questa difesa. Quante volte essi

hanno fatto cio che non possono, e negato cio che non dee negarsi!

In tali casi, o bisogna che la Chiesa per obbligare i proprii figli a

cio che e spediente per la salute, abbia un diritto indipendente da

codesto Potere, che opera contro i voleri della Provvidenza a dan-

no delle anirne; o se non ha tale diritto, bisogna che la Provvi-

denza impedisca i naturali efietti delle cause naturali, frapponen-

dovi una operazione portentosa. Essi trattano la Provvidenza nel-

1' ordinamento cattolico, come certi filosofi grossolani la trattano

nell' ordinamento di tutta la natura; costringendo Y Artefice divino

( come il Leibnitz derideva nel Cartesio ) ad intervenire con mi-

racoli ogni momento per far camminare la sua macchina, quasi

non avesse saputo artificiarla da principio a movimento perenne !

Che un portento si ricerchi qualche volta nell' ordine soprannatu-

rale, come nel naturale, bene sta, e le ragioni le taccio perche sono

notissime. Ma, che o Vuno o 1'altro dei due ordini non possa cam-

minare se non per forza di miracolo, questo e tanto assurdo, quan-

to e assurdo che 1' ordine non sia ordine, che la' causa non produ-

ca 1' effetto, che la legge non sia costante, che il miracolo non sia

miracolo ! Una legge senza costanza non e legge j
una causa senza
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cffetti rion e causa-, un ordine straordinario non e ordine-, un mi-

racolo di legge consueta non e miracolo.

Or non e chi non riconosca nella Chiesa cattolica un ordine di

Provvidenza, da cui Ella venne costituita fra gli uomini, ad opera-

re con mezzi umani. 11 Redentore diede agli Apostoli precelti mo-

rali, secondo i quali santificassero se medesimi; insegnamenti dot-

trinali ,
coi quali illuminassero le menti; precetti autorevoli, con

cui dirigessero le opere ;
sacramenti , con cui infondessero la gra-

zia
;
istituzioni gerarchiche, con cui governassero la societa, e tut-

to ci6 in modo proporzionatissimo alia natura umana degli asso-

ciati ! Dunque egli voile ,
che secondo natura si venisse a conse-

guire il suo divino intendimento.

i9. Come vedete, o Signori ,
io qui la discorro in materia di

operazione cattolica, come ogni sano filosofo in materia d' opera-

zione naturale suole discorrere contro certi idealisti. I quali, come

voi ben sapete, dissero, e taluno continua forse a dirlo anche ades-'

so, che 1' occhio non vede, che 1' orecchio non ode
,
che il palato

non assapora ecc.
;
ma che Dio in petto e in persona si da la briga

di fabbricare queste sensazioni nell' anima, mentre al di fuori si

prende il divertimento di andare scherzando con morti, automi, ed

inutili stromenti. A costoro che cosa risponde il senno della filoso-

fia naturale? Deh, o Signori, qual bizzarria e mai codesta! Per

dimostrare a noi, che andiamo errati mentre crediamo veramente

di vedere cogli occhi, di udire cogli orecchi, di assapt>rare col pa-

lato, voi volete darci ad intendere, che 1'occhio, \" orecchio, il pa-

lato furono fabbricati dal Oeatore con si mirabile artificio, perche

non servissero a niente! In verita per farci credere illusi noi, voi

fate dissennato il Creatore . Or cosi appunto io discorro intorno

all' operare cattolico. Se il divino Istitutore della Chiesa non avesse

voluto ch' Ella operasse secondo 1' ordine consueto delle umane

societa, a qual pro le avrebbe dato tanta perfezione di organismo

sociale, e 1' avrebbe composta d
1

uomini si perfetti, quando sieguo-

no le divine sue norme? Se le diede questi mezzi voile ch' Ella

Ii adoperasse come societa umana : e il suggerirle ch' Ella ne faccia
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gettito ,
abbandonandosi nelle braccia della Provvidenza che I' ba

destinata a durare coi secoli
, egli e appunto, come se voi

, signer

Nuyts, esortaste i vostri concitladini a cavarsi gli occbi e affondarsi

il timpano, confidando nella Provvidenza creatrice cbe fara mira-

coli per farli vedere ed udire, avendo a ci6 destinato la natura deK

T uomo.

Non manchera, ripetiamolo pur dunque, non manchera fino alia-

consummazione dei secoli, la Chiesa di Cristo: ma percbe?forse per-

cbe la Provvidenza divina continuera sempre nella via dei portenti

per cui camminarono gli Apostoli? Eb che non e questa ormai la.

via della Provvidenza
5
e lo sauno benissimo gli avversarii

,
che le

rinfacciano di non avere piu tra i suoi Prelati, ne santita,straordi-

naria, ne virtu taumaturga. Durera sino al fine dei secoli Ja Chiesa

adempiendo i suoi doveri, ed usando i suoi diritti, ed esercitando

le sue virtu, di cui Ella e siata dotata dalla Sapienza del suo Isti-

tutore, in quella proporzione appunto ch' era necessaria a conser-

varla perennemente. E poiche a tal conservazione ogni societa in-

dipendente abbisogna di una forza coattiva
5 poiche societa indi-

pendente e per sua natura la Chiesa, non potendo appoggiarsi alle

forze laicali, che il divino suo Istitutore le annunzio doverle essere

non di rado nemiche : la Chiesa continuera a riconoscere in s&

stessaT inalienabil dritto di un Potere coattivo, e questo suo dritto

continuera ad usare liberamente, annoverando fra gli eretici chiun-

que glie lo voglia contendere: e cosi, si sigriori, cosi appuuto Ella

concorrera a divenire immortale con quella Provvidenza, che nel-

1' istituirla le promise immortalita.

MO" .:-':[ "f'(hr T V:,"1 . i^fff C ',! i.:'< '*K? WStfH 'IftfJf. lIV

V.

Spiritualita della scomuniea.

20. Or bene, risponderanno forse gli avversarii, usi Ella pure il

suo dritto, che noi altri siamo buoni cattolici, enon vogliamo avera.

guai colla Chiesa. Solamente oserenao pregarla, che il suo Potere
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conttivo lo contenga in quei limiti rhe la stessa sua natura le im-

pone. Non si vanta Ella la Chiesa, non si gloria d' essere societa

spirituale? Or bene, a societa spirituals mezzi spiritual!: Gensori

Ella pur dunque, interdica, scomuniohi
, ma, per amor di Dio, non

yenga a toccarci nelle cose temporali e nelle persone.

til . Ecco, o Signori ,
la solita, la vieta cantilena dei mezzi spi-

rituali a fine spirituale. Che queste inezie vengano talora dottoral-

merite spacciate da un professore al cospetto di cinquanta sbarba-

telli, che in faccia alia sua bugnola

Conticuere omnes intentique ora tencbant,

si capisce benissimo : ma che si stampino al cospetto di tutta 1' Ita-

lia come frutto di studii lunghi, serii e profondi , fatti sul Dirillo

Canonico *
;
conviene pur dirlo, la e cosa umiliante per una Dni-

yersita, ove tanti fiorirono e si nobili ingegni. E siete dunque, si-

gnor professore ,
si nuovo, si stranio nelle scienze morali, da con-

fondere il mezzo dell'opera col fine dell' operante!
:da credere, che

quando 1' operante ha un fine spirituale, i suoi mezzi debbono es-

sere unicamente spiritual!! Guai alia povera mia Torino ,'

! se tali

ridicolezze vi aliignassero n ell' universale ! che vedremmo tosto

demolirsi fino alle fondamenta, non.dico quelle Case religiose, ove

accogh'esi tanta sapienza e santita (che a queste ''Dio sa quanto

resta di vita), ma quelle basiliche auguste, monumenti' della -pieta

avita, e dell' avita coltura
,
ove si affollano si devoti anche oggidi

i cattolici Torinesi. A societa spirituale mezzi spirifuah', gride-

rebbe loro il professore nell' atto di comandarne la defnotizione.

Or qua! mezzo piii
materiale che la 1 mole immensa di qaeste chie-

'e? E volete voi dunque che sentiamo la messa sotto la
1

sfer-

za delle piogge ,
d'elle nevi

,
delle grandini, dei soHioni ! ; 'Sen-

tire la messa! questa e una proposizione da materialista
,
sia che

la sentiate cogli occhi o coll' orecchie. Ogni sensazion-e e un WJPZZO

imateriale, e voi siete socield spirituale. Serititevi dunque la messa

,

1. c- paff. 178.
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colla pura intelligenza, la quale non teme o pioggia, o nevi , o

grandini, o sollioni, o i fulmini stessi e le bufere e i tifoni.

Grazie, signor professore, mille grazie di questa bella liberta

di culti, a cui dovreste pur condurci una volta, come il q.
m

di san-

ta memorta, se vi pigliasse mai il ticchio di ragionare con un po' di

logica. Ma se non volete condannar la messa e il prete e i fedeli a

divenire puri spiriti, o, lasciando loro i corpi, a pagare ogni mes-

sa con un dolore di capo, o una polmonea ,
converra pure che la-

sciate ai cattolici di Torino un tempio materiale che li difenda dal-

1' intemperie ,
e un par d' orecchie e d' occhi, con cui veggano il

loro prete dalla chierica fino ai talloni, e T ascoltino dall' Introibo

al plenum gratiae et veritatis. Che ci dite? Possiamo noi sperare

nella incoerenza della vostra logica tanta indulgenza per la nostra

Religione spiriluale ?

Un benigno sorriso che vi serena la fronte comincia a muovere

le nostre speranze. Ma badateci, signor professore, che se ci conce-

dete una Chiesa, benchfe materiale^ dovrete ben presto consentirci,

benchk sulla materia
,
anche un Potere coattivo. Infatti

, potreste

voi negare ,
che come e necessario il tetto della chiesa e le fene-

stre per ripararci dalle intemperie, cosi pu6 esserci necessario d'in-

catenare un furioso per ripararci dalle sue bastonate? Sarebbe

bella
, che, mentre a riparo della pioggia ci vuole almeno un om-

brello, a ripararci dalle bastonate dovesse bastare un Dominus vo-

biscum
,
o anche meno di questo ,

una giaculatoria tutta interna e

spiriluale !

Eh via ,
lasciamo in disparte queste scempiezze ! A ripararci

dalla pioggia sempre ci vuole un tetto, sia che assistiamo alia messa,

o ad una rappresentazione teatrale; e a ripararci dalle bastonate

sempre ci vuole la forza, sia che siamo bastonati- da un ladro o da

un eretieo; come viandanti
,
o come cristiani. Sedunque il castigo

e destinato a frenare i matti volontarii, come il manicomio i matti

involontarii
;
se la Chiesa non pu6 sperar sempre questa forza dal

potere civile
,
che molte volte la osteggia; se frattanto Ella deve

pure trovare un riparo naturale contro i colpi che naluralmente la



DELIA CHIESA 45

ferirebbero a morte
;

confessatelo
, signer professore, o la Chiesa

non ha dritto a sussistere, o ha dritto di usare. una coazione anche

materiale.

22. Sebbene, a dir vero
,

io sarei quasi tentato di rivocare qui

ad tin tratto tutto il finora discorso
,
e d' intraprendere 1' apolo-

gia de' miei avversarii
;
o se non altro, d' implorar loro il per-

dono
,
dicendovi che i poverelli non san che si dicano. II loro

discorrere e talmente eteroclito, talmente contrario all' andamento

naturale delle cose , che essi nell' atto pur del negar alia Chiesa il

Potere coattivo
, gliel concedono senz' avvedersene. Talche al me-

rito eterodosso di ribellare senza pieta, aggiungono il filosofico, di

ragionare senza logica. Volete vederlo? Volete toccarlo con mano?

Basta solo ricordarvi che zelanti, come Dio sa
,
di essere ,

o al-

meno di comparire buoni cattolici, gli sventurati non osano ancora

contendere alia Chiesa quel dritto chesempre Ella esercito, di sco-

municare i ribelli, i contumaci *
: il qual dritto sentono benissimo

non potersi ricusare, senza rinnegare ogni lume di buon senso, ogni

idea di natura sociale e di cattolicismo. Conciossiacche, in che con-

siste finalmente il dritto di scomunicare? Consiste ,
come voi ben

sapete, nel dritto di separare dalla comunione dei fedeli coloro che

ne vengono stimati indegni, o pervertitori. Se ne sono indegni, la

scomnnica e pena afflittiva per punirli, e riparativa insieme dello

scandalo comune : se ne sono pervertitori, la scomunica e preser-

vativo della societa
,
come sarebbe contro i ladri la carcere o il

bando.

23. Or non ci vuole gran perspicacia di mente per comprende-

re che
,

data alia Chiesa una tale podesta ,
Essa pu6 infliggere ai

suoi ribelli pene afflittive, senza 1' aiuto ne di eserciti ne di mani-

goldi : basta solo, che ai figli fedeli Ella imponga 1'obbligo di rom-

pere con esso loro ogni comunicazione. Credete voi
,
che sarebbe

piccolo castigo pei refrattarii, vedersi, come gia i lebbrosi presso gli

1 Dal detto di Cristo . . . . e evidentemente istituita la scomunica. NUYTS

1. c. pag. 71.



46 DEL POTERE COATT1VO

Ebrei , abbandonati dai piu cari
,
cacciati dal loro tetto, dalle loro

conversazioni
,
dalla loro mensa

,
e da ogni altra comunicazione

d' interessi e di affetti? vedersi mostrati a dito come nemici di Dio

e degli uomini
,

scansati >per le vie come appestati ,
esclusi pertino

dalle conventenze civili e dai saluti ? E che altro e questo ,
se non

una specie di berlina senza;palco ,
o di esilio senza deportazione ?

Eppure queste sono le naturali conseguenze di quella sentenza ,

ohe costoro dicono inon potersi impedire alia Chiesa
$
la quale in-

'fatti, come da S. Giovanni. Apostolo fmo a S. Alfonso de Liguori,

lutti i moralisti ;insegnano, impone in certi casi questa spaveiitevole

tseparazione : ei poiche , anche a parere degli avversarii, Ella ne ha

il dritto, ogni fedele avra allora il debito di ottemperare. Ed ecco

per conseguenza, senza littori ed aguzzini ,
inflitta ai protervi una

tal <pena, cbe-se non venisse mitigata dalla pieta della Chiesa, po-

Irebbe ridurre il condannato a perire nell' abbandono
,
senza un

tetto che lo ripari, senza una mensa che lo sostenti
,
senza un me-

"dico ohe^lo cori^isenza un infermiere che lo assista, senza un mi-

nistro di religione che lo conforti , senza un pietoso che lo seppel-

lisca : apptunto come la societa degl' interessi .protestanti vorrebbe

in Ginevra ridurre a sterminio i cattolici *. Or qual e tra i poteri

; civili ohe abbia dritto ad esercitare tanta.severita di castigo, pri-

vando i rei,inonsolo dei beni material! y .ma perfmo della corrispon.-

denza di ffeiti i piu legittimi e sacri?ppure questa severita viene

consentita alia Ghiesa da chi le consente di scomuiiicare i ribelli.

24. Intendo benissimo
,
che tale consentimento viene dato da

costoro< senz' avvedersene
;
ersarebbero prontissimi a ritrattarlo se

jcapisseroiil -valore di cio che concedono. Giacche, <ponetevi mente ,

se concedono alia Chiesa il punire spiritualmente e lo scomunicare,

non lo faono gia per. rnettere in mano alia societa spirituale un -mez-

;EO di ottenereobbedienza dai rivoltosi; anzi precisamente pel motivo

contrario. >Concedono le pene.spirituali perohe sentono benissimo,

per intima loro esperienza , quanto poco ne faccia conto chiunque

1 V. Echo du Mont Blanc 4 Sett. 1854.
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ribella alia Chiesa: cotalche concedere le pene puramente spiritual^

eoonmlere un nulla e, agli orchi loro, perfettamente il medesimo.

E invero contro di chi usera Ella queste armi? Contro i credenti

docili e pii? Ma rostoro obbediseono senza scomunioa. Contro gli

indocili e miseredenti? Gran perm in verita per questi 1' cssere es-

cUisi dai sacramenti e dalla messa, da cui fuggono come il diavolo

dalla croce. Gl' ipocriti dunque nel licenziare la Chiesa a scagliarei

liilmini spiritual* della scomunica, se la ridono sotto i baffi, ben im-

tendendo d'averle venduto il sole di Agosto.

25. Ma badino, die ben potrebbe la viperamordere il ciarlatano;

noil essendo in mano loro di cangiar la natura della societa e del*-

1'uomo, come non 6 in mano del ciarlatano di cangiare il veleno ini

medicina, o la vipera in colomba. II dritto di scomunicare, intesoa-

dovere come poc' anzi lo spiegammo, e talmente inerente all' autori-

ta spirituale, che tutti i loro cavilli anderannno in fumo, tostochfe ai

fedeli si siano spiegati i termini, e chiarita la base delle loro obbli-

gazioni in tal materia. fi, o non e, giudice la Chiesa dei dogmi di

fede
,

della comunicazione di carita ,
dell' ordinamento gerarchi-

co ecc.? Se Ella ne e giudice legittimo, i fodeli dovranno sotto-

mettersi ai suoi giudizii; equelle parole, e quegli atti che Ella giu-

dichera errore, ribellione, scandalo, pericolo, delitto, tali dovran-

no giudicarsi ancora dai fedeli. Puo ella giudicare che I' usare coi

pravi corrompa i buoni ^, e per conseguenza vietare ai buoni una

tale conversazione ? Persuadere ai cattolici che Ella no! possa, sa-

rebbe cosa cosi contraria al sentimento cattolico
,
come il persua-

dere che dalla Chiesa non si possono proibire i libri cattivi
,
n& dai

confessore le occasioni del peccato. Finch6 le persuasioni opposte

dureranno
(
e fra i buoni cattolici non mancheranno mai), la sco-

munica produrra sempre quei castighi sensibili
,
che i

figli
indocili

vorrebbero scuotersi d'indosso qual giogo insopportabile. E lo sen-

tono i miseri, e si avveggono dell' orrore che ha il popolo fedele di

quelle pene spaventevoli 5
ed appunto per questo sorgeva gia in

t

1 Corrumpunt bonos mores colloquia prava.
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Torino quel prete indegno ad acchetare gli spaventi dei buoni Pie-

montesi
, volgendo contro la Chiesa e contro 1' Episcopate ,

a cui

giur6 obbedienza, quella dignita che rende piu autorevole il suo

dommatizzare, e di cui i Prelati di lei 1'avevano rivestito, perche ne

difendesse i diritti. Or come fa costui per mozzare alia spada spi-

rituale la punta? Non osando negare darsi talora una scomunica

valida che colpisce coloro contro dei quali e fulminala, si va sbrac-

ciando nel suo libricciattolo per dimostrare che la scomunica te-

muta dai cattolici Piemontesi
,
e fulminata contro i violatori della

podesta ecclesiastica, venne fulminata ingiuslamente, ed e per6 ir-

rita, nulla e senza effelio
*

: turpe imitatore, in cio, di quell' empio

professore, che sfidava lutti i fulmini del Valicano
,
dicendosi con-

scio d'altronde, che quei fulmini lanciati senza causa e per fini lem-

porali ,
sono armi spuntale ed impolenti a ferire

2
. E come lo di-

mostra quel prete ribelle ? Ecco la sostanza del suo argomento :

Le Camere pubblicando la legge Siccardi hanno fatto bene: dun-

que il Papa fulminando ha fatto male. Ogni buon cattolico capisce

benissimo quanto sia ridicolo il costituire il reo giudice della sen-

tenza che. lo condanna; e che il ragionamento del Maineri cammina

precisamente a rovescio del senso comune, il quale suole argomen-

tare aH'opposto, dicendo: L'accusato e stato condannato, dunque

e colpevole. Cosi si discorre in qualsivoglia tribunale umano
,

sebbene in certi casi di eccezione la conseguenza possa fallire. So-

lamente in questo caso, ove un tribunale riverito da 200 milioni di

cattolici , fiore della civilta, condanna gli usurpatori ,
i fedifraghi ;

si signori, qui appunto costui ragiona a sghimbescio dicendo: 1'ac-

cusato fu condannato; dunque il giudice ha torto.

26. Non torro certamente ad esaminare il fatto particolare di cui

ragiona quell' apostata; e solo volli citarvelo per trarne due conse-

guenze. La l.
a e che costoro conseiitono veramente alia Chiesa il

dritto di scomunicare, e sentono benissimo che questapena ha ben

.

{..<&*((/.. * r-
" H.|i|W J.lU''^' l 'tif-***"I''v '*^'i ; ". ','

1 MAINERI Giustizia e Sanlita dell'abolizione del Foro ecclesiastico, pag. 16.

2 NUYTS 1. c. pag. 179.
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altre conseguenze cbe la invisibile iattura di grazie interior*: della

quale mi farete ragione ,
che non ne anderebbero cosi solleciti a

scuotersi d' indosso 1'obbrobrio. La 2.", che il vero motive per cui

concedono nominalmente alia Cbiesa il dritto di scomunicare
, egli

e perche , sperando di pefsuadere 1' ingiustizia della scomunica, si

confidano di poterne annullare in realta gli efletti esteriori in faccia

a quel tribunale che unicamente essi temono
,

al tribunale della

pubblica opinions.

Cosi , congiungendo protervia e contraddizione
,
con ragioni ed

ipocrisia , prima niegano alia Chiesa ci6 che e proprio di ogni so-

cieta, il dritto di punire i contumaci con pene esteriori, poi le con-

cedono il dritto di scomunicare, che se fosse verace porterebbe a pe-

ne ancbe esteriori gravissime. Ma perche questo appunto e ci6 che

non vogliono concedere, al dritto riconosciuto nella Chiesa di giudi-

care i ribelli
, contrappongono tosto il dritto dei ribelli a giudicare

la Chiesa. Cosi, ora protervi, ora ipocriti, ma sempre ignoranti, e

spesso ridicoli
,
finiscono col non sapere ne ci6 che concedono

,
ne

ci6 che niegano. Ma chi non periidia in prova contro la ragione e

la natura, comprende benissimo che, se la Chiesa come ogni altra

societa umana e composta d' uomini
;
se questi uomini vanno sog-

getti ad esorbitare per passione ;
se passione disorbitante e quella

che calpesta il dritto; se il dritto calpestato e il disordine, e pero

la morte della societa: la Chiesa cattolica non peritura dee ragio-

nevolmente avere in se stessa un principio con cui frenare i tumul-

tuanti. Or questo principio di ordine contro chi calpesta la ragione,

ed ogni altro interno affetto che da lei derivasi, altro esser non pu6

che la'forza esterna. La qual forza quando viene usata con senten-

za di scomunica, separando lo scandaloso e protervo dai fedeli che

egli potrebbe di leggeri indurre ad imitare la sua colpa e la con-

tuinacia, diviene per sua natura gravissima pena afflittiva, irrogata

dalla societa stessa al colpevole ,
senza che costui possa farsi giu-

dice del tribunale da cui venne fulminata. Dunque, o la Chiesa non

e societa non peritura, o Ella fu dotata dal suo Istitutore del dritto

di usare questa forza, che Tassicuri dallo sterminio.

Serie II, vol. VIII. 4



UBALDO ED IRENE
RACCONTO DAL 1790 AL 1814

LA 'REPUBBLICA AMERICANA E LA VENETA

Secondo il parer nostro niuna delle anticbe e delle recenti nazio-

ni ebbero giovinezza pari a quella che vigorisce nelle robuste mem-

bra della Repubblica Americana
5
ne veccbiezza pari a quella che

inferm6 e spense la Repubblica di Venezia-, perocche gli American!

grandeggiarono senza puerizia e adolescenza, la vecchiaia de' Ve-

neti incadaveri danzando, ridendo, sollazzando, colle guance rosa-

te
,
fra le melodie della musica, le delizie dei conviti e le gioie

d' una sposa novella. Coll' America la natura adopera indefessa tut-

t& le sue forze come intorno ai corpi giovinetti cbe sono in succo

e metton persona, attendendo soltanto a formarne la complessione ,

a ingagliardirne i muscoli, ad acciaiarne 1' ossa, a renderne toroso

il petto, erculeo il collo, fermo il piede, poderoso il braccio, largo

audace il cuore, sane e ben operanti le viscere, ampio, attivo e

macinante lo stomaco, acuto I' occbio, sottile I' oreccbio, sonora la

voce, fresco, lieto, abbronzato e di vivace colore il viso intrepido e

baldanzoso. A cotesta floridezza materiale sopravverra poscia la

delicata nutrizione dello spirito, addestrando I'ingegno aHe specula-

zioni delle dottrine, e il cuore alle gentilezze, cbe germoglian dai

giardini delle scienze, delle lettere e delle arti belle.
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Intanto I'America non prima si redense a liberta, che si vide ac-

casure e ingiardinare i deserti, nascendole per incanto sulle costie-

re deH'atbntico, sulle sponde del fiumi, sulle rive dei laghi amplis-

sinie citta e borghi e ville ubertose di campagne e di praterie ,

ove pascere infinite torme di grosso e*di minulo bestiame
,
ed

empiere i granai di biade
,
e le fruttiere d' ogni sorta frutte delle

saporite del mondo. E perche KAmericano non soffre indugi, dap-

prima nelle colonie rizz6 di legname le ease e i grandi abituri

de' fondachi e delle cascine
;
alle quali ,

secondo che interviene ov' e

numerosa adunala di genti, appiccandosi sprovvedutamente il fuo-

co, che in una nolle consumava e riduceva in cenere le piu belle

iconlrade delle nuove melropoli, vedevi in pochi mesi surli dalle

(arsioni nuovi casamenli e gallerie, e fondachi e rimesse e tettoie,

. e stalle e teatri e lempli e curie, con un si trariquillo e intrepido

; aflaccendarsi, come farebbesi nelle parli noslre la piantagione d' u-

na vigna o d' un pomiere.

Le boscaglie dei larici, degli abeti e de' roveri, che pigliavano

dense e annose inlerminabili spazii di paese ,
datovi il fuoco in

varii lali, divampavano ruggendo e tonando i mesi in ten, che pa-

<rea s'incendesse il eielo, e^la vorticosa fumea scurasse il sole: on-

de che diboscato \\ suolo, e di ceneri ricoperto, vi mettean dentro

:gli
aratri a rinsolcarlo , e svdgendolo, seminandolo, e rappionan-

j dolc n' aveano in breve stagione tanla copia di grano, che sopnab-

bondando agli abitatori metleano i legni in mare e mercatavanlo/ai

vecchi popoli'dell' America meridionale. Indi le sue marine e i suoi

porti crebbero improvviso al sopravvenir delle navi d' Europa ,
e

formarono scale ed emporii tramirabili di ricchezza, d' industria,

d' anima e di vita eziandio per le citta entro terra, che daliMissis-

sipi, dall'Ohio, dal Tenessee, dal Missuri, dal Potomac, dal san Lo-

renzo, eda miU'altre riviere e guadi e canali comunicaron col ma-

re a trasportarvi loro derrate e manifatture.

La vecchia Europa, impoverita in molte parti per le guerre ,'0

per altre cagioni oppressa, bramosa di liberta, e cupida di ric-

chezze navig6 dall' Irlanda, dalla Scozia, dall' Inghillerra, dai liti
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scaldi
,

dalle region! alemanne e fiamminghe, tragittandosi ai por-

ti di Terra-Nuova, del Canada, della Nuova Ingbilterra, della Pen-

silvania, della Marilandia, della Virginia, delle due Caroline e della

Florida, popolate le quali, e agognando nuove terre si rinselvarono

nel Kerituki, nei Chichusas, nei Navadesis, ed oltre la Luigiana nei

Tepas, e su alle sterminate lande occidentali dell'Oregon, ecolag-

giu sino al mar Vermiglio e alia California. Coteste colonie awe-

niticce approdano a Nuova York
,
a Boston ,

a Kingston o a qual-

che altro porto, o seno
,
o ricetto americano, e messi in terra i

loro carri, gli attrez/.i navali, i cavalli, i tori, le vacche, i grani, i

legumi da sementare e da piantare, acconce le loro famiglie sui car-

ri coperti di trabacchette, s' internano in quelle spopolate ed erme

regioni, sinche giungono alle terre, ch' essi comperarono dal Go-

verno americano, al menomissimo prezzo di un dollaro
,
o meno ,

ch' e circa lo scudo nostro, al iugero -,
e quelle terre, compere a si

buon mercato, posseggono in si pieno dominio e podesta, che non

v' e in Europa chi abbia tanta assoluta balia sulle proprie tenute

e poderi di suo avito retaggio.

La negbittosa Europa nella sua sdolcinata e poltra civilta non

pu6 renders! capace della costante e salda arditezza dell' America-

no, cbe migra a nuove terre in cerca d' agiato ricovero per se e

pe' suoi figliuoli. II Governo degli Stati Uniti al cittadino, che s'ac-

cinge di popolare le contrade dell' Oregon, offre in dono cento e

venti iugeri di terren vergine a sua scelta, atto a pascoli, a grani

e a legna ,
e se piu ne volesse, avrallo al prezzo convenuto, ch' e

di si picciol montare comevedemmo. II colono s'avvia dalle parti

piu orientali della repubblica e volge a ponente, e mettesi attraver-

so lunghe pianure, profonde vallonate, scabrose pendici, gioghi

erti, pantani e pozze e guazzi e paduli e maresi ove affonda in

fitte e polte viscose e tenaci
; guada fiumi rapidi e grandi ,

e sorto

sopra una riva con tutta la salmeria, e corsa una fratta o un bosco,

ed ecco un'altra fiata il valico di quel fiume
,
ove'cavalli e buoi pas-

sano a nuoto con infmita pena e periglio: sicche talora s' abbatte a

guadarne i gomiti e i serpeggiamenti sino a dieci volte prima d'u-

scirne in tutto all' aperto.
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Sopraggiunto dalla notte, e coi panni fradici indosso, rizza alia

mecjlio die pu6 le sue tende, e colle selle de' cavalli, co' gioghi, e

coi carri le valla intorno, ch& non v' entrino gli orsi o i lupi che

ballon la foresla e lo spianato. Accende gran fuochi si per asciu-

gare le vesli molli e si per riscaldarsi
,
cuocer la cena

,
e lenere in

rispello le beslie salvaliche che impauriscono alle vampe: se poi il

terreno, come suole avvenire in quelle bande foresle, 6 pieno di

serpenli velenosi, come i codesonagli, non pu6 fidarsi allo schermo

delle Irabacche, ma e di necessila il far dormire i suoi nelle bran-

de, o come le domandan cola negli amack, appesi ai rami degli al-

beri e penduli in aria, ed hanno amack cos! grandi e sinuosi falli

di slramba e di corleccia, che vi cape la madre con un branco di

figliolelli come la uccella nel nido coi pulcini.

Fallo il di, ed eccoli a nuovi Iravagli e a nuovi rischi, e Irovando

delle Iribu selvagge, se sono rubesle le cansano a lullo polere, ma

se sono manse, com'e il piu de' selvaggi di quelle parli, chieggon

loro cacciagione o arnesi o zucchero che Iraggono da eerie corlecce

d' alberi, e danno loro in cambio qualche chiodo, qualche collello,

o specchielli, o un po' di liquore; e lalora una vecchia camicia, un

cappello da donna, un paio di calzoni, un farsello ed allre bazzecole

simiglianli, ch' essi mellonsi di presenle indosso. Monsignor Miege

T anno passalo visilando gli Osagi se ne vide venire inconlro i

Capi, i quali avendo avulo da un colono, che passava alia volla

dell' Oregon, un paio di calzoni, se li divisero in due, e vennero al

cospello di Monsignore 1' uno colla braca sinislra e 1' allro colla

drilta. Uno de' grandi Cacichi avea in capo una vecchia cappellina

donnesca, e un allro il solo farsello, porlandosi con una gravita

indicibile. Di che Monsignore non polea lenere le risa.

Finalmenle dopo ben cinque mesi di Iragillo penosissimo i co-

loni giungono a pie delle Monlagne Ronchiose. Oh quivi e 1' opera

e Vaudacia, anzi la lemerila dell Americano ! Con ci6 sia che, visto

que' cinghioni dirupali, irli e repenli, egli con lullo i buoi, i ca-

valli
,

i carri si melle su per que scaglionacci rigorosi e aspri, e

puntandoli addielro con manovelle di ferro, con islanghe e mar-
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tinetti, giugne eo' suoi famigli a Irascinarli, e quasi portarli per aria

sui dossi che mettono alle scese trarupevoli, sfaldate e profonde,

le quali quasi ricisamente calano nelle valli solitarie e selvagge'di

quelle montagnose contrade. Non perviene talora a vantaggiarsi con

tanto affanno di due leghe al giorno: ma la Colonia e la, la dietro

altri gioghi, altre cororie e sopraccavallamenti di montagne, ed

ei le passa con ismisurato sforzo, sinche alia perfine, dopo sei e

insino a sette mesi di asperita e difficolta fuor d' ogni nostra esti-

mazione, arriva al luogo disegnato di sua stazione.

Quivi non isgagliarda punto i suoi animosi pensieri : ma fatto i

divelti necessarii da porre in terra la famiglia, mettesi all'opera di

svellere e dibarbicare gli alberi per un po' di sgombero e piazza

da piantarvi i suoi capannoni e tettoie. De' grossi pedali fa la tra-

vatura della stazzorie, e Tinossa e incastella di traverse e croci per

incastri a coda di rondine, per commessi, sovrapposte e incaviglia-

ture
, sinche giunto all' estremo collarino della cornice , v' alloga

sopra i correnti pel tetto, e colle schegge de' larici, che v'inchtoda

sopra a scaglia di pesce ,
li ricopre. Fra le steccate delle pareti fa

, uno intonaco d'argilla, e v' accieca e impiastra tutti i fessi-, forma

di terra il fooolare colla sua para di melma intornoi perche
1 non

isbocchi
5
sovra plane d'abete stende i suoi materazzi

; appende le

poche stoviglie da cucina
,
ed 'eccolo ;

albergato come un r re di

corona.

L' Oregon e tutto formato di praterie ovali, che s' alternano col-

le foreste, da cui son circondate e assiepate 5
e VAmericano ha per-

ci6 in ciascuna d'esse una tenuta ben conGriata, per la quale avvia

le acque delle copiose fontane
,
sul cui margine ha piantato il suo

ostello
,
e le irriga e feconda mirabilmente. Ara^semina, erpica,

sarchia
,
e in quel terren vergime vi cestisce il grano di sorta, che

gli-'da 1'ottanta c il cento per uno; merce ben dovuta a tante cru-

de fatiche e a tanta costanza d'animo nel superarle. Da sei anni in

quail Governo degli Stati Uniti ha ravviato una strada militare

per attraverso quelle sterminate regioni ;
e tanto dirocco e spian6

di quei monti ferrigni ,
che ora vi si pu6 salire e scendere colle
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benne e colle carrette senza gli aspri travagli e i rischi mortali ohe

descrivemmo dianzi
,
e cosi le occidental! parti della Repubblica

scambieranno i deserti in culte campagne, e le foreste in citta po-

polate, e d'ogni arte, ricchezza e commercio cospicue e grandi.

L' attivita di quei popoli e cosi faccendiera, che omai corrono in

tutte le direzioni degli Stati Uniti ben diciassettemila miglia di vie

ferrate, quante non avvene in tutta 1'ampiezza del mondo
;
ed ove

possono condur le acque ,
affondaron canali lunghissimi ,

formati

colle disviazioni de' fiumi
,
con argini, pennelli , sproni, pignoni e

cateratte da alzare e bassar I' acque corse dai navigli eziandio di

gran carico. Laonde in America non v' ha piu distanze. Tutte le

difficolta mentovate di sopra, e massime le lunghezze e asperita

de' viaggi, non isbigottirono gli Americani
;
ma saputo che i fiumi

di California, e certe cotali terre e rocce di monti menavan oro, si

spinsero bramosi e avidi sino a quelle regioni, e gittaronvisi sopra

a maggiori caterve delle gru e delle quaglie, coprendo di capanni,

di trabacche, di frascati, di stuoie, di velarii quelle inaurate contra-

de, ove traggon I' oro dalle sabbie de' fiumi, de' rivi e de' torrenti;,

dalle fosse sotterra
, e dal rompere quei duri scogli : altri v' arric-

chiscono
5

altri appena appareggian le spese coll' entrate
; altri, e

sono i piu, perdon fra Toro I' avere e la persona.

I piu audaci, lasciato I' oro della California a' scavatori e ai raz-

zolatori che lo raggranellan di ruspo pel terriccio divelto
,

si met-

tono su pei ghiacci delle boreali regioni, o in pesca delle balene, o

in caccia de' bisonti, degli orsi bianchi e delle orche. II dotto e in-

faticabile conte Francesco Miniscalchi di Verona 6 il primo italiano

che ci da un esattissimo planisferio delle piu recenti scoperte po-

lari,del circolo aquilonare, e mette nell
1

anima uno stupore, o me-

glio uoo sbigottimento ,
a vedere quegli artici mari tutti gelo ,

il

quate ricopre isole e scogliere ,
e pensar che sopra quelle solitu-

dini i lemerarii Americani passano i mesi interi alle cacce di quelle

orche, alcune delle quali sono di si enorme corporatura che nell'ia-

to della bocca potrebbe passeggiarvi tra le mascelle i I cacciatore

senza toccarne col sommo della testa le volte del palato. E la su
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quei cristalli paurosi ,
e in mezzo a quelle inospite lande, e fra

V orrore di quelle rigide nebbie, accendono di pochi carboni (che

si trascinan dietro in cotai loro treggette) alquanto di fuoco per

cuocervi e rosolarvi alcuna fetta di quelle carnacce orcagne, dor-

mendo ivi nella treggia, rinvolti e rimbacuccati nelle pelli degli

orsi e de' bisonti, che al solo immaginarlo fa rabbrividir di paura *.

A questi di lo sforzo degli American] e volto alle costiere occi-

dental!
5
e quivi e, come al cuore, raccolto il fior del sangue e il

calore della vita. II porto di san Francisco, il quale non era che

una bastita con una borgata, che diceasi citta, e oggidi scala franca

e ridotto dei legni che muovono dall' Oceania, dalla Polinesia, dalla

Malaia, dal Giappone e dalla Cina. E siccome il cerchio del detto

porto e aggirato da una rupe stagliata, che gli casca sopra in alcune

parti quasi a iilo, e in altre lascia poco sfondato, cosi gli American!

piantarono palafitte in acqua ,
e sovr' esse intravarono le costola-

ture di molte case, e con tavole chiusonle tutto intorno
5
cotalche

entrarono nella marina assai adentro le intere contrade, che tras-

correansi con navicelli
,
come un' altra Vinegia. In sullo spianato

del rivaggio si condusse una gran piazza ,
in mezzo alia quale tor-

reggiava un sontuoso palagio a quattro piani , ch' era il ricetto

de' giochi pubblici.

Di fuori i legnami, ond'era edificato, vedearisi intagliati sotto le

gronde, nei frontespizii, lungo gli stipiti delle porte e delle finestre,

i Noi vedemmo la carta del contc Miniscalchi, la quale e condotta da un

veneto artista con tanta disciplina, e cosi precisa esattezza ch' ella puo stare a

lato delle piu squisile carte marine inglesi. Vi segno le scoperte sino al Natale

del 1853. Avvi Pisola serapre gelata di Luigi Napoleone III Imperatore de'Fran-

cesi, cosi uomata dal suo amico Enghelfild, che ultimamente la scoperse quasi

rasente 1'ottantesimo grado boreale. II conte Miniscalchi e orientalista, e fa stu-

dii profondi sopra la piu antica letteratura del moudo : ma ne' suoi momenti

di ricreamento si dilelta eziandio di queste nobiJ i ricerche
,
ed ebbe da' suoi

amici di Londra i ragguagli delle ultimissime scoperte delle terre polari. Noi

vorremmo che tutti i nobili e ricchi italiani illustrassero la patria con questi

studii, ne' quali sol essi possono esercitarsi, poiche hanno i modi di viaggiare,

e di comperare libri pellegrini e di gran coslo.
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con tinte vaghissime sulle pared esternc, e vernici e gomme scin-

tillanti, che faceanle brillare al sole dal tetto alle fondamenta. En-

trovi poi s' accoglieva ogni ricchezza di fregi e addobbi pellegrini,

con tanta pompa e sfarzo di tappeti d' India, di sete cinesi, d' ebani,

di mogani, di campeggi, di sandali e di paonazzetti lucidi e bru-

niti
;
con tanta rnaesta di cortinaggi ,

con si bella grazia di bussole

e di cornici dorate, ch' egli parea d' entrare in una reggia d' impe-

ratori. OHre a ci6 si fecero venir quiv^i da ogni parte del mondo

vivande squisitissime e finissimi e gagliardissimi vini, con ogni sorta

di liquori dei piu savorosi stillati d' Italia, di Francia, d' Ingbil terra

e di Spagna. Di giorno verdeggiava dietro il palazzo un giardino

con boschetti
,
fiorerie

, spalliere, e cbiosche, e tempietti ricoperti

di piante erratichc, e cascatelle d' acque vagbissime a vedere; ove

gli sfaccendati si raccolgono all'ombra, e in croccbi a here, fumare

il zigarelto, e conversare, e far loro contratti e negozii. Nelle ca-

mere sopra le ricche tappezzerie sono appesi quadri voluttuosissimi

dei primi pennelli parigini ;
e di notte s' accendono centinaia di

lumiere a gaz ,
che rischiaran F ombre come un mezzo giorno.

Ma nelle grandi sale da gioco veggonsi sopra tavoloni d'ebano e

d' avorio cinti di bronzi dorati a bei risalti, le ruote delle Rolline,

sulle quali puntano i giocatori ;
mentre fiammeggiano i monti

d' oro, cbe cbiamano all' esca gli avidi dell' agevol guadagno; ma

non s' accorgono che i biscaiuoli
,

i bari
,

i trappolieri rastrellano

intanto le poste, ch' essi misero su in monete sonanti, e le gittano

in que' grandi acervi
,
che ingrossano delle perdite de' gonzi e

de' sciupatori dell' aver loro: accadendo sovente che alcuni giocano

in una notte quanto ritrassero in sei mesi dalle miniere, o recaron

seco dalle contrade d Europa.

Se non che mentre perdono a rotta insino alia camicia, orchestre

di muski e cori di cantori empion le sale di soavissime melodic
5

alle quali fan bordone le bestemmie dei perdenti, e i gemiti dispe-

rali
,
e i rugghi, e i digrignamenti, e il rabbioso batter di pie e di

pugna sul pavimento e su' tavolieri. Fra queste scene d'orrofe en-

trano intanto le piu avvenenti danzatrici e menan carole e spiccan
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salti e trinciano capriolette, gittando fiori spieciolati e ghirlandelle

agli astanti: e qui sopravviene un' arpa calabrese, e la un pamme-
lodion alemanno

,
o una chiiarra spagnuola : costi una torma di

< fanciulle selvagge in tresca, e cola un gioroliero veneto, o un buf-

fone di Napoli ,
o un lottatore Tomano

,
che fa le forze erculee-, e

ognuno degli spettatori fa crocchio e gruppo, e ognun trova il pia-

eere che gli talenta, e il sollazzo che lo rallegra.

Tre anni sono fu in questo magnifico tempio della volutta
, per

isventura o per malignita altrui, appiccato il fuoco, einpoco d'ora

divampo con tutta 1'oputenza e le delizie che chiudeva in seno. In

una citta d' Europa si sarebbero uditi i pianti e le disperazioni del

signer dell' ostello, che vedendosi consumare tanta ricchezza e di-

sertare a un tratto cosi crudelmente, si batte 1'anca e straccia i ca-

pegli : a san Francisco per contran'o vedi in mezzo alia piazza un

Americano, il quale colle mani conserte dietro le reni guarda tran-

quillo 1' incendio vorticoso
,
e ragiona con un maestro d' editizii, e

divisa le parti , e conviene del prezzo ,
e cakola il numero delle

travi e delle tavole, e ragiona delle ferramenta
,
e dell' altezza de'

piani e dell'ampiezza delle finestre e de' balconi. E intanto uomini

vanno e vengono, e spento il fuoco
,
eccoli tutti in opera di sgom-

berare i tizzoni, e le fuliggini, e i rottami
,
e le ceneri

,
e sul ter-

ren caldo ancora rizzare un immense padiglione di tele di vela,

e condurvi dentro i suoi compartimenti, e coprirli di tappeti, e ve-

stirne le mura di selini e di dommaschi, e ornarli di specchi e di

lumiere, e il domani a sera riaprirvi le sale da gioco, e chiamare i

musicanti, e i can tori, far girare i rinfreschi, far venire i gioco-

lieri, e attirar gente alia Rollina
,
come se nulla di sinistro fosse

avvenuto.

E mentre queste cose con ogni prdine e convenienza operansi

cola entro
,
ed ecco di fuori piantare antenne e travi angolari ,

e

impalcarle e chiudervi sotto il padiglione con tutti i ridotti di

fgioco e di piacere-, di maniera che in men di diie mesi k gia con-

;dotto e ornato e messo a perfezione il primo piano; e cosi in

iquattro o cinque mesi tutto il palagio e rifatto, e
piii bello, piu ricco,
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piu sontuoso del primo, ricuperandosi il padrone a gran derrata de'

suoi piu die centomila dollari perduti. Incredibile a dire ! Dopo ot-

to mesi
,

s' appigli6 nuovamente il fuoco a quel ricchissimo casa-

mento, e in meno di sei mesi fu rifabbricato piu magnifico e orna-

to del prinio e del secondo
,
vestendolo al di fuori quant' e grande

di piastroni
di ferro fuso di nobile e taga architettura , con pila-

stri accanalati, capitelli e basamenti e fregi dorati, e tutto il rima-

nente vernioato di tinte accese ed allegre ,
che lampeggiano sotto

il sole. Simigliantemente fra le palafitte del porto, sopra le quali

sorgean le case e distendeansi le strade
,
furon gitlati petroni e

macigni legati insieme con cemento di pozzolana, e fattovi fon-

damenta saldissime, e rizzativi palazzi o di pietra, o di mattoni
,
o

di legname rivestito di piastre di ferro
,
e il ferro non aderente ai

tavolati, ma discosto bene un palmo, ed aggiunlovi con chiavelli,

caviglie e brache di bronzo
,

acciocche rimanga ben arieggiato

1' interno, e in caso d incendio, 1'acqua delle trombe scorra d'alto

in basso liberamente, senza che il ferro all' impeto e furore del

fuoco si fonda e si distrugga.

II Governo americano non tiensi per6 pago alle sue marine

dell' Atlantico, ma per le costiere occidentali gittatosi sul Pacifico,

s' argomenta d' insignorirsi di tutto il commercio d' Oriente a coa--

correnza dell' Inghilterra ,
e vi perverra senza meno : imperocche

entrando ne' suoi piroscafi scende da Boston, da Filadelfia
,
da

Nuova-York, e dalle altre sue citta atlantiche e vien rasentando

I' Isola di Cuba sino a segare un po' di golfo del Messico
,
e met-

tersi nel mar Cariboo : imbocca poscia le foci della riviera di san

Juan, e a viva for/a di ruote lo sale fino alle roste e ai pignoni di

Castillo
; qui fa scendere in terra il bagaglio, e trasportalo sopra le

sassaieei salti del fiume, ove lo attendono altri vapori che risalgono>

il Clone sino alle prime porte ond' esce il san Juan dall' emissario >-<

del lago di Nikaragua, il qualo valican tutto quant' e lungo, e per-

vengono alia lingua di terra che per sole dodici miglia divide il lagou-

dal.mar Pacifico. la un sena di quella rada stanno sull' ancorei

vascelli a vapore, che ricarican uomini e mercatanzie, e li navigano
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costa costa insino alia California nel porto di san Francisco. Laonde

in poc' oltre a venti giorni gli American! dai porti di Boston e di

Nuova-York sononelFAlta California, donde sferrano, e filan diritti

alia Cina in dodici giorni. Pensi chi legge, se ecci volo di colomba,

per velocissimo che immaginare si possa, il quale anteceda le rapide

imprese degli Americani, che gia in presente corrono tutte le acque

delta Cina dal mar di Lama sino a Cambogia -,
e per iscambio

, gia

oltre a cinquemila Cinesi ban tavola e magazzino , per opera di

mercatare, in S. Francisco.

Allora che il Governo degli Stati Uniti ne' suoi porti della Cali-

fornia formera Temporio dell'Oriente, ivi sara il fondacoe il mer-

cato universale delle mercatanzie del Giappone, della Corea, della

Cina, delle Moluche, delle Mariane, delle Filippine, dell'India tras-

gangetica, di lava, e di tutte le Isole della Sonda, e del mare ma-

laio, antevenendo le piu arriscbiate e sollecite navigazioni dell' In-

ghilterra, sopra la quale incettera i caricbi delle sete, delle spezierie

e delle preziose derrate di quelle riccbissime contrade
,
facendone

rendita e monopolio allo Stato e frastornando e rammezzando il

commercio inglese, colonria -e puntello di quel florido impero. Im-

perocche supposto eziandio cbe gl' Inglesi divenisser signori d'Egit-

to ,
e 1' istm'o di Suez e il porto di Berenice fossero a loro balia,

nullaostante con tutta la velocita de' grandi vascelli a vapore, che

solcano da Hong- long, dal Ceilan e da Calcutta pel mar rosso a

Suez, e pel mediterraneo a Londra, non aggiugneranno mai a gran

tratto la velocita americana; per tale che sppra le tre passate degli

Americani non pareggeranno le due inglesi; ed ecco spalancata al-

1'America la gran porta d' Oriente, e diffondersi per le costiere del

Pacifico ai trafficbi di prima mano colla Colombia ,
coll' Equatore,

col Peru
,
colla Bolivia e col Cili sino a Valparaiso e a sant' lago :

dalla parte poi dell' Atlantico col Messico, colle Antilie, con Vene-

zuela
,
col Brasile e coll'Argentina, insomnia da Boston sino oltre a

Buenos Aires; il che importa i due gran fianchi dell'America da le-

vante e da ponente. I tragitti poi da Nuova ork all'Havre in Francia

fansi in meno di quindici di : il perchel'Europa avra per 1'America
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le mercatunzie Orientali vantaggiate d'oltre a un mese sopra quelle

che ci vengono dagl' Inglesi ,
e pcro distenderansi airrettatissime a

Bordeaux, in Portogallo e Spagna colle Canarie e le isole di Capo-

verde da mezzodi, e su pel mar germanico da settentrione; ci6 che

dara agli American! F imperio assoluto delle tratte d' Oriente colla

smisurata ricchezza, che accoglieano insieme per lo passato Porto-

gallo, Spagna ed Olanda.

Coteste speranze dellaRepubblica sono gia risolutesi in gran parte

in quella realita che fa strabiliare il mondo, e promette da si attiva

e procacciante nazione ogni piu miracoloso incremento : concios-

siache le Province degli Stati Uniti che cinquarit'anni addietro eran

tredici, in si breve circolar di tempi crebbero a piu di trenta floride

e vigorose, con radici late e profonde, e dilatano i vivaci rami da

oriente al coricar del sole con una saldezza inestimabile e poderosa.

Le genti piu conquistatrici del mondo videro volger sopra loro di

molti secoli prima d' aggrandirsi colle vittorie
,
coi traffichi e colle

navigazioni : 1' America
,
in virtu d

1

una costituzione
,
che lascia al

Governo generate le leggi $
e agli Stati confederati

,
alle contee

,
ai

comuni, e alle famiglie I adoperarsi a pieno lor pro in tutte le im-

prese pubbliche e private ,
in pochi lustri s' accrebbe a si sformata

grandezza ,
che gli antichi popoli guardanla per istupiti e sopraf-

fatti come un portento singolare nella istoiya del genere umano.

L' America con ogni sorta d
1

invito richiama e provoca le genti

europee a trasferirsi e tramutarsi nelle sue contrade
,
allettandole

alia dolce esca di vivere a talento ; addanaiarsi con agevoli mezzi
;

aver larghe e grasse possession! ;
entrare nel novero de' cittadini

possidenti ; regnare sopra i suoi con piena signoria senza gabelle ,

pedaggi , prediali , preste forzose e sovraimposte d' ogni ragione.

Cola ognuno liberamente s' avventura alle piu arrischiate imprese;

yiaggia da un capo aH'altro degli Stati con incredibile velocita^

multiplica i suoi bestiami, regge i suoi coloni, accresce le sue tenu-

te
,
investe i suoi capital!. INiuno lo sturba

,
niun lo disagia ,

niu-

no il rivoca dalle sue solitudini ai tumult! delle citta, niuno 'dalle

citta sospingelo alle solitarie colonie
j
se ama le marine gode il
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mare, se ama le foreste vi sixrinselva, se vuole il monte vi s' iner-

pica ,
se giovagli il piano vi si distende : egli e in somma signore

appieno di tutto sfe in avere e in persona: se ha pecunia comandi
;

se non ne ha serva
,
o zappi ,

o vanghi ,
o seghi ,

o martelli , e pu6

campare. Soltanto i pigri, i perplessi, i dubbiosi, gli sfaccendati non

fanno fortuna in America, ove tutto e spirito e vita, fuoco e fiam-

ma, leggerezza e agilita, coraggio e audacia : ove la sapienza motri-

ce e prima fare e poi discorrere: prima il buono e poi il migliore.

Finch& T America duri costante e salda in si copioso e gagliardo

succo di giovinezza. ell' avra pur vita grande e maschia, e crescera

in vigoria di lionessa, e sopravvolera com'aquila le antiche nazioni:

ma guai se inferma! poich' essa fra tanta strenuita di forze ha me-

scolati di molti rei e micidiali umori
,
che 1' accasceranno inconta-

nente e spegnerannola d'improvviso; perocchfe nulla k vivace al mon-

do: ma alcune nazioni dichinano a poco a poco, altre cascano a un

tratto diroccandosi sopra se medesime , e 1' impeto de' torrenti ne

travolve ie divelte pietre fra i vortici della piena ,
come appunto

intervenne a Vinegia, la quale in men di ventiquattr'ore crollo, rui-

no, stritolossi e, dopo mille e quattrocent'anni di gloriosasignoria,

scomparve come la luce d'una lampana di cera purissima, che d'uft-

soffio si smorza, senza stridere, e senza appuzzar di fumo la stan-

za che illuminava.

A dir della caduta della repubblica di ;Venezia per alcuni si pro-

cede dalle cagioni remote,, e in ci6 tengono 1'usanza degli anatomi-

ci. i quali veggendosi morire d'un tocco apopletico alcuno illustre'

pereonaggio, mettono i bistorini e gli spicilli per le viscere del de-.

funto, e ne esaminano e proveggono il cervello, il cuore, le ale del

fegato, i polmoni, lo stomaco, e cosi via via sino alle arterie, ai

tronchi^ alle mastre vene e alle vene capillari. Per coteste intime

ricerche ed esaminazioni entrano in mille congetture rispetto a .

quell' improvviso spegnimento, ma bea di spesso non s'appongono

a mille miglia , che il tarlo della morte non ista^ne' visceri
,
ma

cova come tarma nel midollo dell' ossa e rode e sega e trafigge

e uccide la persona lasciando pur intatta 1' economia dell' umana
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compaue : laonde i raoestri s' arrovellan fra loro, e gridano pli r

niorto pel sangue -,

anzi pe' nervi
;
anzi pel cervello e pel cuore

e il poveretto avea le lignuole nel midollo dell'ossa.

A leggere gli storici della caduta di Yinegia, chi 1'assegna a vec-

chiaia, chi airinfrollimento de'muscoli e de'nervi di quel gran cor-

po ,
chi a languore di stomaco ,

chi al vecchio sangue riuscito in

linfa
, chi ad umori

,
die insaccaron nel diaframma: qual nelle ar-

terie oppilate , quale nel cuore vizzo che non avea piu vigor d
1

af-

focare il sangue : e costui alia tal cagione e colui alia tale altra ; r

niun s' addiede di que'tarli dai denti incisivi che rodeanla nelle ini-

dolle dell' ossa. Con ci6 sia che Vinegia avea marine e porti con

navi agguerrite , avea il tesoro poderoso e massiccio de' vecchi e

nuovi zecchini, famiglie ricche e potenti, commercio attivo, credi-

to sopra tutte le tavole d' Europa , leggi sapienti ,
uomini scorti

,

antiveduti e assegnati ne' consigli ,
nelle amministrazioni , ne' go-

verni
,
nelle ambascerie : possedea territorio uhertosissimo

,
citta

iloridissime
,
fortezze munitissime

,
uomini valorosi e della repuh-

blica amanlissimi : ma sovra tutto aveva aulorita e halia piena so-

pra i popoli ,
che a un suo cenno porgeansi docili, ossequenti ,

ri-

posati in quella fiducia che nascea dair.amore e dalla riverenza al -

1'alta signoria, nella cui sapicnza abhandonatamente dormiano.

Sia vero, dicon gli uomini di Stato, ma noi veggiamo che til ci

vui acondurre ai tarli, che divellano un' antica societa un di vi-

gorosa in virtu delle sue leggi, istituzioni e costumanze sapienti .

ed oru e fatta languida e inferma da una civilta voluttuosa . molle

ed eiTemmioata, che la conduce come farfalla intorno al lume della

lampana ardente, ed tvi tanto s'aggira ,
si trastulla e svolazza .

che vi divampa, e in fumo dilegua ia chiarezza degli orati e gem-
mati colori, che le scintillavan sull' ale lascivette e gaie. Chi oo-

nosce alquanto gli ultimi cinquant' anni della Repubblica, la vede

nuotare u gola e diguazzare nella spensierataggine, nel lusso, Dei

piaccri, nei giochi ,
nelle commedie : impancarsi le 'intere notti

in que paradisetti d' Armida solto le Procuralie , sorseg^iando

il .caile di levante
, centellando liquori squisitissimi , e nolle slat".
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gustando le acque gelate, i suoi sorbetti di fragola e di lampone, le

sue fette fiammeggiariti di cocomero in gelo ;
e in cotesti paradi-

setti , quant' e Junga la notte, udir conserti di violini, di chitarre,

di mandolini, di violoncelli e di flauti con voci di cantori e can-

tatrici, che a muta a muta vengono a molcer gli orecchi
,

e ral-

legrar il cuore. Vede le mascherate in bauta passeggiare a coppia-

e a tormerelle lungo la piazza di san Marco
, lungo la riva degli

Schiavoni, mangiuzzando mille ghiottornie di frutte primaticce$ e

le gran baronesse patrizie colla loro foglia di fico o di vite nella si-

nistra sostenere mazzaoli di ciliege ,
d' amarine e di visciole , o

pere zjuccherine, o paradise, o arnbrette e fichi fiore; e piu tardi,

grappoletti d'uva lugliola e d' uva moscadella, o mammola o cana-

ria; e in settembre ficbi verdini e pisinelli e lardaiuoli e popon-

cini colla gocciola dell' ambra, col collo torto e colla buccia graf-

fiata, chiaccbierando, ridendo, e gustando quelle dilicatissime frut-

te, cbe le si mangiano per via, come fra noi farebbero i lazzert e i

monelli, e manucando e sollazzando li seguita per tutto la musica

de' ciecbi, de' ralabresi, de' romani : e qui un pagliaccio saltabella

e s
1

accerchia e va sui trampoli; e la un poeta improvvisa; e qua

un declamatore recita il Rinaldo
5

di guisa che la riva degli Schia-

voni e una fiera e un trastullo di tutta la notte.

Tutte queste cose ci mostrano, egli e vero. un popol libero, ga-

io, contento di se, che vive sotto I' ombra d' un reggimento pater-

no, sotto lo schermo di leggi sicure, sotto I' egida della giustizia,

fra le agiatezze dell' opulenza ;
d' un popolo che sta placidamente

oziando sopra i suoi molli guanciali, fra le rose spicciolate e i gel-

somini, che non pensa alia dimane, perche il diman sorge fiorito,

sereno
,

dorato ed olezzante come I' ieri : che non teme sover-

chierie, che niuno gl' insidia alia borsa, che non ricorda piu il no-

me di sedizioni, di tumulti, d' ammutinamenti ,
di congiure e di

guerre; che la Serenissima ha parlato ,
ed e obbedita; il Consegio

dei Diese vuol cosi, e cosi sia; gl' Inquisitori di 'Stato mandan la

grida per tutto il Doyado, e tutto il Dogado trema come se avesse

udito squillar la tromba del Giudizio universale; che Missier Grande
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(il bargello degl
1

inquisitori) si presenta ai popoli accalcati in piazza,

mette in capo il suo berretto con sopravi il zecchin di san Marco, e

i popoli s' inchinano e adorano, come i Caldei la statua di Nabucco.

Eziandio coteste, dicono i politici ,
son cose buone, non promet-

tono novita nello Stato, avvegnache sieno indizii d' un popolo che

ha perduto 1' antico vigore.

Ma i Veneziani al volgere dell' andato secolo aveano quegli umori

interni che forse tu accenni
,
umori infermi e rei

,
che n' appesta-

vano e impostemivano le interiora, e venendo a capo e scoppiando

condusserli a morte repentina. Imperocche oltre il sollazzare con-

tinuo
,

e il vivere a ventura
,
aveano altri morbi micidiali che gli

acciaccarono piu ratio che mai
,

dandosi eglino a una pompa cosl

sfolgoraia ,
che avea pochi principi incoronati che si dissolvessero

in tante spese. Non diciam de' palagi in citta lungo il Canal Gran-

de, il Canal Hegio, la Giudeca
,
e le altri parti piu nobili della cit-

ta
,

i quali per vero aveano piu aria di reggie imperial! ,
che di

magioni di privati cavalieri
;
ma la sontuosita e lo sfarzo maggiore

era nelle ville di terra ferma lungo il Brenta
, nel Trivigiano ,

nel

Bassanese, nel Vicentino, in su quello di Padova e di Verona, ove i

signori Veneti accoglieano le squisitezze e il lusso d' Asia, le mol-

lezze di Costantinopoli e di Damasco, le galanterie di Parigi, la gran-

dezza di Vienna e di Madrid, le dispendiose superbie degl
1

Inglesi.

Avresti veduto in que' palagi gallerie di statue e di pitture, mar-

mi orientali e africani di rarissima grana, archi
,
colonne , e atrii ,

e logge, e terrazzi , e giardini con alberi, e fiori esotici d'ogni ma-

niera, e acque, fontane, peschiere, ruine antiche, parchi di selvag-

gina, uccelliere, boschetti e delizie inestimabili. La caterva de' fa-

migli era di real corte, e tutti d'un' assisa, e filettati d' oro e d' ar-

gento, e in fini drappi di Francia, e lacche in pennoncelli d'airone,

e staffieri in sottabiti di velluto e calzette di seta; e alle scarpe

fibbie dorate. Le donzelle di guardaroba, le cameriere della sposa,

e delle altre gentildonne della casa, le fanti, le cucitrici, le crestaie,

le ricamatrici erano una gran turba con buon salario
,
e in vil|a

a

tutto vitto. Da basso cacciatori
,
cani da correre ,

cani da Guto ,

Serie II, vol. VIII. 5
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cani da fermo
,
e cani da valle e da marese. Lungo il Brenta bar-

caiuoli
,
e provveditori ch' ivano ogni giorno a Padova ed anco<a

Yinegia per lespese della tavola e della credenza. Cuothi
,

sotto-

cuochi, guatteri, cellieri, vinai, credenzieri e scalchi. In islalla chi

avea trenta, chi quaranta, e chi sino a sessanta cavalli da tiro e da

sella d'ingordissimi prezzi \
e alcuni voleanli tutti bai, alcuni tutti

morelli
,
alcuni tutti pomeliati ,

e usciano a passeggio in faeton

guidando da se quattro coppie ;
e noi ne vedemmo sino ad otl.o e

nove
,
cioe un tiro di sedici e di diciotto cavalli bardati con una

ricchezza di finimenti, di sellini e di gualdrappette e di pennoncelli

in capo graziosissimi a vedere.

E cotesto era forse il minor dispendio appetto alle feste
, alle

musiche, alle cacce, ai conviti, alle cene; die ogni di accorreano da

Padova, da Vicenza, da Mestre
,
dalla Mirra, dal Dolo, e da Yene-

zia parenti, amici, consorti, clientoli d'ogni fatta come a una corte

bandita, e v'era palagio aperto, tavola apparecchiata, stanze e ca-

mere ordinate e in assetto
,
che tal fiata erano cinquanta e piu in-

vitati e accolti coi loro cavalli, coi cocchieri e coi servi. E le tavole

eran poste alia grande con ogni sorta di squisitezze, e vini finissimi

nostrali e d'oltre mare con delicature forestiere e di gran costo. Le

cacce poi .erano un esercito di cavalli, di cani, di cacciatori, di car-

riaggio, e di salmerie senza fine, massime ove le dame intervenis-

sero
;
che allora piantavansi serici padigliorii ,

e ridotti
,
e posatoi

con una straboccata munificenza. E queste ville erano altre per la

primavera, altre per la state, ed altre per 1'autunno, che al vederle

anche ora venute in mano d'ebrei, di greci, d'usurieri, e di gente-

rella avveniticcia fanno stupire ,
e pensare quanto lusso e quanta

grandezza doveano accogliere al tempo de' loro antichi signori.

Se non che ben caro sovente costavano ai padroni e agl' invita-

ti non tan to le feste da hallo, e i conserti, chiamativi i primi musi-

ci a gran prezzo, quanto le serate del gioco ,
in cui vedeansi af-

fondare ricchissimi patrimonii in-una notte: cotakhe uno visitava

dovizioso di valsente e di possessioni il parente' e Y amico, e lascia-

valo, avendo perduto sui suoi tavolieri gran parte del suo retaggio
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Questi sono di fermo i tarli cho rosero, secondo te, le midolle

delln Repubblica di Vinegia, dinne s' egli e cosi

Noi rispondiamo ai politici Che codeste prodigalita, awenta-

taggini,e disorbitanti, e bizzarre operazioni , quando si rendono

comuni ai grandi casati delle Repubbliche ponno ben esser cagio-

iu> di gravissimi disastri
;
ma la Signoria di Venezia ebbe tarlo

piii
intimo e piu segreto che le rose il fitton vitale, e inaridilla

Laonde i politici ripigliano ,
scrutando e notomizzando le ultime

infermita di quella sovranaRepubblica, la quale con tutti i suoi di-

fetti e malori interni ed esterni, bast6 invitta e signora sopra tutti

gli altri regni del mondo, agguagliando nella sua durata 1' imperio

romano, cbe si resse appunto mille e quattrocent' anni.

Dicono adunque che li stravizii del patriziato germinaron la mor-

te della Repubblica, e ne allegano il mal vezzo della profanazione

matrimoniale; essendochfe assai de' patrizii sotto sembiante di ca-

valieri serventi maculavano la santita del sacraraento apertamente,

solennemente, agli occhi del sole, portando in trionfo quelle in-

giustizie ai passeggi, alle veglie, ai teatri, alle feste, alle cbiese

stesse con tanto scandalo della cristianitd, che 1' usanza erasi volta

in rito e statute
, notandosi nei trattati delle sponsalizie ,

siccome

legge sine qua non, che la sposa dovesse avere il cavalier servente.

Oltre a ci6 il libito era volto a tanta sfrenatezza, che non solo

i celibi, ma gli ammogliati usciti dai loro sontuosi palagi di Rialto,

riduceansi in certe casinette di delizie e di volutta, poste dietro

1<* Procuratie, ed ivi tornavano le settimane intere , lasciando ve~

dove le loro famiglie, e spesso desolate le consorti, e lagrimosi i fi-

gliuoli. Ivi erano camerette, salottini e ridotti con entrovi quanto

la mollezza sa e pu6 immaginare, e si veggono ancora, e vi si

nmmirano i bronzi dorati, li stucchi, i bassi rilievi
,
le pared co-

pcrte di seterie tessute d' oro, o di pitture in ovatini e peduncu-

letti, le
piii graziose, vaghe e seducenti che occhio possa mirare.

E marmi condotti a pulimento di cristallo, e tavole comnfiesse

(Vamlira. d' avorio, di lapislazzoli, d
1

agate e d'amatiste: e canrmei

murati, e dentro cerchielli d'oro incastonati: i soflitti sono un cielo

empireo a vedere, tanto sono gentiU i compartimenti che li divi-
*
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sano; e 1' oro vi e gittato su colla cazzuola, e i medaglioni di mezzo

sono mitologie e figurette lusinghiere agli amori. Gli strati poi

de' pavimenti sono in alcuni di corniole, d' amatiste, di sardonici,

di malachita, d' agate diasprine ,
di spinelli e d' altre pietre dure

preziosissime; che a calcarle ti senti un cotal ribrezzo. Fra queste

delizie poi conducean que' signori la vitad'Alcina e d'Armida, vin-

cendo le elfemminatezze del serraglio, gittando il ricco avere nel

fango, e passandovi le notti in bisca e nei giochi di ventura con

tutte le orribili conseguenze solite intervenire in cotesti covi di la-

scivia e di perdizione.

Fermamente tu non potrai assegnare cagioni piu poderose di

queste all' estrema ruina della Repubblica Veneta
;
e se vi aggiugni

i gran debiti ond' eran sopraccarichi que' vasti patrimonii ;
e se

v' arrogi le prepotenze dei grandi; le schiere de' bravi che man-

teneano ne' loro palagi e ville per opprimere gl' imbelli
;
e il niu-

ho vigore ne' magistrati a comprimerle; e le stomacose ingiusti-

zie che commetteansi dai tribunali a danno dei piu deboli, tocche-

rai con mano, che il tarlo, che tu dici secreto, rodeva alia vista

di tutti le midolle della Signoria di Venezia

Ed io replico, che si ; che coteste sono infermita gravi e morta-

li, che possono indurre a morte gli Stati; ma sostengo, che la Re-

pubblica aveva ancora in se tanto di sano, e si gagliardi e invitti

elementi di vita, che allorquando Napoleone primo Console diceva

aperto ;
che quel carcame di vecchia era omai senz' anima e senza

fiato, ingannavasi a partito. Vinegia e caduta improvviso, senz' av-

vedersene, con istupore del Senato e del Doge ;
con istordimento

dei Patrizii, e quando meno attendeaselo il popolo che coricossi li-

bero la sera, e il mattino svegliossi schiavo, e vide spariti nella

notte i gloriosi gonfaloni di san Marco
;
calati i teoni dal palazzo

dogale; tolti gli orifiamma dalle ante,nne della Piazzetta-, i'uggito

il Doge 5
nascosti i senatori

;
sbalorditi i cittadini a veder isvento-

lare all' aria le bandiere tricolori, e posti sulle pic,che i bonetti ros-

si. Cosa inaudita ! In meno di ventiquattr' ore la Repubblica mille-

naria fu spenta, e spari dalle nazioni, come chi dormendo muore

d' asfissia senza risentirsi. E ci6 perche? . . .
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Una delle piu mirabili predizioni con cui vediamo tuttodi con-

fermata la verita di nostra santissima religione e senza dubbio quel-

la che in un' estasi di meraviglia disfog6 in un cantico nobilissimo

un' umile verginella sortita all
1

ineflabile onore di madre di Dio.

Me chiameranno beata tutte le generazioni avvenire, cant6 Maria
;

e volgono oramai diciannove secoli che i
piii splendidi ingegni ga-

reggiano in esaltarla
,
e chiunque si pregi di appartenere alia Cbie-

sa che Cristo fe sposa nel sangue suo, de' privilegi a lei compartili

prova in cuor suo la piu viva esultanza. II quale ardore in esaltare

Maria non che scemare col tempo ,
si e ogni di pih venuto accre-

scendo e ne e prova quell' ansia con cui tutto il popolo cnstiano

aspetta dalla voce del Vicario di Cristo annoverata fra i dommi di
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nostra fcde
,
la pia ed universale credenza che : sola tra tutti i

figli

d'Adamo andasse la Vergine esente da qualunq'ue macchia d'origine.

Pertanto non potea giungere in miglior tempo questa lucubrazione

del ch. teologo Carlo Passaglia ;
della quale prendiamo a dare a' no-

stri lettori un breve ragguaglio.

In tre sezioni e divisa la prima parte di questo nobilissimo com-

mentario le quali ban no per iscopo di spiegare 1' idea, gli aggiunli,

e le figure della Vergine. La prima sezione cbe tratta dell' idea

della Vergine ha con tutta 1' opera quel rispetto medesimo cbe il

seme con 1'albero, lapianta con Tedilizio, la cifera co! deciferato e

(per usare un' immagine adoperata dal ch. Autore) la delineazione

e il contorno col ritratto da colorire. II fine poi di premettere que-

sta sezione fu d' ingenerare nell'animo dei lettori un concetto altis-

simo della Vergine e di porgere una regola sicura per giudicare

dirittamente di ci6 che sopra la grazia e la santita di lei ci traman-

darono i Padri. Ma perocche 1'A. aveva alle mani una mat^ria va-

stissima stim6 bene di restringersi a comprovare in quattro articoli

altrettante proposizioni; aggiungendo un quinto articolo ad esporre

i corollarii che da esse spontaneamente derivano.

Prop. 1. Tuttoci6 che si attiene alia grazia e alia santita della

Vergine enuoVo, immensamente al disopra del consueto ordine di

riatura e di provvidenza ,
ne da esplicare altramente che con inu-

sitati vocaboli e pellegrini .

Prop. IL (( Tuttocio
,
che appartiene alia grazia e alia santita

della Vergine ;
levasi tanto al disopra della naturale intelligenza ed

e per modo impenetrabile ed inaccesso
,
che si ha da credere coil

umil fede, non assoggettare agli umani pensieri .

Prop. ///. Tuttoci6 che riguarda la grazia e la santita della

Vergine e da stimare miracolo, miracolo ineflabile, sommo de' mi-

racoli, tesoro di carismi e abisso di grazie
;

.

Chiunque prenda a considerare accuratamente ciascuna proposi-

zione, e Tordine con cui sono Ira loro disposte, s' accorgera che lei

proposizione seconda e la terza dipondono
1

dalla prima siccome

I'effettodalla causa e il conseguente dalle premesse. Ma per ci6 che
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riguarda le singole rose clie in ognuna si aflermano della Vergine,

non ve ne ha pure una sola la quale non abbia saldissimo fonda-

mento in molteplici e chiare. tcstimonianze ricavate dalle opere dei

Pa<iri eda altri autorevoli monument! della ecclesiastica tradizione.

E ci6 vogliamo avverlire percbe le cose mirabili in che esse propo-

sizioni ci vengono presentate non si credano deduzioni dell'autore.

N soli questi pregi furono scritti alia Vergine ma comefcnnunzia

la Proposizione IV dottrina dei Padri dovorsi Maria creder

tale cbe in lei si trovi la pienezza della grazia ,
e splendesse di una

purezza da comparire meritevole del dono della maternita divina
,

e sia carissima a Dio sopra tutte quante le creature
;

e dopo Dio

ottenga il secondo luogo nella purezza e nella santita; e per conse-

guente non possa venire celebrata secondo il merito e 1'eccellenza .

Da tale idea nobilissima della Vergine significata dai Padri con

formole cotanto espressive ed univcrsali discende un corollario di

somma importanza nella presente nmteria. A nessuno puo essere

nascosto che gl' impugnatori dell' Immacolato Concepimento della

Vergine ,
e quelli cbe aggiudicandole questo insignissimo privilegio

ripugnano ,
o piuttosto ripugriarono ad annoverarlo fra i dommi

,

traevano la piu valida difesa della loro opinione da quei testimonii

della Scrittura nei quali universalmentesi aflerma cbe tutta 1'unia-

na stirpe nasce infetta di colpa. Egli e verissimo cbe molle sono le

risposte acconce a sciogliere le obbiezioni cavate dal fonte cbe di-

cevamo; e quattro ne adduce il Passaglia cbe leggonsi in Dionigi

Petavio, in Ambrogio Catarino, e in S. Alfonso Maria de' Liguori.

Ma piu convincente risposta ci somministrano le precedenLi propo-

sizioni comprovate dal concorde insegnamerito de' Padri. Imperoc-

he
( cosi T A. cui traduciamo letteralmente ) quel che torna in

disdoro, in ignominia e in rovina di tutta 1' umana natura pu6 egli

stimarsi comune a Colei nella quale noi crediamo cbe tutto e nuoro,

tutto i insolito, tutlo localo fuori e sopra della nalura? a Coki cbe

tra gli iiomini tutti quanti si dee riguardare qual miracolo, ne solo

qual miracolo, ma come fastigio e vertice dei miracoli? a Colei cbe

sopra tutti risplende per la grazia, e della grazia ottenne la stewa
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pienezza ? a Colei di cui tanta e la purita che non solo trascende

Tinnocenza degli angeli, ma sembra quasi rappresentarne la santita

stessa di Dio. ... Si pongano adunque in disparte quegli oracoli

delle divine Scritture nella presente controversia, e stabiliscasi co-

me certissimo assioma che quei detti hanno tanto che fare colla

Vergine quanto le tenebre colla luce . La qual conclusione vien

dall' Autfore confortata d' altri argomenti che noi siam costretti a

trapassare sotto silenzio, perche troppo lunga e la via che ancor

ci resta a percorrere.

Condotte le prime linee con cui 1'A. prese a delinearci 1'imma-

gine della Vergine era necessario darle a cosi dire movimento e vita;

il che prende a fare nella seconda sezione la quale ci mette in mo-

stra gli aggiunti di cui fu insignita la Vergine dai Padri e dagli

scrittori ecclesiastici. E non senza ragione T A. prese le mosse da

questa prova la quale oltre che e fra tutte la piu facile e la piu

chiara, debbe ancora stimarsi per la forza e per 1'uso che in contro-

versie dommatiche ne fecero i Santi Padri
,
secondo che ampia-

mente dimostra FA., addotti gli esempii di Dionigi 1'Areopagita, di

Atanasio, di Basilio il Magno, di Gregorio di Nazianzo, di Gregorio

Nisseno, di Niceta Aquileiense, ma singolarmente di sant' Epifanio.

Sicche questa prova e veramente ecclesiastica ne da potersi rifiutare

se venga maneggiata a dovere-, cioe se le testimonianze addotte sie-

no sincere e appartenenti alia materia di che si tratta-, di poi se ne

venga allegato un numero bastante a dimostrare la credenza uni-

versale nella Chiesa
;
e fmalmente se non se ne tragga veruna con-

seguenza non significata espressamente da quegli aggiunti o non

connessa necessariamente con le cose da essi manifestate. L'adem-

piere queste tre condizioni, ma la seconda principalmente, era opera

d' immensa fatica
;
e ben se ne avvede chiunque gitti uno sguardo

a pie di pagina ove son riportate le citazioni deil'opere da cui que-

gli aggiunti furono ricavati. Tuttavolta il raccogliere tali aggiunti

era il meno
, perocche restavano ancora tre difficolta gravissime a

superare. Era la prima il determinare il valore di molti aggiunti il

quale ne' tesori ecclesiastici grecolatini piu conosciuti e alia mano
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dei dotti non vien dichiarato. Inoltre era al tutto necessario distri-

buirli con ordine conveniente; senza di che quella copia di aggiunti

non altro sarebbe stata che una rozza ed indigesta farragine, buona

non ad altro che a partorire confusione. Ma dal dividerlo in classi

era assai facile ad avvenire che ciascuna non contenesse tal numero

di testimonianze quante sono richieste a dimostrare il concorde in-

segnamento de'Padri. Ora da queste difficolta il ch. A. ci pare che

uscisse con sua grandissima lode; tanto bene egli seppe determina-

re il valore di quegli aggiunti e distribuirli con ordine lucidissimo.

Ne dal compartimento in classi molteplici la dimostrazione viene a

perdere punto nulla della sua forza
;
ma si fa piu vigorosa e strin-

gente atteso che per 1' una parte ogni classe vien comprovata con

un' abbondanza di testimonii soprabbastante a convincere ogni in-

telletto ritroso e sofistico
;
e per 1' altra queste classi medesime son

collocate con tale accorgimento che dagli aggiunti meno cospicui a

grado a grado ascendesi ai piu sublimi, siccbe il precedente serva

quasi di face a lumeggiare il susseguente, e questo dia a quello

maggior nerbo e vigore. Premesse queste avvertenze necessarie a

portare della seconda sezione un giudizio conforme alia verita, re-

sta che ne stringiamo in brevi parole la contenenza.

In dieci capi fu dall' A. suddivisa questa sezione; de' quali ne'

primi nove si espongono quegli aggiunti di cui fu condecorata la

Vergine per dimostrarne la purita rimota da ogni menomo neo, e

nel decimo si espongono gli argomenti che da quegli aggiunti ri-

sultano in favore dell' immacolato concepimento di lei, e sisciolgo-

no le obbiezioni degli avversarii. La fermissima persuasione ,
che

fu sempre nellaChiesa uni\7ersale dell'assoluta purezza della Madre

di Dio, fe si che a signiOcarla si adoperassero tanti aggiunti quanti

ne pu6 somministrare a ciascuna nazione il proprio linguaggio.

Pertanto noi ritroviamo adoperati gli aggiunti e negativi e positivi

e gli uni e gli altri e soli ed accumulati
,
e a foggia di apposizione

ed antonomasticamente
,
e in grado positive e in superlative ,

e

questo o in vigore della lor desinenza o per forza di composizione

con vocaboli denotanti pienezza ed esuberanza della qualita da loro
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significata. A questi si aggiungono gli astratti e i concreti, gli asso-

luti e i comparative anteponendo la purezza e la santita della Ver-

gine a quella degli uomini, degli angeli, di qualunque cosa creata-,

che anzi magnificando la Vergine siccome piu santa, piu bella, piii

pura, che la santita, la purezza, la bellezza medesima E perocchfe

1' umano linguaggio non poteva adequare il.concetto nobilissimo

che della Vergine ebbe mai sempre la Chiesa, oltre a' vocaboli pro-

prii furono adoperati i metaforici
,
deducendo i traslati da quanto

il mondo presentaci di piu splendido, di piu innocente, di piu vago,

di piu augusto e di piu venerando. A ventuna classe furono dal-

1'A. ridotti gli aggiuriti che per brevita abbiamo qui sommariamen-

te connumerati e che porgono la materia degli argomenti coi qua-
li nel decimo capo viene stabilito 1'assunto di tutta 1' opera. Vero

e che innanzi di venire alia dimostrazione stabilisce le regole da

osservare nella loro interprelazione; le quali regole stimiarno pre-

gio dell
1

opera di dare qui fedelmente tradotte si per fare buon giu-

dizio delle prove, che da quegli aggiunti derivano, e si ancora per

T utilita di che riuscir possono agli studiosi. Reg. I. Nell' interpre-

tare gli aggiunti dati alia Madre di Dio non si debbe dar luogo a

preconcette opinioni. Reg. II. A nessuno degli aggiunti si debbe da-

re un senso il'quale ripugni alia loro somma. Reg. III. Sola quel-

1' interpretazione e da approvare, la quale sia armonica e che ri-

sponda a capello con tutta la loro somma. Reg. IV. Si dee riprovare

ogni interpretazione contraria all' esposizione che ricorre frequente

nei monumenti cristiani. Reg. V. Fra le norme deirinterpretazione

si debbono annoverare le chiare ed espresse sentenze dei Padri.

Reg. VI. Ne1 restringere ed ampjiare il senso degli aggiunti e da

tener conto del soggetto a cui vengono ascritti. Poste le quali re-

gole viene 1' A. a trarre gli argomenti che da quegli aggiunti di-

scendono.

II primo argomento di forma assoluta si pu6 compendiare in que-

sto sillogismo. Gli aggiunti dati alia Vergine esprimono una santita

ed un' innocenza, la maggiore che da mente umana sia concepibi-

le in semplice creatura. Ma una tale santita ed innocenza esclude
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qualsivoglia peccato eziandio originale ,
o sia die riguardisi in se

medesima e nella sua idea, ossia che si voglia considerare nel fat-

to e nelle medesime creature. Ed infatti per Tuna parle 1'innocen-

za nella sua idea rimuove qualunque colpa-, e per 1 allra gli angeli

( he si mantennero fedeli a Dio
,
ed i nostri progenitor! innanzi di

cedere alia diabolica suggestione, furono immuni da ogni ombra di

colpa. Dunque quel cumulo di testimonianze, onde i PP. dimostra-

no la Vergine pervenuta al colmo della santita e dell' innocenza
,

la dimostrano esente altresi dalla colpa di origine.

La qual conclusione fassi ancora piii evidente pel secondo argo-

mento. Suppongasi, scrive 1'A.
,
che i PP. stimassero la prima ori-

gine di Maria macchiata di colpa ; quali ne dovevano essere i pen-

sieri e il linguaggio ? Di qualunque abbondanza di doni superni a-

vessero creduto arricchita la Vergine, non potevano fissare in lei lo

sguardo che non vedessero tosto essere in lei succeduta la luce al-

le tenebre, la benedizione alia maledizione, la benevolenza all' ira,

la santita al pecrato. Come avviene dunque che colT aninio occu-

pato da tale credenza
,
non altre parole venissero loro alia lingua ,

fuor di quelle che sono a questa credenza in tutto contrarie e tali

che escludono ogni idea di peccato? Che se noi poniamo che in-

torno al concepimento della Vergine I'antichita cristiana avesse quel

medesimo sentimento che ora e universalissimo nella Chiesa
,
con

quali parole avrebbe potuto significare la sua credenza? Con quel-

le che veramente adopero ,
e rimovendo con aggiunti negativi o-

gni neo dalla Vergine ,
e con aggiunti positivi asserendo a lei una

innocenza esimia, unica e singolare in confronto di tutto il genere

umano. Ci6 posto cosi 1'A. stringe gli avversarii. Intorno alia Con-

cezione della Vergine dobbiamo ascriv<;re agli antichi una fede e

una dottrina
,

la quale se professarono non dovettero tenere altro

linguaggio da quello che tennero in realta
;
e dalla quale se furo-

no discordi, non poterono tenere il linguaggio che fu da loro tenu-

to costantemente. Ma con esempii pressoche innumerabili fu mo-

strato, che i nostri maggiori costantemente parlarono , come con-

Tenivasi a chi credeva immacolata la concezione della Vergine ,
e
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come non potea per verun modo parlare chi 1'avesse creduta con-

taminata dal peccato di origine. Adunque 1' immacolata concezione

della Vergine rimane comprovata dall' uso di favellare solenne e

comunissimo nell'antichita cristiana.

A questo argomento di forma ipotetica, due altri ne succedono,

il primo di forma comparativa, e il secondo ad hominem , dai quali

discende la medesima conclusione: e finalmente si risponde alle ob-

biezioni che gli avversarii traevano da Dionigi Petavio. Ma contut-

toche que' due argomenti, e le calzanti risposte alle obbiezioni sieno

degne di venire conosciute, siamo costretti a rimandare i lettori

all' opera del Passaglia, perche ci resti un po' di spazio a dire due

parole della terza sezione nella quale si tratta, come dicevamo, delle

figure adoperate a simboleggiare la santita e F innocenza dell' au-

giista Madre di Dio.

Innanzi pero di farci ad esporre succintamente le cose in essa trat-

tate, avvertasi che non cerca 1'A. se nelle divine Scritture si trovi-

no tipi della Vergine, cloe persone, cose, azioni, dallo Spirito Santo

ordinate a prefigurarla, ne quali essi sieno ed in qual parte si con-

tengano de' libri ispirati ;
ma si bene quale intorno all' una e all' al-

tra quistione fosse la sentenza de' SS. Padri e degli scrittori che co-

stituiscono la' tradizione ecclesiastica. E perocche in due modi si

puo raccogliere il loro sentimento e dalla consuetudine di parlare, e

dall' espresse testimonianze, a queste si come piu chiare si appigli6

1'Autore. E quanto alia prima delle due quistioni proposte, basti il

sapere che i PP. nominarono la Vergine sigillo dell'antico testamen-

to e del nuovo , adempimento degli oracoli divini
,
somma e com-

plesso dell' uno e dell' altro Patto
,
acclamazione de' profeti ,

nome

divinamente pronunziato, espresso con figure, segnato con ombre,

celebrate da tutti gli scrittori mossi dal divino Spirito, e verissimo

acrostico delle divine Scritture. Perocche in quel modo che dalle

prime lettere dell' acrostico veniarno tosto in cognizione dell' argo-

mento che vi si tratta
;
cosi tutta la sacra Scrittur"a comprendesi

nella Vergine che n'e quasi il compendio. Quali figure poi della Ver-

gine trovassero i PP. ne' libri ispirati, FA. ce lo dimostra con tre



DIXI.A STAMPA ITALIANA 77

prolisse testimonianzo di tre scrittori ecclesiastic!
,
cioe di S. Ger-

mano Patriarca di Costantinopoli ,
di S. Giovanni Damascene e di

S. Teodoro Studita: nelle quali racchiudonsi pressoche tutte le fi-

gure onde i PP. stimarono adombrata la Vergine. Or bene a chi si

faccia a considerarle ,
non pu6 fare che tosto non se gli presentino

all' animo tre loro qualita o condizioni. Primieramente quanto vi

ha di splendido in tutta la natura, di magnifico tra gli uomini
,
di

sublime tra gli Angeli, tutto si dee, per sentenza de' SS. Padri, ri-

gtiardare come simbolo della Vergine. In secondo luogo niuna co-

sa pura, santa, illibata conteneva il culto mosaico, nella quale i SS.

PP. non vedessero adombrata Maria. In terzo luogo tra i simboli e

le figure di Maria annoverate dai PP. ce ne ha parecchi derivati da

oggetti che precedettero il peccato d'origine e la rovina del genere

umano, quali sono il paradiso terrestre, e quella terra vergine on-

de fu da Dio plasmato il rorpo del primo padre. Ma posto cio chi

potra darsi a credere che i PP. stimassero infetto di colpa il con-

cepimento della Madre di Dio?

Proposta nel capo I la dottrina che siamo fin qui venuti abboz-

zando, 1' A. passa ad esporla ampiamente ne' tre capi consecutivi.

Sorio materia del Capo II i tipi della Vergine che furono ravvisati

dai PP. nella religione mosaica, quali sono il tempio, il taberna-

colo, 1' altare, il propiziatorio ,
le vittime, 1' area, il candelabro, il

turibulo, 1' urna, il velo, la verga di Aronne, il sancta sanctorum.

Sono argomento del capo HI le immagini che i PP. derivarono

dall' istoria sacra e dai simboli profetici ,
come 1' area di No&

,
il

luogo santo, la scala di Giacobbe, la terra santa dove ardeva il ro-

vo incombustibile, il rovo stesso, il monte Sinai, il vello di Gedeo-

ne, la nube d'Isaia, il monte di Abacuc, la citta santa di Sion
,

Betlemme, il vaso nuovo di Eliseo, il libro sigillato, il libro nuovo,

la porta chiusa, il monte di Daniele, il campo non coltivato, la ta-

naglia d' Isaia. Formano il soggetto del capo IV i tipi ricavati da

cose ancora splendenti per originate purezza, o cbe mai non furo-

no sottoposte a maledizione, come il Cielo, il paradiso terrestre, la

terra non ancora maledetta, il legno della vita.
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Di tante immagini adoperate a simboleggiare la Vergine ( e lo

stesso dicasi degli aggiunti illustrati nella sezione precedente) nori

ci ha pure una sola, di cui 1' A. non rechi idonee testimonianze

con fatica appena credibile, posto ancora 1'aiuto di che confessa es-
'

sergli stato in tutta 1' opera il P. Clemente Schrader gia suo disce-

polo, ed ora collega nel magistero. Ma perche non siamo creduti

giudici appassionati, pongasi mente in primo luogo che siffatte te-

stimonianze son ricavate da monumenti latini, greci, ebraici, arme-

ni, siriaci, e cofti
;
di poi si consider! che non furono attinte da' ri-

voli, ma dal fonte, ch' e quanto dire dalle opere stesse che qui son.

citate dall' Autore, non dagli scrittori che prima di lui trattarono

lo stesso argomento. Delia qual cosa due indizii ne porge 1' opera

stessa, i quali sono e il frequente argomentarsi che vi si fa dal con-

testo, e le citazioni di monumenti che nella presentecontroversia o

furono adoperati assai scarsamente o sono ora tratti fuori la prima

volta a testimoniare in favore dell' immacolata concezione di Maria.

E tali sono le ampie collezioni del Card. Mai d' immortale memoria,

i dodici tomi de' menei, il paracletico, il triodico, il pentecostario,

1' antologio, 1' eorladromio, il messale siriaco de' Maroniti, la teo-

tochia de' Copti, la confessione di Fede della Chiesa armena; alle

quali opere vogliono essere aggiunte quattro orazioni inedite, una

di Tarasio costantinopolitano, un' altra di Giovanni d' Eubea
,

la

terza di Pietro d' Argo, e la quarta di Giovanni di Tessalonica.

Ma di cio basti questo brevissimo cenno
,
e vediamo quale argo-

mento deduca il Passaglia dai simboli per confermare iL suo assunto.

L' immunita della Vergine dal peccato di origine e un' ipotesi

sottordinata alia tesi dell' assoluta e singolare di lei purita e mon-

dezza da qualunque macchia di colpa. Ma in due maniere si pud

comprovare un' ipotesi o immediatamente adducendo testimonianze

che la riguardino in se.medesima, o mediatamente recando prove,

le quali Jaenche spettino direttamente la tesi, nientedimeno confer-
f

mano ancora 1' ipotesi, in quanto e alia tesi subordinata ed in lei

contenuta. Ora tra i simboli appropriati alia Vergine c.e ne ha pa-

recchi riguardanti \ ipotesi in se medesima, e dai quali ricavansi
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per conseguente immediate la ferma credenza che sernpre fu nella

Chiesa doversi il concepimento di Maria stimare immune da ogni

ombra di colpa. Non pu6 mettersi in dubbio che la prova dedotta

da tali simboli non risplenda di maggiore evidenza di quella che si

trae dai simboli indirizzati a comprovare la tesi. Pur tuttavolta Far-

gomentazione che V A. ricava ancora da questi a noi sembra assai

forte e stringente. Siccome (scrive egU) non pu6 non esser som-

ma e perfettissima quella purita, la quale fu adombrata con tutte

le figure adatte a significarla ;
cosi non puo non reputarsi imma-

colato il concepimento di Colei che risplende di somma e perfettis-

sima purita e fu prefigurata con tutti i simboli escludenti la colpa.

Ma non vi ha simbolo adatto ad esprimere purita che dai PP.

non fosse appropriate a Maria, e del quale non la confessassero di

lunghissimo intervallo piu santa e piu pura. Dunque secondo la cre-

denza e la dottrina dei PP. ogni creata purita ed innocenza forza

e che ceda alia innocenza e alia purita di Maria : delle quali prero-

gative e sfolgorantissimo lo splendore e tanta la bellezza, che 1' idea

non ne pu6 capire nelF umano intelletto. Ora con F idea di tanta

purita ed innocenza era possibile cornporre nella mente de
1

PP. la

credenza che Maria nella sua concezione corresse la sorte comune

ai figli di Adamo? Conchiudasi adunque che i PP. nelF esprimere

con simboli e tipi e figure la somma innocenza e purita della Ver-

gine, se non immediatamente, ahneno per indiretto la dichiararo-

no concetta senza macchia di colpa.

A tal conclusione miro il dottissimo Autore non solo nella ter-

za sezione del suo commentario, ma ancora nelle due precedenti : e

chiunque non s' appaghi di sbocconcellarne alcuni passi alia sfuggi-

ta, ma si faccia a leggerlo attentamente dai principio alia fine, siam

certi che a questa conclusione non potra ripugnare senza fare vio-

lenza al proprio intelletto. E per verita stabilita la natural connes-

sione che passa tra il linguaggio e i concetti, se i PP. non avesse-

ro stimata immune la Vergine da qualunque macchia nel primo

istante di sua concezione riuscirebbero inesplicabili e Fidea che ne

diedero, e gli aggiunti di cui la condecorarono, e i simboli in cui
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la credettero prefigurata nelle divine Scritture. E per quello che

spetta ai simboli ed all' idea avendone sopra addotto quanto pu6

bastare a mettere in sodo la nostra asserzione, non ne faremo piu

parola per non allungarci oltre i confini di una rivista
,
ma solo

addurremo specificatamente alcuni degli aggiunti, de' quali piu in-

nanzi recammo le partizioni.

Ad esprimere F altissima idea
,
che avevano i PP. della somma

purezza e santita della Vergine non solamente la dissero con ag-

giunti negativi immacolata, impolluta, illesa, incolpata, intemera-

ta, incorrotta, illibata, intatta, incontaminata; e con vocaboli afler-

tivi santa, sacra, veneranda, innocente, diletta a Dio, pura, bella,

formosa, piena di grazia, condecevole a Dio, benedetta, beata; ma

queste medesime qualita le ascrissero in grado sommo e sopraec-

cedente chiamandola tutta immacolata e senza neo, pienamente

illibata, perfettamente illesa, del tutto intemerata, perfettamente

incorrotta
;
e santissima ,

sacratissima
, purissima ,

formosissima
,

accettissima a Dio
,
e tutta bella, tutta santa, tutta innocente, tutta

sacra", tutta venerabile, tutta benedetta, tutta beata, tutta aggra-

ziata, tutta veneranda, tutta felice, tutta preziosa, tutta splenden-

te, tutta gloriosa, tutta degna di lode, d'inni, di cantici e di stu-

pore. Le quali denominazioni non parendo ancora adeguare la real-

ta, ora le usarono accumulate, come in questa formola usata nel

conferire la Confermazione dalla Chiesa de' Cofti e degli Etiopi :

Per le intercessioni della signora nostra dominatrice, purissima Ver-

gine, santa
,
immacolata e intemerata Maria

;
ora le adoperarono

per antonomasia
,

sicche non altri intendasi che Maria all
1

udirsi

proferire 1' immacolata, 1' intemerata, F impolluta, F illibata, F in-

colpata, la santa, F innocente, la pura, la bella e speciosa, la piena

di grazia, la benedetta. Ne paghi a tanto con vocaboli astratti la

chiamarono bellezza dell'innocenza ,
innocentissimo albergo del-

F innocenza, abitacolo di celesti virtu, fondamento di santita, or-

namento della natura, sacrario, vaso prezioso, forma onorabile; e

con nomi denotanti eccesso la dissero soprasanta, soprapura, dieci-

mila volte pura, soprainnocente, e in tutto soprainnocente, sopra
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eccedente purita, soprabenedetta e veramente soprabenedetta, so-

prasplendente, trascendente ogni encomio, ogni gloria edogni me-

raviglia.

Tulti gli aggiunti annoverati fin qui riguardano la Vergine inse

iiK-di'sima. Ma niente meno stupende sono le appellazioni compara-

tive che a Lei si danno ne' monumenti ecclesiastici. A dire almeno

d'alquante, Ella vien nominata piu santa, piu eccelsa, piu glorio-

sa, piu bella, e veraraente da piu che tutti i mortali
;
ed ancora piu

santa de' santi, de' patriarch i, de' profeti, degli apostoli, la prima

e la primissima tra i santi
5 piu sublime e gloriosa e bella e luoente

e sacrata degli angeli ; piu pura de'Cherubini e de'Serafini
; piu in-

signe, piu pura, piii innocente, piu santa, piu gloriosa d' ogni cosa

creata. Le quali denominazioni awegnache nobilissime, pure sem-

brano scomparire a chi ponga mente che ella fu delta la stessa san-

tita, la stessa purita, la stessa bellezza, piu pura della purita, piii

santa della santi ta, superiore alia purita, alia pudicizia ,
alia ver-

ginita; portento e miracolo singolare, abisso di maraviglie, piu

eccelsa di tutti i miracoli e tanto monda che 1' innocenza di lei ne

comprendere con la mente, ne si pu6 spiegare a parole secondo il

merito; un non so che divino e divinissimo, piii alta (da Dio in

fuori) di tutti gli esseri, pienezza delle grazie della Trinita, imma-

gine di Dio, somigliantissima a Dio, e dopo il Figlio regina del-

1' universo. Pieni i SS. Padri di questo concetto altissimo della

Vergine, non e a stupire se a ritrarne Timmagine domandassero
,
a

cosi esprimerci, i colori a tutto il creato; e dalla luce e dal sole

ia chiamassero luce
, piena di luce

,
abitacolo di luce, palagio lucen-

lissimo, lampade splendentissima, senz'ombra, soliforme, nube

che vince i raggi solari, e dello splendente sole di gran lunga piu

pura^ e dalle piante e da' fiori le dessero nome di ramo polito di

rosa, di giglio, di verga illibata, di fiore incorrotto
;
e da' piu inno-

centi tra gli animali la nomassero agnella immacolata
, agnella dal

vello d' oro
, colomba innocentissima

,
santissima e in tutto priva

di macchia; e fmalmente con traslati tolti da cose sacre e regali la

intitolassero tempio di verginita, casa di grazia, sacrario del santo

SerieII,vol. VIII. 6
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Spirito, dono prezioso, vaso onoratissimo, sacratissimo ed incorrot-

to$ regio diadema, trono regale, sella curule, palagio purissimo,

regio tesoro e porpora intessuta dal medesirno Dio.

Posto uo tal cumulo di aggiunti tratti dalle piu autorevoli me-

morie ecclesiastiche
,

e interpretati secondo le piu severe leggi

critiche ed ermeneutiche, sara manifesto .che non senza ragione

affermavamo non potersi senza far violenza al proprio intelletto

mettere in forse il sentimento dellaChiesaintorno alia Concezione

della Vergine fin da' secoli piu remoti. La quale conseguenza per

Faspettazione in cui siamo di vedere quanto prima dal Principe do'

Pastori assicurato con defmizione dommatica un privilegio si caro

alia Vergine, ci e paruta di tanta importanza, che volemmo porre

qui in mostra i titoli dati a Maria non da qualche scrittore piu

fervoroso che dotto
,
ma nelle opere de' PP. e ne' monumenti piu

stimabili del culto cristiano, eziandio con pericolo d'annoiare qual-

cuno de' nostri lettori.

Vero e che dell
1

arrecarli la ragione addotta poc' anzi non e la

sola
;
ma ne avemmo un'altra ancora piu efficace, ed e la seguente.

Fra le accuse avventate contro la Chiesa da' suoi nemici piu o me-

no palesi avvi ancor questa ch' ella abbia traviato dalla venerabile

antichita; e particolarmente nell' esaltare la Vergine si lasciasse

condurre da scrittori ignoranti e fanatici. Con tali rampogne Tassa-

lirono i giansenisti ;
con tali 1'assalivano e 1'assalgono i protestanti,

e da quelli appresero la lezione i libertini del nostro tempo e fra gli

altri il predicatore del cattolicismo alia moderna, 1'apostolo del rin-

novato Evangelio. Or bene quella corona di titoli gloriosissimi che

fanno afa ai giansenisti ed aL protestanti e a' discendenti da loro,

da chi fu intessuta alia Vergine ed in quai tempi ? Se v' ha cui dia

1'animo di spregiare, quasi ignoranti e fanatici ,
i Padri piu illustfi

ed antichi; e di ripudiare 1'autorita di quelle opere che costituiscono

la norma del pregare e del credere, tal sia di lui. Chiunque per6

si esalti del nome di cattolico alia costui sapienza e religione prefe-

rira senza fallo 1' ignoranza e il fanatismo di quelli che ci traman-

darono con serie non interrotta la dottrina apostolica e le antichis-

sime credenze della Chiesa di Cristo.
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II.

Letture istrultive per le fanciulle more falle cristiane, compilale da

VINCENZO MARIA MICHETTONI prete dell' Oratorio ripano. Fascicoli

due. Ripatransone. 1853-54.

Diverse Relazioni particolari del baltesimo di alcune Morette.

Uscito appena alia luce il nostro primo articolo della Redenzione

delle Morette ci si mandarono da alcuni amici varii librettini sopra

la stessa materia nuovamente stampati , perche ce ne giovassimo a

piacimento. Non sapevano per avventura i benevoli che i quaderni

. della Civilld Cattolica s'intrecciano e si rinterzano di guisa, cheal

pubblicarsi dell'uno, tranne la cronaca, e gia stampato il secondo e

lavorasi alia stampa del terzo successive. II dover imprimere ogni

volta meglio di centoventimila fogli con tutto il codazzo di milPal-

tre minutezze non e feccenda sbrigativa e da condursi a terminein.

,pocbi giorni. La quale necessita in ci6 solo ci e veramente molesta

che ci faccia comparire scortesi verso alcuni ragguardevoli perso-

naggi, il suffragio e i consigli de' quali ci onorano a un tempo e ci

spronano nell'arduo lavoro. Conciossiache ci accade bene spesso di

ricevere da essi premurosi inviti a parlar quanto prima di qualche

JQUOVO libro stampato ne' lor paesi affine di farlo apprezzare se

>buono od impe'dirne se malvagio lo spargimento tra il pubblico

incauto od ignorante. Non e superbia Tafiermare che noi conoscia-

mo abbastanza lo scopo della nostra missione e che ci recherernmo

a coscienza il differire il nostro suffragio alle utili, e quel rimedio

qualsiasi che alle nocive scritture possa arrecare la nostra voce.

Avviene tuttavia che alia sollecitudine dello scrittore non risponda

per la ragione sovraccennata la celerita della esecuzione materia-

le : quindi sara assai se lo scritto in pochi giorrii preparalo vede

la luce tra cinque o sei settimane. E ci6 vuolsi avvertire a discolpa

ovvero a spiegazione di certi ritardi, non esplicabili altrimenli a chi

non si conosce del necessario andamento della nostra tipografia. Or
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dunque non essendo piu in nostra balia il parlare a suo luogo dei

libretti ultimamente pervenutici, rie direm qui alcuna cosa quasi ad

appendice degli arlicoli gia stampati sopra il riscatto delle Morette.

II dotto e caritatevole sac. Vincenzo Maria Michettoni dell' Ora-

torio ripano dopo aver tolte con ottima riuscita ad istruire alcune

redente dell' Ab. Olivieri e trovatele perspicaci di mente e pie'di

cuore entrd nel proposito di compilare per esse e per le avventura-

te loro compagne una qualcbe operetta da solidarle nell'abbracciata

fede e accenderle a fervidi proponimenti. L'ltalia non e certamente

seconda a verun altro paese , se pure non primeggia fra tutti in

ricchezza di libri opportunissimi a fomentare la pieta de' fedeli e

dettati a bello studio per ogni diversa ragione di eta
,
di sesso

,
di

maniera di vita o pubblica o privata. Ma nessuno prima d'ora, poi-

che non era bisogno ,
avea mai pensato a scrivere alcuna cosa ap~

postatamente per giovani morette di fresco convertite. A questo la-

voro adunque s'accinse pel primo il Michettoni-, senonche, attesa la

strana condizione delle leggitrici ,
non era cosi agevole ad attuarsi

il nobile divisamento. Per allettarne la curiosita doveasi por mente

a pascerla di racconti varii e strepitosi : e questi descrivere il meglio

che si possa con semplice e spontanea dicitura. Soprattutto poi vo-

levansi scegliere que'fatti che alle loro peculiari circostanze fossero

piu opportuni : essendo comune tra gli uomini la persuasione che

torni men difficile 1'imitare nelle virtu un qualche eroe il quale abbia

sortito in comune con esso noi la patria, il sesso, i natali, la prima

educazione e cose somiglianti. Allora non e dubbio rifulge piu

stringente all' intelletto, s' insinua piu imperioso al cuore e ci allena

di forza piu inusata quel memorando si isli et illi, cur non ego ? Tal

era pertanto il problema da sciogliere ,
e con quanta lode abbialo

sciolto il Michettoni s' argomenti dalla sostanza che qui accennia-

mo della sua operetta.

Raccolse egli in due librettini, di circa cento pagine 1'uno, i fatti

e i martirii di alcuni santi specialmente del sesso'minore i quali o

nacquero nell' Abissinia e nell' Etiopia o vi sparsero sudori e vita

per dilatarvi il Vangelo di Cristo. Comincia il primo volumetto colla
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storia dell' Eunuco della Regina Candace battezzato dal diacono

Filippo, secondo die leggesi negli Atti apostolici : segue la predica-

zione di S. Matteo Apostolo, la conversione alia Fede, 1'amore alia

verginita e i pii costumi di S. Ifigenia figliuola d' un re moro:

quiridi un breve cenno delle imposture di Maometto e dello stato

della religione piu coraunemente professata nell'Abissinia e nell'A-

frica centrale. Viene poscia per disteso la vita di S. Chiara seguita

da poche parole sopra S. Arsenia, ambedue vergini etiopi di gloriosa

rinomanza. Terraina il libretto col racconto gia da noi compendia-

to * della speccbiata virtu e santa morte di Zaara appellata nel bat-

tesimo col nome di Camilla.

Nel secondo libretto esordisce colla storia de'Mori divenuti signori

e tiranni della Spagna ,
racconto pieno di varieta e di patetici av-

venimenti ove sfolgoreggiano in uno e la barbaric moresca e la co-

stanza cristiana cimentata co'piu squisiti martirii e sigillata col san-

gue di tanti atleti. Seguono le narrazioni de' gesti di S. Lucrezia

ossia Leocrizia e di S. Casilda, 1' una e I' altra vergini more. Infine

e la vita di S. Leesbaan re degli Etiopi piena di fatti particolari

curiosi a un tempo e commoventissimi. Tal ein compendio il con-

tenuto ne' due volumetti del Michettoni. Sappiamo che 1' Autore e

prossimo a pubblicarne un terzo e facciam voti che non sia F ulti-

mo-, tanto ci sembra opportune il consiglio e fortunatal'esecuzione

del suo disegno. Ne credasi gia che alle sole Morette convengano le

fatiche del pio scrittore : son esse, secondo noi, un bel regaluccio da

farsi a' giovinetti di prima eta cui non si addice di consegnar tra le

mani storie ecclesiastiche di gran mole. Queste e somiglianti operet-

te vorremmo pur vedere moltiplicate nelle case d'educazione invece

Ji tante storielle alia moderna dalle quali il meglio che possa spe-

rarsi e che non tornino dannose : ch& di vera utilita non hanno pure

i primi elementi. quanti temi di sublimissime poesie, d'intrecci

drammatici e di qualsiasi maniera d'accademiche esercitazioni non

si potrebbero da quelle ricavare! Vi si apprenderebbe il vero amor

>
.i , i, ii M 1

1 Pag. 486 del precedente volume.
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di patria regolato dall'amore della vera patria, e 1'animo s'accende-

rebbe a forti proponimenti per la tutela del migliore de'beni redati

da'nostri avi, qual e la cattolica fede. Chi pu6 intendere v. g. sen-

za commoversi la santa gara occorsa tra due drappelli di vergini e

di maritate, ciascuno de' quali volea precedere nel martirio *? Chi

non rimanere estatico della fortezza di Ruma dannata a morte con

cinque sue figliuole
2 ? Chi trattenere il pianto in leggere le smanie

di un bambinello quinquenne svincolantesi dalle lusinghe di un ti-

ranno per correre a morir martire di Cristo insieme colla madre che

gia ardeva in sulla pira
3 ? Che se la vista dell' onorata fronda po-

tea tanto presso 1'antica gioventu di Quirino, vorrem credere che gli

allori de' martiri sieno meno efficaci ad accendere i vergini cuori

de'cattolici giovinetti? Finqui dell'Operetta del Michettoni.

Le diverse Relazioni ecc. annunziate nel titolo di questa breve

scrittura non entrano per vero dire nella ragione della nostra rivi-

sta 4. Non interterremo^adunque intorno ad esse il lettore sia per

non ridire il gia narrato per le general!, sia ancora per non iscon-

ciare mozzicandoli od alterandoli i bellissimi racconti ch'esse sono.

1 Vi fu allora una santa dispula tra le vergini e le donne marilate quali

dovessero essere le prime a dar la vita per Gesii Cristo: Noi, dicevano le ver-

gini ,
noi siamo dal Vescovo in ogni cosa vantaggiate da voi e postevi innanzi

per la verginita; nell' entrare nella chiesa, nell' occupare de' luogbi nelle sacre

stazioni, agli uffizii, al partccipare de'Sagramenti il Vescovo ci pone innanzi a

voi maritate ; e cosi e troppo giusto clie noi vi precediamo al martirio e che il

nostro sangue sia sparso prima del vostro. Dall' altra parte le mogli de' martiri

non volevano cedere il primato ed allegavano che il coraggio mostrato da'loro

marili di niorire i primi per Gesii Cristo dava ad esse giusta ragione di esser

prime a raggiugnerli e che quelli le invitavano e le aspettavano , e che i loro

mariti aveano meritato ad esse quest' onore. I fanciulli ancora andavano cor-

rendo innanzi alle lor madri ed anch' essi provocavano i carnefici a dar loro la

mortc ; imperocche sapevano che in altri tempi anche i fanciulli furono nccisi

per Gesii Cristo. > Letture istrultive ecc. a pag. 75 del fasc. II.

2 A pag. 76 e segg. dello stesso fasc.

3 A pag. 84 e segg. dello s-tesso fasc.

4 Veggasi il nostro programma e specialmente la Ragione delle nostre Riri-

te an. IV, vol. II.
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Chi opinasse aver noi esagerato alcun poco nel descrivere o i pati-

menli delle Morette ancor sohiave o la loro docilita dopo redente,

o i frutti di peregrine virtu clie parecchie di esse gia maturarono pel

Paradiso, leggane le diverse biografieslampateall'occasione del loro

ballesimo e trovera che non ci siamo punto dipartiti dal vero. In

leggendo poi le varie e ammirabili vie per cui quelle infeliri giunsero

alia redenzione non reputera dispregevole un nostro pensiero altro-

ve indicato < del potersene cioe compilare da chi avesse agio utili

storie e curiose novellette. Utile
,
secondo noi e curiosa sarebbe la

storia di Saida venduta per estrema miseria dalla propria madre, e

menata dal fratello e dalla zia al compratore da cui ottenncro in

cambio tanto di vettovaglie quanto ne potean portare in una volta.

"Presso del nuovo padrone ebbe la sciagurata a soffrire tali strapaz-

zi che se non rimase spenta debbesi alia special cura toltane dalla

Provvidenza. Dappoiche avendo essa involate alcune frutta per sa-

tollare la rabbiosa fame che la consumava, un cotal Adem ne fece

vendetta coll impiccarla per la gola : e vi saria morta se la costui

moglie meno disumana non accorreva a liberarnela di soppiatto 2.

Aiiche la barbara maniera con cui furon rubate, vendute e trava-

gliate un' altra Seida e una cotal Kanni e pur degna di raccorito e

il racconto stringera piu d' un cuore e trarra meglio d' una lagri-

ma 3. E la sloria della povera Kadra non commove essa pure? Ap-

pena nata gittolla la barbara madre in una siepe a pascolo del

primo animalaccio che di cola passasse. Una zia la raccoglie e cre-

soela alquanto : cade in servitu sotto il despotismo d' una Sultana

rabbiosa anzi feroce, la quale giugne perfino a tentare con un laccio

di strangolarla. La genitrice di Kadra appellata Kardum diviene

schiava essa pure ed e posta al servizio della stessa Sultana. Si rioo-

noscono madre e figlia e la prima aspreggia continuo la seconda.

\ Vol. prec. pag. 477.

2 Kipatransone G Gen. Batlesimo di una giovinetta etiope.

3 17 Apr. 1853, Battesimo solenne d'una fanciulla etiope in Ascoli Bal-

solenne di uua faueiulla etiope in Monlefano 21 Mayijio 1854.
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Morto il marito della Sultana, Kardum e Kadra si danno alia fuga :

sono inseguite dalle guardie, raggiunte e vendute per castigo a di-

versi compratori 1. La medesima curiosita non lasceranno di ri-

destare cent' altre biografie che noi appieno non conosciamo
;
ma

che argomentando da quel poco che ce ne giunse a notizia non

dubitiamo di asserire dover essere del pari e fors' anchepiu tenere

e degne di pubblicarsi.

III.

Che cosa e il diritto ossia Introduzione alia scienza della filosofia

del Dirilto per ANTONIO BARTOLI AVVEDUTI Firenze 1854.

Disp. l.
a un quadernetto di pagg. 88.

dote dell' anima umana un cotal segreto istinto che al vero ed

al bene lo inclina e lo guida per una confusa intuizione, prima an-

cora che coll' aiuto di sua intelligenza egli ne renda piena ragione

a se stesso. E da tale istinto crediam noi doversi ripetere quella

preoccupazione di certi animi onesti contro 1' insegnamento del

Diritto naturale rnirato da molti in cagnesco come progenie del

protestantesimo e della incredulita e foriero di sovvertimenti mo-

rali e politici. II qual sospetto, non solo nel Reame di Napoli inter-

disse lungo tempo, renitente Carolina 1' Austriaca, codesto studio
,

ma nelle stesse universita Pontificie lo fece camminare a passi sten-

tati, e quasi diremmo con frase usitata, sotto la sorveglianza della

Polizia come i cospiratori politici. II proselitismo eterodosso derise

codesti sospetti dei quali comprendea pur troppo la giustezza, e i

suoi sarcasm! furono ripetuti sbadatamente al solito dai cervelli

senza fondo e dalle lingue senza freno che credeano aver detto il

tutto quando mostravano ,
la filosofia maestra del vero non poter

essere nociva : quasi bastasse nominarsi da se stesso filosofo e stam-

pare sul frontispizio filosofia per divenir tosto maestro infallibile ed

incorruttibile.

1 Sacra funzione per una fanciulla mora nella citta di Ascoli 19 Marzo 1854.
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Non pretendiamo giustificare appieno lutti codesti sospetti che

in certi casi avriano dovuto incitare piuttosto a correggere la filo-

sofia del diritto che a sbandeggiarla. Ma se un qualche errore 6 per-

messo alia umana fragilita, condoneremo piu presto in tal materia

il soverchio della cautela che della sfrenatezza : ed a legittimare

questa nostra preferenza scende opportunissimo dalla Germania il

Prof. Fedcrico Giulio Stahl colla sua storia della Filosofia del Di-

ritto 1, nella quale egli dimostra come un tale insegnamento, do-

poche i Protestanti ne usurparono in certa guisa il monopolio, po-

trebbe quasi dirsi una sorda cospirazione anticristiana
,
diretta a

francare i diritti dell' uomo da ogni vincolo, non pure di religione

rivelata, ma perfmo di moral naturale e di coscienza individuate;

con quell' imperversare e inalberarsi e ribellare ad ogni freno che

naturalmente dovea conseguirne e che oggi canta solennemente il

suo trionfo nel furibondo libertinaggio del comunismo e del socia-

lismo.

questa larva del diritto il diritto dei sensisti, dei razionalisti,

degli utilitarii, degli atei, dei rivoluzionarii, dei comunisti, che

vien combattuta e smascherata dal ch. sig. Bartoli Avveduti, e

che egli spera avere uccisa e ricacciata nell' inferno

a La onde 'nvidia prima dipartilla (pag. 58):

egli mira a mostrare quanto vaneggino quegl' immoralissimi filoso-

fastri che si sforzano a provare la morale diversa dal diritto (pag.

60). E che 1' A. dica davvero ne intenda risparmiare alcuno de-

gl' idoli piu careggiati dal secolo
,
ce lo mostra a chiare note la

Premessa ossia prefazione, colla quale s'introduce all'impresa, gra-

ve contestura di forti invettive e di biasimi razionali, prima contro

il Romagnosi , poi contro tutti i gran baccalari del progresso ai

quali promette, senza cercarne scusa, irrivsrenza e disprezzo: che

& villa, dice, e vergogna, e tradimento dei semplici ogni atto di ri-

spetto per questa infausta ed orgogliosa progenie dell' errore che

'

1 Ne darcmo conto fra non molto nella Civiltd Cattolica.
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sfida il senso comune e la coscienza universale del genere umano,
si ribella all' augusta e divina autorita della Chiesa, e oltraggia vil-

lanamente i grandi scrittori religiosi che non pu6 confutare (pag.

4-4) . E noi che abbiam tanto in mano da porre in evidenza la

stupenda ignoranza, temerita, imposturae mala fede dei libertini. . .

noi dobbiam far di berretta e chiedere umilmente scusa a costo-

ro? . . . No : pass6 quel tempo in cui voi o libertini eravate dispen-

sieri della gloria e della fama. Guardatevi <T intorno
;

il vostro re-

gno perisce, gl'illusi si ricrederono, i compagni si scoraggiarono, i

popoli vi abbandonano. Dove sono i vostri applauditissimi storici,

filosofi, scienziati, eruditi, pubblicisti (e qui 1'A. ne nomina una li-

tania da Giannone, Sismondi, Colletta ecc. fino a Beccaria, Pagano,

Gioia, Foscolo, Nircolini, Leopard!) idoli del libertinismo cotanto

poco fa esaltati? Le tignuole cominciano a roderne i polverosi vo-

lumi, e le nuove edizioni sono omai dovute non piu al favore del

pubblico, ma agli sforzi mortal! della setta (pag. d4).

Non dubitiamo che questo linguaggio destera un diavoleto con-

tro tanta audacia: ma dal canto nostro 1'A. non nericevera se non

congratulazioni ed elogi, sembrandoci quasi averne tessuto apolo-

gia anticipata in quell'articolo che irititolammo o Verild o Cortesia.

E questo tributodi elogi vien da noi tanto piu ossequioso e spon-

taneo, quanto che il ch. Avveduti, abbandonando alia esccrazione,

al disprezzo* all' oblio (pag. 15) quella genia malaugurata dei filan-

tropi umanitarii adoratori della ragione, prende invece ad esami-

nare e confutare dlquante proposizioni della Cicilta Callolica e in

particolare di uno dei suoi collaborator!, nelle quali crede ravvisa-

re un errore inizidle e profondo, ma rasente il vero e per6 piu dif-

ficile a scoprirsi e confutarsi. Sebbene a noi sembri non molto sal-

da la confutazione, per le ragioni che diremo fra poco 5 pure Taver

trovato un Autore cattolico il quale con serieta di discorso e con

nobile cortesia di maniere intraprende la discussione delle nostre

sentenze, ^ per noi cosa si nuova e si pregevole, che raddoppia la

stima verso il franco e generoso disdegno dell' A. Abbiasi egli in

buon grado queste proteste di nostra gratitudine, alia quale nulla
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potra derogare, ne sia pur certo, la replica che daremo ad alcufie

sue osservazioni dopo aver compendiata brevemente la sua dottrina.

Premesso col Valdegamas che la parola diritlo sul labbro del-

1' uomo & una locuzione viziosa e che quanto essa va oltre a tras-

formare questa viziosa locuzione in teoria, le tempeste si scatenano

sul mondo ,
1' A. prende a dimostrare che il vero diritlo non $

altro che il dovere di fare il bene, e intende farci toccare con mano

T idenlitd obbiettiva e soslanziale dei due dimostrata con rigore

scienlifico (pag. 58). A tal uopo divide il libro in quattro parti,

delle quali la prima (sola finor pubblicata interamente) stabilises la

vera idea del diritto, applicata nelle Ire seguenti alia Sovranila
,

Proprietd, Pcnalitd (pag. 8).

A stabilire 1' idea del diritto parte dalla formola ch' egli appella

morale imperativa FA IL BENE gia enunciata dal Taparelli (pag. 19),

dimostrando come in lei si contengono tulli i precetti morali e tutti

i beni possibili biasimando soltanto nel Taparelli la differenza reale

ch' egli ammetle copiando alia lettera S. Tommaso, fra il bene me-

dto, finale e consequenziale , ossia utile , convenevole, dilellevole.

Non intende 1' A. come essendo il convenevole fine dell' operante

ragionevole, debba trovarsi nel diletto un termine ulteriore. Le

conseguenze ,
dice

,
sono il vero fine logico delle nostre azioni

(pag. 23).

II dovere e una certa passione dell' animo nostro causata da que-

sta legge morale imperativa ;
e quasi la sensazione spiritual* pro -

dolta dalla allivild della legge elerna nella moralild del? animo no-

slro (pag. 32). E questo dovere e proporzionale alle facolld neces-

sarie ad operare il
t
bene intelligenza e forza; le quali facolta essendo

lisuguali nei varii uomini, questi devono risvltarne necessariamente

ineguali (pag. 35). Nel qual proposito dopo aver discorso lunga-

mente contro gli ugualitarii censura anche quella proposizione del

Taparelli T uomo considerate in- astratto
,
doe come dotato dei

soli requisiti di umanila, come puro animale ragionevole e uguale

all' altro uomo (pag. 41) e quell' altia gli uomini sono associati

dalla loro natura la quale e uguale in tutti (pag. 42). Se la
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natura umana, soggiunge qui 1' A., consta dei requisiti di umanita,

e quest! son disuguali nei singoli individui, essa pure disuguale de-

v' essere. Gli uomini saranno senza dubbio uguali nell' avere una

natura umana, ma da ci6 non conseguita che abbiano una natura

uguale (ivi). Se intendessimo di rispondere direttamente alle cen-

sure dell' A. lo pregheremmo di notare che la natura umana esiye

bensi tutti i requisiti di umanita, ma non consta di essi benche ne

sia la radice
;
come 1' anima e radice delle sue facola, ma non consta

di esse. 11 ch. A. lo riconosce a p. 07 e c'interroga: il Taparelli

sa egli cbe sia questa natura umana? . . . Se per natura intendasi

1'essenza intima deiruomo, ci e sconosciuta al pari delle altre. II

ch. A. potea trovare che sia natura al principio del Saggio Teore-

tico (N. 6 seg, ) ove natura dicesi principio di tendenza che portaA
un essere allo sqopo pel qudle fu fatlo dal Creatore; ne sembra a noi

che il concetto ivi dichiarato includa nulla di misterioso ed incom-

prensibile ,
tranne quell' atto creativo con cui il Supremo Fattore

comunicando Y essere primo alle creature v' impresse un primo im-

pulso verso il fine a cui Tindirizzava. Noi per altro non facciam qui

la nostra apologia ma compendiamo 1' A. : il quale prosiegue ac-

cennando che cosa e ordine e dolendosi delle idee dell' Ordine date

dalla Civilta Callolica e dal Taparelli (pag. 43, 45). Che cosa e,

sclama, e che puo mai essere un ordine che non ordina tutto ci6

che e ordine ? ( ivi ) Risponderemo che e un ordine particolare :

che I

1

ordine simmetrico dei mobili non e T ordine calligrafico nei

caratteri, come questo non e 1' ordine morale delle opere. Ma pro-

seguiamo. .

Dovendo (Tuomo) far sempre il bene (continua 1'autore), e la

idea del bene indicandogli di mano in mano la serie delle sue azio-

ni
, egli ha il dovere continue di far quello che fa

,
e non puo mai

far cosa che dal dovere non gli sia imposta senza violare il dovere

che contemporaneamente gliene imponeva un' altra. Onde, a mio

avviso, erra il Taparelli ammetlendo con la comune dei filosofi il

lecito e distinguendo in dovute e lecite le azioni di diritto. Perche

se il dovere , grande o piccolo ,
di precetto o di consiglio ,

deve
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informare ogni fatto umano, il lecito realmente non pu6 sussistere

(pag. 4G). a Se poi tutte le azioni dell' uomo devono essere

esecuziorii del dovere, egli non pu6 avere nessun altro diritto fuor-

che di compire il proprio dovere
5
ond' e forza inferirne die il di-

rilto .... non pu6 essere altro che lo stesso dovere (pag..46).

Distingue poscia il diritto attivo dal passivo, ossia, com' egli par-

la, il diritto di fare, dal dirilto di essere (pag. 47). 11 dirillo di fare

e il principio giustificante le umane azioni e dee risedere nel sog-

getto agente ed e il suo dovere (pag. 50), benche prenda, secondo

le varie circostanze, or I'uno or 1'altro nome, dicendosi ugualmen-

te che il sovrano ha diriLto di governare e che ne ha il dovere, che

in caso d'assassinio e dovere soccorrere 1'aggredito, diritto di am-

mazzare 1'assassino (pag. 54); 1'A. anzi precede tant' oltre in tal

materia che ammette il diritto della vipera ad essere uccisa ,
del

campo fertile ad essere coltivato, dello sterile ad essere lasciato in-

colto, del ladro ad essere impiccato, del Miraheau, di Robespierre

e perfino del Diavolo ad essere esecrati e maledetti (pag. 49
, 52).

Nel qual proposito biasima la Civilta Caltolica per aver negato alle

bestie il diritto. Le bestie (dice a pag. 59) non hanno certo il di-

ritto morale, il diritto attivo, ma hanno bensi il diritto di essere go-

vernate, accarezzate, bastonate, ammazzate ed anche straziate, co-

me negli studii anatomici ... I diritti delle bestie al pari di quelli

dei bambini
,
in quanto importano un' azione, sono i doveri degli

uomini ... Or a volere esser logici, spogliando le bestie di ogni dirit-

to perche mancano d' intelligenza, converra spogliarne ugualmente

i bambini, i pazzi, gl' idioti, gl' ignoranti. Ne gioverebbe il rispon-

dere colla distinzione fra il non avere diritti e il non usarne : perche

un diritto che non si puo usare e attualmente un mero nulla
;
come

sono un mero nulla gli alberi implicati nel seme e le generazioni fu-

ture che porta in se la presente. Ed e perci6 che il linguaggio comu-

ne non direbbe inai di un imbecille o di un bambino, non usano la

propria ragione e i proprii diritli, ma direbbe che non ne hanno.

Fin qui il ch. Avveduti del quale abbiam citato a lungo in ter-

minis molte frasi, si per non correr pericolo di attribuirgli dottrine
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non sue, si perche la novita delle sue potra scusare per noi molte

altre repliche, persuasi come siamo che molte persone assennate

troveranno piii
strano ildire: il fanciullo non ha la ragione.(il che

equivarrebbe al dire non e womo) che: il fanciullo non ha V uso

di rayione : ed ugualmente strane potranno sembrare quelle altrc

locuzioni
,
Diritto di essere straziato, di essere maledetto

,
di es-

sere impiccato ecc. Le quali formole, come pure la confusione

del lecito col debito, se sono contrarie al sentimento universale,

non sappiamo come il ch. A. possa ammetterle
,
mentre si savia-

mente sclama contro TAhrens, ci vuole una gran dose di stoltezza

e di petulanza per andare nelle cose morali contro il sentimento

universale (pag. 66). La novita dunque di queste frasi ci sem-

bra difesa bastevole, almen per ora, contro le gravi e cortesi cen-

sure del sig. Bartoli Avveduti : e per6 invece di difendere le nostre

dottrine
, pregheremo il ch. A. a permetterci di entrare nei suoi

interessi e a suggerirgli di andar molto guardingo nel promulgare

sentenze che incominciano dall' abbattere le piu antiche e riverite

dottrine. Molte di quelle da lui biasimate nella Civilta Caltolica e

nel Saggio Teorelico sono copiate ,
come di piu di una egli rico-

nosce, dall'Angelico Dottor d'Aquino (pag. 23 e 55) 5
e riguardano

talora concetti universalissimi, basi di tutto il sapere umano. Quan-

to e facile, quando si pone cosi la scure alle radici, menar colpi che

abbattano 1' intero tronco della scienza morale! Quanto e facile

non prevedere certe conseguenze che metteranno in forse non pur

la filosofia, ma eziandio la dottrina cattolica !

La quale non sappiamo invero se autentichera certe proposizioni

dell'A. dette da lui in forza de' suoi principii e certamente con tut-

ta la buona fede del sincere cattolico ch'egli e, ma che alForecchio

bene addottrinato non possono a meno di riuscire ingrate e sospeU

te. Tali sarebbero per esempio il dovere di creare
,
di felicitare, di

perdonare, di punire imposto a Dio (pag. 55): tale Tasserire, esse-

re uguale il dovere di fare il bene in chi possiede 10 gradi d
1

in-

telligenza e 20 di forza
,

e in chi 20 d' intelligenza e 10 dt forza

(pag. 35). Tale il negare che diansi opere lecite e non doverose;
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>(pag. 4C^ e per conseguenza il ridurre i consigli a comandi impo-

nendo il debilo di fare lullo cio ch'& conforme alTordine (pag. 44),

tale il Irovare adulazione cortigianesca nella consuela idea del di-

rillo se non fosse emcssa di buonissima fede (pag. 55). Quesle con-

seguenze , che 1'A. medesimo deduce dalle proprie dotlrine ripu-

gneranno cerlo a mold de
1

suoi lellori, e diminuiranno non senza

noslra gran pena il credilo di uno scriltore, i cui primi passi nella

camera della pubblicila moslrano una grandezza d'animo e un'ener-

gia di carallere, alia se sia ben maneggiala, a sublimissime imprese.

Delle quali lanlo meglio auguriamo , quanlo piu 1' A. si mostra

compreso di ammirazione e di ossequio profondo versa la Chiesa

callolica di cui inlesse (pag. 07 esegg.) un elogio sapienlissimp di-

moslrandola maeslra suprema di morale e dichiaralrice dei dirilti 7

la cui voce si fa udire sempre egualmenle infallibile e incrollabile

alle volubili opinioni degli uomini dalle aule dei Concilii
,

dalla

Calledra del Valicano . . . suprema ed inappellabil maeslra . Al che

aggiunge (pag. 81): forza convenire che T autorild religiosa

segna il non PLUS ULTRA alT autorild regia, siccome quesla . . . alia

provinciale e giii discorrendo . . . . e (pag. 83) Cerli governi si

vanlano di conoscere e di fare il bene religioso meglio della Chiesa . . .

pretensioni cost assurde e dislrullive di ogni idea di autoritd e di or-

dine sociale, che ne avanza a ribocco in chi serbi T orma del razio-

cinio per giudicarc la logica se non la coscienza di cerli partiti .

Quesle parole lodevoli in ogni lempo e in ogni luogo ci sembrano

quasi miracolose pronunziale oggidl da un laico in Toscana , e ci

fanno augurare in quel caro e genlil paese un compiulo rilorno

alle idee veramenle sociali del caltolicismo alleralo dalle influenze

del giansenismo sotlo la" tirtela di Pietro Leopoldo. Rispello poi

all
1

A. enlralo novellamente in aringo con animo si energico e si

callolico, non e chi non veda quanlo bene possa operare a pro della

sociela e della Chiesa. Sol che si guardi da eerie esorbilanze da cui

non va inleramenle immune la senlenza del ch. Valdegamas inse-

rila ad epigrafe, e nelle quali e facile il cadere quando la filosofla si

1-- >(,'' !' .: t; A
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tratta colla liberta del dissertatore francandola, com' egli ha creduto

fare, dalla severita del dialettico *.

Noi non crediamo che gli errori teste censurati siano veramente

e pienamente abbracciati dall'A.: ma sembraci che innamorato del

bel concetto di abbattete 1'arroganza dei giuristi, siasi lasciato tras-

portare piu oltre di ci6 che richiedeva la verita da lui con tern plata

e 1'intento con cui scriveva. Egli volea ribattere 1' indebita separa-

zione del diritto dalla morale e 1' audace arroganza ispirata oggidl

dal tanto millantare i diritti con discapito dei doveri. Egregiamente.

Ora stabilito il principio FA IL BENE come motore supremo di tutti

gli atti umani
, egli potea inferirne la correlazione del diritto col

dovere senza confonderli nella identita. Poteva inferirne ogni dirit-

to fra gli uomini dipendere dalla legge suprema di Dio senza to-

gliere all'uomo quel potere con cui muove le altrui volonta: poteva

ricordare, come ricorda infatti piu volte, doversi preferire per muo-

vere gli uomini il motore interno che e il dovere al motore esterno

che e il diritto : essere questo il proprio modo con cui la Provvi-

denza tutto muove sulla terra per via d' interno principio e non

d'esterna violenza : poteva insomma lodevolissimamente esaltare il

dovere senza annichilare il diritto.

Ma nella foga del suo zelo il ch. A. sembra non aver rammentato

abbastanza che il linguaggio esprime i concetti
,
e che i concetti

dell' uomo si formano dalla circoscritta sua intelligenza per via di

analisi e di sintesi, e non gia abbracciando sempre tutto e compiu-

tamente 1' oggetto : di che avviene che anche il linguaggio se vuol

essere veridico deve esprimere non gia 1' obbietto compiuto , ma

proprio quell' aspetto che vien mirato dalla intelligenza. Quando

dunque il linguaggio ha distinto costantemente il dovere dal di-

ritto
, gli animi umani debbono aver ravvisato nella realta delle

cose la base di tal distinzione. Non e dunque pel comodo del dis-

corso che dassi il nome di diritlo al dovere in alcuni casi (pag. 56),

i Abbandonata la forma scientifica e severa . . . adottai quella di un Saggio

o dissertazione (pag. 7).
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ma si usa la parola dirillo per significare cosa aflatto diversa da

quella significata colla parola dovere; benchfc e il dovere e il diritto

dipendano essenzialmente dalla suprema Formola imperativa. Ed

in falti il ch. A. mostra altro senso avere la frase diritto di far le

leggi ,
altro quella dovere di far le leggi. Chi usa la prima mira il

Sovrano direttamente nelle sue relazioni cogli uomini
;

chi usa la

seconda ,
nelle sue relazioni colla coscienza e con Dio. Se queste

relnzioni sono totalmente diverse
,

dirci che le frasi corrispon-

denti possono convertirsi vale altrettanto che dirci non essere il

linguaggio vera espressione del concetto.

Questa inavvertenza ci sembra la causa che ha indotto 1' A. a

dissentire dalle nostre-dottrine, avendo noi per principle ,
dover il

filosofo cbiarire al volgo i suoi concetti ricevendone con riverenza

il linguaggio in quanto esprime le verita piu comuni
;
laddove il

ch. A. sembra disposto a correggere il linguaggio quando non coin-

cide con quello che a lui si rappresenta per vero.

Con tale disposizione, e naturalissimo che una intelligenza com-

prensiva risalga tosto ai concetti e ai principii piu universal!, tras-

curando le differenze specifiche e individual! e le proposizioni se-

condarie che ne risultano
,
e in tal guisa si dia a credere essere

identiche tutte le dottrine e le proposizioni che possono classificarsi

sotto il medesimo genere.

Quindi la base di tutta la sua teoria : dovere, diritlo, lecito, utile,

ililellevole genericamente considerati sono beni. Dunque , conclude

1'A., sono identici : quindi quell'altra obbiezione teste recata; non

essere ordine ciocche non ordina lutlo. Quindi quella natura che

consta dei requisiti di umanita. Quindi pure quella censura che

mette in evidenza 1'equivoco. Una riflessione semplicissima, dice

(pag. 74), dovea bastare al Taparelli per farlo accorto del suo er-

rore. Non pu6 la medesima cosa ora esserne un' altra ed ora no.

Se ildtriHo e qualche volta autorita, deve esserlo sempre, nltrimenti

il dirilto non sara piu uno e bisognera ammettere due principii

morali giustificanti le umane azioni ed altre consecutive assurdita.

Cosi 1'Avveduti.

Serie U, vol. V1I1. 7
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Ma se riflette a ci6 che abbiam detto poc' anzi, scorgera tosto che

questa sua obbiezione pu6 applirarsi a tutti i generi e supremi e

secondarii rispetto alle specie e agl' individui subordinativi. Cosi

p. e. potremo dire: Se il vivente e qualche volta animale
,
dovra

esser sempre: ed ecco che Dio o non sara vivente o sara animale :

se 1' animale e qualche volta uomo, dev' esser sempre, se 1' uomo e

qualche volta Toscano, dev' esser sempre ,
se il Toscano e qualche

volta laico dev' esser sempre ece. ecc. ecc. altrimenti 1' esser laico o

Toscano, o uomo, o animale, o vivente non sara piu una cosa me-

desima in tutti gl' individui e le specie subordinate
,
ne potremo

piu dire esservi due laici
,
due Toscani

,
due uomini

,
due animali

iecc. non potendosi applicare la somma a quantita eterogenee. Que-

sti assurdi mostreranno al ch. A. qual sarebbe la risposta del Ta-

parelli alia sua difficolta. Se il diritto e qualche volta autorita, de-

ve esserlo sempre altrimenti non sara piu uno. Distinguo, rispon-

dera il censurato, se il diritto e identico coll' autorita, concedo
;
se

e genere dell' autorita, nego. Ma questo sia detto solo per confor-

tare il ch. A. a non trascurare certe dilicatezze di analisi filosofica,

senza le quali e impossibile 1'esattezza e robustezza del raziocinio.

Egli comprendera benissimcfnon essere qui nostro intendimento di

tessere 1'apologia di tutte le proposizioni censurate di cui dovrem-

mo ripetere senza pro 1' analisi e le prove : tanto piu che la secon-

da sua parte intorno alia sovranita, compiuta che ne sia la pubbli-

cazione, cadra naturalmente sotto il nostro esame negli articoli che

andiamo pubblicando intorno all' Autorita. II poco che ne abbiam

detto muove principalmente dal desiderio di veder piu bella e piu

tersa da ogni neo 1' opera di un A.-che tanto darebbe asperare alia

ed alia Chiesa.
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Roma 30 Settembre 1854.

I.

COSE ITALIANS.

POMIFICII. 1. Visita del S. Padre all'ospedale del colerici francesi, ed es

posizione in Roma di rcliquie insigni. 2. Morte del Cardinal Mai. 3. 11

Coverno Pontificio e 1'esposizione di Parigi. 4. Le seicento vittime del

Parlamento. 5. II corrispondente Romano del Parlamento e la casacca'

rossa del Garibaldi. 6. I rei politici e i rei di delitti comuni. 7. Libri

proibiti.

1. La Santita di N. S. Papa Pio IX recavasi il giorno 22 di Settem-

bre all' ospedale militare del colerici francesi presso la chiesa di S.

Teresa sul Quirinale, e coll'usata sua benignita appressavasi al letto

di ciascuno interrogando i malati del loro stato, benedicendoli, e re-

salando loro divote medaglie. Lasciatili poi consolalissimi della sua

visita e confortati di sue sanle esortazioni recavasi alia chiesa di S.

Croce in Gerusalemme a venerarvi le insigni reliquie del SS. Legno
della Croce e del Titolo della medesima colaesposte alia venerazione

del fedeli. Molte altre delle piii insigni reliquie che si venerano in

questa Roma furono parimente esposte per ordine di Sua Santita dal

giorno 20 al 30 dello scorso Settembre nelle Basiliche ed in altre

chiese, a fine d' implorare da sua Divina Maesta la totale cessazione

del colera.
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2. II mondo cattolico ha gia saputa a quest' ora la grave perdita
che la Chiesa e le lellere ban no iatta il giorno 8 di Settembre nella

morte del Gardinale Angelo Mai. Parecehi giornali, e special mente

quello di Roma, descrissero in ben tlaborati articoli la vita di questo

insigne Porporato, gloria non peritura della Chiesa e dell'llalia. Cre-

diamo pero di far cosa grata ai nostii lettori recando qui il testo me-
desimo e la traduzione ila liana della vita e dell'elogio del Mai scritto

in latino dal celebre P. Giuseppe Murchi, perche fosse, secondo il

consueto
, posla nel sepolcro dell' Em. Principe dentro un tubo di

piombo. Esso dice cosi:

ANGELUS MAI

CAKDINALIS

TITULO ANASTASIAE ^ MART.
i

Schilparii oppido prov. Bergom. honestis parentibus natus est nonis Mart,

anno MDCCLXXXII.

A teneris parentum cura pietalis et litterarum rudimentis florere coeperat

quum in Aloisii Mozzi De Capitaneis extinctae Societatis lesu veteris sodalis

divinae laudis sludiosissimi cum aliis eiusdem aetatis et indolis iuvenibus qua-

tuor Deo auspice disciplinam convenere

Angeli sociorumque ingenium lilteris Mozzius exornavit sanctimoniae amo-

re animos inflammavit ut una omnes in Societalem lesu quae Ferdinandi Bor-

bonii Parmensium duds instantia auctoritate vero Pii VI. P. M. in ea ditione

turn temporis reviviscere coeperat adscribi deliberaverint

ANGELO MAI

CARDINALE

DEL TITOLO DI S. ANASTASIA MART.

Nacque da onesti genilori in Schilpario castello della provincia di Bergamo
addi 7 di Marzo 1' anno MDCCLXXXII.

In fino da giovinetto per le cure de' genitori avea cominciato a segnalarsi

nella pieta e ne' principii delle letlere, quando guidato da Dio insieme con altri

quattro giovani pari a lui d'eta c di coslumi sorti per maestro Luigi Mozzi De'Ca-

pitani, gia membro della estinta Compagnia di Gesii e della divina gloria aman-

tissimo.

Sotto il magistero del Mozzi 1'ingcgno di Angelo e dej. compagni fu adornato

di lettere, e i cuori innammati all* amore della santita; sicche tutti d' un aninio

delibcrarono d' essere ascritti alia Compagnia di Gesii la quale per istanza di

Ferdinando Borbone Duca di Parma e per aulorita del sommo Pontefice Pio VI

era sotto quel tempo incominciata a rivivere iu quel principato.
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Anno MDCC1C. Colurnum Parmensium oppidum Angelum et iocios Mozzius

adduxit eosque losepho Pignatellio viro venerabili Soctetatis praeposito commt-

tit ut ex maiorum institute tirocinium aggrederentur Angelus prae ceteris e-

minuit nee in animi demissione virlutum omnium fundamento nee in philoto-

phicarum disciplinarum studiis desiderandum quidquam Pignatellio doctor Huts

que suis reliquit

Anno MDCCCIV. alterius Ferdinandi item Borbonii Neapolilanorum regls

postulatu Pius VII. P. M. uti Societas Neapoli restitueretur decernit illucque

cum Pignatellio praeposito sociisque Angelus contendit unde quum litteras hu-

maniores anno altero publice docet Romam cum sociis omnibus redire compel-

Ktur

Vt Romae est volente Pio VII. apud Collegium Romanum in sancti Aloisii

loci incolae et patroni contubernio cum sociis sese Angelus recipit et gravioribus

theologiae facultatibus animum adiicit donee loannes Baptista Lambruschinius

eximia vir pietate et illius civitatis Episcopus Vrbiventum socios invitat quos

inter et Angelus abire pergit heic primum sacerdotio initiatur Montero dein et

Mfenchaca Hispanis veteribus Societatis sodalibus doctoribusque graecam et he-

braicam litteraturam item palimpsestorum spongia reviviscentium perlegendo-

rum atque illustrandorum cgregie artem ediscit

Labente anno MDCCCVIH. Romam a Pignatellio revocatur et in humilius

L' anno MDCCIC Angelo ed i compagni furono dal Mozzi condotti a Colorno

piccola citta del parmigiano e consegnali al venerabile P. Giuseppe Pignatelli

preposito provinciale della Compagnia , perche secondo il prescritto de' mag-

giori incominciassero il novizialo. Angelo vi spicco sopra tutti e tanto nella

umilta ch' e il fondamento d' ogni virtii
, quanto negli studii della filosofia sod-

disfece compiutamente al Pignatelli e a* suoi maestri.

L' anno MDCCCIV ad istanza d' un altro Ferdinando Borbone Re di Napoli

Pio Vll Pontefice Massimo decreta che la Compagnia venga restituila in Napoli;

e la col preposilo Pignatelli c i compagni avviasi Angelo donde mentre insegna

pel second' anno lellere umane e forzato di tornarsene a Roma con tutti i coiu-

pagni.

Pervenuto Angelo a Roma per voler di Pio Vll ripara una co'suoi compagni
in Collegio Romano neH'appartamenlo di S. Luigi abilalore del luogo e patrono,
e s'applica agli studii della teologia, in fino a tanlo clie Giovanni Battista Lam-

bniscliini, uoino di esimia pieta, e Vescovo di quella citta invita i compagni adi

Orvieto, e fra quelli che v' andarono fu il nostro Anglo ancora. Qui prima s'or-

dina sacerdote; di poi sotto la disciplina de' due spaguuoli Montero e Menchaca^

anliclii membri e professor! della Compagnia studia letters tura greca ed ebi^iica,

ed egregiamente apprende 1' arte di leggcre i palimpsesti ,
falti quasi rivivere-

merce d'una spugna, e d'illustrarli.

In sullo scorcio dell'anno MDCCCVIH viene richiamato a Roma dal PignateF-
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Mariae D. N. a Bono Const/to hospitium concedit ubi praeseriptis exercitatio-

nibus animum renovat atque ad sese arctiori vinculo cum Societate obstringen-

dum comparat

At neque heic licuit illi conquieicere in Italiae quod tune appellabatur re-

gnum omnes regredi iubentur qui nati illic essent Angelum Pignatellius ad se-

se venire iubet et ei quern non amplius erat visurus divino quo non raro ut Mfc

eius actis certo constat utebatur instinctu quid de illo Deus moliretur quantum

turn sacris turn humanis litteris Ecclesiae matri esset pirofuturus praenuntiat

Moziio hinc et Angelum concredit ac Mediolanum maturare festinent ut

pervenere Angela Mozzius in Ambrosianam Bibliothecam ubi suo tndulgeat ge-

nio aditum impetrat illumque viris in ea civitate praeclarissimis Mellerio co-

miti maxime commendat vehementius

Quis et qualis Angelus esset qua nova arte instructus accederet illico prodit

avsjcScra ex palimpsestis tanta evulgat cum felicitate ut quum Pius VII. anno

IftDCCCXIV. in imperii sui sedem e quinquennali captivitate revectus Societa-

tem lesu restituisset Romam Angelus properare nequiverit at Jffvdiolani ad <? et

adornanda et perficienda quae paraverat Aloisio Panizzonio novo Societatis

praeposito probante diutius permanere fuerit coactus

Angeli interea nomen ita per Europam didebatur ut Laurentius Litta et Her-

li, e vassene al povero pspizio di Maria N. S. del buon Consiglio. dove rinnova

lo spirilo coi prescritti esercizii e si prepara a legarsi con vincolo piii stretto al-

ia Gompagnia'.

Ma nfe qui pure gli fu concesso di aver ferma stanza. Quanti fosscro natii del

regno d'ltalia, come allora si chiamava, a tutti viene ordinato di ripatriare: on-

de il Pignatelli, chiamato a se Angelo cui non era per vedere mai piii, con quel-

lo spirito profetico ond'era non di rado compreso siccome pongono fuor di dub-

bio gli atti della sua vila , gli predice qual cosa Iddio abbia disposto di lui e di

quauto giovamento colle sacre e le profane letlere foss' egli per riuscire alia

Santa Chiesa.

Indi afnda Angelo al Mozzi, e fa loro pressa di reearsi in fretta a Milano. Per-

venutivi il Mozzi otticne ad Angelo 1'accesso alia biblioteca ambrosiana, dove e-.

gli possa secondare la sua inclinazione, e con parole efficacissime il raccomanda

ad uomini in quella cilta ragguardevolissiini e segnatamente al Conte Mellerio.

Di qual fatta uomo fosse Angelo, e di qual nuova arte fornito penetrasse co-

la, il fa ben tosto palcse. Pubblica da'paliinpsesti opere inedite con tanta felici-

ta, ehe Pio VII dopo una eattivita di cinque anni ricondotto nel MDCCCXIV nella

sede del suo dominio avendo restituita la Corapagnia di (icsii, Angelo non pote

venirsene a Roma ma con approvazione di Luigi Panizzoni nuovo superiore

della Compagnia, fu costretto a soifermarsi piii a lungo in Milano per allestirc e

eondurre a compimento i lavori gia preparati.

lutanto il nome di Angelo acquistava in tutta Europa si fatta celebrita , che
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rtrfe* ConsaMus Cardinales agitare inter se ad divinam gloriam magit necnt

conduceret si Angelus in Vaticanam JHbliothecam adducervtvr vel vitam in So-

cietatis institute transigere permitteretur aim Aloisio Fortis qui paulo post to-

ti Socielati praefuit quique Philosophiam Angelo tradiderat et extrema ad Ange-

lum Pignatcllii verba praeclare noverat rem totam communicant cum Pio VII.

demum consilia conferunt atqve hie interposito decreto Vaticanae Bibliothecee

quam Societati utiliortm Angelum futurttm declarat

Septendecim igitur annis ex quo sese Societati adiecerat Custodis print* et

Saerae Domus Antislitis nomine in Bibliothecam imminitur quam ad diem su-

premam laborio$is voluminibus illustrare perrexit a palimpsest-is enim Cicero-

nis de Republica ad codicem Alexandrinum sepluayinla graecorum veteris testa-

inenti interpretum omnia fere qitae de sacris profanisque scriptoribus in Biblio-

theca latebant e graeca aliave qualicumque etiam orientis lingua in latinam r-

lata operosisqitc commentaries -instructa publici iuris fecit

Plurima igitur quae ab ipso prodiere hominem produnt ingenio admodum

*ptr*picaci iudicio in primis exquisito *t maturo eruditione quae nihil non com-

plcctatur omnis generis palaeographid omnis aetatis latinae et gratcae lin-

guae codicum peritid universd orientis litteraturd omnibus qucis pollebat facul-

tatibus polyhistorum princeps habitus est

i Cardinal! Lorenzo Litta ed Ercole Consalvi impresero -a divisare tra loro se

tornasse a mag-gior gloria di Dio il chiamare Angelo alia Biblioteca Vaticana, o

Tero il lasciare che conducesse sua vita nella Compagnia di Gesii. Comunicano

I'iiiiiirc a Luigi Fortis, che non molto dappoi iii creato preposito generate della

Coinpaguia ed era slalo maestro di Angelo nella 1'ilosolia cd era ben con^apevole

dell'eslrenie parole a lui dette dal Pignatelli. Finalmente partecipato a Pio VII il

loro divisamento,ilPontefice dicbiaro con suo decreto che Angelo riuscito sarebbe

piu giovevole alia Chiesa nella Vaticana Biblioteca che nella Compagnia di (lesu.

Pertanlo diciassetl' anni dacche si era ascrillo alia Compagnia , con titolo di

priiuo custodc e di Prelato domestico viene introdotto in quclla biblioleca , cui

aon cesso d' illusirare con laboriosi volun.i insino all' ultimo termine della vita.

,E di vero da" palimpsesti deila Repubblica di Tullio lino al codice .aJessaudrin o

couleiienle 1'antico testamento secondo la vcrsione dei settanta quantodi sacri e

di profani scritlori antichi nascondea la Biblioteca, quasi tutlo dalla greca e da

altra qualsivoglia lingua ancora oricutale traslalo in latino
, adoroo di operosi

coinmenUrii e icce di ragion pubblica.

Le svarialissinie operc da lui mcsse a stampa il mostrano uomo d' ingegno

pcrsj'icacissimo, di giudizio sommamcnte esquisito e maturo, di erudizione che

lutto abbraccia. Per la palcograiia d'ogni maniera, per la perizia de'codici greci

c l.tlini di tutte le eta
, per la letleratura orientate in tutta la sua ainp'iezxa .

per in tic le scienze ch'ei possedcva fu stimato uomo per isvariata dottrina sen-

za alcun pari.
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Inter Vaticanae Vasilicae Canonicos sedit sacris consiliii quaeinEcclesfae

universae commodum varia Romae recensenlur symbolam usque suam contulit

sacro consilio quod ett de Christiano nomine propaganda adstitit a secretis at-

que inde Greyorius XVI. P. M. in Cardinalium Collegium ilium assujnpsit prat-

fuit sacris const/ft* libris censura notandis libris Ecclesiae totius orientit e-

mcndandis decretis Concilii Tridentini interpretandis Bibliothecae quae ad

Sanctum Romanam Ecclesiam spectat quae omnia vixquidqvam illi de studio-

rum suorum fructu detraxerunt

Adversus plaudentis aeque ac invidentis vulgi lasciviam immobilis perstitit

semper nee quidquam unquam animi quietem illi imminuit inlibatus Deo et di-

vinae gloriae vixit Schilparii egenos pcruniae quam illi satis lautam hbrorum

editorum praesertim copia pepererat scripsit heredes in Albanensi suburbans

quo de more vitandi caloris causa secesserat morbo correptus coelesti pane sa-

croque oleo inungi postulavit vomitu qui ex intestinorum obstrictu fluit necet-

sario pio exitu vita cessit V. Idus Sept anno MDCCCLIV. aetatis suae LXXll.

mense V. Funus publicum heic apud Anastasiae honoris sui tilulum celebratum

est idib. Sept. ilhidque Pius IX. P. M. cum sacro Cardinalium Collegia ac Se-

natus populique romani conservator? feus est prosequutus heic et monumentum

sibi poni iussit

Ave Anima Innocentissima Incomparabilis

Et Vale In Pace

Fu Canonico della Basilica Yaticana. Alle molle congregazioni che sono iu

Roma a vanlaggio della Chiesa universale presto indefesso 1' opera sua. Fu se-

gretario della Congregazione di Propaganda ,
e da questo carico il sommo Pon-

tefice Gregorio XVI lo sollevo all' onor della porpora. Presedette alia Congrega-

zione dell'indice, della Correzione de'libri oriental!, del Concilio e alia Biblioteca

che spelta alia Chiesa romana. Ma da tante occupazioni non provenne quasi

nessun detrimento a'suoi studii.

Ai plausi ed all' invidia del volgo sfrenato oppose in tulta sua vita la stessa

invitta costanza; ne alcuna cosa gli scemo giammai la pace dell'animo. Visse il-

Ubato a Dio e alia divina gloria. Dell' aver suo non iscarso ,
ch' era frutlo delle

tnoltissime opere pubblicate nomino eredi i poveri di Schilpario. Soprappresoda

malallia in Albano, dove secondo il costume erasi riparato clai calori della slate,

dimando il Viatico e 1'estrema unzione. Per vomito cagionatogli da ostruzione di

visccri niori piamente addi 8 di Settembre MDCCCLIV , eontando di eta anni

LXXll e V mesi. In questo tempio di S. Anastasia ch'era il cardinalizio suo titolo,

gli fu il giorno Xlll di Settembre celebrate il pubblico funerale; al quale inter-

venne il Sommo Pontefice Pio IX insieme col Sacro CoIJeijio tic' Cardinal!, col

Senate e i Conservator! del popolo romano. In questo tempio altresi voile il suo

monumento.

Salve anima innocentissima incomparabile

Kiposa in pace
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3. 11 Giomale di Roma dei 5 Settembre, annunciando ai sudditi

Pontificii 1'esposizione universale di belle arli e di prodnUi d'agri-

coltura ed industria che si terra in Parigi nel 1855, e le provvidenze

che si pigliano dal Governo per agevolare la spedi/.ione ,
li esoi la a

concorrere e solenere la nobile gara , sircome gia fecero all' tsposi-

zione passata di Londra. E nel numero dei 19 Sellembre il mrdesimo

Giornale smenlisce la falsa asserzione del Corriere Mercantile di Ge-

nova il quale aveva narrato ai suoi letlori che il Governo Poiilifino

vietava nel 185: ai suoi sudditi di prender parte al 1'esposizione di

Londra. II Corriere Mercantile ignora o fiuge d'ignorarecheil Gover-

no Ponlificio
, dopo aver esortalo allora come adesso i suoi suddili a

concorrere all'esposi/ione, e favorita con ogni premura laspedi/.ione

degli oggetli , ebbe anche la soddisfazione di vederne parecchi pre-

miati.

4. La passione che hanno i Giornali libertini di tulto censurare

quanto si fa nello Stalo Pontificio li accieca a tal segno che mentre

non veggono cio che e pubblico e solenne vedono poi invcce 600

(dico seicento) vittime immolate sui patiboli Romani dalla ristorazio-

ne ultima del Governo Pontificio fino al giorno d'oggi. A tanto san-

gue (dice il Parlamento dei 19 Sellembre' che ci da la nolizia delle

600 villime) a tante miserie qual conforto? II conforto sla nel sapere

chechireca tali notizie e il Parlamento di Torino. Mel resloa luile le

sue non meno maligne che futili osservazioni sulla sentenza pronun-
ciata nel processo delI'assassinto di Pellegrino Rossi non ci manchera

presto occasione di fare la convenienle risposla.

5. II corrispondenle romano del Parlamento di Torino nel la sua

corrispondenza dei 7 di Setlembre ci fa sapere che se mai la casacca

rossa del General Garibaldi venisse mostrata in mezzo ad una piazza
di Roma (per esempio in campo Vaccino) lafervida poesia popolure

vifarebbe accorrere a massa le genti intorno ; e cio per la sincera sim-

patia e vivissima ammirazione che riscuote qui in Roma quell' esscre

slraordinario. Se non che due linee dopo il medesimo corrispondenle

assicura parimente che tutti i giovani che militarono solto le bandiere

del Garibaldi
,
non possono non lamentare In sua in/orme e bizzarra

assisa militare (cioe la sullodata casacca) certo non adatta a I presents

sistema di guerra. Ne questa e gia la particolare opinione 'del vostro

corrispondente , ma sibbene quella della gran magt/ioranza del popolo
romano. Resla ora solamente a sapere quale delle due opinioni del-

la gran maggioranza del popolo romano sia la vera e la buona : se

quella che ammira a massa la casacca rossa, o quella che lamenta

I'in/orme e Bizzarra assisa militare. Polrebb'egli il signer segretario
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del popolo romano illuminare sopra eio la nostra ignoraiua in qual-
che sua futura corrispondeuza?

6. Narrammo nel fascicolo 107 che i rei libertini giustiziati novel-

lamente in Koma moiirono tutti beslemmiando e ricusando i sacra-

menti, laddove i ladri e gli assassini giustiziati poco fa in Velletri mo-
rirono da buoni cristiani. Non vi e cosa piii testarda di un fatto, dice

il proverbio francese, e percio siam costretli a ripetere chc il raccon-

tato da noi e esattissimamente vero
( qualunque sia poi 1' onore e

1'utile che ne ridonda ai rei politici dirimpetto ai rei di delitti comu-

ni) siccome ne possono far fede tutta Roma, e tutta Velletri, ed il

Parlamento medesimo che registrava nelle sue colonne le lettere del

corrispondente romano piene di libertina gioia perche i repubblica-
ni suddetti erano morti siccome erano vissuti. Nondimeno le ragioni

contrarie quando sono ingegnose e dette con buona grazia meritano

il rispetto anche di chi pensa diversamente. Percio
(
e il Parlamento

ammiri la nostra tolleranza
)
non vogliamo lasciar ignorare agl' Ita-

liani le ragioni che per negare il fatto reca il corrispondente romano

del Parlamento. L)opo riferito che la Civilta Cattolica pone un para-

lello tra i condannati politici ed i rei di delitti comuni
(il che e veris-

simo) il corrispondente passa a coafutare il molesto parallel colle

seguenti ragioni: Loioliti ! II mondo vi ha giudicato: il nome di Ge-

suita in questi tempi non si pud piu dare ne ai buoni ne ai tristi, senza

tarli arrossire , perche sinonimo di ipocrita e di menzognero ( Corrisp.

del 1. di Settembre). E concio termina la confutazione del parallelo,

il quale ,
a quello chc sembra, dee aver fatto sul corrispondente ro-

mano quel niedesimo effetto che la casacca rossa del Garibaldi farebbe

sopra un branco di buffale.

7. La Sacra Congregazione dell' Indlce ha vietato con decreto dei

5 Settembre le opere seguenti :

Horae Apocalijpticae. Le Profezie di Daniele, e I'Apocalisse di S.

Giovanni Apostolo. Torino 1853. Deer. 5 Sept. 1854.

Gianavele ovvero i Valdesi di Piemonte. Storia del secolo XVII nar-

rata da VIXCEXZO ALBARELLA. Torino 1853. Deer. eod.

Storia civile della Toscana dal MDCCXXXVII al MDCCCXLVIII
di ANTONIO ZOBI. Firenze 1853. Deer. eod.

Storia del Dispotismo ossia Papi, Imperatori, e Re ecc. per M. DE LA

CHATRE e G. LATTY. Torino 1851. Deer. eod.

Le prigioni piu celebri di Europa di ALBOIZE, e A. MVQUET, autori

della storia della Bastiglia, coll' agc/iunta delle prigioni piu rinomate

d'Italia. Prima Versione dal Jrancese. Firenze 1848. Deer. S. Off.

fer. IV. 16 Augusti 1854.
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La Pace, ossia I'Impero delle Cifrc sostituito all'Impcrodegliv
*i: (latrchismo popolttre dedicate al popofo Inglese ecc. dal bar. (\.

CORVAIA Sicitiano, Malta 1854. Deer. S. Off. fer. IV. 9 August i 1854.

Visioni e Locusioni, e i'inezze conosci-ute e verificate da piu sacer-

doti ricewte dalla sposa del Redentore Maria Cirltnide del secolo pre-

sentr cnudiutrice di S. Chiesa, e di quelle anime cfie dello stesso Re-

dentore dimentiche non ne hanno corrisposto alle voci. Prima pdizlone:

Firenze tipografia di S'rmone Birindelli 1853, con approvazione. Deer.

S. Off. fer. IV, 16 Augusti 1854.

STATI SARPI (Rostra Corrispondenza). 1. La pubblica sicurczza in Picmonte

2. Ka Crociata contro i Frali 3. Protcsta dell' Arcivescovo di Torino

4. Persecuzione contro a' preti e loro innocenza 5. Delitti commessi in

prigione 6. I tcatri e le procession! 7. Morte del Can. Meiningcr.

1 . Qnanto a' Convent!
,
sarebbe pur necessario di pensare alle

carceri ed alia sicurezza de' cittadini, scriveva con sintassi liberti-

na V Opinione nel suo N. 221. II Ilinistro Rattazzi tenne IMnvito, e

in data dei 2? Agosto indirizzo una circolare agli Avvocati fiscali do-

ve tra le altre cose scriveva : i reati contro alle proprieta ,
e mas-

sime quelli commessi nelle campagne sono difatti un male talmente

esteso e radicato nel paese, e pel quale insorgono ogni giorno cosl

vivi richiami, che il Governo verrebbe meno a' suoi piu solenni do-

veri, se trasandasse d' imprimere ne' suoi funzionarii d'ogni ordine

quella forza ed efficacia d'azione, che e veramente necessaria per re-

carvi pronto e salutare rimedio . Ma finora 1' efficacia impressa dal

Ministro Ratta/zi non seppe produrre buoni effetti. La Vocedella Li-

beria dei 16 Settembre diceva a proposito della pubblica sicurezza :

<c Duole assai dover sempre ripetere al Governo le stesse lagnanze
intorno al servigio della pubblica sicurezza

5
ma pur esigendolo il

bene universale, non ci rislaremo dal gridare infine a tanto che non
vedremo cessare i continui furti, le quotidiane aggressioni. Laonde

disperano alcuni che il Ministro Rattazzi possa trovare il pronto e sa-

lutare rimedio, perche, dicono, il callivo esempio e assai piu efflcace

delle parole.

2. La Crociata contro gli Ordini religiosi continua in Piemonte
;

giornali e giornaletti ne fanno il tema de' loro articoli, e vorrebbero

provare che monache e frali sono scontentissimi della vita claustrale.

A tale uopo un giornale invento Ire lettere, una che diceva scritta da
un Certosino

,
1' altra da una Monaca di S. Croce

,
e la terza da una

ifonaca Cappuccina. Ma la bugia ha le gambe corte. La lettora che

dicevasi scritta dal Certosino portava le iniziali D. M. G. Gregorio
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Maggiolo Vicario de' Certosini, il solo della casa cui si potessero ap-

plicare quelle iniziali, in data dei 31 Agosto proteslo altamenle con-

tro la supposta Icttera, dichiarandosi ben contento e ringraziando con-

tinuamente il Signore della sua vocazione. La letiera della Canoni-

chessa Laleranense di S. Croce pubblicala dal giornale bugiardo era

sottoscrilla : Suor Luisa S. L' Abadessa scrisse allo stesso in data dei

30 Agosto: La plena conoscenza che ho dell'animo delle mie buone

religiose mi rende forte ad osservare fin d'ora che un tale scritto sia

totalmente falso e supposto ,
laonde la invito a presenlare ,

se cos\

le place, 1' originale alia Rev. ed Ecc. Curia di quesla Archidiocesi

per la verificazione, ed in nome della legge la prego ad inserire ecc.

L'originale non fu presenlato per una gran ragione, cioe perc.he non

esisteva. Final mente la terza letiera della Monaca Cappuccina era

soltoscritta Maria di S. Geltrudc, al secolo Angelica F. L' Abbadessa

delle Cdppuccine in data di Carignano 5 Sellembre protestava: Con

tulta franchezza ed a nome delle mie religiose attesto
,
che giammai

abbiamo scrilto o sottcscrilto o fatto in parola alcuna domanda ad

alcun Mtnistro per veder rotla la noslra Clausura
, operessere sciol-

te da alcuno de' nostri vincoli : tutte anzi siamo affezionate e divote

alia S. Regola che abbiamo professato ,
nella quale desideriamo vi-

vere e morire colla grazia di Dio e sollo Tobbedienza dei nostri le-

giltimi superior!. E fu per noi il piu grande sacrifizio imposlo da

una forza maggiore 1'aver dovulo ad un tratto abbandonareil nostro

sacro asilo . Poco prima aveva scritlo I' il lustre Abbadessa : Per

dimostrare Tinsussistenza di quanto venne supposlo (nella letiera in-

ventata) basta accennare, che non havvi nella Comunita alcuna mo-
naca che avesse al secolo il nome di Angelica F., e che lanostra So-

rella Maria di S. Geltrude si rese defunta or son due mesi .

3. Sebbene la Curia Arcivescovile avesse gia protestato contro il

Minislero per l'occupazione dei Conventi e la violenla cacdiata delle

Monache e deiFrati, pure 1'Arcivescovodi Torino credetle debito suo

confermare e ripetere la prolesta ,
e lo fe con gravi e solenni parole

in data di Lione 25 Agosto. La protesta del nostro Arcivescovo tocca

quattro punti 1. Pi'olesta contro I'aperta violazione della Clausura

papalc , contro V espulsione delle due monasliche, famiglie e contro

lusurpazione dei rispettivi lor fabbricati. 2 Loda ed ammira \'in-

vilta fennezza delle Monache na.\V essersi ad onta delle piu impu-
denti minaccie costantemente rijiutate a tutto do che potesse presen-

tare anche solo I' ombra di prestarsi alia violazione della Papale

Clausura; 3. Deplora che pe'rsone ragguardevoli si prestino ad ese-

guire il diabolico piano decretato dal tentbroso Governo delle societa

segrete ,
4. finalmente da due avverlenze: 1' una ai subaltern! i
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quali ,
ancorche non agiscano per propria malizia

, pure incorrono

nelle censure ecclesiasliche
,

I' allra ai frati ed alle monache aflinche

conlinu'mo a rigettare con santo sdegno le offerte che loro venissero

falte per indurli a disertare dal proprio istituto. Questa prolesla ve-

niva trasmessa all' Armonia, che se I' avesse pubblicata non avrebbe

cerlamenle schivato un processo. Quindi si stimo miglior consiglio

procurarne Ja slampa nell* Univers di Parigi ,
dal quale la trasse poi

1' Opinione ,
e sul suo esempfo anche i giornali Callolici del Piemon-

te. I libertini straziarono 1'Arcivescovo e la sua protesta per parec-

chi giorni ;
e cio significa che n' erano stall punti ,

e ne lemevano il

bonissimo efietlo.

4. La persecuzione pero non si restringe soltanto a.' frati ed alle mo-

nache, ma una buona partee riservala anche a' preli. I quattro par-
rochi di Val d' Aosta prigionieri nel forte di Bard, ed accusati di

aver preso parte alia nota insurrezione vennero tradolti nelle car-

ceri di Torino. II Parroco di Donas era circondato da 50 bersaglieri.

Fu prudenza; perche, come dice L'fndependant, la popolazione di Val

d' Aosta freme vedendo cos\ maltrattato uno de' suoi pin degni pa-
stori. Si dice, aggiunge lo stesso giornale, che a Pont-St. Martin sia-

si accompagnato uno di questi parrochi con due donne di mal affiire

per condurli tuttiin Torino. Tale notizia non venne smentita. L'am-

ministratore del la Parrocchia di Malanghero cinque mesi fa era stato

accusato da
j

calunnialori crimine pessimo e imprigionato. II 4 e 5 di

Settembre ebbe luogo il processo e fu riconosciuta la sua innocenza.

Mentre s'infierisce contro a' preti ed a' parrochi, due medici in Tori-

no che assistevano i colerosi nel lazzaretto giunsero al punto di far

violenza alle donne che curavano
;
e ben lungi dall' essernecastigati

dal Minislero, uno di questi fu chiamato egreyio dal Parlamento, e

mandato in missione ufllciale dai Minislri. La stessa Gazzetta del po~

polo ne ando in collera, e mi duole di non potervene trascrivere le

parole. I vostri leltori non sono avvezzi a quel genere di linguaggio.

5. La slessa Gazzetta officiate di Genova lagnavasi giorni sono del-

la disciplina delle carceri. Ricordava che il Magistrate d'Appello
avea condannato due prigionieri del forte di Savona per assassinio

commesso nell' Aprile di quest' anno ;
che poco appresso un allro

prigloniero venne condannato per reato d' omicidio
5
che altri pro-

cessi seguili nello slesso reclusorio furono r.ompilati, e se ne atten-

deva il giudizio; I' uno per mancato assassinio, 1'altro per gravi fe-

rite ad un moschetliere, il terzo per ribellione ed animutinamenlo
Tanti cjravissimi reati in due soli mesi! esclamava la Gazzelta di Ge-

nova
5
e continuando sullo stesso tema ci diceva che ne' due

1

bagni
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marittimi di Geneva e di Cagliari si trovano piii di 1, 300 condanna-

ti ai lavori forzati !

6. I buoni Piemontesi furono 1' altro giorno addoloratissimi leg-

gendo la Gazzetta Piemontese degli 11 Settembre, nella quale si di-

chiarava stabilito che non debba per quest' anno aver luogo la so-

lenne processione nella riccrrenza del la Nativita di M. V. E poi

nello stesso foglio annunziavasi uno spetlacolo al teatro d'Angennes,
e si eccitava la popolazione di Torino ad accorrervi. Siamo certi,

che il filantropico pensiero trovera appoggio e simpatia negli animi

sempre benefici de' Torinesi s
>. 1 popolani dicevanofra loro: Proibi-

scono la processione che si fa all 'aria aperta, per ragione del colera,

e poi ci vogliono tutti al teatro ! Un giornale libertino della Savola

Le Constitutionnel Savoisien (N.23) scriveva: Le Ministere n'a pas

ose supprimer les processions en plein air en tant que processions:

il les a supprimees en tant que reunions pouvant nuire a la sanle

publique. Nous aurions prefere plus de franchise et plus de fer-

mete .

7. II giorno 20 Agosto morl della morte de' giusti il Canonico

Antonio Meininger Direltore spirituale nel Seminario di Tortona.

Eccovi come si esprime il Rettore di quel Seminario partecipando

ad un suo amico tale notizia. Questa morte mi e la piu amara per-

dita che potessi soffrire al mondo. La confidenza, che in lui si ave-

va dagli alunni, la tranquillita con cui io li lasciava alia custodia dl

lui, mi erano un gran conforto nelle angustie della mia carica. I piu

virtuosi fra i giovani preti riconoscono dalla conversazione col loro

(com' essi lo chiamano) Padre 1' avviamento aU'evarigelica perfezione

di cui sono maestri ora nei popoli. D' ogni parte vengono voci di so-

spiro e di pianto sopra la perdita che fece la Diocesi. II Capitolo

della Cattedrale si pregiava del Can. Meininger come di una gemma.
Gl'infermi delTospedale, e piu specialmente ancora i ditenuli nelle

carceri, che paternamente quasi per officio visitava
,
consolava

,
be-

neficava di continuo
,
hanno perduto un padre. Da' primi anni che

fu Sacerdote efu Parroco studio la dolcezra di S. Francesco di Sales,

e lo zelo di S. Vincenzo de Paoli. Allevo da Parroco anime a tanta

virtu che io ho dovuto fame le piu alte meraviglie. Quattr' anni da

Parroco, sedici da Maestro nello spirito del giovane clero furono an-

ni per lui di non interrotto apostolato. Gli ultimi anni sprovvisto

d'ogni umano sussidio fondc un ospizio di povere figliuole, che in nu-

mero di 30 avea consegnato alle suore di carita. Non e a dire con che

amorevolezza tratlasse le povere fanciulle, che benedicendo la mano

del loro sostenitore pareva ne venerassero fin T ombra : fu una pro-
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va del polere che ha lo spirito catlolico per mantenere sempre vivi

de' chiuri luini di eroica santitu. dousuuto da una lenta febbre con-

tralla piu dalla macerazione con cui esleuuo tanli anni le sue forze,

che da violeiiza di malattia, fun i suoi giorni preziosi nella ver.de eta

di anni 45.

TOSCANA (Nostra Corrispondenza) i. 11 colera in Toscana. 2. Esposizio-

ne d' industria patria. 3. Premio a Naturalist! Fiorentini. 4. Pubblica-

y.iom. 5. 11 David del Buonarotti.

1. Fino daldi 11 Luglio, due bastimenti napolitani provenienti da

Marsiglia avevano recato aLivorno due o tre passeggeri attaccati dal

colera, che raccolti nei lazzaretti per ivi purgare la quarantine, in

breve inancarono di vita. Dopo una settimana alcuni casi sospetti e

quindi accertati manifestatisi nella citta 1' empierono di spavento

per modo, che avvenne una fuga quasi general e. Primi a fuggire fu-

rono i moltissimi forestieri che eranvi accorsi pei bagni di mare, fug-

girono i grossi mercanti, i ricchi ebrei, i possidenti, poscia i botte-

gai, gli artieri, e infine tutti coloro cui non mancavano in tasca i po-

chi soldi d'un posto di terza classe sulla via ferrata Leopolda. A qua-

ranta iu cinquantamila persone vuolsi che ascendesse il numero del

partiti da Livorno in 10, o 15 giorni di tempo. La cilia deserta, chiusi

i traffichi, fermo il commercio, vuoli i pubblici alberghi ,
e stata per

un mese il ricetto della lame e della miseria. Pero il morbo non ha

infierito tanto quanto il timore faceva immaginare. Si numerarono

trenta, quaranta e fino a cinquanta casi in un giorno ,
ma molti se-

guiti da guarigione 5
e se rapido fu 1'aumento, non meno rapido fu il

decrescere del male. La mortalila non giunse al cinquania per cento,

in media proporzione. II Governo oltimamente provvide che niuno

degl' impiegati si assenlasse dal posto ,
e due assentatisi contro la

proibizione, licenzio sen/a rimedio. Fu creata dal Gonfaloniere una

commissione di specchiati ciltadini che raccogliesse dai ricchi fuggitivi

soccorsi per li poveri rimasti. Fu diligentemente provvisto alia net-

tezza delle vie e del canali
,

disinfellale le rase col cloruro di calee,

preparati gli ospedali, ogni corporale e spirituale assistenza procu-
rata agl' infermi-, ammirabile lo zelo e la carita della Confraternita

della Misericordia per questi infelici. Pubbliche preghiere si fecero

con molto concorso e molta e sincera devozione del popoJo ,
ed in

parlicolare solennissima e commovente riusci la processione del dl

dell' Assunta al celebrate Santuario di Montenero. Tolta dal taber-

nacolo la miracolosa immagine di Maria SS. che ivi i venera, e por-
tata a spalle d' uomini sullo spianalo di quella amena collina, da cui
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con incantevole vista tutto Livorno, il suo porto e 1* ampia costiera

marittima si scopre, il popolo tutto implorava aiuto ebenedizione da

Maria, tutti ad una voce esclamando Maria SSma proteggete la no-

stra patria, salvate la nostra citta Voi che siete la madre nostra! E
senza dubbio a protezione speciale della Regina del Cielo debbesi

asrrivere che 1' impeto del malore siasi ristretto nel giro di poche

strade, e non allargato ad altre cilia della Toscana ove i fuggenli in

lanta copia ricoverarono. Firenze ne e andata quasi immune, affallo

libere Siena, Arezzo, Pistoia: a Pisa ed a Lucca qualche caso isolato.

II paese pero del Monte San Quirico circostante a Lucca
,
Pielrasan-

ta, Viareggio, Stazzema, Ruosina e Minazzano luoghi tutti in prossi-

manza del mare, ban sofferto assai piu che Livorno, stando alia pro-

porzione del numero degli abitatori. Molto zelo e molta aposlolica

carita verso il suo popolo ha dimoslralo in questa lulluosacircoslan-

za M. Giulio Arrigoni Arcivescovo di Lucca, che fattosi di persona a

visitare ed assistere gl' infermi di colera non meno negli ospedali

che nelle povere loro abitazioni, distribuiva loro larghe elemosiney

e ogni maniera di conforti ed aiuti spiritual!. Anche i Padri Serviti,

si sono segnalati nell' assistenza agl' infermi in Viareggio ove hanno

un convento: ed il loro Provinciale appena ebbe udilo che il cole-

ra vi si era manifestato, accorreva spontaneo da Firenze con due re-

ligiosi per melter a servigio del miseri appestati le proprie persone.

Niuna diligenza e stata pretermessa dal Governo a fine di prevenire

per quanlo era possibile in tutti e singoli i paesi della Toscana il fla-

gello minacciante. In ogni paese si e curata con molto rigore la net-

tezza delle strade, la salubrita dei cibi su i mercati, e minute islru-

zioni sopra i preservativi igieniciedi metodi curativi dettatedalCon-

sultore sanitario del Ministero dell' interne Cav. Pietro Belli sono

stale pubblicate sul Monitors Toscano, e diramate a stampa a tutte le

autorila e a tutti i Medici del Granducalo. Sembra adesso che il co-

lera sia in Toscana al suo ullimo periodo, menlre gia al principiar

del Seltembre a pochissimi eran ridotti i casi di Livorno, lornavano

alle lor case i fuggilivi, e negli altri paesi nolavasi una sensibile di-

minuzione.

2. La Toscana si va preparando alia grand' Esposizione universale

di Parigi del 1855 coll'accogliere intanlo i proprii prodolli nalurali

e induslriali e le opere di belle Arli in una sua speciale esposizione.

Questa avra luogo il 12 del prossimo Novembre in Firenze, eabbrac-

ciando tutti i prodotti del suolo, sia di agricollura, sia di melallur-

gia, sia di arle foreslale, e tutte le Industrie di ogoi maniera di la-

vori perusoe per adornamento della vita, presentera esteso campo
alia scelta degli oggetli che meriteranno di esser mostrati agli occhi
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del mondo nel novello Palazzo di cristallo a Parigi. E poiche si amo
a parlare d'induslria, non e fuor di luopo il notare i felici resultati

tesle ollenuli a Pisa dal chiar. Prof. Paolo Savi nell' allevamento

del Bombyx Cynthia (Falena Cinzia) verme sericeo del Bengala, che si

nut re -'Hie foglie del ricino, e produce una seta finissima e bella che

filala a modo del colone, si tesse in forlissime stoffe. L'abbondanza

delle piante del ricino in Toscana, dacui fin adesso non si ricava che

1' olio ben nolo
,
fa sperare che riuscir possa di sommo giovamenlo

all' agricoltura ed alia industria 1' allevamento del nuovo filugello

dell' Indie orienlali.

3. La Societa per 1'incoraggiamento dell' industria nazionale di Pa-

rigi ha conferito un premio di franchi 1000 ai fiorentini naturalisti

Adolfo Targioni-Tozzelti, ed Emilio Bechi, pel concorso da essi gua-

dagnalo, merce una Memoria compilata da loro sopra 1'analisi scienti-

fica della malatlia delle viti e delle uve, e sopra le alterazioni del tes-

suli organic! che ne derivano. Questa Memoria e in Francia e in Ita-

lia e slata pregiata dagli scienziati come lavoro di molto merito
,
sia

dal lato fisiologico, sia da quel degli esperimenti chimici dagli Autori

eseguiti con molla diligenza sulle uve sane, e sulle corrotte.

4. Comparve sul cadere dell' Agosto pei tipi Vannucchi di Pisa il

novello Romanzo del Guerrazzi che ha per titolo La Beatrice Cenci.

Senza toccar i molli difetli lelterarii di questo deformissimo parto
delTex-ditlatore Toscano

,
tali e tante empiela e libertine massime

vi furon notate che, querelandosene altamente twtti gli onesti e fa-

cendone formale richiamo Tautoritd dei Vescovi
,

il Governo ordi-

no che se ne sequestrassero tutti gli esemplari e s' inquisisse 1' edi-

tore. Dicesi esser prossima parimente la pubblicazione a Torino

del seguito delle Memorie storicopolitiche del Moiitanelli sulla Italia

e sulla Toscana
,
libro che venuto in luce or fa 1'anno, era, come di

somiglianti scritiure accade, mollo avidamente ricercato per le im-

portanti rivelazioni ivi conlenute sopra molli fulti e sopra molte per-
sone. Gli terra dietro, aquanto si asserisce, un lavoro biografico con-

cernente i celebri defunti Lamennais e Gioberti, ad ambedue i quali
il Monlanelli era discepolo in politica, ed amico.

5. La famosa statua del David, opera insignedi Michelangelo Buo-

narotli, che da luicollocata 1'anno 1504 avanli alia porla del Palazzo

Vecchio dopo tre secoli e mezzo da che e esposta ad ogni intemperie
di cielo riscuote Tammirazione del morido, pare che mostri di avere

notabilmente sofferto. E nolo per le istorie come in un lumulto av-

venulo 1'anno 1527 un grosso sasso scaglialo dalle finestre del Pa-

lazzo nefracasso il sinistro braccio in tre pezzi, chepoi raccoltl.ecu-

stodili in casa di Cecchin Salviati furon dal Duca Cosimo I fatli con
Serie 11, vol. Vlll. 8
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diligenza raggiustare. Adesso un pelo del marmo che corre il torso

mirabile di questa statua;, ingerisce il timore di vederla un di o 1'al-

tro o forse ancor fra molti anni, al proprio enorme peso soccombe-

re. Quindi era nato in alcuni arlisti il disegno di toglierla da quel

luogo, e trasportatala nel mezzo delJa vicina Loggia delTOrgagna, con-

venientemente assicurarla edaverlaal coperto. Altri pero si oppone-
vano gelosi delle patrie memorie, e tementi che nel difficil trasporto

potesse maggiormente pericolare : ed asserivano che sarebbe riuscita

oltremodo sgradevole ai riguardanti la proporzione del colosso del

David colle linee gentili e colla elegante architettura della Loggia

dell' Orgagna. Portata la quistione al Granduea
, egli ordinava che

coperto per a tempo dalle ingiurie atmosferiche il mirabile lavoro

del Buonarotti
,

si facesse diligenza di ritrarne una copia esattis-

sima in gesso, e quesla collocata nel luogo ove appunto sarebbesi

voluto quello destinare
,

la colta ed intelligente parte del pubblico

avrebbe ben presto giudicato dell' effetto. Or questa copia in gesso,

con molta maestria eseguita dallo scullore Clemente Papi ,
e stata

non ha guari situata al centre della Loggia, e scoperta agli occhi del

pubblico di Firenze. Sub iudice Us est.

SICILU (Nostra Corrisp.) 1. II colera a Palermo 2. II colera a Messina

1. Noi abbiamo gia avuto la nostra visita del colera: ed ora che per

la intercessione di Maria SS. Immacolata siamo quasi liberi dal ter-

ribile flagello ,
ve ne mando in fietta una succinta narrazione. Pri-

ma che il morbo invadesse la bella Palermo, il Governo avea prese le

piu energiche provvidenze per allontanare le provenienze dai luoghi

sospetti ,
ma tutte le precauzioni furono inutili

,
ed il colera ruppe

tutti i cordoni. Lo stesso Governo avea pero talmente disposto i soc-

corsi che non manco ad alcuno 1'assistenza spirituale e materiale. In

ciascuna delle sei sezioni in cui e divisa la citta Ti erano cinque me-

dici pronti ad aceorrere in ogni luogo ,
due farmacie per apprestare

gratuitamente i ritnedii e due religiosi per somministrare elemosine

agr infermi indigent!, finalmente varii becchini per lo trasporto gra-

tuito dei cadaveri. Lo stesso Luogotenente visitava ogni cosa animando

tutti colla sua presenza. Gorsi alcuni giorni chiese 'alcuni altri reli-

giosi per somministrare ai poveri somme vistosissime. Siamo cinque
Padri addetti a tale ufficio, ed io nella miasezione provvedo non me-
no di novecento tra vedove cariche di famiglia ed orfani di padre e

di madre. La carita cristiana unicamente ha animato tanto il Princi-

pe di Satriano, quanto i Direttori delTInterno e della Polizia; io posso
dire che mihanno veramente edificato col loro coraggio ,

colla loro

9,
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annegazione e colla loro pieta. II morbo, non v'ha dubbio, fece gran
dan no temporale ,

ma e stata anche una gran missione; il numero
delle confessioni e stato veramente prodigioso.

In sulle prime pareva che dovesse venir in pericolo la pubblica

tranquillita. Alcuni maligni aveano sparso voci inquielanti nel popolo;
tutle le previdenze si volgevano a male; le farmacie destinate a som-

mini-ii aiv i medicamenti gratuiti erano messe in voce di laboratorii

di veleni ; i medici ed i religiosi addetti alle sezioni erano avvelena-

toi i, la genie idiota ci guardava con pan ra: ma la mano forte e la vi-

gilanza del Governo tronco i nervi ai malvagi, e la carila cristiana

viiiM- i pregiudizii : la tranquillita pubblica non e stata maicosi asn-

mirabile eome in questo tempo ; il popolo dietro 1' esempio dei suoi

capi e dei suoi ministri si e rassegnato al volere di Dio, e coloro che

caddero vittima sono morti assistiti dai Sacerdoti e baciando le pia-

ghe del Crocifisso.

2. Ora il colera ha infuriate tremendamente in Messina. Questa

magnifica citta ne fu esente al 1837
,
ed ora avea la piena fiducia dL

andarne libera parimente. Ai primi casi lo spavento fu generale; dei

novantamila abitanti ben sessantamila fuggirono per le campagne cir-

costanti e pei prossimi paesi. I rimasi in eitta restarono senza aiuti ne

soccorsi
;

il male imperverso, ed il giorno 31 dello scorso Agosto di

quel poco numero caddero 572 vittime. II nostro Principe di Satria-

no invito medici, farmacisti, becchini a portarsi in quella citta
;
ma

prima di tutto penso nel suo animo eminentemen"te cristiano ad in-

vitare i ministri di Dio per li soccorsi spirituali ;
i PP. Cappuccini

vi accorsero subito volonterosi. Noi speravamo che vi fosse una se-

conda spedizione ,
e gia erano pronti alia partenza sei dei nostri

padri ,
ma quella spedizione non ebbe luogo. Ora il male pare che

dcclini
; quella spedizione fu veramente la mano di Dio

;
i religio-

si e gli altri arrivarono opportunamente per sollevare T abbatli-

mento universale, e per appreslare i necessarii rimedii spirituali e

temporali. Appena giunti cola dovettero pensare a seppellire i cada-

veri
,
che giacevano per le case e per le strade

, cagione non ultima

dell'inasprire del morbo.
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IF.

COSE STRANIERE.

SVIZZEIU (Nostra Corrisp.) 1. Trame mazziniane in Isvizzera 2. L'Austria

ed il Cantone Ticino 3. I protestanti nel Cantone di Friburgo 4. Mu-
niiiccn/a del S. Padre.

1. In questi ultimi giorni tra il Consiglio federate e i Govern! di

Ginevra e del Ticino e passata una continua corrispondenza inlorno

ad una trama mazziniana
,
la quale ordivasi nel la Svizzera e dovea

svolgersi in Lombardia. Gia da parecchie settimane correa voce pub-
blica sopra la presenza del Mazzini ora in un Cantone ed ora in un

allro
;
ma o sia che fosse delusa con falsi rapporti ,

o sia che chiu-

desse gli occhi a bella posta, la polizia non era fin qui giunta a disco-

prire veruna traccia ne del la cospirazione ne del suo capo. Tuttavolta

il potere eseculivo della Confederazione, pel quale la lezione ch'egli

riceve nel Ticino non ando interamente perduta, capi che richiedevasi

qualehe cosa di piu che semplici negative a tener lontana una nuova

tempesta. Pertanto die questa volta ordini seven di sopravvegliare

alle nostre frontiere
;
ed i provvedimenti presi a tal fine condussero

a scoperte important! ,
e fra le allre a quella di deposit! di armi na-

scoste in Coira e in Poschiavo ne'Grigioni. In una escursione nottur-

na che le guardie federal! de' confini fecero nelle tnontagne del Val-

Maggio, Cautone del Ticino
,
trovarono presso la frontiera lombarda

d'Intelvi un deposito di cento schioppi con ollre a settecento cartuc-

ce destinati senza alcun dubbio ad essere di soppiatto introdotti ia

Lombardia. Gia una banda di Lombard! erasi assembrata in queste

montagne; ea diversi indizii raccogliesi che un personaggio segnala-

to ne' fasti della rivoluzione si die a fuga precipitosa. Due contrab-

bandieri Lombard! sospetti d' avere gia prima introdotto in Lombar-

dia armi, munizioni e scritli incendiarii, furono fatti prigioni e me-
nati a Lugano. Quale poleva essere il disegno de'cospiratori?Noi non

abbiamo sopra cio che relazioni molto imperfetle, ma con ragione si

crede che trattavasi di dare improvvisamente addosso a! vapor! au-

striaci che solcano il lago di Gomo
,
nel qual tempo un' altra banda

si sarebbe pe'Grigioni gettata sopra la Valtellina. E quale poi sarebbe

stato il certissimo effetlo della trama insensata, se non rompevasi in

tempo? Nuovo sangue sparse senza veruna utilita, e un nuovo cu-

mulo di sciagure per le popolazioni lomba-de e ticinesi. Chi puo com-

prendere la cecita di questi uomini, i quali nulla appresero dal pas-
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sato, e che cenlo volte ingannali da un pazzo libertino, non dubila-

no ad un suo eenno di gettarsi allo sbaraglio? Degnodi considera/.io-

ne e il simultaneo avvenimento di queslo tentative andato a vuoto
,

e d'una letlera scritta al Presidenle della Confederazione dal ciltadino

Saunders che si da nome di antico console degli Stall Uniti a Londra.

Costui nella sua lettera muove amari lamenti dell'essersi rislrelta la

liberta dl asilo in Isvizzera, e lo invita a mettersi scopertamente alia

testa della rivoluzione europea. Dalla sua parte I'ltalia e popolo pub-
blica una letlera di Aurelio S;fl\, nella quale annunzia che il signer

Saunders, Console Americano a Londra ecapo della Giovine America

tiene allestili pe' rivoltosi ilaliani 150,000 fucili, 50, 000 carabine e

migliaia di pistole, a condizione che costoro apriranno un porto li-

bero sopra le coste della penisola e proclameranno la repubblica. II

pagamerito si farebbe con buoni di questa repubblica.

II compartimento federale di giustizia e polizia ha teste inviato ai

comparlimenli di polizia cantonali un ragguaglio sommamente par-

ticolareggiato intorno a Giuseppe Mazzini con ordine di vegliai lo e

di farlo prigione. II Mazzini ha seco tre passaporli ,
uno amerioano

sotlo nome di Philipp e gli altri due inglesi solto i nomi di Lorenzo

e di Martinelli. Fu falta in Ginevra perquisizione in una casa sospetta

d'avergli dato ricovero
,
ma senza effello. Inlanto tre de' suoi agenli

furono catlurati dalla polizia di Basilea, uno de'quali e 1' ungherese
Michele Thury, di cui vi scrissi, non ha molto, un bel tiro da seroc-

cone. Cacdalo gia per due volte dalla Svizzera egli sosliene d'esservi

rientrato per pagare i suoi debit!-, ma tuttavolla, poiche egli si trova

di nuovo al verde, e credibile che traltavasi di lult'iillro. Non e gran

tempo che la Confederazione avea speso 530 franchi per farlo tras-

porlare in Oriente.

2. Sbpra la fede de
j

giornali voi desle la notizia che PAuslria avea

posto fine ai rigorosi provvedimenti presi a riguardo del Canlone

Ticino : ora siffatta notizia merita spiegazione. II blocco fu effelliva-

menle tolto in questo senso che i Lombard! possono liberatnenle pas-

sar la frontiera e ripassarla, con mercanzie o senza. Tullavolta I' in-

trodurre in questo Cantone grani, farine, pane e pasle e lullora vie-

tato. In quanlo a' Ticinesi che escono dal loro Cantone ,
le cose du-

rano ne' medesimi termini, salvo qualche temperamenlo. Cosl quei
che posseggono o lengono a fillo delle terre lungo la frontiera lom-

barda hanno facolla di andare a coltivarle. Lo slesso e di operai ,
di

carreUieri e di mercanli non scspelti alia polizia austriaca
,
a condi-

rione che non passino la nolle sopra lerrilorio lombardo.

3. II Governo di Friburgo, che fin dal primo giorno di sua efeisten-

za perseguilo la Chiesa cattolica e i suoi ministri, enlra ora in guerra
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coi protestanti metodisti. Era da molti anni in Friburgo un tempio

protestante dotato dalle societa bibliche straniere e servito da un
ministro di quel culto. II sig. Dubuis che in questi ultimi tempi
sosteneva quel carico

, era, per una felice incoerenza, tanto conser-

vatore in politica , quanto rivoluzionario in religione ;
e per questo

venne in disgrazia de' libertini
,

i quali risolvettero di liberarsene.

Adunque il Governo, senza badare ai riehiami degl'interessati, cambio

in parrocchia pubblica la comunanza riformata che per lo innan/i era

tutto cosa privata, e a questo titolo se ne approprio Ja soprantenden-

za; poi occupo per mezzo dei gendarmi di guarnigione i beni destinati

al culto
,
dichiaro vacante il posto del ministro e aprl un concorso

per surrogarlo. II sig. Dubuis cedette alia forza protestando contro la

violenza della quale era vittima
5 e, se noi siamo bene informal!

,
si

paragono a Monsignor Marilley ,
illustre Vescovo di Friburgo. Ma il

paragone. (non se ne offenda il sig. ministro) e falso per piii rispelti.

Sono gia sei anni che il potere civile discaccio M. Marilley dalla sua

Sede e lo dichiaro scaduto dalle funzioni episcopali ,
e nientedimeno

non e mai venuto in mente a chicchessia di dargli un successore.

Dalla sua residen/a di Divonne egli prosegue 'ad amministrar la sua

diocesi niente meno che quando risedeva in Friburgo-, e Clero e po-

polo riconoscono in lui il proprio pastore legittimo ,
e da lui si re-

cano in folia per offerirgli 1'omaggio della loro venerazione ed essere

indirizzati da lui. Ma per 1'opposto il sig. Dubuis appena deposto dal

suo carico e gia caduto in dimenticanza alle sue pecorelle ,
le quali

gia si adunano intorno al uovello predicante che dal Governo fu loro

assegnato. La ragione di lal divario eben chiara. Monsignor Marilley

e membro di quella potente gerarchia che sale infino al Divin Fon-

datore del Cristianesimo, abbracciando tutti i tempi e tutte le nazio-

ni
5
laddove il sig. Dubuis, sentinella perduta del protestantesimo ,

non ha sostegno al quale appoggiarsi, ed e la tutto solo e senza niis-

sione.

4. Nella passata corrispondenza e trascorso un errore tipografico ,

cui pregovi di emendare. Secondo i giornali svizzeri, non sono 400,

ma 4000 mila scudi, che il Regnante sommo Ponteflce Pio IX con ge-

nerosa munificenza largi per innalzare una Chiesa caltolica in Berna.

SPAGNA. i. II Ministero e la Regina madre. 2. Atti vigorosi del Governo.

3. Disordini e timori.

^ i
4

ift
1 1

1. Fino dai primi giorni dell' Agosto passato la Regina madre Ma-

ria Cristina avea tentato di fuggire da Madrid ,
ma invano, perche

chiusa nel suo palazzo dalla brutalita del popolaccio non meno che
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dalla colpevole connivenza del Ministero. II quale allagiuuta di Ma-

drid, chiedenlegli a nome del popolo che la Regina madre fosse so-

Simula prigione finche le Cortes avessero deliberato sopra la sua sor-

te futui a, avea risposto il 7 di Agosto che, conformemente al voto po-

polare ,
la Duchessa di Rian/.ares non sarebbe uscita celatamenle di

Madrid, ne di giorno, ne di notte. La quale promessa fu fedelissima-

meiite manleuuta. Imperciocche il giorno 28 di Agosto con grande

apparato e colla scorta di trecento cavalli la Regina madre usd mol-

lo pubblicamente dal suo palazzo e, traversala la Spagna, entro in

Portogallo donde ora recossi gia in Francia. II popolodeiGlub, e del-

le barricate che molti conii avea fatto sopra la cattivila della Regina

si tenne per burlalo da codesla interpretazione, o vogliam dire re*

strizione mentale : e per amor della morale pubblica si sollevo. Pro-

clami, barricate, convocation! di circoli, tutto fu adoperato. Ma rare

volte accade che due insurrezioni di fila riescano a buon fine. II Go-

verno resistette, e I' ordine non. tardo ad essere ristabtlito. II 27 11

consiglio de'Ministri risolve di lasciar partire la Regina: il 28, pochi

minuli dopo la sua partenza, una circolare minisleriale ai governa-

lori civ ili appiccata per le vie 1'annunciava, aggiungendo che sareb-

be sospeso il pagamento della pensione alia Regina madre, eche tut-

ti i suoibeni sarebbero posli sotto sequestro. Con uncolpo alia bot-

te e 1' altro al cerchio speravano i Ministri che tutti sarebbero stati

contenli : ma accadde il contrario. 1 partigiani della Regina non fini-

scono di querelarsi del sequestro ,
ed il Giornale del dibattimenti

,

per esempio ,
osserva che il Ministero invece di entrare in initiative

coi ribelli dovcva trattarli col dispreuzo che meritano. I ribelli poi

oorsero tosto ad innalzar barricate per la cilia, e chiamar all' armi il

popolo. 11 piu degli agitatori erano membri del Club dell' Unione di

cui Espartero medesimo era presidente onorario. Ecco dunque una

deputazione del Club presentarsi al suo presidente echiedyrgli conto

del tradimento fatto al buon popolo di Madrid. II Maresciallo rispo-

se che egli non desiderava altro che di conoscere i desiderii del po-

polo , e percio invitava i membri dei corpi popolari ad assistere ad

UB consiglio di Ministri. La tornata ebbe luogo, e vi concorsero oltre

ai Minihtri le depulazioni del Municipio, della Giunta ausiliaria, della

inili/.ia, del Club dell' Unione e moliissimi altri personaggi piu o

meno rilevauli, tra i quali il combatlitore di tori Pucheta, personag-

gio rilevantissimo nella presente rivoluzione. I Ministri dovettero di-

fendere il loro operate eontro i piu violenti attacchi, contro gl' in-

sulli e le minacce perfino di morte. Si chiedeva a voce comur^e che

la Regina madre fosse ricondotla a Madrid : ma i Ministri tennero fer-

mo dicendo che non vi era modo di richiamarla mentre viaggiava
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verso il Porlogallo, e che del resto la partenza del la Regina madre

era necessaria per sottrarre dai suoi consigli e dalla sua influenza la

Reyina Isabella. Simili scene (dice.il Giornale del dibultimenti sempre
savio quando si traUa di quelle rivoluzioni che non sono di suo

gusto) avviliscono tutti i carutteri e non nobilitano veruno. Mentre si

dispulava in quello strano consiglio dei Minisiri
,

nella citta si pre-

paravano le arm). Ma i ribelli, vedendo che il Governo era ten pre-

parato, credettero di non dover cominciare un comhailimenlo il cui

esilo non era 3icu.ro: le barricate furono distiulte, e i ribelli dispersi,

sen/.a far sangue.

2. Chi ben comincia, dice il proverbio, e alia meta dell'opera 5
ed

il Ministero, vedutosi riuseir bene questo primo alto contrario alle

passioni popolari, andoavanti con coraggio e con esito non meno fe-

lice. Nei giorni seguenti il Governo ordino la dissoluzione di tulle le

societa e unioni poliliche di Madrid e delle province, eccelluale le elet-

torali. E la dissolu/.ione ebbe luogo (dicono) senza inconlrar ostacoli.

Fu parimente ordinato ed eseguito il disarmament di quanli non

appartenevanoall'esercito edalla milizianazionale. Anche i giornalisli

ebbero la loro
,

e furono avverliti di dover osservare le leggi della

stampa essi che slrillano si allo conlro chi non osserva le proprie: e

con cio solo Madrid vide andar in fumo un nuvolo di giornalastri

nati dalle barricate, come le rane dopo la pioggia, i cui scritlori non

avevano modo di fornire il deposilo di 40 mila reali, che la legge lo-

ro imponeva. Anche furono soppresse tutle leGiunleausiliarie e non

ausiharie del Governo, cominciando da quella di Madrid che si sciol-

se di per se'il 2 di Setlembre. Ecco dunque i Ministri di Spagna dis-

farsi a poco a poco, quando coll' astuzia e quando coU'energia, di

quello che ora non serve piu a niente.

3. Benche ora la citta di Madrid sia, almeno in apparenza, bastan-

temente quieta e ordinata, grazie alle ullime ed energiche disposizioni

del Governo
,
non conviene pero credere che non vi siano in tulla

la Spagna serii limori di disordini forse peggiori dei passali. Noi ci

conlenieremo di citare qui alcuni brani d'unacorrispondenza di Spa-

gna a\\'Emancipazione Belgica. :c La prosperita della Spagna e tale

che il Tesoro non puo pagare le spese d'Agosto, e ja fiducia nel Go-

verno e s\ grande , ch' e quasi impossibile di porre un'imposla o di

conlrarre un prestilo. La tranquillita e si perfetta, che a Saragozza,

Huelva, Salamanca, Malaga ecc. scoppiano insurrezioni. A Giudad

Real vi e grande agitazione, gli abitanti di Malagon diedero una vera

batlaglia a quelli di Fernand Gaballero
,

si che niolli rimasero sul

campo tra morti e ferili. In Herencia unasommossa non ancora sop-

pressa segui al tentato ristabilimento dei dirilti di dogana. In Bar-
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cellona due delle migliori fabbriche furono il 2 di Settembre arse

e sacchegtiiate. In Madrid il circolo dell' Unione si muto in ateneo

sricnlifico, dove si studia la scienza delle barricale e della dislruzio-

ne della monarchia II programma del partilo fu sleso dal sig. Oren-

se Marchesedi Albaida, che ora e cerco dalla giuslizia dopo i falti

del 28 Agoslo. A Zamaora scoppio un' insurrezione il 4 di Settembre

dietro la guida del medesimi alcadi. Nella provincia di Badajoz qua-
si tulti i villaggi sono sollevati contro gli official} dello Stato che cer-

cano le imposte. Essi sono cacciati colle armi. A Sires de los Cabal-

leros sono stnle divise tra il popolo le terre dei signori, ed un pub-
blico impiegato, parenle del gia Ambaseiatore Marchese di Valdega-

mas, fu fucilato perche si opponeva a quesla leggeagraria. II Cover-

no pensa a dividere le cariche dello Stato fra i suoi parligiani; fonde

slalue
,
conia medaglie ,

fabbrica spade d' onore per gli eroi di Lu-

glio. Begli eroi rhe riuscirono ad arricchirsi delle spoglie altrui! Con
un solo decrelo si sono poco fa nominal! sedici Cenerali . Cos\ il cor-

rispondenle dell' Emancipazione.
Ma niuno descrive lo stato miserevole della Spagna con piu viva

eloquenza, e con piii copia di fatli, che il Giornale dei Dibatlimenti

del 21 Settembre, la cui lettura noi raccomandiamo molto al Cimento

di Torino perche impari che non e sola la Civilta Cattolica quella
che non sa far eco ai lodatori obbligati della rivoluzione di Spagna.

Questi liberlini scriltori dovunque veggono un ribelle ammirano un
eroe: non cos\ chi , se non ha nulla da perdere nelle sollevaxioni

,

non ci ha poi anche nulla da guadagnare ne per la sua quiete neper
la sua borsa. Ecco alcuni periodi del citato giornale solloscrilti dal

sig. de Sacy. In Ispagna come altrove una delle prime conseyuenze
delle rivoluzioni si e di seccare le fonti delle rendite per lo Stato

,

d'uumenturne invece le spese. Si vollero premiare i ribelli, ed in

otto giorni sono stati eletti vcntilre generali , quattrocento ufficiali

svperiori ,
ottocento capitani ,

mille ottocento luogotenenti. Tuttocid,

ben inteso, alle spese del Tesoro. L' esercito e senza disciplina. Dal
seno suo uscl la rivolta, e cid distrusse, o almeno diminui di molto

V avtoritd, dei capi. II Ministero Spagnuolo e privo ad im tempo di

danari e di soldati. I partiti rivoluzionarii di Spagna non hanno nul-

la oppreso e nulla dimenticato, eccetto dm cose le quali hanno ap-

preso benissimo
, il comunismo, e I' organizzazione della rivolta. Ma-

drid, Barcellona, Saragozza ed altre grandi citta, sono turbate da

un numero considerevole diemigrati che abusano dell'ospitalita. Tulte

queste e molte allre asserzioni sono dal sig. de Sacy dimoslrale con

una lunga enumerazione di falti orribili accaduti in questi giorni in

tulla la Spagna, i quail noi, per non andar troppo per le lunghe,



i22 CRONACA.

esortiamo il Cimento a leggere in fonte
, perche impari a non esser

troppo frettoloso nell'approvare a ocehichiusi la rivoluzione diSpa-

gna solamente perche e una rivoluzione.

INoi ci sottoscriyiamo poi pienamente a queste parole del Giornale

delle Paste di Francoforte . I ribelli cacciati dagli altri paesi aveano

bisogno d' un asilo di cospirazione. Questo paese lo trovarono nella

Spagna. Vi si gittarono sopra come uccelli di rapina , non esitando di

violare 1' ospitalila riceTUta. Le barricate di Madrid e di Barcellona

sono 1' opera delle stesse mani che innalzarono quelle di Parigi e di

Vienna. Bisogna che gli Spagnuoli lo sappiano : essi sono 1'istromento

di un pensiero rivoluzionario nel peggior senso del vocabolo .

GUERRA D' ORIENTS, i. Risposta Russa. 2. Austria e Russia. 3. Prussia e

Russia. 4. Austriaci nei Principal! 5. Spedizione in Crimea. 6. Swa

difficolta. 7. Sbarco ad Eupatoria. 8. Esercito d' Asia. 9. Baltico.

10. Curiosa circolare del Patriarca scismatico costantinopolilano.

1. Siccome era facile a prevedcre, la risposta della Russia alia do-

marida delle celebri quattro guarentigie indirizzate dall'Austria e dalla

Prussia fu un rifiuto molto chiaro
,
benche in termini moJto mode-

rati. Noi crediamo, dice il Nesselrode, aver fatte ormai tuttelecon-

cessioni che il nostro onore ci permetteva di fare: e non essendo sta-

te ben rjcevute le nostre intenzioni sinceramente pacifiche non ci ri-

mane altro che seguire iorzatamente il cammino tracciatoci da'nostri

medesimi avversarii, vale a dire, lasciare, com' essi
,
alia sorte della

guerra la determinazione dei negoziati definitive. Quali poi siano

quelle concession! che la Russia fece per amor della pace, si puo ve-

dere dal principio della nota medesima in cui il Nesselrode dice cosi :

Rendendoci al desiderio ch I'Austria ci aveva espresso di non avan-

zarci piu oltre in Turchia, e di richiamare le nostre truppe dai Prin-

cipati, noi avevamo in mira i soli interessi austriaci e tedeschi. Que-
sta concessione doveva condurre a conseguenze per noi importantis-
me , giaeche ci toglaeva il solo punto militare che potesse ristabilire

in nostro fa>:ore 1'equilibrio delle posizioni nell'immenso teatro del-

le operazioni di guerra. Vi ha di piu. Essa doveva. esporci senza ri-

medio al pericolo di vedere gettarsi in massa sopra le nostre coste di

Asia e di Europa nel mar Nero le forze militari dell'lnghil terra, del-

la Francia e della Turchia. Non oslante questi inconvenient! e questi

pericoli evidenti, noi ci eravamo nondimeno dichiafati pronti a sgom-
brare i Principati per secondare i voti dell'Austria e della Germania.))

Queste sono le concessioni che la Russia era pronta a fare per amor
della pace : e noi leggendo quel periodo temevamo d'inconlrarne un
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altro in cui si diccssc sotlosopra cos\ : Ora la Russia vedcndo che

non si lien conto del suo desiderio di pace, ne delle sue concession!,

e che aim si minaccia di spingere la guerra ai termini eslremi, si vc-

de nella necessita di rienlrare nei Principati, di prender davvero Si-

lislria, di sconfiggere Omer Paicia e di volare a Costantinopoli. Ma
iuvece fummo molto meravigliati nel leggere quest'allro periodo: II

Governo austriaco e gia informato che motivi di pura necessita stra-

tegica hanno indotto 1'Jmperatore a ordinare che le suetruppe si rl-

tirino dai Principati. Or come va, dicemmo, che la pura necessita

strategica sia quella che impone alia Russia di togliersi il solo 'punto

militare che potesse stabilire in suo Javore I' equilibrio ? Come va che

I'esporre le sue coste di Asia e di Europa all' invusione nemica invece

di essere un pericolo senza rimedio diventi ora per la Russia una ne-

cessita strategical Come va che una concessione che diceasi fatta per

i soli interessi tedeschi ed austriaci si muti ora in pura necessita stra-

tegica a favore degl' interessi russi? Sarebbe mai che 1'Imperatore di

Russia volesse dare come una concessione all'Austria quello che era

per le sue truppe una necessita imposta dalle circostanze? La cosa

ci parrebbe tanto piu singolare quanto che si trova espressa a chia-

rissime note nell'ullima risposta del Nesselrode. E la contraddizione

essendo s\ evidente , e i due termini della contraddizione trovandosi

a si poche linee di dislanza 1' uno dall' altro, noi amiamo piuttosto di

credere che questo sia un nodo indissolubile e un mistero diploma *

tico non accessibile alia nostra imperizia.

La nota finisce colla dichiarazione seguente: Cos\ ritirati nelle

nostre frontiere, e mantenendoci sulle difese noi aspetteremo in tal

posizione che proposte piu eque ci permettano di far concordare i

nostri voti per la pace colla nostra dignita e i nostri interessi politi-

cly evilando di provocare di proposito un aumento dicomplicazioni ,

ma deliberali insieme a difendere risolutamente il nostro territorio

conlro ogni attacco forastiero da qualunque parte esso possa venir

mosso.

2. Quali possano essere le relazioni che d'ora innami passeranno tra

1'Austria e la Russia in conseguenza di una tale risposta e assai diffi-

cile a definire. Imperciocche dall' un lato abbiamo la Nota medesima
del Nesselrode, la quale dice in termini che non vi ha piii luogo a trat*

tare coll'Austria dopo che essa credette doversi unire alle Potenze ne-

miche alia Russia con impegni ancor piu forti ed estesi di prima. L'Au-

stria poi col presentare essa medesima alia Russia le proposizioni de-

gli alleati, le ha raccomandate con una insistenza da far credere che

essa siatpronta a farle accettare ad ogni modo. Quelle garanzi* ,
di-

ceva la Nota austriaca
, sono d' accordo col nostro modo di vedere la
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cosa. II gabinetto imperials, che nelly, loro accettazione per parte della

Russia vede i unico mezzo pratico di entrare nelle vie delle ncgozia-
zioni

,
non pud non raccomandarle nel modo piu caldo. E piii sotto :

solo nella fronca accettazione di quei punti che I'Austria riconosce co-

me condizioni necessarie di una so lida pace, essa ravvisa laprobabili-
td di pervenire ad un accordo generale. Ma dall'altro lato abbiamo qua-
si lutti i giornali e i corrispondenti accordati nell'assicurareche 1'Au-

stria non considera come caso di guerra la risposta russa. Che anzi

se ne mostra assai conteuta, giacche col solo falto dello sgombero del

Principal!, le qualtro guarentigie paiono essere otlenute. Infalli sgom-
berali i Principati il Danubio rimaue libero-, lo stato di guerra poi
rende invalidi lull' i trattati precedent! ed impossibile il prolellorato

russosopra i Piincipati ed i Greci non unili. A che pro dunque com-

ballerebbe I'Austria per ottenere cio che di falto e gia conceduto? II

qual raziocinio pare assai debole al Times quanto al Danubio : la cui

navigazione egli dice non esser punto libera, poiche i Russi sono si-

gnori in Bessarabia della riva sinistra del flume. Piu d'ognialtra sup-

posizione pare probabile quella di chi scrive da Vienna al Globe che

1'Auslria rimane intanto neutrale aspettando 1' esito della spedizione

di Sebaslopoli.

3. La Prussia aveva con parole di simile forza raccomandata alia

Russia 1' acceitazione dei quattro articoli. Dopo aveili annoverati e

spiegati il sig. l)e Manleuffel diceva: ecco le eonsiderazioni che in-

ducono il Re a desiderare con tult' i voti che la corte di Pietrobur-

go accetli come basi di ulteriori pratiche i punti sopra indieati. Ora

corrono praliche tra la Prussia e I'Austria per porsi d'accordo nel da

farsi in avveniie. Ma e evidente che dall' esito della spedizione in

Crimea dipende in massima parte la fiitura politica della Germania.

Che le idee peio della Prussia siano piu pacifiche di quello che al-

tri potrebbe desiderare apparisce molto chiaramente da una Circo-

lare a tutti gli ambasciatori Prussiani presso le Corti Tedesche sot-

toscrilla dal Manleuffel e data sotlo il 3 di Settembre. In essa si mo-
stra bensl dispiacere del rifiuto della Russia, ma si osserva insieme

che, avendo essa dichiarato di volersi tenere puramente sulle difese,

cessa il timoie di un allarco russo in generale e contro 1'Austria in

pai ticolare. Percio il Gtiverno Prussiano non trova conciliabile col

suo convincimento il raccomandare ai suoi alleati tedeschi I' accet-

tazione delle qvaltro guarentiyie, inguisa che essa potesse produrre per

loro aggravii ed impegni non richiesti dallo spirito 'e dullo scopo del-

l' alleanza.

4. L' Austria inlanto, grazie alia necessita stralegica della Russia,

occupa la Valacchia, ed il 6 di Seltembre il conte Coronini accompa-
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gnalo da Omer Pascia entrava solennemente inliukarest alia testa

delle sue truppe festeggiate da'Turchi e da'Cristiani. La Moldavia sa-

ra pahmente occupata quandu i Russi avranno finito di passare il

Prulh. L' uscila de' Russi si fa mollo quietamenle e con lutto il loro

agio : ma pure si fa. Fin dal 1 di Settembre il quarlier generate del

Gortschakoff trovavasi in Jassy. Gli ultimi corpi che si mossero sono,

a noslra notizia
, quelli che occupavano Ibraila e Galalz. Ibraila

fu losto occupata dai Francesi, secondo alcune nolizte, e secondo al-

tre dee diventar presto il quartier generale dei Turchi che gia hanno

occupato Galatz e Fokskony. II che significa che non e punto esatta

la voce corsa che gli Auslriaci occupando i Principati si sarebbero po-

sli in mezzo a'Russi ed ai loro nemici. Che anzi si pensa ora dai Tur-

chi e dagli alleati a recar la guerra in Bessarabia, sicoome assicura il

Corriere italiano. Questa mossa oifensiva servirebbe a secondare i

movimenti degli alleati in Crimea, e a rendere pienamente Hbero tut-

to il corso del Danubio.

5. Verso la Crimea e specialmenle verso Sebastopoli e ora volta I'at-

tenzione dell' Europa ,
la qual aspetta con impazienza I' esito di una

spedizione preparala con tanta spesa, e da cui paiono dipendere le

sorti della guerra. Ai cinque di Settembre si mosse la flolta francese

da -Varna e il 7 da Baltcick I' inglese. Sono 150 legni da guerra di cui

80 a vapore, ed un convoglio di 600 legni da carico. L'esercilo e com-

posto di 70 mila uomini di cui 35 mila francesi, 25 "mila inglesi e 10

in, I, i turchi scelli.l marinai sono 25 mila di cui 5 mila possono all'uopo

prestar aiuto all'esercitodi terra. Sui legni di carico sicontano5 mila

cavalli, 80 cannoni di campagna, colle provvisioni di mille colpi per

ogni cannone, e viveri per due mesi. Quest'immenso carico (diceva il

Giornaledei Dibattimenti) nOri saia certamente tutto trasporlato in un

solo viaggio. 1 primi sbarcati attenderanno a foitificare una qualche

parte di costa la quale serva a difesa di chi e gia a terra, e di prote-

zione a chi dee ancora scendervi. II che non si polra fare in pochi

giorni. Una parte della flolla composla di 15 vascelli blocca il porto
di Sebastopoli per impedire che la Holla russa ne esca per inquiela-
re I'operazione di sbarco. Una risei va di 40 mila uomini e di 6 mila

cavalli rimane per ora a Varna. Quando il grosso dell'esercito sara a

terra la riserva vi si rechera parimenle, ed allora saranno 160 mila

uomini pronti ad assalire Sebaslopoli.

<\ II Moniteur dando la cerla notizia del disegnato assallo di Seba-

stopoli non ne dissimulava punlo la diflicolta. La stagione gia avan-

zata e la necessita di prevenire 1' arrivo dei soccorsi russi forzarono

gli alleali di piecipilare i preparalivi d'impresa si pericolosa. Ma la

speranza di finire con un solo colpo la guerra prevalse, dice il Mont-
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teur, ad ognialtraconsiderazione. Non si dee dissimulare, egli segue,
che questa spedizione e delle piu arrischiate, giacche si va adassali-

re a numero.uguale e forse inferiore un nemico difeso da fortezze

che molti credono inespugnabili. Subito che le truppe saranno a

terra si condurranno all'assalto o dell' esercito russo se esce loro in-

contro, o della citta di Sebastopoli se esso vi si chiude dentro. si

riesce a prendere la cilia, e la pace sara molto facile a conchiudere;
o non si riesce, ed ogni cosa sara flnita con un ritorno a Varna-, e 1'im-

presa sara ricominciata nella ventura primavera con condizioni piu
favorevoli. Conquistare la Crimea a qualunque costo od abbandonare

alia Russia Timpero d'Oriente, ecco Talternativa in cui la Russia po-
se le potenze d' Occidente. Questo in sostanza diceva il Moniteur.

7. Le flotte alleale convennero come a punto di riunione all' isola

delta dei Scrpenti posta dirimpello alle foci del Danubio. Niuno sa-

peva ,
e molto meno i Russi

, quale fosse il punto della costa sopra
cui gli alleati avrebbero tentalo lo sbarco. Quindi da Odessa ad Ana-

pa i Russi stavano all' erta: ma appunto perche essi erano divisi in

tante parti riusd facile ai nemici di deludere la loro vigilanza. Per

ingannarli piu facilmente alcuni legni da guerra comparivano a Odes-

sa, ad Anapa ed in altri punti piu o meno difesi. Di Odessa specialmen-
te temevasi molto

$
e gia si era dato come certo il bombardamento di

quella citta. Non mancavano perfino i particolari delTassalto. Quan-
do non sapevasi ancor a puntino se gli alleati aveano fatta vela o no,

ecco giunge un dispaccio che annunzia lo sbarco eseguito. La nolizia

parve sulle prime incredibile; poi si confermo, ed ora e sicurissima.

II giorno 14, Frances!
, Inglesi e Turchi presero terra ad Eupatoria

ossia Koslof citta forte posta a venti leghe in circa da Sebastopoli. Non
conta che 4 mila abitanti ; ha un porto di commercio piccolo ma
sicuro, ed una rada difesa dai venti del Nord. Non vi fu opposizione
di sorta secondo alcuni dispacci $

secondo altri le coste furono difese,

ma debolnaente. Un altro dispaccio aggiunge che tre reggimeriti s'im-

possessarono della cittii senza frrir colpo, e che lo sbarco dell'intero

esercito dovea aver luogo a 20 miglia circa al sud di Eupatoria.

8. Dell' esercito d' Asia giungono ora e si confermano notizie favo-

revoli ai Turchi. Sciamyl con 16 mila de' suoi sconflsse presso Tiflis

1' esercito russo in guisa che questo dovette abbandonare Kars e Ku-

tais e ricoverarsi dentro Tiflis. Ma i Turchi lo perseguitarono nella

sua ritirata
,
ed assalita la retroguardia il 17 di Agosto, s' impadro-

nirono dei cannoni, delle tende e dei bagagli.

9. Presa e distrutta Romarsund la campagna del Raltico volge ora al.

suo termine. II Paraguay (la cui andata a Stocolma fu un'invenzione

dei giornalisti) s'imbarco invece per ritornare in Francia dove prece-
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dera di poco 1'arrivo del soldati e forse ancora del la llolta. Dell'armata

francese si da come certo il ritorno in Francia tra pochi giorni da un

dispaccio recente di Danzica. 11 Morning Herald riferisce invece come

probahile che molti legni debbano svernare nellabaiadi Kiel.Non inan-

cano neanco giornali che annunzino dover una parte del la llolta del

Baltico renders! nel mar Nero a soccorso della famosa spedixione. Pare

del resto difficile che giungano in tempo. II Times reca che anche il Na-

pier ritornera presto in Inghilterra ;
il che egli disapprova altamente,

osservando che vi sono ancora quattro o cinque setlimane di buon

tempo, nelle quali si potrebbe anche nel Baltico tentar qualche colpo

di rilievo contro quei massi di granito che non resistettero in Bo-

marsund alia prova dei cannoni. Vero e che il medesimo giornale

reca ancora che furono arrestati in Pietroburgo quelli che presedet-

tero alia costruzione di quel forte, accusati d'aver solamente impel-

licciato di granito le mura,che secondo il contralto doveano essere iii-

teramente fabbricate di quella pietra. Ad ogni modo, dice il Times, noi

finora nel Baltico non abbiamo fatto nulla: ese le nostre flotj,e hanno

atterriti i Russi, le fortificazioni russe hanno alia loro volta atterrite le

nostre ilotle. Non TlnghiHerra (siegue il Times) ma Cronsladt o Sveaborg
dee ora essere la destinazione del Napier. Ma 1' Indipendenza Belgica
annunzia cheCronstadt non sara assalita che nel Marzo venture. Va-

rii fogli fnancesi poispiegano perche non si sia fatto quasi nulla nel

Baltico. Alcuni recano per iscusa la strettezza del tempo , altri gli

sludii che si dovettero premettere sopra la profondita dell' acqua in

quei mari si pericolosi, altri la mancanza delle barche cannoniere e

de' cannoni di lungo tiro. Tutti poi notano che la spedizione del Bal-

lico, oltre all'avercagionato gran danno al commercio Russo, sforzo

1'hnpepatore a tenere presso Pietroborgo e lungo le coste del Baltico

un grandissimo numero di soldati che sarebbero invece corsi ad in-

grossare le'file dell'pserclto del Danubio. I poveri abitanti delle iso-

le Aland chiesero in grazia agli alleati, secondo che recano alcuni

giornali, di aver fra loro quest' inverno alcune truppe che valgano a

difenderli dai Russi. Essi temono di dover essere severamente casti-

gati del nou aver difese con piu energia le loro coste. Ma noi credia-

mo che queste ed altre notizie intese a descriverci la crudelta e la

barbaric Russa siano per lo meno molto esagerate.

Benche di quest' anno non debbasi piu pensare a Cronstadt non e

pero disseccata la vena di chi medita ogni giorno nuovi facilissimi

mezzi d' impossessarsene. Fra gli allri nierita considerazione quello
che suggerisce al Times in una sua lettera il colonnello ElersJVapier.
Esso consiste in alcune bombe ad esplosione unite ad un numero
indeterminato di palloni volanti. Queste bombe cadrebbero sul punto
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medesimo indicate dalla lunghezza di razzi risplendenli uniti a cia-

scun pallone, ed arderebbero senza fallo la flotla e la fortezza.

10. Scrivevaci non ha molto il nostro corrispondente di Costantino-

poliche 1'Ambasc. Inglese aveva scrittauna bell'encielica destinataai

Greci scismatici, la quale il Patriarca Greco dovea loro indirizzare per

eccitarli contro laRussia ed a favore degli alleati.Informavaci parimen-

teche il Patriarca non aveva avuto il coraggio di soltoscrivere quel la-

voro di un protestante inteso a far maledire da un Greco il Greco So-

vrano del la religione greca. Invitato nondimeno con grande insistenza

a far quel bell'atto di aulorita ecclesiastica il Patriarca avea offerlo piu

tosto di dimettersi dall' impiego. II che non accettando la Porta, ne

pero cedendo il Patriarca, non si sapevaallora come 1' affare sarebbe

finito. Ma ora 1' affare e finite benissimo. Giacche il Giornale di Co-

stantinopoli del 19 Agosto ci ha recata una bellissima enciclica del sig.

Antimoper la grazia di Dio Arc. di Costantinopoli Nuova Roma e Pa-

triarca scismatico in cui,framolte altre belle cose deltategli non sap-

piam bene se dal suo zelo o dall' Ambasciatore inglese, esorta i suoi

onnazionali a non offendere gli alleati venuti a sostenere i diritti del-

I'lmpero Ottomano contro le esigenze delta Corte di Russia
,
che sotto

pretesto di dijendere I'ortodossia nasconde disegni jurbi e poiitici, sic-

come gia lo mostro in varie occasioni. Essa, mentre intende a cose no-

cive e funeste, non fa che manifestare pubblicamente altre intenzioni, e

si sforza di attirare i semplici alle sue promesse fallaci ... Dunquevoi
conoscendo ora la menzogna della Russia non badate alle sue chiacchie-

re indegne 'dell' attenzione dei savii. Leggendo questi bei periodi si

capisce che cosa volesse dire il Giornale di Costantinopoli quando, an-

nunziando la circolare patriarcale, lodava la nobiltd dei sensi del Pa-

triarca e lamentavasi di non poter conservare nella traduzione tutto il

merito letterario che ha nell' originate ,
merito che pero si dice essere

inferiore al fondo delle cose in essa espresse. Un'altra circolare dello

stesso meriio letlerario e sostanziale fu pure per lo stesso scopo di-

ramata a' suoi connazionali da Massimo Mazlum Patriarca scismatico

di Antiochia, Alessandria e Gerusalemme. La circolare e data sotlo

I'll Luglio dalla sua residenza di Damasco.

vll^f U
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TRATTA DAI PROCESSI 1

Continuazione della COSPIRAZIONE.

Le speranze che la Rivoluzione italiana avea fondate sulla guerra

contro T Austria, sui moti di Napoli e sul ministero del Mamiani a

Roma, furono presto ite in dileguo-, ed ella che credeasi tener gia

in pugno la vittoria contro il barbaro al di fuori e contro i neri al

di dentro, videsi minacciata all' improvviso ed incalzata da una rea-

zione vigorosa ,
di cui se riusci poscia a trionfare in parte, lo do-

vette soltanto all' infame pugnale de' suoi assassini. A Napoli, il Re

Ferdinando nella gloriosa giornata del 15 Maggio schiacciando i

ribelli avea non tanto ricuperato per s& il trono scalzatogli dalla

setta e gia balenante sul precipizio, quanto rassicurata a' suoi Stati

la pace, 1' ordine e la prosperita pubblica e privata. In Lombardia

le armi Austriaehe resero vani tutti gli sforzi del valore italiano,

valore ammirato dai nemici stessi, al quale per vincere non mancd

1 Vedi questo volume a pag. 5.

Serie II, vol. VIII. 9
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forse altro che il senno di sperimentati capitani ;
e alia causa dell' in-

dipendenza perduta colle disfatte di Curtatone il 29 Maggio, di Vi-

cenza il 10 Giugno e di Milano it 5 Agosto non rimase piu altro fil

di vita che la debile e lontana speranza d' una seconda riscossa.

Intanto a Roma il Ministero Mamiani inaugurate sui primi di Mag-

gio non pate reggersi oltre al terzo mese^ avendo la fermezza invitta

del Pontefice non meno saldo a compiere i doveri che a vendicare

1 diritti della sua regia e pontificale autorita, trionfato dell' astuzia

e della prepotenza del Ministero, e deluse le speranze che il Mamia-

ni e i suoi aveano follemente concepute. Al Mamiani sottentro il

2 Agosto il conte Odoardo Fabbri
,,
ma il Ministero che da lui prese

il nome ebbe vita cortissima d' un sol mese, non valendo a reggere

in tempi si fortunosi il timone dello Stato. Perci6 il Sommo Pon-

tefice tenea volti gli occhi a cercare d' un uomo il cui senno e co-

raggio fosse pari o meglio superiore alle forze della tempesta che

faceasi ogni di piu minacciosa. E 1' ebbe trovato nel Conte Rossi.

II Conte Pellegrino Rossi nato a Carrara nel Luglio del 1787, pro-

scritto nel 1815 dall' Italia come precipuo complice della rivoluzio-

rie tentata in quell' anno dal Murat, dopo sei lustri d' esiglio menati

in Isvizzera e in Francia tra dotti studii e splendide cariche
,
era

nel 1845 tomato in Italia e a Roma col titolo di ambasciadore del

Re de' Francesi.presso la Santa Sede. Poi nel Febbraio del 48, scop-

piata in Francia, la rivoluzione che discacci6 Luigi Filippo e inau-

guro la repubblica,, egli , perduta la cariea., rientr6 nell' oscura

pace della vita privata. Ma la fama della rara, sua scienza non sol

teorica maipraticasdi governo e d' economia politica, del suo senno

ne' consigli ,
e dell' intrepida sua vigoria e fermezza nell' operare

presto lo trasse di bel nuovo alia pubblica luce. Gia fin da quando

il Papa, trattavia di s-urrogare al Msmiani altro Ministro, dalla Cor-

te erano stati mos&i inviti , al Conte Rossi di formare il nuovo Mi-

nisteiKX; nm per allom, qua! che ne fosse la cagione^ 1' affauenon

riuscii Ora, eaduto il Fabbri e cresciuto piu che mai il bisogno

d' un Ministro saggio e forte, gli furono rinnovate piu calde istan-

ze, ed egli avvegnache sentisse tuttaTarduita del periglioso onore,
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pure si risolv& di corrispondere all' alta fiducia di che degnavalo

il Sovrano, edi buon animo sobbarcossi all' incarico. Ed accettato

che 1'ebbe, come e proprio degli uomini di risoluta tempera, e di

salda onoratezza, si die ad adempierne con ogni studio ed a qua-

lunque costo tutti i doveri. II Rossi
, come ognun sa, era stato fin

dalla prima giovinezza imbevuto delle massime liberalesche, le quaH

mai non disdisse , benche forse gli studii
,

1' esperienza e il senno

cresciuto coll' eta riuscissero a temperarne poi quell* eccesso a cui

il bollore giovanile suole sospingere in ogni fazione. Inoltre
, hingi

clal mostrarsi devoto alia Santa Sede, avevala anzi fin qui o aperta-

mente osteggiata, o almeno in piu guise disservita. Ma egli Iav6

questa macchia in sull' ultimo scorcio della sua vita, e lavolla nel

proprio sangue : e certamente, se

Un bel morir tulta la vita onora

ia sua nobile morte
,
e i due mesi che la precorsero spesi da lui

tutti in servigio del Sommo Pontefice (per tacere degli-altri suoi

pregi letterarii e scientifici ) ,
non pure devono fargli perdonare le

passate colpe ,
ma tramandare eziandio alia ppsterita il suo nome

cinlo di gloria.

Adunque appena il onte Rossi a mezzo il Settembre ebbesi tolto

in mano il freno affidatogli del governo, che mostrossi fermamente

risoluto di comprimcre la baldanza serapre piu licenziosa de/ribelli,

e di assodare la e/osa pubbh'ca finer vacillante sulle basi dello Statute

largito dal Papa ,
da Lui per6 non giurato , come troppo spesso e

sempre falsamente fu detto
,
e di cui egli suo Ministro sarebbe gelo-

sissimo mantenitore e custode. Amministrava egli a un tempo 1' In-

terno, le Finanze e la Polizia
; questa facea dapprima un ministero

distinto che dalMaggio innanzi era stato tra le mani dell' aw. Giu-

seppe Galletti
5
ma il Rossi saviamente ;pens6 d' in^orporarla all' In-

terno, a cui ella dee servire d
1

occhio e di braccio. Incominci6 per-

4anto con diverse Ordiaanze a rimetlere in miglior sesto le finanze

lasciate andare in -conquasso dai preoedenti ministri
,
a riordinare

le varie parti e gli uffici della pubblica amministrazione ,
ad appli-
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care il- rigor della legge contro le sediziose disorbitanze della libera

stampa ,
e soprattutto a riordinare e ben disciplinare 1' esercito

,

richiamando a tal fine dalla Svizzera 1' egregio Generale Zucchi

per Ministro delle armi. Nel tempo stesso secondando i giusti de-

siderii gia manifestati dal Parlamento nella passata sessione prov-

vedea di sussidii e di pension! i volontarii ch' erano tornati feriti

dalla guerra Lombarda
,
e le vedove famiglie dei prodi die v' eran

morti sul campo.

Promosse inoltre con attivita pari alia grande iniportanza della

cosa e ai segnalati vantaggi che aspettavane lo stabilimento gia

proposto dal ministro Mamiani di due telegrafi elettrici
,
che par-

tendo da Roma corressero 1' uno a Civitavecchia, 1' altro per A.Q-

cona e Bologna fmo a Ferrara, lunghesso due strade ferrate da

costruirsi quanto prima. Insomnia ei non trascurava nulla di quanto

potesse pel rifiorimento della pubblica prosperita, e solo poche set-

timane erano trascorse dal suo avvenimento al ministero che gia

sentivansi in ogni parte i buoni effetti dell' assennato e valoroso suo

governo ,
e come un rifluire in tutte le vene della societa uno spi-

rito novello di vita e di gagliardia.

A queste.cure dell' interne reggimento di Roma aggiungeva egli

le esterne che stendevansi a tutta Italia
,
anche in cio degno rap-

presentante e Ministro del Sommo Pontefice, il cui gran cuore,

che nell' apostolica sua carita abbraccia 1' universe intero, con piu

ardente zelo ha sempre inteso al vero bene non solo spirituale ma

ancor temporale di questa Italia, che e la piu cara come la piu vi-

cina parte del suo gregge. Non gia che il Rossi , tuttoche caldo

quant' altri mai per 1' italiana indipendenza pensasse allora, come

lo stolto volgo degl' ilalianissimi, a una seconda-riscossa la quale

ei ben vedea non potrebbe riuscir ad altro che ad una seconda e

piu fatale disfatta; ma bensi ei divisava di stringere prima una

lega politica fr.a tutti i Principati d' Italia e congiunte cosi in uno

le forze, gli animi e i consigli abilitarsi a tener fronte quando che

fosse a qualsiasi straniero nemico, posponendo intanto come intem-

pestivo il pensiero della guerra. Per attuare questo savio disegno
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egli mosse vive pratiche col Piemonte, con Napoli e colla Toscana;

s' adoper6 a spianarne le difficolla, e afiine di persuaderlo all' uni-

versaie ne pubblico pe' giornali le ragioni, il modo, i vantaggi con

quella forza e lucidezza d'esposizione, ch'era un de' bei pregi del-

la sua penna. Fin dal 18 Settembre, in un articolo della Gazzetta

ufliciale di Roma egli annunzi6 u lo stabilimento della lega poli-

tica fra le Monarchic costituzionali dell' Italia essere il. sempre fer-

mo desiderio del Governo Pontificio, e sperarsi di veder fra breve

posto ad effetto questo gran pensiero del quale Pio IX era state

spontaneo iniziatore ed era assiduo promotore . Ed in un altro

del \ Novembre, dopo aver giustamente ritorta contro il Piemonte

1' accusa che questo moveva al Governo Pontificio di osteggiar la

Lega italiana e di farle incaglio, tornando al punto, insisteva:

II progetto pontificio e piano, semplicissimo, si pu6 riassumere

in brevi parole. Vi e Lega politica fra le Monarchic costituzionali e

indipendenti italiane che aderiscono al patto : i plenipotenziarii di

cadauno Stato indipendente si adunano sollecitamente a Roma in

congresso preliminare per deliberare sui comuni interessi, e porre

i patti organici della Lega. Cosa fatta capo ha. Per questa via retta

e piana si pu6 aggiungere lo scopo. Per tutt' altra non si puo che

dilungarsene. L' Italia gia vittima di tanti errori avrebbe da pian-

gerne uno di piu . Alia saviezza di questo disegno contrapponeva

quello degli avversarii che volcano subito precipitarsi a nuova guer-

ra, e facevane toccar con mano la follia. Ove si pensi all' Italia

piu che ad altro
, piu sano e sincere e patriottico consiglio sarebbe

stringere prima saldamente la Lega e lasciaj* intanto agli Stati col-

legandi agio di riformar solidamente gli eserciti. Ma le leve in mas-

sa, ma 1' impeto supplente al sapere e alia disciplina! .... paro-

loni che non fanno spavento a nessuno, e non alimentano certo le

speranze di chi riflette II Governo Piemontese sa quel che val-

gono contro le truppe stanziali le truppe collettizie : sa che il valore

non basta a vincere la guerra, e sa che ove pur volesse tirar la spada

dalla vagina e chiamare Italia alle armi, diritto dell' Italia sarebbe

voler sapere come la guerra sarebbe governata e da chi .
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Poi conchiudeva: Pio IX nulla chiede, nulla desidera senon la

felicita dell' Italia e il regolare sviluppamento delle istituzioni che

ei largiva a suoi popoli. Ma non iscordera mai ad un tempo cjuel

che ei debba alia dignita della Santa Sede ed alia gloria di Roma.

Qualsiasi proposta che fosse incompatibile con questo sacro debilo,

tornerebbe vana presso il Sovrano di Roma e il Capo della Chiesa.

II Pontificato e la sola viva grandezza che resta all' Italia
,
e che

gli fa riverenti ed ossequiosi 1' Europa e 1' intero Orbe cattolico.

Pio .IX non fia mai per dimenticarlo, ne come supremo Gerarca,

ne come Italiano .

Ma la lega promossa dal Rossi era troppo lungi dal soddisfar le

mire e le passionidei somtnovitori d' Italia. I quali frattanto all'an-

nunzio d' una repentina rivolta accaduta in Vienna sul cominciar

dell' Ottobre e sformatamente ingrandita dai fogli pubblici avea-

no preso nuove fiamme, e gridavano pe'circoli e ne'giornali piu

alto che mai : guerra , guerra ;
esser giunta 1' ora della riscos-

sa
, doversi cogliere il destro

,
secondar la forluna che arrideva

all' Italia, vendicar la disfatta, sterminare il barbaro e che se io; e

chiamavano traditori e nemici del popolo quei Governi e quei

Ministri clip non secondassero i loro impeti. Oltre a quest! trom-

batori di guerra opponevansi alia lega del Rossi quanti parteggia-

vano per la Costituente del Gioberti o per quella del Montanelli *.

Imperocche tre partiti divideano allora gl' Italiani sopra il grande e

difficile problema dell' unita politica d' Italia. La lega del Rossi che

rispettava e mettea in salvo tutti i vigenti diritti; la Costituente fe-

derate di Vincenzo Gioberti, fondata sopra alcuni principii ostili

all
1

autorita ed all' autonomia di pi& d' un Governo legittimo ;
e la

Costituente democratica del Montanelli, ossia un' Assemblea di rap-

presentanti eletti per suffragio universale da tutto il popolo italia-

no, la quale sarebbe unica sovrana d' Italia, e dovrebbe perci6

rovesciare di primo tratto tutti i troni e calpestare tutti i diritti.

Di questi tre partiti il primo ed ottimo non gradiya che ai pochi

1 Process! pag. 192, 193.
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savii i
,

il secondo, reo senza molto parere piaceva a quei che no-

mansi moderati, il terzo e per ogni lato pessimo era divenuto 1' a-

raoro e T idolo degl' italianissimi
,
che in Toscana specialmente e

negli Stali Roman i formavano allora il grosso della fazione pertur-

batrice. A Roma nel Circolo Popolare fu deciso di promuovere a

tutto potere questa Costituente italiana, e con tal mandate parti lo

Sterbini pel Congresso di Torino del iO Ottobre 2. Questa Costi-

tuente era di continue insinuata, gridata, levata a cielo dalla voce

pubblica della stampa libertina
; questa coi ferri in mano branditi

e col cannone appuntato chiesero ad alte grida i ribelli il 16 No-

vembre sotto il palazzo del Quirinale, e questa dopo la partita del

Papa bandirono trionfanti in Roma per inaugurare la Repubblica.

Ma sperarla, vivente il Rossi, era stoltezza; ed i faziosi ben sel

sapevano. Dall' una parte, attesa T invincibile sua fermezza, erano

certi che egli non solo non avrebbela mai favorita o tollerata, ma

aazi Tavrebbe con ogni possacombattuta.Dairaltra,stanterabilita,

destrezza ed eloquenza sua, egli era probabilissimo, che venendo-

sene a proporre il partito in Parlamento, avrebbe il Minislro tratto

a se la pluralita delle voci, e colla sua Lega trionfato della Costi-

tuente. Tanto piu che cotesta pluralita gia vedeasi da piu segni in-

chinare manifestamente al Rossi ed alia sua politica, prima ancora

che le Camere si raunassero
;
sicch&

,
secondo la testimonianza di

parecchi allora Deputati 3, al riaprirsi del Parlamento il 15 No-

vembre, era ferma opinione dei piu che il Rossi, avuto da tutti in

aitissima stima, regnerebbe nella Camera, e 1' opposizione t
ridotta

a,un pugno di pochi verrehbe fin dal primo giorno disfatta. Che

seil 15 Novembre, molti Deputati collocaronsi allasinistra, ci6non

fu punto per esprimere opposizione al ministero, come vant6 allora

<iualche giornale libertino, essendo anzi gia convenuti fra loro i

Deputati di non seguire coteste distinzioni parlamentari di destra,

1 Li Contemporaneo in an arlicolo del 28 Ottoh. chiama la lega proposta dal

Hessi tin aborto diplomatic che non avrebbe un sol giorno di vita.

2 Process! pag. 187. 3 Process* pag. 2o3-2o8.
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di centre e di sinistra che parevan loro una scimieria francese,

ma bensi per la necessita di schermirsi dal sole vivissimo che per le

ignude vetrate del finestroni dardeggiava sulla destra 1
. II Rossi

medesimo non dubitava punto del suo trionfo
,
anzi prometteva

a'suoi amid che fin dalla prima tornata il suo programma ossia dis-

corso, in cui dovea spiegare alia Camera la natura e i vantaggi della

politica da lui seguitata, avrebbe debellata la demagogia, e stretta-

mente rannodati intorno a lui e al trono pressoch^ tutti gli animi

che tuttavia pendessero incerti o avversassero il Governo. Ma T in-

felice Ministro non pote giungere ad aprir bocca, e il suo program-

ma restossi come spada non isguainata mutolo nel suo portafogli.

Imperocch& i suoi nemici risoluti di giungere al loro scopo iniquo

di ribellione e certi di fallirlo se lasciassero parlare il Rossi alia Ca-

mera 2
}
fermarono d' impedirglielo ad ogni costo

,
ne potendo ci6

altrimenti che col troncargli d
1

un colpo la voce e la vita, si videro

dall' implacabile logica del delitto condotti all' assassinio. II quale

non li sbigotti punto ;
e quando mai cotesti artefici di rivoluzioni

sbigottirono alia necessita del sangue 3, se tanto ne versarono a bel

diletto e a superfluo sfogo di furore?

Ma prima-di venire al pugnale ed al sangue le loro ire <versaron-

si contro di lui in un mare d'ingiurie, d'accuse e di vrtuperii onde

riboccarono aque'di tutti i giornali della fazione democratica; e

cio non solo a sfogamento di bile, ma piu ancora per lo scaltro av-

viso di mettere il Ministro in uggia del popolo, di concitargli contro

la pubblica indegnazione e cosi agevolare ase la strada alle atrocita

che contro di lui gia macchinavano. II Contemporaneo, la Pallade,

1' Epoca, la Speranza e il D. Pirlone parean fare a chi meglio ca-

lunniasse e svillaneggiasse il Rossi, adoperando con esso lui quella

barbara insolenza di modi e di stile, onde i gentilissimi rigenera-

1 Process! pag. 255-256. 2 Process! pag. 252-2.^3

3 L* Epoca in un articolo del 16 Novembre di quell* anno dopo aver enco-

r.iiato 1' assassinio e arrecate le ragioni per cui dovevasi fare, soggiunge con

befiarda ipocrisia: Ci fa ribrezzo la necessita del sangue, ma voi uomini del po-

tere specchiatevi nella morte del Minutro Rossi.
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tori d' Italia furono e sono ancora maestri. Ne> a Roma soltanto, ma

in Piemonteein Toscana la stampa faziosa tenealo stesso linguag-

gio facendo i settarii echeggiare per tutta Italia il grido convenuto

d'infamiache levavasi contro il Rossi dai sette colli. Tacciavanlo di

straniero, d' infranciosato, d' italiano rinnegato, anzi nemico all'Ita-

lia, al quale nulla importasse di vedere la nazione italiana perire

sotto la ferocia austriaca o per intestine discordie, ed accusavanlo

di stemperato orgoglio ed ambizione, che spegnendo in lui ogni

amor patrio avealo fatto womo di lulli i colori, e cosmopolite ; lui

essere stato Svizzero in Isvizzera, Francese in Francia, ima volta

Italiano in Italia, ed ora beccatosi per ingordigia di cariche tre por-

tafogli essersi messo a cavaliere di Roma, cui malmenava e tiran-

neggiava a suo talento. Disrepolo e amico del Guizot, aver egli a

quella scuola di corruzione appresi tutti i misteri dell' immorale

diplomazia, ed accingersi ora a rinnovellare in Roma le infamie del

regno di Luigi Filippo calpestando ogni generoso e libero senso

ne'popoli di cui vuol trionfare coll' astuzia. II suo essere un relro-

grado Minislero di reazione da cui nulla e da sperare, esser egli

probubilmente in segreta lega coi capi della reazione europea il

Guizot e il Metternich esulanti a Londra, e adoprarsi di far disdire

al Papa le sue liberal! concession!
,
e di ritrarre il Governo all' as-

solutismo del medio evo. Lui dicevano, lasciati in obblio sepolcrale

gl' interessi d' Italia, disfavorire la guerra dell' indipendenza, soffo-

care le fiamme della nazionale autonomia, rovinar la causa dello

Stato e della Nazione, e preparare all' Italia tempi lagrimosissimi :

del rimanente non potersi aspettare altro che guai da un suo pan

dispregiatore superbo degli uomini e delle cose, il quale di tutto

si fa gioco e beffa, tutto ride e calpesta, I' indipendenza, la liber-

ta, il risorgimento italiano, il diritto del popolo, 1'eguaglianza dei

poteri, la costituzione da lui tenuta per null' altro che un giuoco

scenico, un trastullo dato ai popoli ,
il quale insulta le decision!

dei Deputati , le deliberazioni del Consiglio di Stato
,
e stimando

s& solo capace e degno di regger lo Stato, insolentisce contro

tutti, fa il dittatore, il despota, 1' autocrata, e presume di poter
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a sua posta menare a bacchetta il popolo romano come trn branco

di pecore *.

Alle ingiurie aggiungevano le minacce ora piu ora meno aperte

e fiere, o per intimorire lui, o per far eglino pompa di potenza e

d' audacia, la quale rassicurasse i loro partigiani contro il temuto

Ministro. Quindi in tuono profetico annunziavano avvidnarsi i

tempi di grandi rivoluzioni sociali, di avvenimenti che faranno stu-

pire il mondo, approssimarsi il giorno che cancellera le turpitudini

del Governo, in cui il popolo vinto ogni ostacolo rovescera il Mini-

stero e gli fara sentire come scottino nelle mani i portafogli : il

Rossi mostrisi Ministro italiano, altrirnenti 1' Italia non ricordera le

sue abilila se non per pronunciare piu severa la sua condanna-, in

Roma rinnoverassi 1'esempio di Toscana, e il popolo potra colpirlo

d' irrevocabile condanna
; egli e la sua politica sara fulminata

j
sara

perduto dal suo-cieco orgoglio, sara cacciato, se il Principe non se

ne libera a tempo-, caccino i Deputati quel nemico d' Italia prima

che il popolo si sollevi, altrimenti cadranno anch' essi e verranno

travolti nella stessa rovina. Ma piu sfacciatamente il D. Pirlone gia

fin dal 28 Ottobre accennava nel furfantesco suo stile il giorno e

il modo della vendetta
,
scrivendo :

Oh tremende divinita del 15 con un zero 2
qnanto siete dure,

pel numero fatale che vi circonda! 11 15 fu 1' epoca delle epoche,

che tutte le epoche metteranno fuori d' epoca. In un 15 si fex?e la

rivoluzione funesta dei reazionisti a Parigi. In un altro 15 ch' era

poi lo stesso, si sparse a Napoli il sangue quindicesimo. II 15 e nu-

mero sinistro e anche Figaro lo dice. Numero 15 a mano manca.

Ora questo 15 disgraziatissimo entra ancora nella cifra dei 150, e

senza lui che sarebbe quella cifra? Lettori miei, osservate, sarebbe

zero. Egli e vero pur troppo, finche 1' incocciatura non sara ridotta

a questo zero, la grazia e lagiustizia resteranno un 15 deplorabile

e non vi sara rimedio 3 .

1 Process! pagg. 195-198, 221-223.

2 Allude al numero dei 150 scudi che erano 1' onorario del Ministro.

3 Processi pag. 223.
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In mezzo a queste ire e minacce F intrepido Ministro proseguiva

con saldo petto la sua nobile impresa. Esperto da lunga mano del

quanto valgano i clamori del giornalismo, e d' altra parte consape-

vol<> a se stesso del proprio valore
, dispregiava altamente cotesti

rodomonti in carta e teneali per tanto dappoco e codardi che non

oserebbero levar mai contro di esso se non impotenti latrati. Nel che

egli s'inganno, per quel funesto errore in cui la sovercbia baldanza

fa non di rado cadere gli animi grandi e forti
;
ne si ravvide che

troppo tardi del suo inganno quando ebbe a prova riconosciuto i

suoi nemici troppo piu audaci e maneschi e scellerati che ei non li

faceva. Imperciocche nel tempo stesso che il Mannucci
,
lo Spini,

F Agostini, il Torre, il Meucci, il Pinto aguzzavano le penne per

trafiggere in aperto coi virulenti loro articoli il nome delF odiato

Ministro, i masnadieri dellasetta affilavan nell'ombra i lor pugnali,

e studiavan il quando e il come immergerli nel sangue di lui e di

tutti insieme i civili ed ecclesiastici ottimati di Roma. E precede-

vano in ci6 con tal ardore che furono a un pelo per antivenire di

pressoche un mese le tragedie del 15 e del 46 Noxembre
,
e la

rivoluzioue sarebbe scoppiata fin dalF Ottobre, se fosse riuscito alia

banda dei Facciotti di eiTettuare il piano che ne aveano fin d' allora

disegnato.

Questo piano, del quale parlano i Processi *
,
correva in iscritto

per le mani de' cospiratori, ma non si sa chi n fosse F autore. Era

diviso in dieci articoli, i quali centenevano doversi una cotal notte

attestare i ribelli nella Piazza di Colonna Traiana, muover quindi

alia Pilotta per associarsi i Dragoni, poi per lo stesso fine al quar-

tiere dei Carabinieri in Piazza del Popolo, occupare subito tutte le

porte di Roma, assediare il Palazzo del Quirinale, e penetrativi

armata mano impadronirsi della persona del Papa, indi condoltolo

al Laterano sforzarlo a rinunciare ogni autorita temporale, e se

dinegasse , tenerlo prigione o ucciderlo
;

nel medesimo tempo si

dovrebbero assaliree saccheggiare i palazzi de' Cardinali, de' Prin-

t

1 Process! pag. 106-109.
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cipi e de' Prelati, e tutti questi o uccidere o rinchiudere in Castel

S. Angelo tenendoveli come ostaggi; intanto si griderebbe la Re-

pubblica, e un Comitato prenderebbe le redini del Governo fino al

crearsi dei Triumviri *
.

Pervenne questa orribile trama a notizia del Rossi, ed eccone il

come. I Facciotti sempre intesi a far nuovi acquisti di gente che col

braccio o colla lingua o coll' oro potesse servire la fazione, aveano

sul principio d' Ottobre messo gli occhi sopra un cotal ricco bor-

ghese ,
fornaio di professione ,

e Tenente nel Battaglione Civico

Monti, dove ambiva e brigava di salire al grado di Maggiore. Con

loro arti e menzogne circonvenutolo 1' ebbero presto accalappiato,

e tra con fallaci promesse e pon vere minacce tanto lo strinsero,

che il misero benche a malincuore s' arrol6 alia fazione
,
entr6 a

mano a mano nei segreti della congiura, e, quel che piu premeva

ai Facciotti, servivala di larghe e spesse contribuzioni di danaro.

Ma poco and6 che tocco da paura o da coscienza cerc6 di riconci-

liarsi col Governo, ed apertosi sopra di ci6 con un suo fidato ami-

co, questi che conosceva il Rossi, T ebbe introdotto presso il Mini-

stro. II quale con accoglienze onestissime confortatolo a parlare, ne

udi attentamente le rivelazioni, prese subito i suoi appunti, scri-

vendo i norm e le mene de' congiurati 5 poi 1' esorto a proseguire

con essi il tenore di prima, usasse alle loro adunanze
, spendesse

largamente a loro inchiesta ch' ei lo rimborserebbe, si studiasse di

penetrare tutti i loro disegni e recassene subito a lui 1' avviso, ma

stesse cauto di non sottoscrivere fogli o prestar giuramenti ;
e li-

cenziollo con larghe promesse non pure di promuoverlo all' ambito

grado di Maggiore, ma di nobilitare eziandio la sua famiglia. II for-

naio esegui a puntino quanto aveagli prescritto il Rossi, e ci6 con

tale accorgimento che i faziosi per alcun tempo non presero di lui

verun sospetto 2.

Or un bel di venutolo a visitare il Maiolini presentogli a legge-

re a fidanza il piano della rivoluzione da noi pocf anzi esposto ,
e

1 Process! pag. 106-109. 2 Process! pag. 51-52.
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richieselo della sua cooperazione. II fornaio ne prese subito copia e

restituito al Maiolini I

1

originale promise che 1' opera sua e la sua

horsa non fallirebbe all' uopo e licenziollo. Quindi ,
tratta una se-

conda copia del piano, la prima reco egli stesso in somma fretta al

Rossi
,

1' altra per mezzo del Comandante del suo Battaglione fece

pervenire al Comando Generale Civico. II Ministro presi subito gli

opportuni provvedimenti misesi bravamente in parata per isventar

la congiura tostoche ella minacciasse di scoppiare.

E veramente i sediziosi fecero piu d' un tentative per recare ad

effetto I

1

atroce loro disegno, al quale andavali a que' di infiam-

mando colle sue furibonde non meno che empie parlate il Carbo-

nelli gia da noi per 1' innanzi menzionato. Chi volesse avere un

saggio dell' eloquenza di questo tribuno legga il seguente squarcio

sommiriistratoci dai Processi 1. Egli recitollo un di que' giorni ad

una numerosa adunanza d'oltre a cento faziosi della societa Facciotti

ed altri convenuti per tal fine a notte gia cupa in Piazza Venezia.

Quivi aggruppatisi sotto 1' ala del palazzo di .Venezia dirimpetto a

quel di Torlonia, e fatto cerchio intorno all' oratore
, questi co-

minci6 :

Romani fratelli, voi sapete a qual fine mirano le nostre radu-

nanze, e tutte le opere, tutti gli sforzi della nostra societa : mirano

a fare la rivoluzione. Ma capite voi bene che cosa sia rivoluzione?

lo temo che molti fra voi non 1'abbiano ancora compreso. Avvezzi

finora all' incensiere
,

a procession! ,
a feste in onor del Papa, voi

forse credete che fare la rivoluzione non significhi altro che rove-

sciare un Ministero, ottenere qualche nuovo diritto
,
o privilegio e

altre simili baie, e ci6 con null
1

altro che con un po' di baccano
,

di schiamazzi e di dimostrazioni. Chi di voi cosi credesse, la sbaglie-

rebbe all'ingrosso. Rivoluzione vuol dire liberazione intiera da quel

giogo infame di schiavitu sotto il quale v' ha tenuti finora curvati

e domi la tirannia pretesca collegata coll' aristocrazia laicale, vuol

dire ricuperazione assoluta di quei diritti d' uomo, di quella piena
'

> ')

\ Processi pag. 91 -92.
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liberta che vi die natura, e che 1' iniquita de' prepotent! vi ha tol-

to. Ma per riconquistare questa liberta e questi diritti
,
ma per

rompere quel giogo non bastano grida e minacce : ci vogliono col-

pi ,
ci vuol sangue. Bisogna menar fieramente le niani, giocar di

daga e di pugnale, e trar di pistola e d
1

archibugio senza tetna e ri-

spetto addosso a chiunque ci si attraversa. Preti e frati, Ministri e

Principi, Cardioali, e il Papa stesso se non fa a modo nostro, deb-

bono cadere sotto i nostri colpi, ed espiare nel loro sangue le pas-

sate tirannie. Or io temo che talun di voi trascinato dal malo abito

nel meglio delTimpresa, a cui ci accingiamo, ce la guasti con qual-

cbe sua santoccbieria, e che invece di adoperare il fucile e il pu-

gnale, vedendo uscire un prete od un frate col Crocifisso in mano,

si metta in ginocchio a fare I' adorazione. Romani, e fin a quan-

do vi lasceretc voi marcire nella turpe ignavia di femminili super-

stizioni? E quando risorgerete ad esser uomioi, LLberi, eroi, e per

dir tutto in una voce sola, Romani
,
cioe figli degni di quell' anlica

e tremenda Roma che.die leggi al mondo? Orsii badate a quel che-

son per darvi. Se mai nelF esecuzione della nostra impresa v' uscis-

se incontro qualche prete col Crocifisso in mano, sapete voi che do-

vete fare? Dovete prima tirare un' arcliibugiata ai Crocifisso, poi

un' altra al prete .

Quest'orrenda bestemrnia fu accolta con applausi di gioia infer-

nale da Ruggero Coloftnello,, dal BomA)a e da altri capi ivi presen-

li, ai quali fe coro tutta qu-ella ciurma riljalda. Enon e meraviglia:

che in cotali adunanze troppo spesso era il sentirsi di somiglianti

orrori. Fili^po Facciotti in simil caso e materia non dtikit6 di dire :

Se venisse mtcke il Padre Etertw ( a liberare il Papa ) wn' archibu-

giata, e per terra 1
. Intanto il Carbonelli eonchiuse la. sua condone

inculcando a tutti di star pronti ai cennj di Bernardino Facciotti

dal quale avrebbero avuto le op[torLune istruzioni : e 1' adunanza

fu sciolba.

Non tardarono i congiuBati a venire ai fatti, e ne pfferse loro 1'oc-

casione una leggera e casual rissa avvenuta in Ghetto la sera del

1 Process! pag. H7.
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"22 Ottobre tra alctrm Ebrei cqualche Civico. I'Facoiotti divissirono

subito di ordinare per la sera wgu^nte una rappresaglia armata

conlro gli
Ebrei

,
sotto volore fli vendicareT onore delta Civica,

(alia quale appartenevano i 'pid dkMa lor societa) ,
e quindi, se -il

colpo Yenisse lor bene, prender le mosseper eseguire la rivoluzio-

iw gia dtsegnata. 1*6119010 a tutti i compagni diedero F avviso e

la postu, si trovassero la sera del 23 sul far della ndtte in 'Piazza

S. Marco ben armati di pugnale o daga e di pistola ,
di la si an-

drebbe in Ghetto a battere gli Ebrei e saccheggiarne le case
, poi

nella stessa notte se la fortuna li favorisse, continuerebbero il sac-

co e la strage nei palazzi de' Prmcipi e de' Cardinal! ,
si trucid'e-

rebbe il ftossi, farebbesi 1' assalto al Quirinale, lafrittura del Papa

e tutto il resto di che eran gia convenuti
;
e non temessero, chfe i

Dragoni sarebbero con loro. Infatti al luogo e alF ora prefissa ec-

co da varie parti convenire in armi non solo i socii di Facciotti,

ma ancora pi6 altri faziosi, tra i quali Laigi Sicca, detto il'Ricciotto

con una masnada di cinquanta scherani. 'Divisa m Ire bande tutta

la truppa, Bernardino Facciotti
, Raggero ColonneHo e il Sicca

si misero alia testa ed awiaronsi al Gh^ftto. Un ahro 'bratico di ri-

baldi venuti da Trastevere s' accozzo con essi alia scesa del ponte

Quattrocapi ,
e tutti insieme fatto empito nel Ghetto, cominciarono

con sassi, daghe, pugnali, pis'tole a colpeggiare, a ferrre, e poi a

irrompere nelle case per metterle a ruba. Ma trovarono ^presto la

resistenza troppo maggiore che non aveano pereato.
:Il Generate

della Civica con una grossa mano di militi, il ColonneHo Calderari

co' suoi Carabinieri
,
e i Dragoni

!accorsero prontamente a seda-

re il tumulto e a disperdere i riottosi. Invano questi invitarono con

segni e con grida i complici che aveano tra i Dragoni ol tradimen-

to, perche essi visto la mala parata, risposero non esservi nulla a

sperare e li consigliarono di cedere. Allora i tomultoarrti si sperse-

ro^ anzi parecchi tra loro, die erano Civici, corsero ai quartieri, e

tornati in divisa tinsero di dare anch' essi mano alia milizia in di-

fesa dell' ordine. Circa venti persone restarono ferite nella mi-

schia. Furono arrestati come autori del tumulto Luigi Siooa, e un.
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cotal Pietro Merluzzi
,
uomo devotissimo al Governo ed innocente

quant' altri mai. Quest' iniquo arresto del Merluzzi fu ordinato a

bello studio dall' Assessore di Polizia Michele Accursi, segreto ma-

nutengolo della setta, per coprjre i veri colpevoli e per accreditare

nel popolo la voce fatta spargere da Ruggero Colonnello, il tumulto

del Ghetto essere stato un colpo di reazione tentato dai neri per

odio del Rossi e dello Statute
;
ma la calunnia non pote far presa,

e il Merluzzi per maucanza assoluta di prove fu dovuto rimandare

assolto 1.

Fallita ai ribelli questa prova ,
ne tentarono un' altra pochi di

appresso ,
ma con riuscita egualmente infelice. Dopo una bollente

sessione tenutasi dai piu caldi demagoghi al Gaffe delle Belle Arti,

dove non aveano temuto di gridare : Viva la Repubblica romana
,

Bernardino Facciotti recatosi dai fornaio confid6gli essere immi-

nente la rivoluzione ,
dover ella scoppiare la prossima notte

, ed

ogni cosa esser ferma e disposta in modo che non potrebbe mancar

1'effetto. II fornaio, come prima pote sbrigarsi dai Facciotti, mon-

tato in carrozza, corse a darne lingua al Rossi
,

il quale coll' usata

sua risolutezza risposegli bene, bene, e incontanente fe spedir ordini

ai Dragoni ,
tenessero sellati tutta notte i cavalli, e al Battaglione

Monti, stessero in armi davanti al quartiere per accorrere e sgomi-

nare i faziosi dovunque si attruppassero 2. Cotesto apparecchio di

resistenza basto perche i ribelli non osassero nulla.

Per tal maniera la pronta e forte provvidenza del Rossi confon-

deva gli scellerati disegni, e tornava a nulla tutti gli sforzi dei set-

tarii. Di che cresceva in questi ogni di piu feroce 1'odio e piu acuto

lo stimolo alia vendetta
j
e ad affrettarla aggiungevasi oltre 1'ardore

per le novita repubblicane e 1' ambizione d' imperare cogli ordini

democratici anche lo sprone della paura. Imperocche di quei giorni

parecchi membri della societa Facciotti chiamati in Polizia ebbero

severe ammonizioni con minacce d'arresto; laondealcuni fuggendo

1' abitato si tennero per piu giorni appiattati in
cpalche villa del

i Processi pag. 111-119. 2 Process! pag. 110.
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monte Celio 1. Poi 1' Accursi che per la sua carica di Assessore di

Polizia rendeva utilissimi servigi alia fazione repubblicana, di cui

era ardente benche celato partigiano, dove all' improvviso parlire

da Roma
,
avendolo il Rossi ( che conoscea la volpe )

a nome del

Governo mandate in Francia e nella Svizzera solto pretesto di stu-

diare cola le riforme del sistema penitenziario. Se non che il furbo

bad6 tanto per via con indugi studiati
,
e seppe regolar cosi ap-

punto i suoi passi secondo gli eventi di Roma, che appena scoppiata

la ribellione del 16 Novembre ricomparve improvviso con meravi-

glia di chi credevalo gia oltremonti
,
e riprese I

1

intramesso ufficio

colla giunta d' altri commessigli dal nuovo Governo 2
. Oltre a ci6

corse voce, donde ch'ella fosse nata, e per tutti i crocchi de'faziosi

ne crebbe con loro granue costernazione il rumore
,
esser eglino

vittime d'un tradimento, e il traditore trovarsi fra i membri della

societa dei Facciotti, per opera di costui essere il Rossi informatis-

simo per filo e per segno di tutte le loro trame e tenere scritti in

una lista tutti i loro nomi} meditar egli a lor danno un vespro sici-

liano, un colpo di Stato; a una cotal ora sarebbero tutti incarcerati,

lo Stcrbini
, Ciceruacchio e gli altri capi sarebbero immantinente

fucilati
,

e tutte in un punto cadrebbon rovinate le speranze della

rivoluzione 3
. Questa fama

,
vera in parte e in parte esagerata per

malizia o paura , gittd in vivissima agitazione i rivoltosi. In primo

luogo guardatisi attorno per iscoprire la spia ,
i loro sospetti cad-

dero principalmente sul ricco fornaio gia menzionalo e sopra pochi

altri gia in mala voce presso di loro, dei quali fu senza piu decre-

tata la morte e dato il carico di ammazzarli ad alcuni sicarii
;
ma

buon per essi che, avuto sentore della cosa, poterono subito fuggir

da Roma
,
e cosi scampare al pugnale degli assassini. Quanto al

tornaio, la cui borsa facea loro si buon servigio, andarono piu tem-

perati , 1'interrogarono, lo spaventarono, lo minacciarono di morte;

egli si purg6 come seppe meglio rigettando sopra altrui la colpa ;

ma piu delle parole lo difesero le buone doppie d' oro che gitt6 a

1 Processi pag. 119-120. 2 Process! pag. 102-105. 3 Process! pag.199.
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quei Cerberi per acquet&rli. E alcuni <li que' ghiotti , anche dopo

1'uccisione del Rossi, ogni qual volta volcano spillargli qualche sou-

do , tornavano in sulle accuse di spia e sulle >minacce
,
dalle quali

egli non poteva altrimenti redimerei che a prezzo d'oro i.

Ma piu che punire i traditori altamente .pnemeva ai faziosi di di-

fendere se stessi
,
e la grand ezza (vera o falsa) del pericolo da cui

vedeansi minacciati fece loro sentir piu vivo il bisogno di collegare

strettamente tutte le lono Itorze a fine d' operare con piu vigore e

speditezza. Gia il tristo successo dei tentativi uarrati poc
1

anzi ave-

vali convinti, a ben riuscire doversi stringere in una tutte le societa

cospiratrici, e Tavvicinarsi oratnai del gionio prefisso al riaprimento

4elle Camere incalzavali a non piu differire cotesta fwione. Percio

in sui primi di Novembre ella fu seriamente trattata e conchiusa.

Dopo parecchie pratiche tenute per tal fine al Circolo dai presiden-

ti delle tre diverse societa, delle quali abbiamo in sul principio ra-

gionato, e dagli altri corifei -della rivoluzione, ai quali parve che si

mettesse a capo di tutte Ciceruaechio, questi invito per una tal se-

ra all' Osteria del Forno in Via di Ripetta oltre i suoi i principal!

membri dell' altre due societa dei Facciotti e del Grandoni. Quivi

poiche furono adunati dopo i fraterni saluti ed abbracciari
,
e le

mutue confidenze intorno al comune intqnto ,
ai mezzi

,
alle spe-

runze, ai timori comuni
,
fermarono I' accordo di cospirare ormai

tutti insieme sotto la condotta del Brunetti all' uccisione del Rossi

loro implacabil nemico, ed al rovesciamento del Governo ond' egli

era il piu saldo campione. In questa sopraggiunto il 'Fabri ordin6

a nome dei caporioni del Circolo che si facesse il registro di tutti i

membri delle societa unite
5
e fu fatto. Poi Ciceruaechio rinnovd a

tutti 1' invito per le sere seguenti e diede loro la posta al suo fenile

nel vicolo delle Cascine
,
dove con piu agio e- liberta potrebbcro

trattare. Nel tempo stesso il Fabri s'adopero a compiere la fusione

dei Dragoni coi Carabinieri gia invescati, com drcemmo, nella con-

giura; ed altri con pari studio si travagtiarono^di arrolare 'sotto il

1 -Processi pag. 121-128.
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comando del Drunetti altre bande faziose di minor conto cbe bru-

licavano per citta. Peru numerosissime furono le aduuanze al fenile

in quelle sere del >'ovembre e v' intervenne piii
volte lo Sterbini

,

ne d'allro vi si ragionava cbe delta rivoluzione e del modo di ese-

guirla e della uccisione del Rossi da farsi ad ogni costo prima die

il Ministro potesse aprir bocca in Parlamento- Ma la sera del 12

10 Sterbini inlimo con
piii

calore che mai, niuno fallisse per la sera

vegnente, cbe si sarebbero date le ultimo e piu importanti istruzioni

per 1' impresa del 15 *.

Era dunque omai sul compirsi la trama ed imminente la esecu-

zioue delta sentenza die coritro il Rossi avea gia da lunga mano

pronunciata nel suo tribunale segreto la giovane Italia. Fin dal 10

Ottobre la caduta del Rossi era stata decretata nel Congresso con-

vocato dal Gioberti in Torino per concbiudervi quella Lega italiana,

alia quale facendo il Rossi il piu potente ostacolo era da volersi ad

ogni modo torlo di mezzo prima di pensare ad effettuarla. Di che

fa fede non solo la voce pubblica corsane a que' di per tutta Italia

o fuori 2
?
nia la serie stessa e 1'indole degli eventi cbe ne seguita-

rono
,
male accordantisi con quella schietta innocen/a e politics

ineflkacia che il Farmi bonamente attribuisce a quell' assemblea 3.

11 Circolo romano avea mandate a Torino per suoi Deputati lo Ster-

bini , il Mamiani
,

il Sigoore N. con Michelangelo Pinto
,

i qual*

sal vo il Mamiaui clue ammalatosi a Torino e poi a Genova non po-

le giungere a Roma pritna del 23 Novembre) ebbero parte ppinci-

palissima nelle tragedie del lo e del 10
,
e poi r*el Governo usur-

patore ^
e appunto dopo il loro ritorno la stampa faziosa comincio a

prorompere in quella licenza d' invettive e di minacce contro il

Rossi, che dicemmo piu sopra, affine di spianare la via al decretato

assassinio *.

1 Process! pag. 200-206.

2 I 11 aiitorevok' tcstinionio assicura d'avcr scntito pubblicamente a Mar-

wfriia che iu Parigi stesso prima del 15 Novembre davasi per certa la inortc del

3 FARIM. Lo Stato Romano Volume II, Capo XVI.

4 Processi par;. 202-224.
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La decisione presa in Torino venne poi confermata in Toscana,

quando lo Sterbini e il Signore N. passando per cola nel tornare a

Roma, strinsero col Guerrazzi e col Montanelli che allora signoreg-

giavano col Garibaldi, col Pigli ,
e cogli altri settarii toscani, nei

Circoli di Livorno e di Firenze i nodi dell' antica fratellanza e le

trame della rivoluzione'italiana. Anzi in un banchetto demagogico

tenuto allora, il Signore N. fu di tanto ardito che fece un brindisi

alia futura caduta del Rossi e ne riscosse 1' universale applauso

de' convitati : al che alludeva il Rossi nell' articolo da lui pubblicato

nella Gazzetta di Roma del 14 Novembre
, parlando d' un patto

celebrate inter scyphos dai faziosi in una vicina citta, il quale per6,

diceva egli fieramente, tornerebbe in danno di chi osasse tentarne

1' esecuzione *. E non manco alia sentenza di morte decretata con-

tro il Rossi la sanzione del gran Patriarca della giovane Italia e del

future Triumviro di Roma, Giuseppe Mazzini, come ne fanno fede

le testimonianze citate nei Process! 2, e la confessione pubblica di

Filippo Deboni, intimissimo del Mazzini, il quale scrisse: I repub-

Wirani hanno perdonato sempre. Nei moti noslri cadde un uomo

solo, Pellegrino Rossi 3.

Non rimaneva pertanto ai congiurati che a determinare 1'ora e il

dove e il eome fosse da trucidare il Rossi, se con una prinala * co-

me alcuni volevano 5
,
ovvero di pugnale ,

e chi e quanti sareb-

bero i feritori
; e, morto lui, come si consummerebbe la rivoluzione.

Tutto ci6 fu prima stabilito appuntino dai Capi ne' lor segreti con-

sigli , poi comunicato ai cospiratori nelle serali adunanze del 13 al

fenile del Brunetti, e del 14- al Teatro Capranica. Fedeli alia posta

data loro dallo Sterbini
,

i congiurati convennero la sera del 13 al

i Processi pag. 224-230. 2 Processi pag. 235.

3 FILIPPO DEBONI nell'Opuscolo II Papa Pio IX
,
num. 51.

4 Ognun sa che nel 1814 al cadere dell'impero napoleonico il Ministro Pri-

na venuto in altissiino odio de'Milanesi, fu cerco a furor di popolo nel suo pa*

Lazzo, strascinato nella strada e quivi dall'infuriata plebaglia con orribile stra-

zio lacerato e morto. Questo tragico scempio prese quindi il nome di prinata.

5 Processi pag. 237.
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fenile in numero di piu centinaia *. PresedetteaH'ad'jnanza 1o Ster-

bini col Guerrini, coi due Brunetti e coi due Facciotti. II Grandoni

non entr6
,
ma come soleva le sere innanzi

,
affacciatosi soltanto

alia porta e sostato ivi alquanto a parlamentare in segreto collo

Sterbini e col Guerrini, subito disparve. In tanto numero di con-

giurati ,
due soli mancarono e dei piu feroci

,
Gennaro Bomba e

Vincenzo Carbonelli fatti arrestare dal Rossi in quel giorno stesso,

per essere il di seguente tradotti a Civitavecchia e messi a confine,

come fu fatto. Di che altissime furon le grida che ne menarono i

faziosi pe' crocchi e pe' giornali ,
bestemmiando il despotismo del

Ministro e deplorando la misera sorte di quelle due vittime inno-

centi. E queste nel tragitto clie fecero da Roma a Civitavecchia

sotto la guardia di tre Carabinieri gittavano lai furiosi, massime il

Carbonelli piu loquace e ardente
,

il quale nondimeno consolavasi

ripetendo con piglio sicuro: Rossi me la paga, non saremo arriva-

ti a Civitavecchia che senliremo le notizie 2. Infatti le novelle dell'as-

sassinio del Rossi trovaronli tuttora in porto, onde il 16 rivolaro-

no liberi a Roma.

Or 1' assenza di questi due fratelli forni agli aringatori del fenile

10 Sterbini e il Guerrini Tesordio delle lor dicerie, e aperse un largo

campo ad inveire contro il Rossi e la tirannia del suo Governo, e

a rinfiammare in tutti gli animi il furore della ribellione e della

strage. Poi venuto alle istruzioni di quel che fosse da farsi il gior-

no 15, lo Sterbini annunzio essersi stabilito che in quel di dovesse

11 Rossi venir trucidato prima che potesse aprir bocca nella Camera,

e nell' atto appunto ch' ei vi si recherebbe
;

il colpo sarebbe fatto

al Palazzo della Cancelleria dai legionarii del Grandoni, i quali tra

s& ne concerterebbero il come
; eglino soli recherebbonsi al palaz-

zo
, e cola sosterrebbero la prima zuffa coi Carabinieri ,

se questi

volessero far testa. Tutti gli altri congiurati si tenessero pronti a

secondare il primo colpo dei legionarii ; perci6 nel caso che s' in-

gaggiasse lotta coi Carabinieri, si sarebbero subito sparati dal Pincio

1 Process! pag. 265. 2 Processi pag. 267.
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tre razzi o granate ;
a quel segnale accorressero da ogni banda

in armi alle Piazze del Popolo ,
di Spagna e di S. Ignazio , e al

Ponte S. Angelo, dove troverebbero i lor capi, che li condurranno

all' assalto dei vicini quartieri de' Carabinieri e del Castello. Poi

si comincera il sacco e la strage per la citta
5

il Rossi
,

se pure

scampasse ai primi colpi , dovra ad ogni modo venire in quel di

pugnalato; i Principi, i Cardinali, il Papa o si uccideranrio o si fa-

ranno prigioni. Quanto al resto se ne tratterebbe a miglior agio

dopo la vittoria.

Tutti applaudirono e promisero. In un angolo del fenile stava

una barcaccia con entrovi un mucchio di pistole e una buona pro-

vigione di cartucce preparate all' uopo. Ciceruaccbio e Luigi suo

figlio presero allora a distribuirle
,
dando a ciascun congiurato una

o due pistole e un paccbetto di caricbe. Finita questa distribuzione,

Filippo Capanna (che fu poi capitano di pubblica sicurezza) trasse

fuori con un sacchetto di monete d'argento, e distribui a ciascuno-

1'infame prezzo del sangue, cinque paoli per testa. Quindi lo Ster-

bini detto loro che nella sera del domani non si terrebbe adunanza

al fenile
,
ma ben potrebbero intervenire al Circolo, licenziolli *.

E infatti il di seguente 14 Novembre vi fu al Circolo ed al Caffe

delle Belle- Arti grandissima calca di faziosi ed altri, e la sertta

riusci bollente oltre 1'usato e fragorosa. Lo Sterbini e il signore N.

avvezzi da qualche tempo a regnare da quelle sale e a dettarvi leg-

ge al popolo, di tratto in tratto lasciati i crocchi privaii, o la stanza

del Circolo segreto dove in disparte abboccavansi coi piu intimi della

trama, si recavano in mezzo alia folia e quivi alzata la voce ed at-

tutato alquanto il gridio, facevano qualche breve parlata ora lace-

rando il Rossi ed il Governo e minacciandone imminente la rovina,

ora promettendo nuovi ordini di cose e con essi-liberta
,
felicita

,

glorie degne d' una giovine Roma , e ripetendo : Non dubitate, po-

polo , lasciate fare a noi che siamo i vostri padri \ i vostri fratelli ,

non dubitale ; domani &ard lutlo finito'e comincera per noi w' era

1 Processi pag. 260-290.
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novella. K Ciceruacchio faceva eco gridnndo : Per C . . . . lasciate

fare a noi allri che domani sara fmito tutto e comanderemo not *.

Le quali voci venivano accolte dalla turba con frastuono d'applausi;

eda tutti vi si parlava della rivoluzione del domani e del suotrion-

fo con tal sictirla come se fosse gia cosa fatta ,
e del colpo prepa-

rato contro al Rossi con termini si poco aml)igui, che at dire d'un

raoresciallo di Carabinieri mandate cola in abito di borghese dal

Calderari, anche un pupo T avrebbe capita
2

.

Fra le tre e le quattro ore di notte, lo Sterbini
,
lasciato al Cir-

colo il Signore N. ed altri, se ne parti coi due Brunetti, coi Facciotti,

col Grandoni, col Bezzi, coi due fratelli Francesco e Sante Costan-

tini e parecchi altri satelliti della fazione, i quali divisi in piu grup-

pi raccompagnarono fino a Ripetta presso alia sua abitazione. Qui-

vi conged6 i Facciotti ed i lor socii, inculcando loro: Ragazzi, io

gia r ho annuncialo nel mio Coritemporaneo ,
now mi fate fare do-

mani trista figura. Poscia coi due Brunetti
,

col Mecocetto
,

col

Grandoni e pareccbi suoi legionarii recossi al Teatro Capranica ,

dove furono concertati gli ultimi provvedimenti per 1' esecuzione

dell' assassinio. Gia dicemmo poc' anzi come lo Sterbini nell' adu-

nanza del fenile avesse riserbata ai soli legionarii del Grandoni

1'impresa di trucidare il Rossi; e cio senza dubbio perche essi, co-

me uomini d' armi
, saprebbero adoperare con mano piu sicura il

ferro, assestar meglio il colpo, e sostenere all' uopo con piu valore

c saldezza il primo impelo della zuffa coi Carabinieri. Oltrediche

erano essi stimati fra tutti i cospiratori piu ardenti
, piu risoluti

,

piu fidi e meglio tenaci del segreto ,
il quale correrebbe eziandio

tanto men rischio d' essere tradito quanto minore fosse il nuniero

di quei che n' erano a parte. E bunclie a tutti i faziosi e ad altri

ancora non fosse punto segreto ohe il Rossi dovea essere trudd:ato

il 15 e per6 a lui ne giungessero tanti avvisi
,
come diremo

,
non

era per6 ugualmente noto T appunto del come, che Io Sterbini prin-

cipale macchinatore di tutta la trama comunic6 a quei soli che

doveano esserne gli esecutori.

1 Process! pay. 292, 293. 2 Processi pag. 293.
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Poiche adunque si furono questi radunati a nolle gia mollo in-

nollrala nel Tealro Capranica , presedendo alia congrega lo' Ster -

hini
,

il Guerrini
,

il Grandoni e Ciceruacchio
,

fu in prime luogo

ordinalo che nel domani i legionarii
1 si recassero armali di daga e

in panunlella 2 al Palazzo della Cancelleria e ne occupassero Talrio

aspellandovi il Rossi
,

il quale giunlo e smontalo di carrozza , lo

circondassero e slrellolo in mezzo nol lasciassero finche non fosse

ferilo a morte. Tulli proleggerebbero il ferilore, e lerrebbero fron-

le ai Carabinieri se bisognasse; ma il ferimenlo per maggior sicurla

verrebbe commesso a pochi da scegliersMn questo slanle a sorle.

E qui furono geltale le sorli per eleggere Ira i legionarii presenli

i sei (od olio) sicarii die parvero necessarii ad assicurare il colpo.

I sorlili furono Luigi Brunelli figlio di Ciceruacchio , Felice Neri
,

Sanle Coslanlini, Filippo Trenlanove, Alessandro Todini e Anlo-

nio Ranucci; non e ben cerlo se fossero anche Gioacchino Selvaggi

e Ferdinando Corsi. A quesli dunque,fu dalo 1' incarico di colpire

il Rossi
,
come meglio ne venisse a ciascuno offerto il deslro nel

breve Iragilto ch'ei farebbe per 1'alrio dalla carrozza fino alia scala;

e il colpo gli si desse al collo
,
aftinch& se egli mai

, come non era

improbabile a sospetlarsi, veslisse sollopanni qualche giaco o ma-

glia di ferro
,
lornando vani i colpi daligli alia vila

,
non palisse

Iroppi indugi, in lal frangenle pericolosissimi, la loro impresa. II

\ Non e certo se tutti quei sessanta incirca legionarii che il 15 trovaronsi in

tunica ad occupar 1' atrio del, Palazzo della Cancelleria intervenissero la sera

iunauzi all' adunata del Teatro Capranica ,
e fossero adentro in tutto 1' ordito

dell'assassinio; certo e pero che tutti ebbero ordine di recarsi cola in quella lor

divisa, e di prestare 1' opera loro.

2 La panuntella era una leggera tunica estiva
,
che sopravveslivano i sol-

dati della legioue romana ili alia guerra lombarda. Dopo il ritorno da Vicenza,

il Governo aveva ordinalo ai reduci rimasti in Roma e richiamati ai loro batta-

glioni nella Civica ,
di alTatlo dismetlerla ; ma alcuni tra essi pur seguivauo a

vestirla quando erauo di guardia. Il Grandoni ordino che la vestissero il 15

Novembre sia perche potessero meglio riconoscersi 1' un<-l' altro tra la folia, sia

per intimorire i Carabinieri, o ancora per celare piii facilmente sotto la comu-

ne divisa il feritore.
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collo oHre all' essere ignudo di difesa ha parti vitalissime ,
come le

arterie carolidi, alcuna delle quali al torcersi del collo da una banda

vien messa un po' in risalto eserecidasi netta, cagiona presentissima

morte. La dunque si mini a vibrare pronto il pugnale , e 1' efletto

ne riuscira facile, subito e sicuro *. Se prima o nel tempo del-

1'uccisione del Rossi i Carabinieri dessero all' armi contro di loro .

se ne soslenga per quanto & possibile lo scontro fino a consummata

la strage del Ministro; poi corrano tutti per diverse bande ad atte-

slarsi in Piaz/a di Spagna, dove troveranno coi Capi il nerbo della

fazione pronta all' opera della macchinata rivoluzione 2.

Concertato cosi e ordinato ogni cosa
,
e riconfortatisi mutua-

mente al congiurato delitto
, gli assassini uscirono ad altissima

notte dal loro covo, e ritiraronsi alle loro case aspettando fra i pal-

piti delle speranze e del timore la luce del di novello.

1 Corse vocc a quei di , che i sicarii studiassero il colpo sopra uno o piu

cadaveri provveduti a tal fine da un chirurgo della setta. Ma siccome i Process!

non han poluto raccogliere intorno a cio, che voci assai vaghe (Process! p. 448),

no! ci asteniamo dal dime altro, senza arrogarci o di asserir tal circostanza co

me cosa storicamentc certa o di smentirla per falsa.

2 Process! pag. 415-468.
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Confutato V ontologismo in se medesimo e nella sua principale

appendice, che e la teorica intorno all'efficacia della parola; e tempo

oggimai di venire alia soluzione degli argomenti, coi quali i pro-

pugnatori di quel sistema s'ingegnano di puntellarlo. Vero k che

noi potremmo dispensarci da questa cura, stando alia parola del

Gioberti; il quale ci fa sapere non potersi dimostrare 1' intuito, sic-

come quello che dee ammettersi qual verita primitiva, fonte e ra-

dice d' ogni dimostrazione e d' ogni evidenza. Ci6 egli espressamen-

te afierma nel terzo capitolo del primo libro della sua introduzio--

ne, dove avendo defmito 1' Idea non esser altro che il. vero assolulo

ed elerno in quanta si affaccia dlT intuito delT uomo, poco dopo sog-

giunge : Lf idea non si pu6 dimostrare, ma si dee ammettere co-

me un vero primitive. Imperocche qualunque.prova presuppone

un concetto anteriore; ora siccome ogni concetto e 1' Idea, o si

fonda sull'Idea, e ogni dimostrazione consta di concetti e di giu-

dizii, ne segue che qualunque assunto dimostrativo della verita

ideale e un paralogismo .

Ognun vede che,stante cio, Topera nostra sarebbe di gia compita;

perocche per confessione dell' Autore, la visione ideale e cosi fatta
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che chiunque imprende a dimostrarla cade in paralogismi. Ora sic-

come non dobbiamo curarci di ci6 che sappiamo essere paralogismo,

e bastante per noi T aver dimostrata T assurdita intrinseca di essa

visione. Senonche egli e da credere che il Gioberti abbia proferito

tal cosa in un momento di distrazione, secbndoch accadeva per-

fmo ad Omero, il quale bench e sommo, tuttavia per tes-timonianza

di Orazio scrivendo dormicchiava alcuna volta : Quandoque bonus

dormital Homcrus. E di vero, nonostante questa sua dichiarazione

sopra 1' impossibility di dimostrarsi la visione ideale, il Gioberti

nella sua opera tenta di fame di^rse dimostrazioni
,

cui poscia

riepiloga nel libro del Bello, e noi le accennammo nel primo articolo

sopra T ontologismo *. Or poiche, per quanto a noi ne sembra,

quelle sue dimostrazioni son presso a poco le stesse che vengono

recate da'suoi seguaci, noi le prendiamo a disaminare gradatamen-

te, senza omettere qualche altra prova che in processo ci venne

letta in altri scritti che difendono quella teorica.

I.

Si risponde al primo argomenlo.

II primo argomento addotto dagli ontologi e massimamente dal

Gioberti in difesa del loro sistema si e che 1' ontologismo apre Tu-

nica via per campare dalla pernicie del psicologismo. Sotto un tal

nome essi intendono quella maniera di filosofare che nella specula-

zione piglia le mosse dai dati sensibili, interni o esterni che sieno

mettendo a capo del sapere il subbietto che sente o se medesimo,

o il mondo corporeo. Amplificate poi le rovinose conseguenze che

derivano da siflatto metodo di filosofare in quanto chiude e sigilla

ermeticamente 1' intelligenza umana nella cerchia del subbitfttio,

conchiudono che dunque bisogna ricorrere ah" unico scampo di

appocrgiare la scienza all' inturto della obbiettivita suprema ed asso-

luta, la quale non si trova che nell' Ente, cio^ in Dio, contemplato

1 Civiltd Cattolica II Serie, vol. IV, pag. 154.
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concretamente, in quanto col suo atto creative da origine alle cose

sussistenti fuora di lui.

Ma come accade quasi sempre in ogni erronea dottrina
, que-

sto discorso si fonda evidentemente in un equivoco. Lo stabilire la

percezione dell' universe sensibile o la coscienza del subbietto pen-

sante qual principio del filosofare, o, comee costume di dire, qual

punlo di partenza, pu6 prendersi in un doppio significato. Si pud

intendere cioe che T una o T altra di quelle cose sia principio forma-

le, ovvero che sia principio materiale della speculazione. Per prin-

cipio formale intendiamo cio da cui si muove come da primo fonte

onde in noi sgorga il sapere; per principio poi materiale vogliamo

esprimere ci6 che si toglie come primo subbietto o materia a cui

si applichi il principio formale, generatore in noi della scieriza per

cavarne delle inferenze.

Or egli e chiaro
, che prendere i dati sensibili ,

interni o ester-

ni
, per punlo di parlenza nel primo significato mena a pessime

illazioni. Imperocche se il principio formale della scienza si sta-

bilisce nella percezione sensitiva del mondo corporeo, tutto sara

in noi sensazione trasformata, e il materialismo e Tateismo risulte-

ranno inevjtabilmente da questa dottrina animalesca e grossiera.

Se poi tal prerogativa si attribuisce alia coscienza che riferisce 1'e-

sistenza del me pensante ,
il formalismo fenomenale e scettico di

Kant sara il termine intermezzo, e il panteismo egoistico di Fichte

sara il termine ultimo a cui si diverrebbe. Conciossiache la mente

confinata che sia una volta nell' angusta cerchia del subbietto che

sente la sua esistenza e il suo pensiero ,
e costretta a tutto cavare

da quest' unico fatto, non potra uscire altrimenti in ulteriori cono-

scenze se non trasformando in esse quella prima cognizione con-

creta^e convertendo 1' individualita di esso subbietto senziente in

principio creatore di ogni altro obbietto che a lei rappresentasi.

Ma per buona ventura questa dottrina e falsissima. Imperocche

il principio produttivo del vero pu6 considerarsi in un duplice ordi-

ne : nell'ordine cio& obbiettivo, in se stesso, e direm cosi ontologi-

coj nell'ordine subbiettivo, rispetto a noi, e che potrebbe appellarsi
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logico. Se si riguarda un tal principio nel primo ordine, esso non e

altro che I'iiitellelto divino, che da se stesso come da originaria luce

raggia le eterne verila e le ragioni intelligibili delle cose tutte. Cio

si riferisce alia teorica degli archetipi divini
,
di cui ci cadra in

acconcio parlare altrove. Se poi si riguarda I'ordiue logico, 1'ordi-

ne cio6 di derivazione in noi de' nostri concetti , i primi germi e

le prime ragioni generatrici del vero sono le idee universal! e gli

immediati principii della ragione , noli per propria evidenza e fe-

condi d' inGnite illazioni merce gl' intrecci e i calcoli del discorso.

In essi e il punlo di parlenza formale della filosofia
, perche in essi

si trova la scaturigine prima d' ogni ulteriore cognizione e d' ogni

evidenza scientifica.

La scienza e seinpre intrinsecamentederivata, e formata da una

precedente cognizione ;
e la cognizione prima della mente si rin-

viene nella intuizione di queste idee e di questi principii nod e co-

spicui per loro stessi e provenienti dal lume dell'attivita intellettuale

largita all'animo nostro dal Creatore. In lumine inlellectus agenlis no-

bis est quodammodo omnis scienlia originaliler indila, medianlibus

universalibus conceplionibus , quae slalim lumine inlelleclus agenlis

cognoscunlur; per quas sicut per universdlia prindpia iudicamus de

aliis el praecognoscimus in ipsis. Cosi il sommo de'filosofi, S. Tom-

maso D'Aquino 1. Nondimeno ci6 non toglie che 1'apprensione del

inondo sensibile
,
o la coscienza del me pensante si dica principio

o punto di parlenza materiale della filosofia, in quanto che 1' una o

I' altra di tali cose appresti il subhietto o la materia, a cui prima-

mente si applichino le idee e gli assiomi della mente per derivarne

la scienza.

Arizi un tal processo e appunto quello che noi facciamo. Impe-
rocch& la scienza precede in noi dall' applicazione de' principii uni-

versali a una materia determinata. Ora finche tal materia o sub-

bietto & ancor essa un'idea astratta, noi non otterremo altre illa/io-

ni se non ideali ed astratte
5
come accade nella matematica pura ,

ii',-/ /io ^yvMi)

1 Quatitio De Mente art. 6 in corp.
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ove tutto e concetto della mente senza estrinseca realita. Dunque

per far quinci trapasso all'ordine reale incarnando quelle conoscen-

ze nella realta positiva de' fatti, affin di ritrarne novelle cognizioni,

^egli e mestieri applicar quei concetti equei principii a qualche cosa

di esistente e concrete. Siffatta cosa
,
nel primo esordire de'razio-

nali discorsi, altra esser non pu6 che un obbietto reale immediata-

mente percepito per alcuna delle facolta nostre conoscitive. Ora tore

essendo gli obbietti reali della nostra conoscenza : Dio
,

il mondo

corporeo, 1' io pensante, ed essendo il primo di essi non conosciuto

per immediata visione (come vorrebbero gli ontologi ) ,
bensi de-

dotto per raziocinio ( come pensa tutto il genere umano ) ,
e forza

dire, che come subbietto di applicazione concreta dei principii uni-

versali si prenda o il secondo o il terzo membro di quella partizio-

ne , e quindi il punto materiale di partenza nel filosofare si trovi

necessariamente neir atto o della sanzione
,
o della coscienza. Chi

dunque in tal senso piglia le mosse dai dati sensibili cominciando

dalla contemplazione del mondo esterno o dal cogito ergo sum, non

fa cosa riprovevole ,
anzi segue un procedimento insegnato dalla

natura e inevitabile a praticarsi da tutti che imprendono a filo-

sofare *.

Ne per questo chi adopera si fatto metodo dee riputarsi carte-

siano o seguace del psicologismo nel cattivo senso datogli dagli on-

tologi , perocche il psicologismo cartesiano consiste nello stabilise

la coscienza del subbietto pensante come principio formale della

scienza; il che, come abbiam detto, e riprovevole e falso. Piuttosto

gli avversarii sono, al trar de'corHi Cartesiani, si per la ragione che

recammo in altro luogo
2

?
e si perche seguono un sistema

,
che

1 L'egregio giornale I'Echo du Mont 'Mane nel foglib del 14 Ghtgno prende

le difese del metodo Cartesiano interpreUndolo in buon senso. Da cio die qui

diciamo puo vedere cbe anche noi amtuettiamo che potrebbe darsi a qucl me-

todo una buona accezionc qual appunto e quella che noi qui additiamo ;
ma

cssa non e la intesa da Cartesio come piu volte abbiam dimostrato e non oc-

corre ora ripetere.

2 Civilta Cattolica II Serie, Vol. IV, pg. 620.



veramente non e se non 1' ultimo esplicamento e la sublimazionc

direm cosi del Cartesianismo. Imperocche 1' ontologismo in ultima

analisi non e altro che 1' IJtegelismo ,
il quale per 1' intermezzo di

I'iclile e di Schelling si deriv* apertamente dal Cartesianismo. Di

fatto
,

il sistema di Hegel non & altro che il sistema di Schelling

sotto paruta e sembianze logiche. Ora il Cartesianismo come abbia-

mo detto piu volte, e gli stessL avYersarii il consentono, mena diret-

tamente al me assoluto e cneabore di Fiohte : e dal me assoluto e

creatore di Fichte procedette la teoricadell' assoluto indeterminate

di Schelling. A convincersene basta prendere in mano quello scrit-

to di Schelliog che porta per titolo: IJel me-owne principio della /?-

loaofta. Itnperocche quivi 1'autore pigliando le: mosse dall'idealismo

trusccinloiite di Fichte e fondandosi sul mequal principio sovrano

di tutto lo scibile, in quauto pone se stesso e sentesi limitato dal non

me, passa gradatamente ad ad'raiicarlo da'limiti subbiettivi, e a do-

nargli Vobbiettivka trasformandolo nella sostanza unica di Spinoza

e concependolo come 1' identita assoluta^ed indeterminata del sog-

getto e dell' oggetto.

ifcj

Si risponde al secondo argomento.

,Mu il cavallo di. baUaglia., o se meglio piace, 1' Achille degli

oatologi si e che. 1' ordine logico- de corrispondere all
1

ontologico ;

cioe la derivaziou suLbieUiva de' nostri concetti dee conformarsi

.i.llu ileriva/.ioue obbicttiva degli esseri che sono in natura. Posto un

tal principio, essi ragioaauo in qwesta forma: D primo nell' ordine

ontologico e certamente Dio^ siccome qugli che & cagione sovrana

da cui soo mosse e prodotte tutte le cose esistenti che compongono
1' uaiverso. Dunque Egli e primo altresi nell' ordine logico; val

cjuanLo dire e il primo obbietto che si contempla da noi. Dire il

contrario varrebbe altrettanto che privare di verita T umana cono-

scenza; perche essa non si assomiglierebbe piu alle cose, quali

sono in loro stesse.
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Questo argomento e tolto di peso dai panteisti Tedeschi, i quali

concordemente stabiliscono qual punto capitale in filosofia, che Tor-

dine della conoscenza dee correre parallelo all
1

ordine della realita,

e che quindi la scienza e 1' essere deono rauovere da un medesimo

comun principio.

Ma a voler dire il vero, esso ci sembra un assai puerile sofisma
;

poiche confonde la conoscenza che riguarda T ordinamento e la re-

ciproca relazione degli obbietti colla conoscenza^ che riguarda il lo-

ro essere semplicemente, astrazion fatta da ogni altro rispetto. La

verita logica consiste nella conformita dei nostri pensieri cogli ob-

bietti che rappresentano : per conformitatem intellectus et rei veri-

tas definitur 1. Or negli obbietti non -si trova la sola derivazione

e dipendenza dalla propria causa, ma si trova altresi 1' essere che

formalmente li costituisce nella propria sostanza in un colle qualita

ed attributi e modi onde essi sono corredati. II perche quando par-

lasi della lor conoscenza, egli e uopo distinguere 5
se non si vuole

incorrere in quel rimbrotto dell' Alighieri :

Che quegli e tra gli stolti bene abbasso

Che senza distinzion afferma o niega

Cos\ nelT un come nell' altro passo 2.

Distinguendo adunque diciamo che allorche trattasi d' acquistar

delle cose create una conoscenza piena e perfetta, certo e che oltre

1' essere e le qualita convien saperne anche 1' origine e la causa da

cui derivano
, rappresentandocele in quel medesimo ordine in che

obbiettivamente sussistono. Ma soggiungiamo che non ogni cono-

scenza e tale. Guai alia scienza dell' uomo se per esser vera le con-

venisse rapportar tutto quello che appartiene all' oggetto ,
ne so-

lamente rispetto all' essere, ma eziandio alle relazioni dell' essere.

Non essendoci cosa, quantunque minima, la quale non sia coordi-

nata col rimanente del mondo, noi non potremmo ottenere veruna
t

1 S. TOMMASO Summa theolog. p. \
, q. XVI, art. II in co'rpore

2 Paradiso canto XIII.



DEGLI ONTOLOGI 161

conoscenza vera
,
senza essere in tutta Y ampiezza del termine En-

ciclopcdici. Ci6 conseguiterebbe dalla sentenza degli ontologi.

Ma per buona sorte la faccenda 6 d' altra guisa che costoro non

pensano. Per esser vera la cognizione, basta che essa s'accord! con

1'obbietto in ci6 solo in che essa lo riguarda. So tu affermi la spiri-

tualita dell' animo umano, il tuo giudizio sara vero, ancorche nulla

dica del libero arbitrio, della immortalita, della unione col corpo e

va discorrendo degli altri attributi che competono a questa parte

eterna dell' uomo. II tuo pensiero consuona all' obbietto da quel

lato, da cui lo mira. Perche dunque dovra dirsi falso? E parimente

perche falsa dovra nomarsi la nostra conoscenza, dov' essa si fermi

a rappresentarci la sola esistenza del mondo, la sola natura degli

esseri che vi sono compresi ,
senza chieder piu oltre quanto alia

loro origine? Se quel concetto ci dicesse che il mondo e da se, che

la sua natura e improdotta ,
o infinitamente perfetta; esso fuor

d' ogni dubitazione sarebbe erroneo perche discordante dall' obbiet-

to. Ma se esso non dice questo, bensi dice solamente che il mondo

e, che la sua natura e composta , che e mutabile
,
che e limitata

;

di quale errore potra colpai'si?

11 suo errore, ripigliera alcuno, si e che non dice tutto
5 peroc-

che dovrebbe aggiungere che il mondo 6 da Dio.

Perdonate
,
voi non potete addossargli quest' obbligo , poiche

esso non professa di essere un concetto pieno che esaurisca tutta

la conoscibilita dell' obbietto; ma da principio si contenta d' esse-

re semplicemente un concetto inadeguato che riferisce soltanto al-

cuna cosa di quello che rappresenta. Or dove sta scritto o chi pre-

scrive doversi reputar menzognera quella narrazione, che non rap-

porta tutto ci6 che potrebbe rapportarsi intorno a un avvenimento

storico, quando il testimonio protesta di non intendere di narrare

ogni cosa, ma una parte sola, cioe quella di cui viene interrogate?

Quando la conoscenza si versera non nella percezione delle cose

costituenti 1' ordine ontologico; ma nella percezione di esso ordine

precisamente in quanto tale (gli antichi avrebbon detto: qu'ando

si trattera di percepire quell' ordine non specificalive, ma reduplica-

Seriell,vol. VIH. 11



'i62 RISPOSTA AGLI ARGOMENTI

live): allorasi, nol negbiamo, sara necessario cheessa rappresenti

Dio a capo delT universe come cagion prima da cui precede ogni

cosa. Ma a tal concetto si giugne non per semplice percezione, bensi

si giugne per raziocinio. La semplice percezione non pud intuire

se non ci6 che e presenter e presente a noi non e se non il solo es-

sere proprio delle creature sensibili, co' modi ond'esse sono in loro

stesse qualificate. Non sara dunque falsa la conoscenza, la quale si

soffermi in ci6 solo; quando essa non e tale cbe indaghi 1' origine

delle cose, ma unicamente si ristringe a contemplarne 1' essere o le

modificazioni.

Questo discorso e si chiaro, che un acuto scrittore per sostenere

quella tesi ontologica, fu costretto a dire, che T ordine della deri-

vazione e quello appunto, che costituisce 1' essere delle cose: co-

talche se noi prescindiamo da tale ordinamento, noi non sapremo

piu rawisarne la natura
,
e le confonderemo Tuna con 1'altra .

Ma questo a dir vero e un voler difendere un paradosso con un

paradosso maggiore. In tal caso sarebbe bella; io non potrei di-

stinguere la luce del giorno ,
senza guardare il sole da cui essa

deriva; non potrei conoscere un individuo umano in quanto tale,

senza cercar prima quah furono i suoi genitori. Dunque se io aves-

si dinanzi agli occhi un cavolo ed una rosa, o una pecora ed un

cavallo, correrei rischio di identificarli insieme, se non ne sapessi

la genealogia! Talmente che senza tale notizia, sarebbe probabile

che odorassi il cavolo inrece della rosa e inforcassi gli arcioni alia

pecora invece del cavallo. Chi potra trangugiare assurdi cotanto

spettacolosi?

Ogni individuo 'ha un essere proprio che in lui si singolareggia
' si distingue da tutti gli altri. Dunque a conoscerlo bastera in

esso affissare Io sguardo, senza pensare da qual principio o cagione

esso procedette, dove non si tratti d' investigarne T origine, ma sol

di mirarhe la realta. Volere il contrario, e spogliar quell' obbietto

d' ogni essere proprio ,
convertendolo in una semplice relazione

,
la

quale non si saprebbe dire dove inerisca, se non stabilendo un'u-

nica sostanza nell' universe in cui sussistano tutte le cose, senza
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dislinguersi da essa e tra loro se non per semplici rispetti. Questo

appunlo vaglieggiano i panteisti *.

III.

Si discute il terzo argomento.

Se non intuiamo Dio direttamente, come mai ne rampolla nel-

Tintelletto noslrol'idea? Converra dire che 1'idea di Dio si estrae

e formasi dall' idea delle cose create; il che nell' ordine ideale vale

il medesimo che se nell'ordine reale cavar si volesse I' essere di Dio

dall' essere delle sue failure. Cosi presso a poco ragionano gli on-

tologi per dimoslrare che chi si oppone alia loro doltrina dee in-

correre in una beslemmia.

Tullavolla S. Paolo senza lanli scrupoli ci dice spiegalamenle

che le invisibili perfezioni di Dio si percepiscono dall' uomo in vir-

tu della inlellezione che esso ha degli esseri creali, ne solo quells

che si riferiscono alia divina polenza, ma ancora quelle che con-

cernono la divina nalura. E chiama codesla conoscenza una. vera

manifeslazione fallaci da Dio medesimo
; Quod noturn esl 0et, ma-

nifeslum est in illis, Deus enim illis manifeslamt. Invisibilia enim

ipsius a crealura mundi per ea quae facia sunt intellecta , con$pi-

ciuntuTy sempiterna quoque tins virim el divinilas 2.

Due cose noi Iroviamo in quealo passo dell' Apostolo : che la

cognizione di Dio si acquisla per la contemplazione delle creature,

e che lal cogaizione e come una rivelazione nalurale che Din fa

alia menle dell' uomo. Ecco la chiave per la soluzione dell' argo-

menlo proposlo dagli avversarii. Se essi avessero poslo menle a

dollrina cosi sublime, si sarebhero peritali di allerrirci con. quel

loro spauracchio 5
il quale se prova alcuna cosa, pnova sollarilo

che gli oatologi concepiscono o moslrano di concepire assai alia

1 Vedi I'articolo dell'ontologismo dove mostrammo che un tal principio me-

nerebbe allo Spinozismo. Civilta Cattolica II Serie, vol. IV, pag. 521.

2 Ad Romanos I.
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grossa la teorica delle idee. Essi pensano in certa guisa, che gli

oggetti ci somministrano le idee, come le api la cera, cui poscia

noi manipolando e rimpastando atteggiamo di diverse figure per

esprimere diversi oggetti. Laonde ci chiedono; come potele voi

trasformare il concetto del mondo nel concetto di Dio? cavar la

nozione dell' Ente infinito da quella dell
1

ente finite?

Qui gli ontologi si tureranno per orrore gli orecchi colle mani a

sentire che noi poniamo loro sul labbro la voce ente per indicare

le creature
,

il che essi credono un vero sacrilegio. Di fatto il sig.

Vittorio Mazzini dice : Quesla voce Ente e slata di Iroppo e sacrile-

gamenle abusala nelle scuole de
1

filosofi, e servi ad esprimere o siyni-

ficare non che I' Enle supremo, ogni cosa creata o possibile *. Ma

che volete? per quanto ,
affine di non scandalizzarli noi ci propo-

niamo d' usar la voce esistenza per indicare le cose create, involon-

tariamente ci esce dalla bocca o dalla penna il vocabolo ente. Ne e

da prenderne meraviglia; perche lo stesso sig. Mazzini, benchfc

ontologo di professione, pure mentre vuole dall'una parte che si dica

Ente Dio solo, dall'altra nell' attribuire a Dio quella denominazione

si fa scappar dalla bocca 1'addiettivo di supremo. Or, se Dio e 1'Ente

Supremo, vuol dire che oltre di Lui si danno degli altri enti, cioe

i non supremi ,
e questi chi saranno se non le cose create ? Se ci6

accade in un ontologo, figuratevi che cosa dee essere di noi che non

siamo ontologi ;
anzi siam forma li un poco all' antica e ci ricordia-

mo d'aver letto in S. Tommaso che il nome di ente si adatta si a Dio

e si ancora alle creature
;
anzi che dalle creature e stato poi trasfe-

rito ad attribuirsi anche a Dio : Aliquando nomen prius in aliquo

duorum invenilur, in quorum altero res significala per nomen priu*

existit; sicul palel de nominibus quae dicunlur de Deo et crealuris,

ut ens et bonum et huiusmodi , quae prius fuerunt crealuris impo-

sita et ex his ad dimnam praedicalionem translata, quamvis esse et

bonum prius invenianlur in Deo 2. Nondimeno, poiche non ostante

w^*.'

1 Ontologia cap. I, pag. 44.

2 S. TOMMASO Quaestio de Verbo art. I.
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1' autorita di S. Tommaso
, gli ontologi ci recano a colpa 1* usar

questa voce parlando delle creature, noi a diminuire quesla nostra

colpa, li pregliiamo di osservare clie abbiamo usata, e vero, la vo-

ce ente, ma coll' e piccola. E per6 a toglierci una volta per sempre

d' imbarazzo vorremmo suggerire a loro un consiglio. Essi per di-

stinguere I' idea quando vogliono che significhi Dio
,

dall' idea

quando permettono che significhi un nostro concetto son ricorsi a

quel mirabile ritrovamento dell' / grande e dell
1

1 piccolo ; e cosi ci

hanno assoluti da ogni profanazione di quella voce. Or, non po-

trebbe il medesimo metodo trasferirsi al vocabolo ente sicche vi si

ponga YE grande quando dee esprimere Dio, e Ye piccola, quando

dee esprimere le creature? In tal modo saremmo noi con piccola

spesa di attenzione liberati dal pericolo di bestemmiare
,
e 1' onto-

logismo farebbe un altro grandissimo passo nella scienza. Ma que-

sto sia detto per incidenza: rimettiamoci in via.

Gli ontologi adunque ci oppongono che non ammettendo il loro

sistema, noi siam costretti a formare il concetto di Dio dal concetto

delle creature, il che e orribile a dirsi. Ma smettano ogni timore :

che le creature intuite da noi non son la materia onde si compon-

gono ne la causa efficiente o esemplare, ma solo un esterno ed istru-

mentale principio de' nostri intellettuali concetti. A spiegar cio ci

convien toccare almen di volo alcuna cosa che riguardi 1'origine

dell' uraiana conoscenza.

La mente umana e immagine, benche limitata e imperfetta, del-

la mente divina. La mente divina poi essenzialmente conosce il

vero in tutta la sua estensione, cioe 1'essere divino e tutti gli esseri

creati o creabili dalla divina potenza. Essa e, come la disse Leibni-

zio, la propria regione delle idee eternalmente conosciute
, regio

idearum aeternarum
,

le quali folgoreggiano e hrillano nel divino

intelletto
, quasi altrettanti raggi di cui scintilla per ogni verso

il divin Verbo, la Sapienza cioe sussistente e personale di Dio..

Augustinus dicit in 6 De Trinilale quod Filius est ars Palris plena

omnium rationum vivenlium ; sed rationes illae nihil aliuft sunt
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quam ideae. Cosi S. Tommaso *. Ogni intelletto create non sa-

rebbe intelletto, e simiglianza dell' intelletto increato, se non par-

tecipasse piili
o meno limitatamente di quella divina conoscenza,

e non uscisse nel grado suo in idee ad essa conform!. Ma la mente

umana, intima tra le intelligenze , perche intelligenza ordinata ad

informare un corpo organico , p artecipa di quella luce nel grado

piii basso
,

cioe ricevendo la conoscenza ideale non in atto
,
ma in

virtu, solamente. Quindi e che le idee in essa non sono innate, ma

vi riseggon da principio soltanto in germe ed in atto primo ,
che

per passare all' atto secondo
,

in cui propriamente risiede la cono-

scenza
,
ha mestieri d' un estrinseco determinante. Questo deter-

minante estrinseco ci viene pel ministero de' sensi
,
mediante i

quali lo spirito nostro e posto in comunicazione col mondo reale

esterno. Ora ad intendere
,
come per siffatta comunicazione viene

attuata la virtii nostra intellettiva
,
e mossa a svolgersi nelle idee

sue proprie, vuole osservarsi che il mondo corporeo e esso altresi

copia degli archetipi divini, e quasi esterna manifestazione del som-

mo Autore del tutto.

Cio che non muore e cio che puo morire

Non e se non splendor di quella Idea

Che partorisce amando il nostro Sire.

Che quella viva luce che si mea

Dal suo lucente che non si disuna

Da lui ne dall' amor che in lor s' intrea,

Per sua bontude, il suo raggiare aduna

Quasi specchialo in nuove sussistenze

Eternal mente rimanendosi ima 2.

Or queste sussistenze concrete e finite
,

in cui al dire di Dante, &

come specchiata la luce dei divini concetti
,

e delle divine idee
,

possono ottimamente riflettere e riverberare si fatta luce in qualche
t

\ Quaestio De Ideis art. 1, al Contra est 9.

2 DANTE Paradiso.
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facolta conoscitiva che & atta a rireverla tostoch6 si trovino a con-

tatto con la medesima
;
come appunlo uno specchio ripercuote nel-

la pupilla del riguardante 1' immagine dell
1

oggetto che lo ferisce.

Tale ! appunto la mente umana; la quale di per se e naturata ad

attuarsi di tal cognizione che corrisponda co
1

suoi concetti in ma-

niera finita alle idee contenute nella mente divina, e per opera de'

sensi e posta a contatto con quelle concrete esistenze
; giacche non

6 possibile che un obbietto sia percepito da' sensi
,
senza che per

questo stesso rendasi presente alia nostra intelligenza, stante 1'in-

tima unione che hanno amendue quelle potenze nella stessa radice

che e Tanima umana, indivisibile ed una.

Le cose adunque che compongono 1' universe hanno una doppia

maniera di sussistere : 1'una ideale, e 1'altra reale. La reale e in lo-

ro stesse fisicamente esistente
;
la ideale & prima nell' intelletto di-

vino
,
anche innanzi che ricevessero 1' esistenza

,
ed e poscia nel-

1'intelletto create, nel quale, come e detto, per 1'intermezzo de'sen-

si 'si riproducono. Ma questa loro riproduzione non e tanto per

virtu propria , quanto per virtto delle idee eterne di Dio sopra cui

sono esemplate e di cui una partecipazion virtuale si precontiene

gia nella mente nostra pel lume intellettivo ond' essa e insignita.

Si ricordino quelle parole di S. Tommaso da noi riportate piii so-

pra. In lumine intelleclus agenlis nobis est quodam modo omnis scien-

tia originaliler indita. Laonde le idee che rampollano nella mente

nostra da questi archetipi divini fontalmente traggono origine ,
e

ad essi vengono a conformarsi
;
non perche li mirino in loro stessi

e nel divino intelletto
;
ma perche esprimono con intellezione finita,

quello stesso che la mente divina esprime con intellezione infmita.

Ondeche la nostra conoscenza con verita di linguaggio pu6 dirsi un

ammaestramento che Dio ci fa mediante il mondo sensibile e il lume

intellettivo di cui ci ha corredati
5
ed & come una rivelazione del

vero nell' ordine della natura, secondo la formola dell'Apostolo.

Questo stesso voile significare S. Agostino la dove disse
, che

noi conosciam le cose nelle ragioni eterne
,
m rationibm aeternis.

Non intese dire, come pretenderebbero gli ontologi, che noi cono-
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sciamo esse cose intuendo direttamente nell' essere divino codeste

eterne ragioni ;
ma secondo che spiega S. Tommaso

,
intese dire

che le prefate eterne ragioni sono il principio e la causa per cui

conosciamo tutto ci6 che e obbietto della nostra cognizione ;
e per

-

che, potrebbe aggiungersi, 1' una e 1'altra cognizione in virtu della

lor simiglianza s' appuntano nel medesimo concepimento ideale. E

per spiegare la cosa per mezzo d'un paragone , voi, lettore
,
ed io

abbiamo due intelletti fra loro connaturati : e di qui avviene che

quando io parlando o scrivendo affido un mio pensiere a una vibra-

zione dell'aria o a un segno sulla carta, voi in quella vibrazione o in

quel segno ravvisate il mio pensiero; non gia perch& quei segni sieno

diventati pensieri o perche voi leggiate direttamente nell
1

animo

mio, ma perche la proporzione e simiglianza che passa fra il vostro

intelletto e il mio fa scorgere a voi quello stesso che io scorgea nello

scolpire quella parola o nel vergar quella cifra. Se dunque vi e una

qualche proporzione di somiglianza fra 1' intelletto mio che e imma-

gine e il Divino di cui quello e immagine; quando il Creatore voile

parlarmi mediante le Creature come per altrettanti segni pote eflet-

tuare in esse i divini concetti in modo che il mio intelletto mirando

quei segni riproducesse bench& imperfettamente i concetti divini

in loro rafligurati.

Presupposta questa dottrina, facciamone 1' applicazione al caso

nostro. Per questo stesso che le creature sono veri esseri sussislen-

ti, al primo percepirsi da noi per mezzo de' sensi, destano nella

mente nostra la generalissima idea di ente che in essa gia precon-

teneasi virtualmente. Quest' idea nella sua massima astrazione non

solo si riferisce alle cose create, ma dice indifferentemente ci6

che e, precisamente in quanto e, senza veruna determinazione del

modo, e della qualita dell' essere. Questa idea dell' ente elevata alia

sua massima astrazione riguarda si I' infinite come il finito, si 1' as-

soluto come il finito; e le cose create, son capaci di generarla nella

mente nostra perche veramente sono, e perche e in esse realmente

stampata una simiglianza concreta dell' idea dell' essere che si trova

nella mente divina. Un sol passo poi che faccia la mente umana
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scendendo da quel generalissimo concetto, si trova necessitata a

concepir 1' ente in un doppio ordine
,

nell' ordine cioe assoluto
,

necessario, infinito; e nell' ordine relativo
, contingente ,

finilo.

11 primo ci porge 1' idea di Dio, il secondo 1'idea astralta del creato.

E nel vero, tu concepisci da prima 1' essere in quanto esprime ci6

che e, astrazion fatta onde e come esso sia. Ma poscia ti e me-

stieri determinarlo
;

e per6 se escludi da esso ogni dipendenza e

pensi la realla non riferita che a se medesima, tu formi il concetto

di Enle assolulo; e formi per contrario il concetto di enle relalivo ,

se pensi la realta derivata da un principio da cui per conseguenza

dipende. Del pari se dall' essere da te concepito separi ogni limite,

considerandolo come perfezione interminata e scevra d' ogni pri-

vazione o difetto, tu procedi all' idea dell Ente ^infinite ; se per con-

verso vi aggiungi alcuna limitazione o carenza di pura attualita,

vieni a concepire T essere finito. Da ultimo affisando lo sguardo della

mente nell' idea di essere in guisa che tel rappresenti si fattamen-

te esistente che non possa non esistere, tu concepisci 1' Ente neces-

sario e se coll' essere congiungi la non ripugnanza a non esistere,

avrai il concetto di ente conlingente. Ecco in che guisa pu6 age-

volmente spiegarsi il cominciamento della conoscenza che abhiamo

di Dio, senza che la sua nozione si formi della nozione stessa delle

creature e senza hisogno di visioni ideali o di forme innate, le qua-

li in sostanza non valgono a spiegar nulla e lascerebbero la qui-

stione del tutto irresoluta. Ma noi ci accorgiamo che a meglio in-

tendere questa dottrina cosi in breve qui abbozzata
,

e mestieri

spiegar la teorica degli universal! ; il che noi faremo nel seguente

articolo prima di venire alia soluzione del quarto argomento recato

dagli ontologi.



UNA SERIA CONFUTAZIONE
DELLA

CIVILTA CA.TTOLICA

Alle Riviste nate in questi ultimi tempi in Piemonte

non bastarono ne la libertd della stampa, ne i presidii

economici delle societa editrici per vivere e protperare.

La collaborazione incerta,casuale,accozzaticcia,quin-

di incoerente, anarchica, vuota di signiflcato, e scnza

interesse, o le ha fatte morire d' inedia (come accadde

per esempio al Cimento padre) o le fa vivere di na vita

paralitica, muta, cieca, si che il paese quasi nemmeno

s'accorge della loro esistenza ( come accade per esem-

pio al Cimento figlio).

II PREDARI nel suo Bollettino, N. 82, pag. i.

Due interrogazioni (quistioni le direbbe alia francese 1' italianis-

simo Cimento) o piuttosto due lagnanze molto serie in realta, ben-

ch^ sotto forma un po' burlevole, noi indirizzavamo al Cimento nel

nostro articolo intitolato Nuovi ringraziamenti ad un amico vec-

chio
5
e credevamo che il velo dello sch erzo che le copriva non

fosse poi tanto denso ch'egli non potesse scoprir di teggori ci6 che

vi si nascondeva di sotto. Ma, o fosse la densita del velo o la debolez-

za degli occhi, il certo si e che il Cimento non riusci punto ad affer-
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rare il concetto nostro. Giacche essendosi egli posto della miglior

voglia del mondo a rispondere al nostro articolo nel suo N. dei 15

Settembre, nondimeno a dispetto di ogni suo buon volere riusci a

rispondere ad ogni cosa fuorche alle due di cui era interrogate.

Le quali ci sara ora forza perci6 di ripetergli qui in termini piii

chiari , perche se mai venisse ancor ad uscirci una volta pel rotto

della cuflia, non possa piu recarne la colpa alia malagevolezza del-

la forma non accessibile alia perspicacia sua.

Dunque la prima domanda o, per meglio dire, il primo lamento

che noi indirizzavamo al Cimenlo di Torino
,

si era sopra la lealta

sua, la quale ci pareva un poco ferita dal modo con cui aveva par-

lato egli il primo ,
tacendone noi

,
del discorso tenuto in Berlino

dal ch. professore sig. Carlo Witte in lode della Civiltd Cattolica e

dei suoi scrittori. Se il Cimento voleva tacere le lodi date da un.

dotto protestante ai suoi avversarii
,
era padronissimo : e con ci6

avrebbe fatto siccome fin allora avevamo fatto noi : ma non era pe-

ri padrone del tramutarle in censure. Queste arti di polemica gio-

vevoli per avventura agli scrittori della Gazzetta del Popolo , del

Fischietto, della Maga e di altrettali lordure, non fruttano che diso-

nore a chi, se non per il merito, per la forma almeno di sue scrit-

ture, e per Tindole dei suoi argomenti pretende di esser considera-

te come scrittore grave, discorrere di sdenze, lettere ed arti e per-

fino, si superis placet, paragonarsi ad un parlamento personifica-

to *. Cio posto noi credemmo poter far ridere un poco i lettori

alle spesed' un giornale moderato che, non contento di qualiOcar-

si da se per una quintessenza degli uomini piu stgnalati nelk lel-

ture e mlk scienze, per un lambicco dei piu distinti scrittori e pub-

blicisti itatiani, per uno stillato dei lavori e dei contribuli di chiari

scrittori, tentava ancora di mutare in biasimi quegli elogi che spas-

sionati protestanti davano ai suoi avversarii cattolici. E dicemmo

far ridere i lellori, giacche ci sarebbe paruto un inutile sciupio <li

eloquenza il tentare di far arrossire gli scrittori.

i Vcdi il programma del Cimento primogenito.
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Ecco adunque la prima domanda ed il primo lamento a cui il

Cimento e pregato di voler rispondere invece di fare le meraviglie

che noi stampiamo il nostro panegirico. Questo del lodarsi da se

e un privilegio di cui noi lasciam volentieri il monopolio agli

scrittori libertini, usi da un pezzo d' incensarsi 1' un 1'altro , quan-

do non credono piu sbrigativo d' incensar ciascheduno se stesso. Le

lodi nostre contenute in quell'articolo non sono state scritte da noi:

noi le tacemmo anzi per sei mesi
,
e le avremmo taciute ancora se

il Cimento , falsandone il senso
,
non ci avesse tirato pei capelli a

pubblicare le cose com' erano.

La seconda domanda versavasi sopra gV indugi indefmiti cbe il

Cimento poneva a liberare la sua vecchia promessa di esaminare con

metodo filosofico e con modi serii e pacati gli strani principii del di-

ritto pubblico propugnali dalla Civilld Caltolica. La promessa con-

ta ormai piu di tre anni di vita: ne si sa che alcuno di quei tanti

distinti scrittori e pubblicisli che scrivono nel Cimenlo abbia pensato

mai a mantenerla. Fra la si grande varieta di contribuli e ricchezza

di lavori cbe tanti chiari scritlori portano da ogni parte d' Italia al

bazar scientifico del Cimento , non ci accadde ancora d' incontrare

una sillaba cbe accennasse a confutazione dei nostri articoli sopra

gli Ordini rappresentativi cd i Governi ammodernati. Gelosi della

sua fama e desiderosi d' illuminarci al sole dell' intelligenza sua

tentammo rompergli Talto sonno nella testa, spronandolo ad esami-

nare almeno, se non a confutare, quei due volumi. A tutto ci6 che

cosa risponde il Cimento ? Risponde come quello Scozzese di Walter

Scott, cbe interrogato di non so cbe, ed impacciato a rispondere fa-

ceva alia sua volta delle interrogazioni. Qui (dice il Cimento} pre-

ghiamo lo scrittore della Civilta Cattolica di porgerci un po* d' orec-

chio e di rispondere alle noslre domande.

Noi vi porgeremo oreccbio, o Cimento di Torino
,

e bencbe voi

non abbiate finora degnato di rispondere alle nostre interrogazio-

ni
,
noi risponderemo nondimeno alle vostre con ogni schiettezza.

Cosi ci sia dato almeno una volta di vedere il Cimento rispondere a

proposito alle nostre domande.
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L'articolo del Cimento (per pigliar le cose daU'alto) e sottoscritto

da un S. maiuscolo: ma noi abbiam motivo di credere che un C.

vi starebbe meglio ,
siccome farem vedere piu sotto. lungo sei

pagine o tende a confutare nientemeno che tre dei nostri articoli :

quello cioe dei Nuovi Rinqraziamenti ad tin amico vecchio e due

riviste, 1' una delle opere del Beccaria
,
e 1'altra del medesimo qua-

derno cbe parla di Francesco IV Duca di Modena. La confutazione

poi si divide in tre parti , colla prima delle quali il Cimenlo dimostra

di non vivere nel nostro secolo, colla seconda di non leggere i no-

stri articoli
,
colla terza di non comprendere le difficolta che pro-

pone e le interrogazioni che ci fa. Sara utile, e forse ancora dilet-

tevole, il veder siccome il Cimento vada provando con ogni evidenza

questi tre punti.

E per vedere in primo luogo I'anacronismo del signer S(?) basti

il sapere che quell' Esprit des Lois cui irridevano o biasimavano venti

o trent'anni fa in Inghilterra lo Stewart ed il Bentham, in Francia,

per tacere del Bonald e deH'Haller, il cattedratico Villemain, in Italia

il Bomagnosi ,
e prima di lui il Filangieri , queU'espnf des lots che

dal satirico Arouet intitolavasi de I' esprit sur les lois, e dall'Elvezio

trattavasi come un' Utopia, quel libro medesimo forma ancora pel

Cimenlo un luminare del secolo
,
si che egli si scandalizza che non

gli si faccia di cappello. Non solo il Beccaria, esclama , non so-

lamente i Voltaire, i Diderot
,

i d'Alembert , ma lo stesso Montes-

quieu! (Dio buono! Lo stesso Montesquieu!) L'accusa di frivolezza

contro costoro e ben ridicola in bocca di un Bresciani, di un Tapa-

relli, di un Liberatore , i quali non hanno partorito sinora che fra-

sche e petteyolezzi scolastici ad uso degli eunuchi e delle pinzochere.

(pag. 373). L' imbroglio perd sta in questo che qui non si tratta

di sapere qual sia il concetto che la testa del Cimenlo si e formata

dei predetti scriltori (i quali sono molto indifferent! al concetto che

egli se ne vorra formare) ,
bensi si tratta di sapere se non sia ridi-

colo il Cimento medesimo che crede esistere nelle teste altrui quel

concetto ch' egli si e formato del Montesquieu e della profondita

filosofica del secolo passato.
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Con una si alta opinione del secolo XVIII non e meraviglia che

il Cimenlo pensi d' aver confutato i tre articoli intorno al Beccaria,

a Francesco IV ed a lui medesimo con nulla piu che ripeterne per

celia alcune frasi, senza accompagnare al suo riso una parola di ro-

busta risposta contro le prove ( eccetto le ingiurie che sono robu-

stissime). Anche questo era un vezzo del secolo XVIII. Ma crede

egli forse che gl' Italian! del secolo XIX, i quali vanno assorbendo

le sei , le otto e le dieci edizioni delle frasche e dei pettegolezzi

sco?as<id,accettino ancora per buone codeste confutazioni alia volte-

riana come i badauds parigini accettavano per confutazioni gli epi-

grammi piu o meno felici degli Enciclopedisti ? Anacronismi, sig.

Cimenlo gentilissimo ,
anacronismi : 1' empieta volteriana e decre-

pita, e 1' allo sonno della vostra testa (pag. 730) vi fu rotto troppo

tardi, se ancor vivete in quell' epoca. Perfino le buffonate intorno al

cappellone dei Gesuiti
,

si dice che comincino a putire di rancido

e riescano importune nella colta societa. 'Perfino gli argomenti

contro Francesco IV di Modena presi nell' arsenale delle satire del

Giusti si dice che non facciano piu a proposito per condannarne

la memoria
, specialmente sapendosi da tutti che nelle satire del

Giusti non ci sono solamente dei versi contro Francesco IV, ma

altri ancora
,

i quali se il Cimento osasse citare sarebbe accusato

e condannato in Torino medesima come irri-yierente alia casa di

Savoia.

Con tali rancidumi per la testa il povero sig. S.(?) c'interroga

trionfante, dove sieno oggi i nostri grandi pensatori, i nostri Spino-

5, i Kant, gli Hegel. Dove sono? Par troppo non sappiamo dove

siano: ed anzi, pensandeci meglio, crediamo che-proprio fra noi

non ci siano. jAnche questa gloria dobbiam lasciarla al Cimento, il

quale avendo gia risuscitato un nuovo Lamettrie coWuomo-pianla,

sara capacissimo di ridstar daflla tomba anche uno Spinosa col suo

panteismo matematico, un ^vant col suo scetticismo, non che quel-

1 Hegel che venne ultimamente confulato da!llo Siahl e ridotto, dice

il Conforti, (conoscete sig. S. questo socio dell'accademia Italica?)
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a terribile o ni'mucvioso speltro *. Siam vinti, non abbiam pantri-

sli, noi conosciamo i romanziori tedeschi. Ma rio < he, piu ci con-

vince ill rostra slerilita (ilosofaa si e cho noi slum derisi da una

persona deyna di fede, che non si nomina ,
in una cilia d' linllfi,

non si sa quale, per la dislritzione della filosofia tedesca rappre-

sentala m teatro (pag. 371) non si sa quando.

K dopo rio come potra il Cimento non stare proprio molto in

forse se in Roma si studii filosofia, ripetendoci quella gran ragione

si facile a coniprendere clie la comprese perfmo e la Hpet6 mille

volte il secolo XVIII, cioe che la filosofia non alligna chc nelle le-

sle die pensaao liberamente? (pag. 373) 2.

Dopo questa prima vittoria con cui il Cimento mostra di non vi-

vere nel nostro secolo, viene la seconda con cui egli mostra di noa

leggere le nostre pagine. Anche questo era di moda nel serolo

scorso
,
ma nel presente, sarebbe prudenza lo smettere questo an-

dazzo. II leggere gli autori che si vogliono confutare e citare le pa-

gine che si confutano servirebbe almeno a non andare in nome di

calunniatore. Persuasi che il Cimenlo non ha tempo di leggerci ,

noi non gl' intenteremo accusa si vituperevole. Ma paghi di riman-

darlo a quei passi ove teniamo appunto la sentenzaopposta a quel-

la da lui attribuitaci
,
lo consiglieremo a prendere anche qui 1' u-

sanza del nostro secolo e leggere e capire gli autori prima di com-

batterli.

Ecco dunque qui le dottrine affibbiateci dal Ciinenio contrarie

precisamente alle sentenze da noi professate.

1 iS'c basta il dire che 1' I!e;;'lismo e passato di moda , anzi e morto e sep-

pellito; cio pub essere ma non e meno vero chc per quelli i quaii non si sono

dali alcuna pena di conoscerlo c credono di assistere ora ai suoi i'unerali, 1'lle-

gelismo vive tuttavia loro malgrado, almeno come terribile e roinaccioso spet-

tro. St, dcllafiloi. del diritto di F. G. STAHL torn. I, Introd. diCoxroRTi p. IX.

2 Lo Scotti stampava in Napoli nel 1830. I libertini son d'accordo nel so

stenere che senza una plena indipendenza nel pensare, nello scnvere, nel pub

blicarc, nel legijere crollera il regnodella filosofia . SCOTTI Teoremi di pdliti-

ca ecclesiastica teor. IX, pag. 145 e segg.
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1. Siamo accusati di dispregiare gli ordini rappresenlalivi. II con-

trario evidentemente apparisce dalla recente opera dell' Esame Cri-

tico degli Ordini Rappresenlalivi tratta dalla Civilld Caltolica *. Ma

qui ci vuole una spiegazione. Gia molte volte la Civilld Catlolica

dovette fornirla e la forni abbondantissima ed evidentissima. Tut-

tavolta siam sempre da capo. Essa ha dichiarato gia le mille volte

che non le forme o repubblicane, o costituzionali, o monarchiche,

ma lo spirito eterodosso d'indipendenza mal intesa, che presso mol-

ti popoli vi si e introdotto, e la vera cagione dell' anarchia degli

uni e del dispotismo degli altri 2. Ma gli avversarii nostri credono

piu comodo di alterare i nostri concetti e d' imputarci dlsapprova-

zione delle monarchie per renderci odiosi ai monarchi, disappro-

vazione delle forme piu libere per renderci odiosi alle piu libere

genti. II fatto e che noi condanniamo lo spirito quand' e cattivo e

non le forme indifferenti in se ,
ed anzi buone tutte quando sono

legittime e informate di spirito cattolico.

2. Di voler che le leggi sien falle da un solo. S'insegna per Tap-

punto il contrario nell'opera citata, parte 2, capo 3, e specialmen-

te al . 6 la coordinazione degli organi, e al . 7 la prova slorica.

Tutto quel capo e diretto a risolvere il problema di render le leggi

utili, convenevoli ed onesle affidando la rappresenlanza dei varii or-

dini sociali a tale organismo, che non per forluilo impulso di buon

volere, ma proprio in forza delta isliluzione polilica debla produrre

nelle leggi quelle Ire doli che la lor nalura domavda (n. 755, pag.

84). 11 che (si nota quivi espressamente) apparliene non solo ai

Rappresentativi, ma a tulle le forme di Governo legitlimo giacche

anche nei piu assoluti le consulte e i Consigli di Stato ci stanno cer-

tamente per qualche cosa.

3. Difendono accanitamente il dirillo divino dei Principi assoluti.

La Civilla Callolica dice per contrario, che lulti i Governi legitti-

mi
,
in quanto nascono per ordine di Provvidenza da certi fatti

,

/

1 V. p. e. Introd. pag. XIV, e segg. e n. 1331, pag. 335.

2 Vedi Esame Critico P. I, cap. 10 en. 612.
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possono dirsi voluti da Dio, cssendo questi falti una espressione an-

ch'essi della volonld di Dio *
: e protesta poi won dirsi questo per in-

tenzione di soslenere il dirilto divino del Bossuet o dedurne le mede-

sitne conseguenze 2. E poco apprcsso (n. 318) insegna, won darsi in

ualnra un Governo assoluto ne in diritto nt in fatlo, il che si ri-

petea recentissimamente nella conclusione degli articoli sopra 1'au-

loritd, interrogando : il comando e egli arbilrario, indefinite, ano-

malo? risposta. abbiam veduto che niun polere e assoluto. (2.* Se-

rie, torn. VI, pag. 522).

4. A quel solo (che fa le leggi) si comunica per via di ereditd una

sapienza infallibile. La Civiltd Caltolica ha insegnato il contrario

fin dal 1. volume nelle leorie sopra I' insegnamenlo, ovefra le al-

tre proposizioni , la condizione, dicesi, dei governanti li rendeinca-

paci (dell insegnamento; (pag. 325), e si conclude poi (pag. 330)

aver noi dimostrato la fallibilild ed incompelenza dei governanti nel

regolare gl' intelletti. Notatelo
, sig. S.

,
notatelo bene : fallibilitd

k proprio il contraddittorio d' infallibilitd.

5. Vogliamo le imposte comandale a piacere. Diciamo appunto il

contrario nell' opera citata dal n. 954 innanzi, ove, tra 1' altre frasi,

puoi leggere vituperate (pag. 282) 1' lo governante che non tra-

manderd ai governati se non quel tanto di ricchezza che a lui riesce

tuperfluo, e (pag. 350) il gran Re cogli scialacqui che desolarono

la trancia: e nel capo 3 della 2 parte, . 6, ove al popolo si asse

gna 1' iniziativa nella rappresentanza dei bisogni (pag. 114); e la

sanzione che riconosca \' utilild delle leggi (pag. 116).

6. Malediciamo come invenzione diabolica il principio della sovra-

nitd popolare. Nel 3 Vol. 2 Serie diamo anzi molte spiegazioni

di codesta formola, che sotto certi aspetti (non quelli certamen-

te ammessi dai libertini) pu6 ammettersi ancor dai cattolici ,
e

concludiamo (N. 5, p. 24) esservi in quella formola si famosa lanto

di vero che proteggerd per lungo tempo ancora nclle mend dei

*

1 5atne Critieo n. 215, pag. 138.

2 Ivi n. 218, pag. 200

Serie //, vol. VIII. 12
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popoli lemalaugurale'falsiladel senlimento elerodosso che vanno o*v

dinariamente solto il tilolo di PRINCIPII del 1789.

7. Di volere che pochi solamente<debbano godere i vantaggi ma-

leriali (pag. 374). Questa dottrina non e della Civilla Callolica
,

ma e del fatto socials riconasciuto anche recentemente, non dicia-

mo dallo Stahl citato, ma dal suo annotatore Conforti (dal Con-

forti, sig. S., dal Coaforti) che dice 1'eguaglianza impossibile (pap.

302, e noi sfidiamo il Gimenlo a trovare una societa ove il mag-

gior numero sia dei benestanti. Davvero che non la trovera sotto

i Governi alia raoderna. E pu6 averne una prova aritmetica nel-

la statistica dei mendichi riferita nel citato Esame critico (N.
p

1001), ove i poveri sono in Inghilterra come 1 a 6
,
nei Paesi

Bassi come 1 a 7, nella Svizzera come 1 a 10
,
nella Russia come

1 a 100.

E tanto basti per rispondere ad un censore che non si degna ci-

tare i luoghi ove pretende trovare la dottrina di cui c' incolpa.

Ben vede il lettore se abbiam pieno diritto di asserire che il

Cimento non legge le nostre pagine ,
non volendo credere che le

calunnii. Ridere e falsificare o per lo meno ignorare, ecco dunque

le due prime vittorie del Cimento. Veniamo alia terza la quale mo-

stra ad un tempo che ne comprende le difficotta che ci propone ,

ne legge le risposte con cui gia vennero preoccupate.

Che rispondera \nCivilta Callolica, domanda il sig. S., se noi mo-

stTiamo le semenli del Beccaria nei libri di e qui c' incalza ri-

portando le dottrine del Lainez
,
del Bellarmino ,

del Suarez ,
del

Mariana. E vedete strana combinazione ! Quest'argomentazione del

Signer articolista del Cimento sembra copiata a verbo a verbo dalla

nota che il Conforti aggiunge alia Storia della filosofia di F. G.

Stahl (t. 2, pag. 327 seg.). Anche qui compariscono quei quattro

.scolastici nell' ordine medesimo con cui li reca il Cimento: anche

qui il Ranke e il Ritter colla citaziona della stessa pagina e colle

osservazioni medesime e quasi con le stesse parole. -Che il Cimento

sia plagiario del Conforti ? o il Conforti scrittor del Cimento ? In qua-

lunque ipotesi capira il lettore perche crediamo che quell' S si debba
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mutare in un C *. Chiunqne sia o S. o C. egli c'incalza e ad ogni

tratto va ripetendo: aspelliamo dalla Civilta Catlolica una risposta.

Disgraziatamente (si chiama proprio aver disdetta! ) la prima

volta chc il Cimento ripete questo intercalare lo fa per 1' appunto

dopo aver detto falsamente (pag. 374 ) che il Lainez si rideva del

dritto dtVwo dei Principi. Povero S. C. ! Avrebbe potuto chiederci

una risposta a tutto il rimanente ove e qualche citazione d'aulorita:

ed egli la va a chiedere precisamente a quell' unico punto dove di-

ce il falso senza confortarlo di citazioni! Quindi la risposta e facile.

No , sig. S, gli autori citati non ridono del diritto divino. Anzi il

Suarez, difendendo il Bellarmino contro Re Giacomo
, sostiene

espressamente, Principem politicam poteslatem a Deo ipso recipere,

e soggiunge che questo e di fede, quod etiam absolute loquendo de

fide est (Def. fidei lib. 3, cap. 1, . 6).

1 II signer S. ardisce dire che la Civilta Cattolica osteggia le costituzioni ,

dopo aver copiato 1'annotatore di Stahl ! Or torni di grazia a leggerlo dalla pag

370 innanzi
,

ov' e censurato il sisteiua del Montesquieu colic costituzioni alia

moderna, e vedra come, dopo averne stabilito il risultato nel principio utilita-

rio e nelle quattro parole sacramentali abbasso il Cristianesimo, la Monarchia,

il Matrimonio , la proprieta (pag. 360) , dice in poche pagine la sostanza di

quanto abbiam detto nel citato Esame Critico: che la costituzione inglcse e

tutt' altra da quelle del continente ( e il Conforti nella nota pag. 374 nftn'ne

dissnile}: che voler dividerc i poteri e lo stesso che voler dividere un uomo in

tre, volonta, intclletto, memoria: che i successor! del Montesquieu diedero-a-

;;li
St.it ii !i un carattere raeraraente meccanico, ne tolsero ogni elemento natu-

rale aristocratico, divisero le camere secondo il caso, tolsero al Principe il ve-

to: ridusscro in somtna i tre elemcnti ad una Ic la di dislruzionc reciproca che

termina nella prevalenza di un solo (pag. 375, 376). E tulto cio perchc? Per-

che secondo costoro nei reggitori non si pud porre alfuna fede senza wn pt tere

che domini la loro volonta, non essendovi, come in un'epoca credente, ribres-

zo morale o timore di Dio ( pag. 377
).

E pero giungono a soltoporlo ad una

legge immobile e senza volonta.... al meccanismo politico (pag. 378).

Dica il lettore se queste poche parole non sono appunto la sostan^a del no-

stro Esame critico ; e per conseguenza dica con qual buoua fede il sig. S. o

C. ch'egli sia, copii lo Stahl, e poi schiamazzi tanto contro la Civilta Cattolica.
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Vero k che se 1' autorita, temporale & assolutamente da Dio come

legge naturale
, legge naturale non pu6 dirsi piu questa che quella

forma di Governo ,
la quale dee nascere da fatto umano. Ma in

questa asserzione degli scolastici, se il Cimenlo avesse letta e capita

la Civilta CaUolica. avrebbe ravvisata una grande analogia con ci6

che abhiamo detto e dimostrato lungamente noi medesimi ragio--

nando deH'autorita e del suo possessore : vale a dire che 1'autorita,

come ogni altro diritto, benchfe divina nella sua origine , pure ab-

bisogna nell'ordine reale di un fatto umano in cui s' incarni *.

E in questa divinita appunto, notatelo bene, in questa divinita

sta il cardine della sentenza scolastica, e la suprema differenza fra lei

e i dottori eterodossi Rousseau, Beccaria e simili. Gli scolastici dicea-

no divina 1' istituzione della societa, e per conseguenza dell' autorita

in generale, e i filosofastri libertini fingevano da romanzieri, ad uso

eziandio degli atei, un patto che creava la societa e poi \ autorita.

Ed & curioso che copiando I'annotatore dello Stahl il sig. S. non ab-

bia letto le grandi verita con cui il dotto Prussiano ripone appunto

in questa abolizione delle divine influenze la falsila sostanziale del

diritto naturale per cui tutto il divino scompare dalla terra 2
. Diffe-

renza dunque essenzialissima tra gli scolastici e 1' eterodossia mo-

derna e questa divinild dell' autorita: differenza che dallo Stahl me-

desimo venne chiaramente riconosciuta a pay. 328 dicendo : la loro

teoria (degli scolastici citati) t'n se slessa niente ha di comune con

quella del dirilto naturale e della rivoluzione ; sebbene si risconlri a

capello con essa nei risullali parlicolari. Queste ultime parole sono

scusabili in un protestante, il quale non ha idea della influenza che

1' autorita Pontificia esercita esui popoli per impedire le rivoluzio-

ni, e su i Principi per impedire il despotismo.

Oltre 1' accennata differenza capitalissima, un' altra ve n' e fra le

due dottrine, la quale ha gran forza nei risultamenti pratici: ed &

che lutla la sostanza della teoria di Rousseau, continua lo Stahl

f

1 V. Esame Critico P. 1
, Cap. 3, N. 120 e seg.

2 STAHL Sior. cit. t. 2, p. 308.
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(pag. 334 ), t t'l potere inalienabile; onde consiegue che nessun

Principe e mai veramente Sovrano: laddove nella teoria degli sco-

lastici, quando il popolo ha trasmesso 1' Autorita in un Principe,

quest! e vero Sovrano, ne dee render conto del suo operare qual

mandatario del popolo. Rifletta a tutto questo il Cimento di Torino

e vednk che, a confessione di un protestante, le sementi del Beccaria

si trovano in quel diritto eterodosso che ha voluto separare intera-

mente 1'umano dal divino, come osserva altrove lo Stahl medesi-

mo *
5
e che se il Beccaria avesse voluto farsi plagiario degli sco-

lastici non avrebbe conseguiti quei tanti applausi dal Voltaire e dai

suoi che lo canonizzarono agli occhi di certi italiani infranciosati.

E se inoltre leggera con qualche attenzione gli articoli della Civilla

Cattolica, si accorgera ch' ella non e poi tanto degenere dalle anti-

che tradizioni scolastiche.

La Civilla Catlolica molte volte ha date queste spiegazioni. Ma

pur troppo vediamo che i moderati poco si curano di badare alle

spiegazioni. Essi pigliano le cose alia grossa; e siccome formano

uno Statuto in una nolle, cosl credono poter capire un libro in

un' occhiata. E Dio volesse che qualche volla non si contentassero

anche di meno!

Ci6 non pertanlo confesseremo francamente esservi negli scola-

stici alcuni passi bisognosi di ponderazione : ed appunto per questo,

prima ancora che nascesse il Cimento figlio, prometlemmo ,
lermi-

nando la prima serie, che noi a suo tempo libreremo questi momen-

(i ed esamineremo se la sentenza conlraria alia nostra sia slata co-

mune Ira gli scolaslici 2 e ripelemmo poscia nella parlizione dello

stesso trattato di esaminare alcuni sentimenti di scritlori, ora sco-

lastici, ora moderni 3, fra i quali avranno cerlamente luogo, dopo
il Dottor Angelico citato dal Conforti, gli autori cilati dal Cimento-

1 * L' opera della riforma relativamente alia societa fe appunto la distruzio-

M >lel caratlere teocratico (pag. 77).

2 Civilta Caltolica 1 Serie. V. XI, pag. 139.

3 II Serie, vol. Ill, pag. 28.
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Ed in fatti gia fin dal principio di quella trattazione sopra la sotra-

nitd delpopolo abbiamo assegnato alcuni sensi nei quali quegli auto-

ri possono intendersi (pag. 21, 149 segg. )
: e a questo pure allude

il N. 57 nella conclusione di quel trattatello 1. Ci si permettera per

altro di procedere in tal fatto col metodo moderno che comanda di

leggere gli autori e di capirli prima di confutarli : il che ci obbliga

a procedere lentamente coi testi alia mano
,
e non contentarci di

falsificarli o deriderli.

Frattanto pregheremo 1'articolista di rioordarsi che, quand'anche

noi differissimo da alcuno degli antichi scolastici in qualche opinio-

ne, non avremmo con questo violato quella riverenza che ai gran-

di uomini e dovuta. Al piu avremmo dimostrato quanto sia falso che

gli scrittori della Civiltd Caltolica /anno professions di non pensa-

re da se perche considerano il pensiero libero come una cosa mede-

sima col peccato (p. 373), siccome con insigne contraddizione ci

accusa il Cimenlo appunto quando ci rimprovera di dipartirci dai

nostri antichi. Pensi egli ad acconciare questa sua evidente con-

traddizione ed avra con ci6 solo risposto da se medesimo a quel-

1' ultima sua dimanda proposta al piu aculo nostro dialetlico : per-

che i gesuiti difendevano nel secolo XVI la sovranild del popolo ed

oggi sono gli amid piu sviscerati delle monarchic assolutel (376)

Ogni lettore si sara gia potuto accorgere che non si richiede gran

dialettica per rispondere al Cimento , al quale gia abbiam dimo-

strato che gli scolastici del secolo XVI non difendevano la sua sovra-

nita del popolo, e che i preseuti scrittori della Civiltd Cottolica non

difendono 1' assolutismo. Laonde la domanda con la quale il Cimen-

to conclude il suo articolo conferma appunto che egli non capisce i

primi nel leggerli, e non legge i secondi nel confutarli.

i II Serie, vol. VI, pag. 521 segg.



UBALDO ED IRENE
RACCONTO DAL 1790 AL 1814

L' ABATE TENTORI E IL SIOR ZANETTO

II di 16 Maggio dell'anno 1797, allorche entrarono i Frances! in

Vinegia, fu aperto e dato a saccomanno il palazzo Dogale, inacces-

sibile per tanti secoli agli occhi de' profani ,
e pieno d' ogni sorta

di preziosi arredi delle spoglie della Grecia, delle Isole ionie, del

Negroponte ,
di Cipro e di Candia : ornato delle piu pellegrine

rarita del Giappone ,
della Cina

,
dell

1

India e della Persia
, che

negli antichi Irailichi della Repubblica eranvi trasferite sulle na-

vi del commercio di tutto T oriente
,

di che i Veneziani aveano

T aurea chiave : ricco dei splendid! presenti della Porta Ottoma-

na
;

dei doni vetusti dei Califi di Bagdad ,
di Damasco e d' Egit-

i.i; degli omaggi di Barberia e di molti principati di Bosnia, della

Servia e di Bulgaria. Quel palazzo Dogale, ove per tanti secoli fu-

ron librate le bilance d
1

Europa; onde uscirono i sapienti consigli di

tante leggi e di tanti statuti
;
ove si agitarono le sorti delle Cro-

ciate, i destini dell' imperio di Bizanzio e delle costiere dell' Asia
;

da cui usciano le risoluzioni di tante alleanze, le quali faceano

trepidare le piu sublimi monarchic della Cristianita, che tanto le
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ambiano a loro favore-, in cui si decisero tante guerre, e si stabilirono

tante paci; donde partiano quei prodi capitani di mare che guida-

vano le gloriose armate al conquisto di tanti Stati; che faceano in-

chinar gli stendardi di san Marco da tante barbare citta Saracine;

cbe sgominarono tante flotte turchesche; che impedirono col va-

lore e col consiglio, che tutta Italia non cadesse sotto la tirannide

Ottomana. Quel palazzo che custodiva i secreti di tanti secoli, che

serbava il libro d' oro delle grandi prosapie patrizie, che tanti Dogi

alberg6, che udi nelle aurate sue sale i sapienti avvisi de' suoi Con-

siglieri, de' suoi Inquisitori, de' suoi Capitani e Procurator}, de'

suoi Almiragli, de' suoi Legati alle estere nazioni
;
che accolse le

pompose ambascerie di tanti imperatori e re e signori d' Oriente

e d' Occidente; che diede sicura ospitalita a Papi raminghi, pro-

fughi e oppressi dall' ira d' iniqui potenli; che fu asilo di Principi

infelici, reggia di gloriosi Imperadori, i quali visitavano quell' ec-

celsa Signoria per vederne, come la Reina Saba con Salomone, la

munificenza, T ordine, il consiglio, la potenza, la dignita e i diritti

avvisi che reggeano la metropoli del marc, e governavano que' po-

poli felici e d'ogni bene di pace ricchi e doviziosi. Dalla loggia di

quel palagio essi miravano quella calca stipata di cittadini con tanta

serenita di sembianti, gaiezza di modi, eleganza d' ornamenti e di

vesti
;
e la laguna fra san Giorgio e la Salute cosi coperta di gon-

dole, di barchette, e di peote messe a festa
,
e vestite d' ermisino

e di broccati e velluti, con isvolazzi di bandiere, con poppe derate

e prore messe a vaghissime tinte, inghirlandate di fiori, abbellite

di cimieri a bellissime piume d' aghironi e di struzzi, con remi co-

lorati di minio , e colle impugnature d'ebano e d'avorio: cotalch&

i Monarchi stranieri da quel balcone vedeano a un tratto d'occhio

1' opulenza ,
la giocondita e la letizia di quel beato popolo ,

che

vivea tranquillo sotto il mite e grazioso governo de'Padri.

Or questo palagio bellissimo meravigliosamente ,
il quale com-

pendiava in se medesimo leglorie di tanti secoli, fu nel giorno che

i Francesi entrarono in Vinegia spalancato alia ruba d' un popo-

laccip disfrenato , istigato e attizzato ad ogni violenza ,
il quale
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ghermito il libro d' oro, e fatto una gran catasta e datovi il fuoco,

gettollo a incenerir tra le fiamme, e con esso tutta la nobilta del

veneto Patrizialo, che costoro predicarono spenta coll' ultime faville

di quel libro, e gridarono alto 1' Uguaglianza d' ogni classe, ordine

e stato. Appresso ciascuno entr6 ne' piu ricchi e reconditi quar-

tieri del Doge e de' sublimi magistrati della Signoria, e li misero a

bottino, rapinando quant' oro, argento, e cose preziose cascavano

lor fra le man!
, istrappando dalle pareti gli arazzi e le dilicate se-

terie del Tibet, della Cina, e di Persia, sconficcando i rosoni do-

rati, i bronzi bruniti, le borchie de' seggioloni e i velluti di quelli:

involando i cortinaggi dai letti, le tende dalle finestre, gli specchi

dalle pareti, i vasi sculti dalle mensole, gli orologi dalle tavole, i

candelieri dalle credenze, e persino i rami e gli stovigli dalle cuci-

ne ,
i cibi dalle dispense, i vini dalle cave.

Fra tanto saccbeggiamento ebbevi un uomo savio e scorto delle

cose, il quale veggendo la ruffa e la raffa del palagio dogale ac-

conlossi con dodici portatori di piazza, e fatto loro prendere dodici

gerle (cbe son ceste come quelle de' fornai, e s' imbracciano per

due sostegni e portansi a dosso d' uomo) li condusse. in Pregadi,

ch' e uno de' grandi archivii della Repubblica. Ivi guardatosi attor-

no
,
e vistosi soletto

, pcrche ivi dentro non v' era ne smaniglie .,

rie vezzi
,
ne gioie a rubare

,
ma sol veccbie scritture, accostossi

agli ultimi scaffali dell' archivio, e die di mano a' fasci piu recenti

degli atti del Consiglio de' Savi , e trasseneli pel giro de' quattro

ultirni lustri, cioe da poco prima il 1780 a tutto il mese d' Aprile e

i primi di Maggio del 1797
,
in cui fu morta la Repubblica per

1' invasione francese. Si fece portare a casu que' dodici gran ce-

stoni colmi
;
e fattili scaricare in una sua camera, riempilla di quel-

1' acervo di scritture, e Iicenzi6 i portatori, i quali non sapeano che

volesse quello strano cervello significare con tanta cartaccia inuti-

le accoltasi in casa; ma sapealo ben egli il valentuomo e volea ro-

vislare fra quelle carte le vere cagioni della caduta di Venezia, e

come vedremo a suo tempo, pervenne a chiarirsi piu cbe immagi-

nato non avea.
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Quell' astuto cervello era 1' abate Tentori, il quale dopo lo scop-

pio della Rivoluzione di Francia, vedeva, o pareagli vedere nel

reggimento della sapiente Repubblica di Venezia certe anomalie,

oh' ei non sapea costrurre e congiugarsi in capo. Laonde entrato

in mille avvolgimenti, e sospizioni, e pronostici V uno piu nuovo

dell'akro, dicea fra se Qui gatta ci cova Ma il buon Abate

per esperto e sottile d' ingegno che ei si fosse non arbitrava mai,

che invece di gatta ci covasse un serpentaccio astuto e crudele,

pien di bava e di veleno, il quale del fiato attoscava le piu savie

risoluzioni del Doge e del Senato
;
e questo era appunto quel tarlo

interno e secrete , il quale noi annunziavamo nell' altro capo , che

rodeva il midollo dell' ossa alia Repubblica.

II Tentori, con altri suoi gravi e discreti amid, ragionando piu

volte dell' inerzia del Senato nel poire guardia e schermo alia

Repubblica contra la burrasca addensatalesi sopraccapo e tutto

all' intorno a largbissimo spazio delle contrade d' Italia, parlava in

credenza e sottovoce, poiche in palese non accadeva arriscbiarsi per

timore di quel grande assioma veneto Delia Serenissima no se

discorra ne in ben ne in mdl Tuttavia non valendo a temperarsi,

dicea Possibile! amici, che i nostri Signori sieno cosi ciecbi

della mente, che non veggano siccome vuolsi armare e ben agguer-

rire 1' esercito di terra e di mare, e munir le fortezze, e gli awi-

samenti pigliare conforme a si grand' uopo di sostenere la neutra-

lita in guisa da tenere in rispetto cbiunque volesse attentare alia

salute della Repubbiica? Ov' e la sapienza , 1'antiveggenza, e la

provvidenza del Consiglio dei Savi, del Senato e del Doge? Tenersi

in pace con tutti
,
eziandio neutrali fra le potenze bellicose, sia

conDio: ma neutralita disarmata ! Non e ella un boccon ghiotto

per chi ha appetito, e un cortese invitarli a porvi dentro il dente,

e trangugiarselo in un fiato? Doh sonnolenza e negliittosita ine-

stimabile.

Ta Ta Ta, zitto, Tentori
,

zitto per amor'del cielo
,
disse un

vecchio parruccone, ch' era stato Collateral del Capitan Grande
;

voi vi lasciate udir parlare della Signoria ,
e ch' e molto peggio ,
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appuntarla d'improvvida e neghittosa : vi par egli? La Serenissima

non ha mestieri ch' io la vada avvocando dinanzi a voi
,
che siete

uomo di senno, e parlate per zelo. Ehm! perdonate, amico : parlate

per zelo, eh ! di certo. Tuttavia come fedelissimo, e antico uomo di

Sua Serenita, debbo dire, si che debbo dire, qualmente il potentis-

simo Senato se non piglia quei prowedimenti che voi ( con tutta

riverenza gia s' intende) significate, egli e proprio perche dopo la

gran pace del 1718 fatta dal Peloponnesiaco Morosini
,
la Signoria

ebbe tanto tranquillo stato
,
che tolti que' subugli del 1762 e del

1780, che appena ricordiamo
,

la bonaccia continu6 come in un

mar di latte
;
e per6 non pensossi molto a rifornire di flotte Y Estua-

rio , e a presidiar le fortezze di Peschiera
,
di Legnago ,

di Palma-

nova, di Zara, di Cattaro e d'altre bastite entro .terra e litorane.

L' esercito s' e ridotto a una picciola mano di Schiavoni e di bom-

bardieri, i quali stanno al sole di verno a fumar la pipa, e merig-

giano la state sotto 1' ombra de' mandorli, de' fichi e delle viti che

si piantarono sopra i bastioni
,
facendo di quelli e della piazza

d'arme orti, bruoli e pomieri, di guisa che in luogo di veder nelle

cannoniere imboccar falconi
,
bombarde e cannonaccl, veggonsi

pender i tralci e i pampini deH'uve nereggianti, e le pesche odorose

e rubicondc. Le cortine sono smattonate, i cordoni caduti, gli spal-

di sterrati, i fossi esterni seminatovi il frumento e 1'avena. Or che

volete voi
, amico mio riverito

,
che la Serenissima si metta in

spese si sfondolate per armare la sua neutralita? Iss! ci vuol al-

tro, non basterebbe il tesoro di Creso. Diacine! la Signoria sernina

fors'ella zecchini, che ognuno negermogli tanti come i semi della

y.ucca? Ma, Tentori mio ! giudizio ve' a parlare , bisogna saperle

jirima le cose, bisogna saperle, e poi . . .

E poi e poi. . . . che mi venite voi dicendo dell' erario
,
caro

Zanetto? L' Erario dee esser pieno a ribocco
,
visto le spese che si

fanno. Dopo la morte del Dose Paolo Renter, negli otto giorni che

i quaranta Elettori stetter chiusi in palazzo per eleggere il nostro

Serenissimo Manin si spese, sapete quanto? In pane, vino, olio e ace-

to lire 29421 : in pesce 24410 : in carni, polli e selvaggina 20360 :
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in salami
,
salsicciotti

, prosciutti 3980: in confezioni e candele di

cera 47660 : in vini generosi, caffe, zucchero 63845: in frutti, Go-

ri, condimenti 6314: in masserizie di cucina, legna, carbone 31851:

in arnesi noleggiati, guasti 41624: in ispese minute 108910 : per

stuzzicadenti 25.

Misericordia che bocche! che ventraie! Eh F aria del Dogado
fa appetito.

Non basta
, caro Zanetto : dovevate dire : che nasi ! Per ta-

bacco in quegli otto giorni furono spese lire 4931 : in carte da gio-

co 200 : in altri giocherelli da veglia 606 : in berrette da notte 506 :

in calzette e borse di seta nera per cbiudervi la coda 64 : in tabac-

chiere 3067: in pettini alia real, da lupe, da bonnet 2150: in es-

senza di rose, di lavanda, di vainiglia, e in belletto 182 *.

Voi
,
abate mio

,
mi fate strabiliare : se si facessero i Dogi

ogni due mesi come a Lucca, addio tesoro !

Dunque vedete, sior Zanetto, che facendo i conti sopra un

altro abbaco
,
io credo che la Serenissima abbia ancor tanto al sole

da poter sostenere la sua neutralita armata, come fece pel passato

nelle occorrenze del 1735 e del 1743, e le valse la sua liberta e la

sua sicurezza. Dapprlma considerate
,
Zanetto mio buono , che la

Repubblica & signora d' una sesta parte di cotesta bella Italia
;
e

corregge ben quindici milioni di sudditi : ne' soli Stati di Terrafer-

ma essa novera oltre a venti citta floridissime e d'abitanti copiosis-

sime, con tremila e cinquecento Comuni, ricchi di terre ubertose,

e d' ogni ragione di biade, di frutti, di bestiame e d'arti e indu-

strie forniti sopra le piu belle contrade della bassa Italia. Tutte

le frontiere nelle sue province sono di fortezze reali
,
di Piazze

d'armi e d'ogni difesa di montagne, di fiumi, di laghi, e di mare

con valide custodie e propugnacoli soccorse e munite
,

e ancora-

ch& in settantott' anni di pace alcune delle sue Fortezze abbian

ricevuto qualche disservigio dal tempo, e qui e cola sieno smerlate,

1 Arcbivio. Anno 1789. Filza: spese incontrate dopo la morte del Doge

Renier.
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scappellate, scamiciate, rugginose, e quasi in puntelli, credetelmi

ch'ell'ha ingegneri ,
architetti e maeslri da imbracarle , rincappel-

larle , e rincamiciarle per foggia da reggere ad ogni ossidione e ai

piu fieri assalimenli. Oh per le milizie sono anch' io appieno con

esso voi, che di certo con cinquemila fantaccini sparsi per le Piazze

di Terraferma non potra tener testa all'esercito francese quando gli

venisse il ticchio d' investirla come la Savoia
,
e minancia di fare

al Piemonte; ma ell' ha nell' Isole , nella Dalmazia e nell' Albania

guarnigione di diciottomila uomini; il che e pur nulla rispetlo ai

cavalleggeri e volteggiatori Schiavoni e Albanesi, gente intrepida,

veloce ,
ardita e battagliera ,

usata continue alle fazioni contro ai

Turchi. Quanto poi alle truppe italiane la Serenissima puo mettere

quando il voglia in arme le cosi dette Cerne
,

o Milizie di Campa-

gna ,
fiore di gioventu gagliarda e pugnace do' monti della Carnia

e del Friuli
,
che non vedeste mai i piu bei granatieri; e*i mon-

tanari delle alpi di Val di Brenla insino alle valli bresciane e ber-

gamasche, schiatta forte
,
di gran cuore, e di spiriti ardenti : ag-

giugnetevi i contadini del Trivigiano, del Feltrino, del Bellunese,

de
1

colli Euganei e Berici e Veronesi
,
con quelli delle pianure del

Polesine, dell' Adige, c dei fecondi borghi e casali sin oltre il Min-

cio, e mi direte voi, Zanetto mio bello, se Venezia pu6 agguerrire

di tutto punto un esercito che tenga in rispetto qualsivoglia atten-

tasse di stuzzicar cotesto vespaio. Taccio dei venticinque Condol-

tieri d'arme, gran signori e da guerra, che deono, per convegno di

privilegi avuti dalla Repubblica , capitanar cento cavalieri armati

di proprio, che sarebbero duemila e cinquecento scimitarre sguai-

nate in difesa di lei
, ogni volta che li richiegga. Ell' ha altresi

cinquanla legni ne' porti ,
altri nell' arsenale da varare in acqua al

bisogno ;
marinai presli , polveri , zolG, nilri , palle d

1

artiglieria,

arnesi di guerra ,
che T arsenal ne ribocca , e dopo le vittorie del-

1' Emo stanno in aspetto di nuovi ammiragli eniuli dei Dandolo ,

dei Morosini
, dei Barbarigo ,

dei Pesari e dei Loredan Del tesoro

della Signoria non vi parlo. I nove milioni di ducati ch'essa ritrae,

e in si lunga pace le soprabbondarono, sono un ricco deposito che
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basta a maggiori spese : pu6 crescere le imposizioni , e avendo

opulentissimi cittadini, fedeli
,
e deUa patria amantissimi

,
non le

verrebbero meno nelle sue straordinarie occorrenze *.

Peccato,caro Ten tori, ripiglio la parrucca, peccato che voi non

siate del Consegio dei die&e, alia gran politica che mi venite sciori-

nando-, ma credete voi di saperne piu che TEccellentissimo Sena-

to, il quale giudica di doversi attenere alia neutralild disarmatat

Oh uno di que' sapientoni di cd Pisani, di cd Giustinian, di cd Gri-

mani, di cd Erizzo, di cd Dolfin, di cd Mozzenigo e di cd Morosina

pu6 irsi a riporre a lato della vostra superlativa politica. Pofiare!

a udirvi favellar di Stato e' pare a dirittura che voi foste il quarto

1 S'e veduto manifestamente se il tesoro della Repubblica era iu fiore. Pe-

rocche all* invasione francese i Veneziani mantennero per ben 18 mesi quel-

1'esercito divoratore, il quale non pago di rapinare pe* suoi Commessarii ogni

di le tre parti delle veltovaglie e de' foraggi, che volea sopra il bisogno, impo-

se taglie di parecchi milioni, confisco gli ori e gli argenti delle chiese, de' san-

tuarii, e de' privati signori ,
che spoglio d'ogni ricco mobile

,
senza le infinite

ruberie , concussioni e ingoiamenti , che furono un abisso. Tuttavia 1' erario

della Repubblica sussidio largamente le citta disertate dall' ingordigia Giacobi-

na. A Verona, che fu la piii manomessa, die due milioni settantamila e venti-

sei ducati: a Brescia 20001
,
a Padova 800781 , a Vicenza 52332

,
a Crema

21000, a Feltre 7000, a Treviso, Belluno, Pordenone, Ceneda, Cadorc 91026
,

a Cividal del Friuli 4000, a Oderzo 5000, ad Asolo 10000, a Conegliano 39000,

a Bassano 70976, oltre a 255039 per altre occorrenze ; e tuttocio per sopperi-

re in parte alle vettovaglie dell' esercito francese. Aggiungasi che i francesi ,

entrati in Venezia sotto maschera d'amici, abbottinarono 1' arsenale pel valore

di quaranta milioni, ed oltre ad otto milioni s'ingoiarono nello spoglio del por-

to di Corfu . sonmic che superarono di gran lunga i debiti dello Stato. I tesori

poi che rapirono nello spogliare i privati degli ori, argenti, quadri ,
statue e

pietre preziose ; nelle taglie crudeli poste loro addosso; nel disertamento delle

loro ville, giardini, granai, cantine ; nei guasti dati alle possessioni ove cam-

peggiarono, e dieder tante battaglie, furono smisurati. E cio sia detto non per

ismentire Fabio Mutinelli, che nelle sue Memorie Storiche (venuteci in mano

dopo scritti cotesti Capi) mostra quanto negli ultimi anni f9sse neghittoso il Go-

verno Veneto ; ma per far vedere quanto fosse ancora possente quella Repub-

blica se per tempo avesse preso i suoi avvisi per armarsi.
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Inquisitore con Paolo Bembo, con Zaccaria Valaresso, con Comillo

Brrnardin Gritti
;
ovvero che foste ministro, o Ambasriatore alle

Corti invece d' Alvise Quirini, d
1

Andrea Fontana, d' Antonio Cap-

pello , di Rocco Sanfermo
,
di Nicol6 'Venier

,
e d' altri sperlissimi

e sagacissimi Legati della Serenissima a Pietroburgo, a Parigi, a

Vienna, a Londra, a Madrid, a Torino. . .

Basta, sior Zanetto, la berte e troppo lunga. ed io soglio andar

per le corte. E dappoiche voi ci venite con cotesti nomi di mogm vi-

ri, io've nepotrei allegare parecchi, i quali si fanno le croci di si me-

lenso procedere de' nostri eccellentissimi; edicono e sostengono che

se la Hepubblica avesse tenuto questo metro quando Gei mania
,

Francia, Gastiglia, Napoli, Boemia, ed Ungheria minacciavanla da

tutti i lati, avrebbonla sobbissata nella laguna eziandio prima che

quasi tutta Europa congiurasse a' suoi danni colla lega di Cambmi.

E dopo quella famosa martellata, che le introno il capo, ebbe pur

tanto di cervello da guidersi per guisa ch' eziandio mantenendosi

neutrale facea tremare (perch
1

era armata) tutti i principi d* Italraj

e nelle guerre fra Moscovia e fa Porta, e nelle dissensioni fra la

causa d' Austria e di Borbone, sostenne in modo la sua dignita ,

che gli Ambasciatori di quei suhlimissimi troni veniano ad accarez-

i, acciocche o la si tenesse davvero neutrale, o la piegasse a
'

una Gdrte, la qaale con Venezia dalla sua avrebbesi per

invitta.'Ed ora, Zanetto mio, >si sta coccoloni a covar 1'ova. Covi

pure, ma yedra ella o wieglio 'vedrem noi, che paladini usciranno

dal guseio a dtfenderla contro ie masnade giacobine.

'Ben 1

be, 's''eWacova,'riprese Zanetto, e' n' uscirain lurequal-

che cosa di buono-, poicb: ellu'Cova^col capo come Giove, e n' usci

la Pallade armata.

Veggo certi musi per Venezia, caro amico, che deono cssere

stati covati dalla rivoluzione, e non vorrei ( die me ne guardi ) che

'sommettessero alia covata della Serenissirna uova di basilisco e

di vipere. Vi dico il vero , costoro m'han viso di briflaldi, e di

commettimale. Intanto oostoro s'avvolgono liberamente fra, il po-

polo, e spendono e spandono. I pittori hann' opera, e son tulli in
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dipingere ritratti di certi Savi di consiylio, e specialmente di certe

nostre gentildonne; e cotesti quadri son pagati a gran moneta, ed

escon di Venezia sotto i sigilli, priraa del signer De Giacobbi agen-

te della Repubblica francese
,
ed ora del signer Lallement mini-

stro plenipotenziario della medesima. Dove vanno cotesti ritratti?

In Francia di certo. A che fare? Cotesti diavoli di Giacobini sanse-

lo essi-, forse per far all
1

amore con esso loro.

Come il sapete voi?

Mel so perche i pittori mel dissero
,
e sappiate che ebbero le

sedute con essi signori e donne di notte, e anche so che faceanlo di

celato
,
e che in famiglia non se ne avesse contezza

, poiche i pii

andavano a casa il pittore. Ed anche dirpvvi che a codesti forestieri

si mandano in secreto lettere
,
e fannosi raunate notturne con loro

in certi richiami ascosi laggiu da san Simeone Grande, che non li

scoverebbe Argo; e il Goldoni che la sapea lunga descrisse certi em-

blemi nella Commedia delle Donne Curiose, i quali sono di Franchi

muratori. Ma izz . . . .

- Tentori mio
,
voi siete a lato degl' Inquisitori a quel ch' io

veggo.
- E forse ne so piu di loro-, e non zittirei se non sapessi con chi

parlo : ma voi siete discrete, e vedete ch'io parlo per bene. Anche

aggiungo, che vi furono ingegneri francesi che ritrassero Tarsenale

co^n
tutte le venute a quello ,

e castel san Piero
,
e le munizioni di

Malamocco, e tutto il palazzo Dogale insino ai pozzi, ai piombi, al

ponte dei sospiri ,
a tutti i camerotti della Bertolda

,
della Liona

,

della Forte
,
della Zangariola 1

;
e si noverarono i prigioni ,

e si

sanno tutte le scalette secrete
, gli androni coperti, i trabocchetti,

tutto vi dico.

E ci6 perche?

Perche si. Oh non ci vedete voi sotto certi giochi di mano ,

certe trappolerie di pessimo intendimento? Io le ci veggo io
,
ch' e

gia un pezzo. Cotesti forestieri fecer nota di quanti gondolieri sono

i Prigioni di palazzo cosi dette.
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in canalazzo, ai traghetti del Leon bianco, di Lizzafasina e di tulle

le rive di Venezia; dei barcaioli di Fusina, di Mestre
,
di Chioggia

i' di Murano: dei Gonvenli piu ricclii
,
delle case piu opulente, dei

banchieri piu denarosi, dei nego/ianti di maggior polso. Che indizii

son questi? E la Serenissima si crogiola nella sua neulralild disar-

mata. Sapete voi quanti Giacobini passeggiano in merceria , per la

piazza di S. Marco , per la riva degli Schiavoni, e per Kialto?

Oh ! ma i Ire Inquisitor! slanno cogli occhi aperti; ci vuole il

passaporto, lacarta di residenza nella metropoli; gli albergatori, gli

osti, gli appigionatori deono, pena grosse multe, notificare chi ul-

berga ne' loro ostelli.

Mi piace ! eh sior Zanetto , voi siete pur semplice in certe

pratiche. Cotestoro entrano in Venezia sotto il cappolto de' navi-

cellai
, de' gondolieri , de' barcaroli remando

,
sdraiandosi sotto il

felze *, tirando un'alzaia, e (debbo dirlo?) sotto la livrea di certi

signorazzi anche delConsiglio dei Savi: e raolti non vanno gia all'oste

e alle albergherie pubbliche, ma vivono di frodo ne' palazzi la dai

Frari, da san Polo, da Rialto, da sant'Isaia, da Canal regio, e per-

sino in certi monasteri aM'ombra del chiostro. Non per'colpa de'mo-

naci ve'
,
ma dell' Eccellenza A e dell' Eccdlenza B

,
che colla sua

autorita veli appiccica per ospiti devoti. E intanto costoro scminano

e spargono a larga mano le massime piu indiavolate. Taccio degli

emblemi democratici impress! sui bottoni, sulle tabacchiere, sulle

pipe, su'piattellini da caffe, ne' ventagli entrati di frodo a guastar

Venezia; ma i libri, e le stampe miniate furono un diluvio, ed en-

travano a barcate sotto le frutte
,
nei barili dell' acqua dolce, nelle

gondole delle damine dal tuppe alto
,
e con si fatti libri te la con-

ciano come Dio tel dica.

Poffare! nei barili dell'acqua! sotto le zucche baruche! Ma in

somma che voglion essi da Vinegia i francesi ?

La noUe xe bela Risplende la luna Andemo in laguna

/ freschi a ciapar Cosi cantano i nosfri gondolieri, disse^'a-

1 Feltro che copre i capannucci delle Condole.

Seriell, vol. VIH. 13
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bate; fate ragione ch' eziandio i frawesi vengono a pigliar il fresco

& Vertezia, e ciascuno la sbircia coll'occhialelto, e ciascuno le fa il

tagheggmo ,
e sospira di si graziosa signora ,

e del suo bello ai rai

Par che si strugga e pur la sfida a morte.

Sapete , abate, che codesto verso del Filicaia vi siede bene?

ma bene assai.

E sederavvi meglio , ripiglio il Tentori
, quamlo i francesi

scenderanno dall'Alpi a farle una visita spasimata. Intanto la ten-

gono in gonnellino e discinta; e se la volesse ai rrmrsi come la Bra-

damante e 1' Erminia
,
le zufolano agli orec( hi per mezzo de' suoi

Consiglieri dalle parrucche a tre palchi Non fate, madonna. Ar-

mandovi sarete pur tolta per inimica, e voi siele in pace con lutti.

Oh la vostra bellezza
,
la vostra dignita ,

la maesla de' vostri sem-

bianti, 1'amore de'vostri occhi, il vezzo de'voslri monili, la gemma
di reina che vi brilla in fronte

,
sbalordii a qual si voglia essere piu

nimico esercito
,
e voi fra le battaglie che insanguineranno Euro-

pa, sarete la bella Venezia, lieta, gaia, ricca, sempre fra le musi-

che, i giochi e le danze. Beata voi ! Eh chi e sapiente come la Se-

renissima non ha di che temere ne dalle burras< he di cielo, ne dalle

fortune di mare; ma in un aere sempre sereno e cristallino spaziera

felicissimo fra tutti i regni del mondo

Voi, caro Abate, disse ilsior Zanetto, avete sempre il sarca-

smo in bocca. 1 suoi Consiglieri ! Ma sapete voi bene le cose, Ten-

tori mio
,
da avventurare coteste beffe? I gentiluomini veneziani ,

que' sapientoni, volete che consiglino al Senato si fatte corbellerie?

Ci va del loro. Essi sono in fine in fine gli arbitri della Repubbli-

ca-, i Dogi escon da loro, i Senatori, gli Ambasciatori ,
i Capitani,

gli Ammiragli da loro. Chi ci governa? Essi. Chi primeggia? Essi.

Le citta di Terra ferma si reggono dai Patrizii;' le Isole, la Dalma-

zia
,

1' Albania, dai Patrizii : essi le dignita di Palazzo
, gli Oflizii

grawdi ,
i Consigli , gli omaggi ,

le dovizie d' ogni maniera. Diavol

mai, che vogllah perdere .tanti beni a un tratjlo! Che ciaiscuna Ca

Granda voglia da reina cascar serva ! e di chi? dei Giacobini. Ten-
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tori mio, qui non ha il senso comune-, voi pigliale un granchione

di qurlli dell' Arzana : buono , buono !

Non sono tutti certamente si pazzi da voler-tombolare dal

trono di re, su rui seggono, nel fango plebeo. Dite bene; non c' e

]iroprio il senso romune: ma tutti cotesti parrucconi che banno

un cervcllo tantofatto, oltre la laguna per6, e menoassaioltr'AIpe,

non ispingono i pcusicri ; e intanto una mano di gentiluomini dis-

sipatori, gozzoviglioni, aftbgati ne' debiti sin sopra gli occhi*, ovr-

vero se ricrhi, e in istato e in carica, ma irreligiosi , e. . . vor-

rebbero mutate le cose , sperando forse di grandeggiar soli.

Calunnie, caro Abate, calunnie. Vi prego di parlare con piu,

ossequio delle nostre Ecoellenze.

Si
,
(he non so io

,
e non gli appostai espresso piu notti ,

quando andavano da Micheroux., e poscia da d' Euin, da Giacobbi,

ed ora da Lallement, tutti rappresentanti del giarobinismo france-

se, e trattavan con essi secretamente? 11 N. H. Girolamo Zulian ce

1' ho veduto io cogli occhi miei, e mold altri nobiluomini, i quali

poi si sbracavano in Consiglio per mantenere la Neutrality disar-

mata, e prediravano che si lasciassero innalzare sul palazzo di Fran-

ria T Arme Repubblicana. I giacobini per ottenere cotesto trionfo

spesero ottantamila lire tornesi , e il K. Zuliani fu 1'oratore, e

T ottenne con tanto stupore dogli assennati
,
e rabbia del popolo,

cbe voleva abbaltere quelParme abborrita, sicche ci vollero le sen-

tinolle rinterzato a guardarla. INon mi fate dire, sapete, poi ch' io

ne so di belle. E non ci vennero di furto, cerchi indarno dai tre

Inquisitori , gli esministri francesi di Toscana ,
scacciati da Firen-

2e, La Flolte e Chauvelin
, cbe diflusero scritti pieni di fuoco c

fiarama? Io seppi che il La Flotte s'ascose a Rovigo accolto in ca-

sa Manfredini, e poscia G16 a Venezia
;
e avvisollo da Roma agli In-

quisitori il K. Antonio Cappello Ambasciatore presso Pio VI. E

non v' e piu d' una Loggia Massonica eziandio in Venezia, e sotto

gli occhi dcgV Inquisitori ,
i quali cercanle dinanzi

,
e le hanno

dietro all' uscio? Cotesti Massoni sono astuti, e fanno come i fan-
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ciulli che giocano a nascondersi, e gli altri cercanli sul granaio e

in cantina quando costoro s' ascosero dietro la prima portiera *.

6k Non pu6 aver luogo quanto dite, amico, poiche vedete come

tutti approvarono la venuta del Conte di Provenza in Verona sotto

il nome di conte di Lilla? II Senate Taccolse con animo grande, e

il Doge ne fece tanta festa che fu una meraviglia, e tutti i Consigli

fecero plauso alia magnanima risoluzione del Senate e del Doge:

pur dovettero bravare gli sdegni della Repubblica francese.'Dun-

que, dico io, tutti i nostri Patrizii son d' una mente e d' un cuore,

e qui non tiene massonismo davvero.

Dalla parte del Senato tutto precede sinceramente, ma ... ve

1'ho a dire? darestemi voi nota di maligno? Tanto fa, io dirovvelo

schietto : io sono nella credenza che piu d' uno del Consiglio abbia

spronato questa venuta del conte di Lilla d' accordo coi Giacobini

francesi per avere un appiglio quando che sia di romperla colla Se-

renissima.

Dio storni i vostri pronostici, Tentori mio: perdonate, maco-

testo si e spingere i sospetti oltre ogni buon termine, ed io mi re-

cherei a coscienza il pur dubitarne, e scaccerei dal cuore si brutti

pensieri.

Oh la mia coscienza e d' altro metallo, e i miei pensieri ri-

spondono appuntino al suono
,
che picchiandola ne torna

,
come

picchiando il diapason per 1' intonatura. Or io fui a Verona per un

negozio della casa Giuliari, e visitai nel casino de
1

conti Gazzola sua

Altezza, e vi conbbbi il conte d'Entragues, il duca della Vaugujon

e il barone di Flanchelanden : anzi sopravvenuti il principe di Nas-

sau
,

il duca di Guisa
,

il Vescovo d' Arras ,
il maresciallo di Ca-

stries, ed altri nobilissimi forusciti di Francia
, seppi da loro di

molte cose che mostrano aperto li rei intendimenti de' Giacobini.

Ha egli gran palazzo il conte di Lilla in Verona?

1 La Loggia Massonica fu scoperta in Venezia per caso. II cav. Girolamo

Zulian dimentico in gondola un rotolo di carte massoniche : le carle vennero

in raano dell
1

Inquisitor di Stato Girolamo Diedo; la loggia fu disfatta; bruciati

gli emblem!
,
colto il catalogo de' Massoni. Tuttavia . . . !
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Non & grande ma delizioso assai : imperocche e posto in luo-

go solitario la giu fra gli spianali di S. Domenico e della Trinita, in

riva al gran gomito dell'Adige ove lambe il bastione eslremo di

mezzudi ed esce largo e maestoso da Verona. 6 un palagetto qua-

dro, tutlo circondato di muraglioni come un castello antico, ha bel-

le e sfogate sale, camere ben ornate e luminose, riesce da un lato

sopra un arnpio cortile , e dall altro sopra un delizioso e ombroso

giardino, e spinge la vista in vaghissime prospettive oltr'Adige gui-

dandola fra cultissimi rampi e ville sino ai colli di verso tramonta-

ne, che mettono alle altissime catene delF alpi. II giardino e parte

a fiori e agrumi , e parte a bosco , e il bosco e fitto
,
annoso

,
e

d' alberi largamente ramati e intrecciantisi in cupe ombre da me-

riggiarvi piacevolmente. Stanza in vero riposata e ricreatrice del-

F animo stanco dei romori delle citta, ove i conti Gazzola soleano

passare il maggio e alcuna volta i calori estivi. In esso palagetto

acconciossi il conte di Lilla, e ci vive tranquill;) e quasi sequestra-

te dal rimanente della citta: ha modesta famiglia, esce di rado, o

a cavallo con due cavalieri a lato e pocbi palafrenieri dietro, OY-

vero in carrozza senza seguito c senza pompa.
E come pu6 egli tenere in casa tanta corte di nobili forusci-

ti? io non 1' intendo, poiche parmi, anni sono, d' averlo veduto an-

ch' io quel palazzo. S' egli albergasse nelle grandi magioni de' con-

ti Emilii
,
de' conti Giusti dal Giardino e dalla Colomba

,
de' conti

Allegri, de' conti Pompei, de' marcbesi Muselli, Carlotto, Sagra-

nioso, Saibante e di Canossa pure la intenderei.

Non ve ne caglia gran fatto: imperocche il conte di Lilla e

quasi solo in casa con pochissimi cavalieri
;
ma si i nobili Veronesi

moslransi generosi, munifici, edi si gran cuore, che pocbi ve n'ha,

i quali non si pregino d'ospitare e accogliere alle loro mense, alle

loro ville, a' loro piaceri coteste vittime della ferita giacobina: e

avvene assai che li forniscono secondo il grado loro di quanto ab-

bisognano. Liberalila veramente degna d' animi nobili e cristiani,

che forma 1' onore e T alta commendazione di Verona appd tutte

le culte nazioni d' Europa.
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Volea ben dire io
, ripiglio il sior Zanetto , che voi vedete

sempre nero! Eppure ci volea la bella e del iziosa Verona per istanza

di si buon Principe e infelice, il quale potuto del 1791 fuggirese-

cretamente di Fiancia, tanto opero per liberare dal I' ugne di quel-

le belve indracate il suo buon frutello Luigi XVI
;

e dopo tante vi-

cende fu fiualtnenle accolto dalla benigtn'ssima Signoria di Venezia,

e accarezzato dal nostro eccellenlissimo Mocenigo podesta di Vero-

na cou tutte le piu cordial! amorevolezze.

Adagio prima di assmre ch' io veggo nero, poiche voi non

sapete il rimanente. Fino dal metier piede del conte di Lilla in Ve-

rona, il ministro della Repubblica Francese in Venezia, si rabbuflo

come un istrice, e riehiese la Signoria perche porgeasi accoglien-

za a quell' uomo pericoloso senza por mente ch' egli e nemico del-

la Repubblica Francese alleata fedele della Veneta.

Come ! come! La Repubblica giacobina insanguinata da tanti

macelli d'innocenti cittadini, che mozzo il capo al suo Re, che as-

sassin6 con mille spogliamenti, oppresse con tante angherie, diser-

to con tanta ferita il reame di Francia, rinnegando Dio, martorian-

do i suoi sacerdoti, divampando le sue chiese , abbattendo i suoi

altari, osa costei nomarsi alleata della Serenissima nostra Signora,

tanto cristian'a, tanto inaterna, tanto dolce e benigna, ch' e il piu

dolce e pacifico Stato del inondo? Ah bugiardonacci, ah temerarii,

ah sfroutatissimi degli uomini ! Alleati di Venezia! Alleati di Sata-

nasso, dite.

Pace, pace, Zatjetto mio. Non vel dissi che ii Senate cova-

va? n
1

usci dalla covata della Neulrahtd disarmata cotesta bella

e Candida figliuola T Alleanza. E uotate ,
il Consiglio de Savi la

promos'se, e se ne pavoneggia, e fassene bello, e vuolne le congra-

tulazioni, le laudi e le corone, siccome salvatore della Repubblica,

e dice: che non rnai meglio, ch'ella fu ottima pensata cotesta; che

tutto il mondo avra guerra, ma i felicissimi Stati di Venezia nuo-

teranno nel mele. \'.Ff'

Che mi dite ! Io mi copro il viso ,
io non ho piu animo di

mirare in faccia persona. Noi alleati de' giacobini ! oh rossore.
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Scopritevi pure, calate le mani, serenate il sembiante, poi-

chfe i nostri Savi non ponno errare ginmmai. Qualche borbottoiie

li cliiama traditori, ma appena dettolo rosi fra 1' uscio c il muro
,

fassi vcnir la tosse, come se detto non P avesse. II fatto si e che i!

JWoHSU Lallement ci fa tanto di grugno per cotesto accoglimento

del conte di Lilla.

E il Senato che dice? Non si riscuote-a cotali soverchieric?

II Senato e di gran cuore : cosi 1' avcssero i Savi di Consi-

glio cbe lo sospinsero a guardarsi in neutralita disarmata, e per6a
non poter levarc alto il capo, e rispondere a coteste improrititudi-

ni con quell
1

autorita cbe accade in chi ba dalla sua la ragione e la

forza-, poiche V una senza T altra e come chi e zoppo da un pie, e

reggesi a grucce, che al primo urto balena e casca. II Senato a

coteste spampanate rispose colle mani in cortese Che la Repub-

blica, per esser neutrale non parteggia per niuno-, chi abbisogna

del favor suo, ne la richiegga e troveralla presta ad ogni suo uo-

po Qui Lallement strinse le labbra
,
e sott' esse udiasi un certo

dirugginar di denti, che valea una Filippica di Demostene : il per-

che la Serenissima rannuvo!6 la serenita sua
,
e diessi a biasciare

cosi fra il palato e la lingua certe altre cotai sue ragiorii, di quelle

che allegherebbono i Canonici di san Gianlaterano.

- Oh che c'entran eglino i Canonici in coteste brighe?

Ben si che c'entrano; poiche sappiate ch'Errico IV il Grande

volendosi fare eziandio italiano, chiese il Capitolo Lateranese d'es-

servi ascritto Canonico
^

e I' ottenne
, figuratevi ! e fuvvi create a

piene voci non so se Arcidiacono
,
o Primicerio o Priore. E ne fu

rogato atto per notaio
5

e siccome il re Calonaco dilettavasi di ca-

valcare, e non potea venire in Coro col suo rabicano
,

cosi alloga-

ronlo tutto a cavallo sotto il portico dell' entrata della Basilica : ed

Errico il Grande fra gli altri titoli ebbe eziandio quello di Canonico

Lateranese. Cosi pure, sior Zanetto mio, il Magno Errico per con-

ficcar meglio e ribadirc la sua italianita, richiese la Serenissima

d' essere scritto nel Libro d' Oro della Veneta nobilta
,
e liottenne



200 UBALDO ED IRENE L'ABATE TENTORI E IL SIOR ZANETTO

a grande onore della Repubblica ,
la quale pole gloriarsi d' avere a

cittadini i Re di Francia.

Ah dunque ,
il Senate avra allegato a Lallement che il con-

te di Lilla era cittadino di Venezia.

Si certo, e avrebbeci aggiunto eziandio, nobilissimo fra tut-

ti; ma tacque della nobilta presso una Repubblica Giacobina
,
che

avea gittato i Nobili nel fango e sollevato i plebei ,
i trecconi

,
i

bettolieri, i beccai e i furfanti alle stelle

Cosi detto scocc6 il mezzogiorno all' orologio di S. Marco
,
e i

due amici si divisero
;
ma il Tentori stringendo la mano al sior

Zanetto Amico
, gli disse

, ogni borra verra a galla 5
e io credo

che il negozio e spacciato. Le Societa Secrete lavorano di gran

polso a picchiar sulFancudine la lama delle spade cheappunteranno

e affileranno per assassinare la Repubblica di Venezia.

Dio ci scampi, Tentori mio.

Dio e' Santi: rispose. Ci rivedremo ,
sior Zanetto

,
e forse

per asciugarci insieme il pianto dagli occhi
5
ma io mi traforer6

tanto
,
ch' io pur verro a capo di scoprire ii bandolo a questa raa-

tassa.
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Studio di Siena pel corso accademico delf anno 1852-1853.
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La loggia massonica del Belgio intitolata La Perseveranza scri-

vea gia nel 1845 a tutte le altre logge del Belgio una lettera pa-

renetica per indurle a destarsi dal sonno e a congiungere gli sforzi

per impossessarsi del movimento mondiale. E con qual mezzo?

Con lo studio dell'economia sociale 1.

Cosi la pensano nelle tenebrose lor conventicole quelli che il

sacro vocabolario del Vangelo appel!6 gia figli delle tenebre deplo-

rando che nella mentitrice loro prudenza dieno di che arrossire ai

figli della luce : i quali non sono a pezza ne si zelanti a ricercare
,

ne si accord a ravvisare, ne si energici nell' applicare i mezzi pifc

\ Revue de Lout-am 4 ser. an 1854, f. 6, t. IX Agosto nclla Rivista delPopem
di HECKEBT.
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efficaci per promuovere 11 trionfo delle sante dottrine di religione e

di ordine. Non possiam dunque a meno di non rallegrarci al vedere

uno scrittore sinceramente credente destinato per guida agli stu-

dianti volgere a quella parte appunto il suo studio ove gli empii

preparano lacci all' incauta gioventu; e mostrare fin dalle mosse un

animo vivamente compreso della necessita di santificare colla reli-

gione la civilla.

II Professor sanese (di cui non seoza pena dobbiam tacere il no-

me degnissimo certo di comparire , ma soppresso dalla sua mode-

stia) intitola quest'opera Economia Sociale
,
ma abbraccia sotto tal

tilolo assai piu di ci6
,
che molti Autori sogliono comprendervi.

Mercecche dopo avere esposte sul principio della introduzione stori-

camente le fasi dell' economia politica, conosciute sotto il nome di

sistemi mercantile
, fisiocratico ,

e industridle; dopo avere degna-

mente vituperato col Sismondi il difello della scienza che assumeva

la ricchezza a scopo e non a mezzo .... scatenando le passioni e

gT istinti materiali e sacrificando all' individuale inleresse tutti i ri-

guardi di religione^ di morale, di giuslizia, diumanita (p. 5, 6, 7);

dopo aver mostrato come quell' assoluta separazione dell' economia

dalla morale jndusse per reazione a tutte confonderle, ingeaerando

poi la mania degli utopisti sociali nel formulate a priori nuovi di-

segni di architettura della societa
5 dopo aver chiamato ad esame i

molti altri scrittori che s' ingegnarono di conciliare i crematistici e

gli economisti (Cherbulliez , Cavour, Ott, Coquelin ecc.); stabili-

sce , essere prima ne^essario di ben conoscere la societa e il suo

organismo, se vuolsi giungere rettamente alia cognizione dei biso-

gni e delle funzioni sociali (pag. 18). E poiclie la vera idea di societa

dee dedursi dalla vera natura deH'uomo, e questa non si conosce a

dovere se non col magistero della religione, dalla quale itnicamente

e assegnato il fine della vita e il deslino delT uomo (pag. 19) ;
cosi

V A. compiange la sua scienza
,

la quale pel fatale principio della

indipendenza assolula c della sovranita della ragione si dislaccd dalla

morale e allerb I
1

idea delTuomo . . . del bene, del diritto, della giu-

slizia, del dovere, della legge (pag. 16).
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Premesso dunque doversi tutta In trattay.ione subordinare a quel-

!c verita nolle quali tion ha impero (stolida ranita!) la ragione, ma

domina bencfica la fcde, e prestabiliti come essenzial base della

srienza i dommi dolla creazione, ddla caduta, della rederizione ere.

senza i quali la scienza economica diverrebbe impossibile (pay. 19),

precede nel : 6 a definire 1' eronomia sociale
;
Scienza rhe scuo-

pre e dimostra le leggi preordiriate dalla Provvidenza alia forma-

zione, conservazione, e svolgimento delle societa civili
,
indicando

il modo di attuarle (pag. 26) : di cbe nasce la generate divisione

del suosoggetto, la cui prima parte trattora dell'organismo sooiale

per la vita matcriale e per la spirituale; la scconda della direzione

di esso mediante la composizione di un governo e 1'azione di lui

sul doppio organismo-, e conclude 1'introduzione accennando le at-

tinenze deH'oronomia con altre scienze
,
e specialmente con la mo-

rale e col dirilto
,
e la importanza di quella , quando sia sapiente-

mente trattata ed insegnata.

La prima parte viene compresa nei due primi volumi
,

e inco-

mincia dal trattare Torganismo della vita materiale, considerandone

i bisogni, i mezzi di soddisfarli e il modo di procurer questi mezzi.

Relativamente al bisogno, biasima lo stoicismo di cbi vorrebbe as-

solutnmente sopprimerlo ,
e molto piu la spietatezza epicurea , che

vorrebbe eccitarlo ed aguzzarlo. L'A. accettando i bisogni come un

fatto di natura
, appella beni o ricchezze tutto ci6 che e mezzo di

soddisfarli, ossia cbe ba utilitfi : i quali mezzi si ottengono colle

due grandi funzioni economicbe , Produzione e Cambio. Se non

cbe il Ccimbio non cssendo possibile a cbi non ba un superfluo da

permutare ,
la produzione e primitivamente la gran funzione eco-

nomica delP umano consorzio
;
e la condanna fulminata dalla Giu-

stizia etcrna contro 1'uomo prevaricalore
*

, apparisce prima base

di tutta la scienza economica (pag. 64). E poiche lo stimolo del

bisogno non pu6 soddisfarsi coll' opera, senza accoppiarvi il lavono

dell' intelligenza perfezionatrice dei mezzi
; scopo mediato dell' or-

t

i In sudore fultus fut veieeris pane.
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ganismo di vita materiale e il perfezionamento intellettuale e mo-

rale (pag. 65).

Nel qual proposito saviamente premunisce 1' A. contro 1'esage-

razione dei pubblicisti utilitarii, i quali vedendo 1' interesse stimo-

10 all' azione e 1' azione perfezionatrice dello spirito, assegnarono

all' irileresse la funzione di motore universale. Questa dottrina,

dice, che suppone ogni atto umano avere principio e termine nel-

Famor di se stesso, snatura 1' uomo,e lo converte jn animale, e di-

struggendo la morale rende impossibile la societa, la quale si go-

verna e si regge pel dovere, pel diritto, pel sacrificio, pella carita,

e per 1' amore e pella pratica di tutte le virtu che sono il contra-

posto del personale interesse (pag. 65).

Tali sono le idee generali spiegate nel 1 . capitolo, dopo del quale

11 trattato si divide in due sezioni destinate ad esaminare, 1' una le

leggi di diritto, 1' altra la posizione di fatto del materiale organi-

smo della societa. Se di tutta la materia volessimo rendere quel con-

to piu esatto che gli scienziati potrebbero desiderarne, ben vede il

lettore che la rivista di 4 volumi
, degnissimi di esame, richiede-

rebbe da noi poco meno che un intero volume. dunque forza

contentarci di accennare qui nulla piu che le materie principali,

saggiando poscia qualcuna soltanto delle quistioni piu importanti

per rendere meno inadegudta 1' idea di questo ampio lavoro.

Spiegando le leggi delle funzioni (produzione e cambio) 1' A.

ragiona nei cap. 2 e 3 della produzione in yenere e della produ-

zione in ispecie, e qui dei fondi, del lavoro, del capitate.

Parlando delle leggi del cambio, e datane una generate idea,

tratta della circolazione ridotta ai tre suoi fatti elementari, awici-

namenlo di persone e di merci ( e in tal proposito dei luoghi di

cambio e delle strade) ,
del valore ( e per6 della moneta, prezzo,

pesi e misure ecc.), delle forme del cambio, ove del commercio in

genere e in ispecie.

Risultamento del cambio e la distribuzione delle ricchezze, in

cui T A. considera nel 1. capitolo la rendila nazionale come mate-

ria o soggetto, nel secondo la popolazione come partecipante: c
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Irattando <li questa entra nellc consuele disquisizioni intorno alia

moltiplicazione umana, ai matrimonii, ai nascimenti, alle niorti,

alle classi econdizioni sociali. II 3. capitolo somministra la legge

provvidenziale della distribuzione primitive; nel 4. larendita del-

le quattro classi produttive, proprielari, operai, capitalisli, intra-

prenditori, Alle quali leggi impone compimento la trattazione intor-

no al consume equilibrato colla produzione. Tali sono le leggi di

diritto: ma qual e la corrispondenza del falto? Tratta di questo la

2.
a sezione presentataci nel vol. 2.,ed osserva sulle prime che pur-

troppo 1' umana attivita mirando sempre a risparmiare la potenza

e moltiplicare i risultati, fu quindi strascinata a dare importanza

suprema agl' incrementi materiali con discapito degli spirituali e

morali. Premessa tale osservazione, passa ad esaminare 1'ordina-

mento dato finora al territorio, al lavoro ( e qui dell
1

associazione

o divisione de' lavori, del lavoro dei fanciulli, donne ecc.) e al ca-

pitale, ove delle assicurazioni del credito, del cambio, dei banchi,

e delle rnacchine.

Tutto questo forma la prima suddivisione, ove si studiano gli

elementi della produzione. Nella seconda se ne studiano le forme,

vale a dire, la produzione estrattiva, ove della caccia," pesca, me-

tallurgia, agricoltura e di tutte le quistioni che a lei si connettono;

e della produzione manufatturiera, di cui si spiegano storicamen-

te gl' incrementi e T attualita
;
e cosi finisce la trattazione intorno

all' ordinamento di fatto della produzione.

Siegue T ordinamento di fatto del cambio, ove si ragiona dei

luoghi di cambio, mercati, porti,depositi ecc., dei mezzi di comu-

nicazione, strade, navigazione,posta, telegralia ecc.,deH'importan-

za relativa dei beni materiali e delle varie forme del cambio nel

commercio, ove trattansi le quistioni consuete nel sistema proibi-

tivo, bilancio commerciale ecc. ecc.

Finalmente si esamina in una 3.* sezione Y influenza dell' orga-

nismo presente sopra la societa e precipuamente sopra la popola-

zione : concludendo per ultimo col ricercare se 1' industrialismo dir

si debba veramente progresso e fase della civilta.
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La soluzione di questo problema serve di transizionc al 3. vo-

lume, ove trattasi la seconda parte dell' organismo sociale, V or-

ganismo cioe della vita spirituale, iuiziato con una inlroduzione,

ove, combattuto quel materialismo economistico, per cui dai pro-

gress! economic! vogliono certuni inferire il progresso e il perfe-

zionamento morale delle moltitudini
,

il dotto professore dice al-

1' opposto, che a volere esser giusli ronviene avere il coraggio di

bandire che lo sviluppo materiale, dovuto ai progress! dell' intelli-

genza, non ha contribuito fino a qui a perfezionare spiritualmeiite

la societa; ba dato origine irivece A complicanze e ad innormalila

opposte alle necessita dello spirito, e non poteva, ne potra conlri-

buire a quell' ogg^tto, perche inverlito nella funzione, e trasfor-

mato da mezzo in iscopo '(v. 3, pag. 11). Dal quale invertimen-

to dell' ord'ine naturale egli mostra, come dee seguire necessaria-

mente il pervertimento morale della societa in cui da un canto si

accendono tutte le passion! e gl
1

istinti della natura fisica
,
e dal-

1' altro le si somministrano sempre crescent! i mezzi di soddisfar-

le
,

avvivando in ciascuno il desiderio di tanto piu accumularne

quanto piu si e incominciato a goderne (pag. 13). Di che per ulti-

mo inferisce 1'A. che lo studio della economia separata dalla morale

sara sempre.o monce o contraddittorio : monco, se parlando di sola

ricchezea se ne lascino sgorgare tutte le ree conseguenze , senza

conciliate oolla morale; contraddittorio se, volendo pur toccare e

salvare la morale, questa venga suLordinata alia ricchezza a cui

dovrebbe dar legge. Ci6 che costituisce reconomia e, dice I A.
,
la

societa sotto il doppio punto di vista dei bisogni material! e spiri-

tual! e della direzione necessaria a soddisfarli.

Dopo tali premesse entra nl capo \ . a dare le generali idee

intorno all' organismo che dee avere la societa ptjr poter eseguire

regolarmente le funzioni della sua vita spirituale. La qual vita, am-

messa lawgnizione del vero sopmnnaluralc won si svolge e perfezio-

na^ dice, che col conform/are sewpre meglio e con coslanza maggio-

re il penswro* la volonta, I' azione al medesimo d>ag. 45): confor-

mita di cui furono miseramente privi i popoli del gentilesimo. La
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rioslra folirita ili possetk-iv un tal tesoro prrmrUe all' A. \' immediate

an'idnamenlQ del falli ai prwctfw'i, i qnuli pi* sono dati dalla <lot-

trtna veligfaea sen/a die sin iwcussario ,
come rtella teoria prece-

dniltv motU'Hi prima in so<l<> con PilosoQche dimostrazioni. Assy-

mon&i qui dunque como indubitati i prim-jpii rcligiosi non gia per

mi-actav, protesta 1' A.
,

il campo della doltrina rdigiosa e morale,

eke turn <* ufflcio nostro; ma bonsi per chiarire conquali istituzioni

si soddisfaecia ai bisogni dulla vita spirituale della societa (pag.

V.i . A tal uopo il cap. 4. propone le generali nozioni della religio-

ne; il terzo le nozioni speoiali spettanti al Cristiaaesirao
,

di cui,

premcssa in breve un'idea storioa, spiega pioscia le parti costituen-

ti (dottrina eculto) 1'edu^atore religioso e morale, riconosciuto da

lui nel sacerdozio , riprovando le male intese teorie di coloro che

vorrebbero ristaurar la morale o per mezzo dell' associazione col-

1' Ahrens o del Seminario nazionale col Dickson, o colla scelta dei

precetlori col Dunoyer, o colla educaziojae uniforme col Filangieri,

o con simili altre utopie di altri solisti.

Iiivece di tali ripieghi immaginarii 1' A. passa in rivista le tante

istituzioni forniteci dal Cristianesimo per la propagazione ed inse-

gnamento della religione. Monachismo, crociate, canohi, missioni,

collegi, confratcrnite, feste, solennitaecc., tutto, dice, serve in ma-

no al Cristianesimo per la pubblica istruzione religiosa come ben

niostra anche lo stato present della religione, e conclude o tor-

nare alia fede ed all' amore ed al rispetto della religione, o perire,

Dio sa! in mezzo a qnali disordini (pag. 104) .

Fin qui della educazione religiasa, tema della prima sezione. La

2.* ragiona nel cap. 4. della educazione domestica in poche pagi-

ne; la 3.* molto piu lungamente nel capoo. della educazione so-

ciale
^

e qui ben comprende il lettore quante quistioni gravissime

debbano dall'A. trattarsi in una materia tanto agitata ai giorni no-

stri. Istruzione primaria, sia civile, sia tecnologica ;
istruzione se-

condaria e superiore ;
islruzione ed educazione della donna, edu-

cazione cstetica
, letteratura ,

tutlo vien qui cbiamato a ras^egna,

prosentato iicll' aspetto suo regolare, e confrontato colU posizione
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di fatto
,
accennando per ultimo quei mezzi indiretti di pubblica

educazione, come feste nazionali, giuochi, monument! ed altrettali

argomenti, da cui pu6 trarre tanto parti to per la pubblica educa-

zione un saggio ordinatore. La 4.
a

sezione impiega i capi 6 e 7 a

spiegare le alterazioni cui va soggetta la vita spirituale dei popoli.

II lusso e la moda, Pubbriachezza, il vagabondaggio, la prostituzio-

ne e il giuoco e simili ultre infermita social!, vengono chiamate ad

esame, opponendovi poscia nella 5.
a sezione i soccorsi prestati dal-

la beneGcenza or sovvenitrice, or correggitrice, or prevenitrice. Le

quali materie spettanti all' organismo della vita spirituale nella so-

cieta, vengono nella conclusione brevemente riepilogate.

Succede il 4. volume impiegato a svolgere la 3.
a

parte, vale a

dire la direzione che la sociela riceve mediante il Governo prima

considerato in se stesso, poi nelle sue funzioni, indi nei mezzi per

esercitarle.

La prima sezione discute le grandi quistioni consuete intorno

alia natura ed origine della sovranita e alle varie forme di Gover-

no nei primi due capi. La 2.
a sezione dopo aver date le idee gene-

ral! delle funzioni governatrici per formare 1' unita dello Stato, ne

mostra le influenze per via di amministrazione, prima sulla vita ma-

teriale, poi s'ulla vita spirituale. Parlando del Goverrio in rapporto

ai mezzi che tutti linalmente si appoggiano alia ilnanza, discorre

di questa e dei suoi ordinamenti intorno alia rendita ordinaria e

alia straordinaria, entrando in tutte quelle quistioni delle imposte,

del debito pubblico, degrimprestiti, della estinzione ecc. che ogni

lettore pu6 presentire appena si nomina la finanza. Tutta 1' opera

finalmente si conclude con un gen erale epilogo contenuto nella sez.

4.
a

,
di cui trascriviamo qui unicamente 1' ultima conclusione de-

gnissima corona dell'opera, e viva immagine dell' ubmo e dell' inge-

gno che la detto.

<( II bisogno del tempo nostro e quindi quello di reltificare la vita spirituale

della societa, renunziando al principle della sovranita della ragione, e tbrnan-

do al rispetto dell' autorita e dell' assoluto ; e da quella rettificazione discen-

dera spontaneo, per quanto e permesso in terra, il riordinamento della vita
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u materiale; manifestammo e rinnoviamo qui la spcranza che quella rettitica-

zione si coftipira, perche lo spirito non soffre a Imiijo di esserc compresso,

" e perclie Dio nt'jjl'iiuperscrutabili suoi dccreli fa servire al bene i traviamen-

ti stessi dell* arbitrio iimano (pag. 47 i).

Dal solo brevissimo compendio per noi fin qui proposto, il letto-

re gia avra potuto comprendere, quanta sia la dottrina e la retti-

tudine di chi scrisse quesl' opera. Pure a saggiarne piu in partico-

lare alcun che e renderne cosi piu adeguato il ragguaglio, apriremo

qua e cola i capitoli piu importanti per morali o religiose attinen-

ze, e daremo ai nostri letlori di che edificarsi al vedere un pubbli-

co professore in una delle piu celebri universita d Italia, affrontare

si arditamente quella pretesa pubblica opinione, che tanti dei domi-

natori del pensiero e perfino dei pubblici ufficiali, induce ad abbiet-

tarsi nella menzogna e nella adulazione, per comprarsi il suflragio

dei settarii distributori della fama.

Ma non potra recarvi meraviglia si santa e generosa audacia se

leggerete 1' alta idea ch' egli disegna dell
1

Insegnante cola ove par-

la della pubblica educazione ed istruzione (v. 3, pag. 201 e segg.):

nel quul ritratto nobilissimo delle qualita e requisiti dUun profes-

sore, egli crede nella sua modestia di segnare la sua propria con-

danna; ma in verita fa il piu bel ritratto che aver possiamo del

suo carattere e della sua sapienza: ed oh fossero pur tali tutti i

moderator! delle cattedre italiane quale il ch. A. si dimostra in tut-

ta 1' opera ! Che non avremmo avuto il doloroso spettacolo di quel-

le Leyioni della speranza, pianto di tante madri e corrompimento

irremediabile di tanli
figli.

E che con questa franchezza di liberta ragioni veramente 1' A.
,

voi potete vederlb in ogni parte dell' opera: e senza partire per ora

la questo medesimo terzo volume, udiamolo parlare in materia di

istruzione superiore. A qual lermine dovra questa indirizzarsi, se-

condo l'A.? Comergendd sempre al centra di verild da cui ogni sa-

pere umano deriva, ... T istruzione dee facililare all'uomo il conse-

guimenlo del suo fine. Conciliando il vero dei falli nalurali con que-

sto oggetto superiore, darebbe all' uomo il dominio del mondo fisico,

Serie II, vol. VIII. 14
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e tutte le funzioni economiche ne rkevercbbero iniyliorammto , si

perfezionercbbero tutte le istituzioni in conformild alia giuslizia ,
e

la Socield si troverebbe nelle normali sue condizioni di slabilitct e di

sviluppo (pag. 290 seg.).

Ricordatevi, lettore, che le dottrine intoruo al fine dell'uomo sono

le religiose; e poi ditemi qual e fiuora il professore di pubblica eco-

nomia che abbia chiesto alia religione la perfezione della produzio-

ne, del cambio, e di tutte le forme di lavoro?

Passate all' art. 4., ove descrive lo stato presente della istruzio-

ne superiore eleggerete (pag. 213) qual siarie presso tutti i popoli

civili la miseranda condizione. Vi troverete per primo difetto che

non e appoggiata sul Vero immutabile assolulo ma su principii

fantastic! e arbitrarii, perche la filosoGa esprime le diverse forme

del rnaterialismo. Da questo e da altri cinque difetti fondamen-

tali ,
che 1' A. conferma con T autorita del De Broglie ,

ne siegue

che, mancando d'appoggio in una sana filosofia, la scienza e va-

na, rozza, violenta e fatale, e poco profonda, superficiale, sconnes-

sa
,
ond' e naturale la generale incapacita al maneggio e al gover-

no delle cose civili
,

... la gioventu illusa dalla superficialita, ecci-

tata nel sentimento, crede aver sapienza, impaziente di darne prova

si getta o a petulante opposizione, o a romanzi bizzarri e violenti.

Concentrandosi nei grandi centri e strappando i legami di famiglia

i giovani privi di guida in mezzo di seduzioni e forti commozioni
,

credendosi chiamati a rigenerare il mondo
,
scendono tumultuanti

nelle vie o si nascondono nei labirinti delle segrete associazioni.

La situazione e deplorabile e 1'avvenire spaventa (pag. 211).

E qual sara il rimedio? domanda 1' A. : ed eccone la risposta.

Ricondurre la filosofia al suo principio rinunzia'ndo al contrario

principio della indipendenza di ragione e riconos'cendo la scienza

subordinata alia fede. questo il nodo dal quale dipende la restau-

razione intera dell'organismo della vita spirituale, e per conseguen-

za il riordinamento di quello della vita material^ della socie.ta. v

E qui 1'A. continua dimostrando in tutta la storia della filosofia il

perpetuo delirare della ragione, quando voile affrancaFsj dalla rive-
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lozionc, combattendo per ultimo nominatamente e il Saissct, <li oui

mostra le sentenze contraddittorie, ed il Remusat che non val me-

glin del primo.

Vofete or sapere com' egli intenda 1' istruzione e I' educaziono

di-lla donna? Leggetene di grazia tutto intero il . 280
( pag. 26

styg.), ove troverete un distillato di sapienza civile e di prudenza

l>i -d.-igogica, lontanissima nel suo intento da quella donna saccente,

artista, citludina, patriottica, italianissima, Spartana, Romana, In-

glese, (iincvrina, Americana, che certi utopisti s' ingegnano d' in-

nestare sulla gentile e Candida donna cristiana, nobile tipo finora,

eccetto alcune poche, della vera donna italiana.

Tornisi dunque, conclude 1'A., al patrio costume della educa-

zione domestica appoggiata sulla religione e sulla morale e cor-

roborata da buoni esempii: la donna dev'essere istruita ed educata

per dominare e per regnare nella famiglia, e per intendere e vo-

lere il vero bene del consorte
, dei figli e della casa

5 insegnaro

K alia donna i doveri che le incombono, ed abituarla a compirli ,
6

la vera e sola educazione della medesima (pag. 234). E tanto

basti intorno air istruzione e all'educazione; dellequali avete udito

come 1' A. parli da vero professore suo pari.

Volete ora udirel'economista? Ma qui la materia sarebbo infinita

e noi veggiamo questa rivista erescerci smisuratatnente sotto la

peniKi. Come seguirlo adunque, or dove compiange, contro il Che-

valier, il predominio della vita materiale su tutta la vita civile, di-

mostrando la nullita delle costui speranze di progresso generale, il

quale non pu6 sussistere senza T uniformita del principio religioso t

morale (t. 1, pag. 67 seg.); or dove confuta la pretesa uguaglian-

za negli stromenti di lavoro mostrandola propagatrice di miseria ,

d'ignoranza, di dcpravazione (pag. 323); or dove confuta I' Esqui-

res, perche divorziando dalla fede, arriva all'assurdo e fa dell'uomo

c del genere umano un vegetabile ,
derivando lo spirito e il pen-

sion) dalla materia e dal corpo (pag. 335 e seg.} ;
or dove irride i

tanti errori spacciati a' di nostri sopra le diverse razze umane; (pag.
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pur fbrza, che la ragione imponga qui un termine al piacere

che avremmo di andare estraendo sempre nuovi brani per dar gu-

sto al lettore ed esibirgli un vero concetto di questo lavoro magi-

strale. Se condiscendessimo, la rivista diverebbe un volume e poco

meno che una copia di gran parte dell' opera.

Ma dovrem noi dopo tanti elogi concludere che questo ampio la-

voro vada esente dalle condizioni della umana fralezza ? Non fare-

mo n6 all' A. n& a noi medesimi il torto di credere ch' egli abbia

potuto aspettarsi dalla Civilta Catlolica, altro che la schietta verita;

e per6 dopo aver detto coscienziatamente il bene, protesteremo can-

didamente aver lui pagato talvolta un qualche tribute alia umana

fralezza.

E senza dire dello stile non sempre abbastanza accurato e della

partizione di tutta Topera a parer nostro non abbastanza digerita, e

nella stessasua nomenclatura poco elegante per quella sinonimia che

distribuisce in pant, sezioni, divisioni e suddivisioni, desidererem-

mo in tutto il contesto dell' opera una maggior coerenza o piuttosto

combinazione dei principii soprannaturali coi naturali, che desse alia

dottrina una piu perfetta unita. Spieghiamoci: e lo spiegarci fara si

che questa, la quale a prima vista potrebbe sembrare censura, ri-

dondera veramente in somma lode del ch. A. Perocche ecci sem-

brato che i veri e sodi principii religiosi da lui risolutamente ab-

bracciati entrino molte volte nel corso piuttosto pel buon volere

dello scrittore (e questo e ci6 che diciamo esser di somma sua lo-

de) che per necessita delle sue leorie, camminando bensi di conser-

va con esse, ma senza formarne parte essenziale, senza inviscerarsi

e combinarvisi come elemento costitutivo. II clie suole accadere a

certi scrittori allorch& educati in gioventu a dottrine men salubri,

e formatone un corpo intero di scienza, vengono poscia in eta piu

matura a piu perfetto conoscimento del vero cattolico, e lo abbrac-

ciano e se ne innamorano e vorrebbono pur travasarlo a pieno dal

cuore nella mente. Ma questa non libera ne' suoi concetti e impi-

gliata di preoccupazioni giovanili, non pu6 cosi tosto introdurre

per ogni dove il nuovo elemento cattolico a distruggere certe ine-



DELLA STAMPA ITALIAN* 213

Sattezze restie, a riformar giudizii, a ritemprare da capo a fondo

intere teorie
; opera di lunga meditazione e talora anche di lotte e

di combattimenti interni.

Non sappiamo se tale sia la condizione dell' Autore a noi del tut-

to sconosciuto: ma abbiamo accennata cosi 1' impressione in noi

prodotta dalla lettura di questa grave ed amplissima trattazione, e

le disposizioni di molti nobilissimi intelletti che generosamente la-

vorano a correggere prima in se e poscia in altri le miserande con-

seguenze di quell'atmosfera di errore, di eterodossia, di empieta

in cui respirammo i primi aneliti, noi tutti quanti viviamo figli del

secolo XVIII.

Alia quale condizione che induce spesse volte nelle scrittare dei

buoni una non so quale incoerenza contraddittoria, allora soltanto

credo polremo sottrarci, quando tutte le dottrine d'osservazione e

di fatto che formano della scienza moderna un vanto non illegitti-

mo, come trovati ch' elle sono degli ultimi due secoli
;
rivedute e

corrette d una ad una dallo spirito cattolico, ripurgate da ogni in-

fezione eterodossa verranno armonizzate con tutta la sintesi della

scienza cristiana e formeranno in lei una tale e si compatta unila,

che lo scienziato non possa piu rinunziare al vero cattolico senza

vedere scassinato e scompaginato tutto anche I

1

incastellamento

delle scienze umane.

A questo perfezionamento dell' unita scientifica 1' illustre catte-

dratico sanese ha recato senza dubbio un gran sussidio dando alia

economia sociale quell'ampiezza che sul principio dicemmo. Ma se

attendendo a perfezionare viemeglio questo magnifico editizio egli

andra rivedendo di mano in mano ciascuna delle sue teorie e facen-

do si che il principio cattolico ne divenga non piu solamente il tu-

tore difendendole da traviamenti
,
ma il vero padre generandone

come principio costitulivo tutta la serie dei teoremi : egli avra da-

to al suo lavoro un tal grado di perfezione e d' importanza , che

poche opere di social ragione si potranno trovare nell'eta nostra si

alte al perfezionatnento degl' intelletti, al riordinamento della so-

cieta, alia gloria della religione.
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Questa nostra generate osservazione abbisognera forse di scbia-

rimento e lo avra, spcriamo, da qualche speciale applicazione.

E la prima sara sopra quella materia, che per gli Economist! suol

essere sommamente scabrosa, 1'usura. Nella quale quistione, seb-

bene 1'A. sembri strascinalo mal suo grade dalle ragioni di quegli

economist! che sostengono 1'usura in diritto, pure, incbinando

quasi a forza il proprio intelletto :

Se non esistesse, dice, la dottrina religiosa, sarcbbe tempo perduto fat

questione sulla giustizia e legittimita del prestito ad interesse, perocehe il

piii ottuso di mente concepisce che proibito 1' interesse cesserebbero i pre-

stiti, mancherebbe 1'accumulazione del capitale e il progresso materiale del-

le nazioni.... Ma la dottrina religiosa esiste.... L'Autorita depositaria e cou-

servatriqe di qucste (leggi divine) ci pare che sciolga saviamente la quistio-

ne, serbando al mutuo il suo carattere di gratuita e tollerando 1'intercsse nel

prestito tutte le volte che si verificano pel prestalore danno eraergente , lu-

cro ccssante, e rischio e pericolo. Nolle condizioni attuali della vita civile il

prestito di un capitale porta seco necessariatnente quest! effetti, e chi riceve

il capitale ottiene un mezzo per far lucro, chi ne cede 1'uso perde un van-

taggio, soffre un danno e corre un rischio, e la stipulazione di un interesse

<( compensative e conforme alia giustizia ,
sta nei termini della legittimita

(pag. 382, v. 1).

Cosi 1'A. nel quale ammiriamo del pari e la riverenza alle defini-

zioni della Chiesa e la prudenza con cui le applica alle condizioni

present!. Ma filosoficamente parlando e egli questo tratto pienamen-

te coerente nel suo contesto? L'Autorita della Chiesa ha defmito

essere 1'usura un lucro ex mutuo vi mutui. L' iniquita sua sta dun-

que non neUabuso , come 1'A. soggiunge, ma nella sostanza del

contralto.

Di che apparisce che la soluzione del problema sopra tale iniqui-

ta non e cosi evidente come dal ch. A. si dipinge ,
e che potrebbe

farsene questione ancorche non esistesse la dottrina religiosa, come

la fecero in fatti (senza ricordare i modern! comunisti giustamente

combattuti dalVA.) i filosofi e giureconsulti pagani da lui medesi-

mo citati (pag. 380).
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Le ragioni cb' egli accenna (cesserebbero i prestiti , il capitate ,

il progresso) non sembrano sussislcre, poicbe 1'A. medesimo dimo-

stra, cbe salva F Autoriia religiosa, nelle condizioni present! della

vita civile simprcsta, si accumula, si progredisce. Or percbe non

potrebbe farsi altrettanto seil prestito graluito fosso ricbiesto sotto

le medesime condizioni ed eeoezioni dalla ragiorie naturale?

Queste eccezioni poi nun sono nella doltrina della Cbiesa uiia

toUeranza, come FA. la nomina, ma una giustizia, essendo giusto

c!u' il benefizio del prestito non danneggi il benefattore.

Non essendo oggetto nostro per ora discutere la materia dell' u-

sura 1, ma si render conto delFopera cbe abbiam per le mani, ba-

steranno questi pochi cenni a far comprendere il nostro pensiero

intorno alia compenetrazione cbe desidereremmo dell' idea cattoli-

ca con la teoria fllosofica. .

Altri esempii potremo averne nella materia della pubblica bene-

ficenza e della pubblica istruzione trattata dal ch. A. nel quarto

volume , dove avendo stabilito come primo principle cbe in mate-

ria di vita spiriluale tutto Forganismo dee dipendere dalla reiigio-

ne, e cbe t7 governo che rappresenta lo Slalo deve in concerto colla

superiore autorild dirigente la Chiesa, alluare quei rapporli che col-

Ifgano le due potesld (pag. 283, t. 4) ; egH e evidente doversi in-

tendere discretamente e subordinare a questo principio tutto ci6

cbe il cb. A. va dicendo rispetto alle due funzioni delForganismo

spirituale, beneflccnza ed islruzione.

Ciononostante leggendo le speciali considerazioni proposte in tal

maleria, avremmo bramato trovarvi spiegata con maggior cbiarez-

za F influenza csercitata dalF elementp religioso in queste due fun-

zioni
;
le quali per tal mancanza perdono necessariamente non poco

tlella loro evidenza , altro esseiido F insegnare in generate dovervi

la Gbiesa avor la sua parte, altro lo spiegare qual parte vi abbia e

quali efTutti naturalmente vi produca.

1 \e abbiam ratjionato piii lungamente nella Civtlta Cattoliea, KivisU M>-

pra I'Economia politico del BOCCARDO, 2." Scrie.
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Se il ch. A. fosse entrato in tali schiarimenti, avrebbe forse tro-

vato minori difficolla da superare per 1' efficaria dell' elemento cri-

stiano nel conciliare i piu opposti partiti. Conciossiach& chi pn6

negare che nella pubblica benefirenza gran parte aver debba la

Cbiesa
,
e cbe intervenendovi possa sviluppare molti di quei nodi

che rendono
piCi

intricate il problema proposto dall'A. a pag. 336?

Espone egli quivi le ragioni di chi preferisce la carita privata, e di

chi la pubblica beneficenza : e concludendo alia pag. seg. essere la

quistione insolubile, perl' impossibilila di unire ai pregi delta ca-

rita privata quelli della pubblica beneficenza, alle doti riconosciute

nella privata oppone T eccezione seguente : essa e incostante ,

disuguale, incerta ed esposlaad illanguidirsi, fallibile e dispendiosa,

perche non sa ne pu6 disporre di grandi mezzi con semplicita e

con risparmio (pag. 337). D'altra parte, soggiunge, la pubbli-

ca piu illuminata e piu potente ecc. non ha azione educativa e mo-

rale
,
non porta il soccorso della pieta ,

non crea legami di senti-

mento e d'affetti
,

e inabile pella cognizione e pel maneggio del

deltaglio ed e soggetla ad esagerare il soccorso ingerendo nei be-

neficati 1' idea del diritto . Cosi il valoroso professore a pag. 337.

Ma se non c' illude (e raro e che illuda) il sentimento cattolico
,

crediam vedere nella iniervenzion della Chiesa, stabilita fra catto -

lici a& immemorabili nelle opere di pubblica beneficenza
,

la solu-

zione adeguata del problema, poiche ella congiunge 1'azione educa-

tiva, la pieta, 1'affetto, la cognizione dei poveri per minuto e la giu-

sta idea di carita non dovuta con quella cognizione piu elevata e

con quella dovizia di mezzi di cui 1' A. suppone dotat'i i govern!

laicali. Al che se aggiungasi, le larghezze dei fedeli in pro dei mi-

seri essere generalmen te opere religiose, e le opere religiose dover-

si guidare per ogni ragion di diritto dall'autorita religiosa-, si com-

prendera che qui come altrove 1' ortiine di giustizia consuona con

1'ordine di utilita, e che il problema non 6 divenuto insolubile, se

non per le usurpazioni di un' autorila incompetence, la quale inva-

dendo i diritti della carita ne isterilisce le fonti e ne usurpa le

funzioni senza averne 1'effetto.
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Osservazioui consimili potremmo applicare all'allra materiu test&

nominata. AIM In- intornu all' istruzione pubblica due sono le sen-

tenze indicate dull A., I'uua die luvorisce, I' allra cbe osteggia I'in-

tramritenza dei governi , giudicate entranjbe e conciliate dall'A. a

pag. 290 nel concorso conlemporaneo dell' iusegnamento libero

e di quello governalivo: e nella determinazione di discipline di-

rette a garantire la capacila come fondamento alia facolla d' eser-

cizio .

M.I questo sincretismo toglie esso veramente gl' inconvenienti

drill' due sentenze, e non contribuira anzi a congiungere gli uni

con gli altri ? E se vi s' introducesse maeslra suprema di verita

la Cbiesa
,
non potrebb' ella ovviare a molti di questi toglierido

T arbitrio dottrinale in cbi governa ,
e 1' anarcbia mentale in cbi e

governato? Avendo esaminata questa materia Umgamente nella

prima serie * non torneremo a discuterla, pagbi di notare anche

qui ,
come poc' anzi, in raateria di beneficenza, in ogni simile di-

scussione doversi premetlere la quistione del diritto a quella della

ulilita: e come nella beneficenza abbiamo attribuito alia Cbiesa il

d'ritlo di guidarla allorche T atto muove da carita soprannaturale

e da religione; cosi nell' insegnamento attribuiremo alia Chiesa il

primato, quando trattasi di accertare verita intellettuali e morali.

II quale se venga conceduto, molte delle obbiezioni del Dunoyer,
del Bastiat e d' altri, in due sensi opposti verrebbero sciolte, senza

istituire due ordiui di pubblica istruzione, non essendo proprio

della Cbiesa ne il frazionare. T islruzione, ne il dark funesla dire-

zione, ne il conlraddirsi nei principii ecc. ecc.

Questi cenni di soluzione del problema sono impliciti in sostanza

nel general principio stabilito dall A. deila influenza religiosa ne-

cessaria all
1

organismo spirituale della societa, e nella subordina-

zione del vero nalurak al vero soprannaturale (t. 3, pag. 197) e il

non averne poslo in tutta Ja sua luce gli efletti ch'ella produce

i V. princ. le Teorie $ull' insegnamento, recentementc ristampatc nell"J?ia*

me crilico degli ordiui rappresentalivi vol. I.
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nei fenomeni particolari, nasce forse da quella abbondanza di ma-

terie che obbliga a passar rapidamenle, come nota 1' A. (pag, 291) ,

su i piu importanli argomenli e ad indicaw appena i secondarii.

Ne dubitiamo che la viva voce parlante dalla catledra comperiseru

abbondevolmente all' avventurosa giovenlu confidata a tant' uomo,

la scarsezza di una trattazione necessariamente laconica e digiuna

nei particolari perche abbracciante materia estesissima.

Ma poiche dal valore dell' cgregio scrittore e dal suo zelo abbiam

diritto di tutto sperare, non possiamo a meno di augurarci cbe nelle

ulteriori edizioni egli vada inserendo, frutto di novelle meditazioni,

queste influenze cattolicbe che dieno all' amplissima sua trattazione

una piu perfetta unita. La materia ci sembra degnissima del suo

alto intelletto, inesplorata essendo finora in gran parte 1' azione

benefica che esercita il cristianesimo scpra tante recentissime isti-

tuzioni economiche, politiche, social! ecc.
,
che

,
nate in un secolo

d' incredulita, caddero sotto il predominio di una scienza traviata

e di una teofobia accanita. L' animo cattolico del prof. Sanese ir-

raggiando su questi veri lo splendore della fede cattolica, ne trar-

ra, non dubitiamo, una folia di verita inaspettate che ridurranno

tal volta poco meno che ad assiomi evidenti i piu intricati pro-

blemi.

II.

Degli Agrimensori presso i *Romani antichi; Ragionamenlo del prof.

D. STEFANO CICCOLINI^ Roma coi tipi di Propaganda Fide i8of.

La scienza dell'Agrimensura puo dirsi nata col diritto di proprie-

ta che le prime genti, costituite in unione o societa civile, dovettero

formare per riconoscere e godere tranquillamente i frutti del cam-

po avito. Pert) ci si fa chiaro come gli antichi assegnassero 1'inven-

zione della Geometria ai Caldei
; perocche in quella parte dell'Asia

fu la prima culla dell' umano consorzio dopo it.diluvio: e siccome

il viver sociale e fondato sulla giustizia del diritto di proprieta, co-

si per conoscere il tnio e il luo era necessario che si conoscessero i
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confini del campi, la forma e circoscrizione loro, accioccbe ciascu-

no inviolabilmente godesse la sua possessione. Indi dovctle awe-

nirr, rbe siccome la terra non e conic mi lappcto disteso, ma con-

tieno in so stessa elevazioni e abbassa*nenli, lortuoeita di riviere < di

fiuini, ingombramonto di laghi e di stagni , occupuzione di ru|)i e

di foreste, cosl ben presto 1'arte di misurare i cam pi dovotle pro-

cedtTe da principii e norme general! cbe la costiluissero soienza.

Aggiungasi cbe in quei primi tempi del mondo crescendo le po-

polazioni e, non bastando piii
loro il patrio suolo, doveano trasfe-

rirsi in altre region!, e da quelle in piu remote, e stabilirsi in esse,

e dividers! per famiglie li spazii del terreno cbe a ciascuna venia

stabilito dai proprij bisogni e dall'autorita del Conduttore della Co-

Ionia. Laonde era mestieri conoscere ,
oltre le qualita delle terre

,

eziandio il modo di circoscriverle e limitarle con segni, i quali in-

dicassero fin dove giugneva la proprieta o del Comune o dei par-

ticolari.

Ma sovra ogn' altra anticbissima gente dovettero segnalarsi nella

Agrimensura e in tutte le altre parti cbe dipendeano da quella ,

gli Ggiziani, siccome quelli cbe per le innondazioni del Nilo erano

soggetti ad alterare i confini dei campi , a formar canali
, argini ,

sboccatoi
,
cateratte

,
deviazioni e conserve. Dal cbe dovette di

sua ragione avvenire, cbe cotesta scienza dee essere stata condotta

in Egitto all' ultima perfezione e comunicata eziandio ad altre na-

zioni. Certo Tebbero dagli Egiziani gli Ebrei
; poiche usfiti dell'E-

gitto sotto la condotta di Mose, e poscia sotto Giosue vinte e do-

mate le genti cananee, si divisero que
1

regni fra le dodici Tribu.

Dovettero per conseguente segnarei confini generali dei dodici Slati,

o poscia per ciasouna delle dodici Tribu circoscrivere i terreni per

ogni capo di fiimiglia, secondo le norme prescribe loro da Dio per

mezzo di Mos&. Cbi legge il libro di Giosue, nel quale narra le di-

slriliuzioni delle terre, potra conoscere quanto gli Agrimensori ebrei

doveano essere esperli in quella scienza) e quante avvertenze do^

veano avere sott'occbio per appagare i desiderii e i bisogni d'ognu-

no. Noi vediamo cbe Axu figliuola di Caleb sposata ad Otoniele uou
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era contenta della divisione sua
,
e chiese al padre una giunta di

campagne piu ubertose Sospird, e il padre le disse Quid

habes? Al ilia respondit Terrain arentem dedisti mihi, da et tr-

K riguam aquis. Dedit ergo ei Caleb irriguum superius et irriguum

<( inferius (ludic. Cap. I, 14, 15). Espugnando le cilia, cercava-

no i limiti del loro territorio; con quali altri territorii di citta con-

finassero, e dentro la cerchia del territorio generale, quali fossero

i territorii speciali de' villaggi e delle castella
,
e in ciascun d' essi

quali e quante le possession)' degli antichi padroni per dividerle e

consegnarle ai vincitori. II che richiede un gran conoscimento del-

la Geodesia e dell'Agrimensura, come ognun vede.

Non sappiamo se i Pelasgi e i Tirreni venuti in Italia appren-

dessero la Geodesia e TAgrimensura dagli Egiziani ,
o la recassero

dai popoli dell'Asia centrale
;

il certo si e ch' essi doveano essere

meravigliosamente addottrinati in queste scienze, poiche noi dob-

biamo a quelle antichissime genti Tesser 1 Italia il piu bello e uber-

toso paese d' Europa. I primissimi navigator! che giunsero in Ita-

lia trovarono la Penisola piena di stagni, di paludi e di maresi for-

mati dalle acque che scendevano dalle Alpi nella partesuperiore,-e

dagli Apennini nelle regioni meridiane verso 1' uno e 1'altro mare;

laonde con somma fatica usciti da quei pantani e da quelle Gtte si

ripararono ai monti per avere la terra asciutta, 1'aria pura e i

pascoli fecondi. Indi noi veggiamo gli Aborigeni, gli Oschi, gli Um-

bri abitare le selvose schiene dell
1

Apennino di verso levante e di

verso ponente. Ma sopravvenuti gli Eneti fra il Po
, 1'Adige e il

Mare; i Pelasgi alle spiagge Cumane e al Capo Circeo: e i Tirreni

sulle costiere fra il Tevere e la Macra , questi popoli , pieni della

civilta orientale, si diedero con portentosa industria a dirigere ed

incassare i (mini
,
a dar corso alle acque stagnant! ,

ad adeguare i

rialti, a riempire gli sfondi
,
a dar china alle vaste spianate ,

che

partendo dal pie delle alpi si distendeano sirio alle spiagge dell'A-
^

driatico, a cui diedero il nome colla citta di Adria fondata sui pro-

sciugati terreni. Noi che ora scorriamo fra le ubertose campagne

venete e lombarde non pensiamo quanti sforzi poderosi dovettero
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estinatamente sostenere quelle audaci genii primitive, e quanta

scim/a geodetica dovean elleno possedere per ottener i felici suc-

ccssi dHle loro intraprese. Asciugate le terre, fondate citta e villag-

gi , gli Agrimensori doveano con leggi sicure circoscriverne i ter-

ritorii , roisurarne le estcnsioni
, segnarne i confini

,
e dividerli in

mille speciali possedimenti o compri o conquistati dai capi delle

famiglie.

Noi meravigliemo in presente a veder 1'arte, il sapere e gli sfor-

zi degl' Ingegneri die sono intorno al Po, all'Adige, al Bacchiglio-

ne, al Brenta, al Ticino, all'Olio e all'Adda, e quanto deono ope-

rare, affinche le arque non traripino nelle piene ,
e traripate scoli-

no e lascino i campi asciutti ; ma die dovette egli essere in quegli

antidiissimi tempi che anlecedono di tanti secoli le storie? Che

scienza doveano avere que' popoli sconosciuti
,
che magnanimila ,

che vigore e gagliardezza nel superar tanti ostacoli? E quanto

FAgrimensura dovette essere in Core per assegnare e mantenere

le propriela alle famiglie e ai Comuni quando le innondazioni do-

venno esser cosi frequent! e per6 i confini cosi incerti?

Diedero poi perfezione alle soienze geodeliche gli Etrusci 1
,

che successero ai conquisti de' Tirreni
, e formarono la potente

confederazione delle dodici Lucumonie cisapennine e transapenni-

ne, sotto il cui reggimento la civilta italica e stata condotta al suo

piu bel (lore; e le campagne di Velulonia
,

di Pisa
,
di Vulci dalla

banda del Tirreno : di Felsina, di Pesaro, d'Adria da quella del-

1' Adriatico furono rese tanto opime. Gli Etrusci che si stretta-

menle legarono la politica rolla religione-, e le leggi e le arli e i

costumi informavan da quella ,
aveano posto 1'Agrimensura sotto

gli Aruspici che consacravano i confini ponendoli sotto la tutela

della divinita : tanto secondo la legge di nalura era sacro il diritto

A *

1 Noi crcdiamo cite i Tirrrni e gli Elnisci siaoo due popoli distinti, anzi di-

versi, i quali poscia si mescolarono: i Tirreni erano, secondo Dionisio d'Alicar-

nasso, delta schiatu I'clas^a , ma gli Etrusci sopravvennero d'altronde e sono

di genie e di lingua divers*: cotesta uon pare 1'opiuioue del Micali, ma il Nie

buhr e del nostro avviso.
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di proprieta, che non poteasi offendere senza sacrilegio ,
e siccome

1'uomo e avido, e 1'avidita lo porterebbe ad usurpare 1'altrui, co-

si la sapienza degli antichi infren6 questa passione sconvolgitrice

della societa ponendo i confini de' campi sotto 1' egida della reli-

gione. Ci voleva la sapieuza moderna per distrugger la legge nalu~

rale, disconoscere ogni diritto, proclamare il Comunismo, chiamar

delitto la proprieta, negar ogni polere', e sdegnare ogni autorita dt-

vina ed umana sopra la terra, riducendo 1'uomo alio stato di bestia

selvaggia e feroce.

Quando Romolo fond6 le mura di Roma dovette chiamare gli

Agrirnensori a misurare sul Palazio la prima cercliia della nuova

citta
,
e lo spazio del Pomerio che dovea correrle intorno come

luogo sacro agli Dei tutelar! della citta. Furono chiamati gli Aru-

spici, fatti gli augurii, piantati i termini
;
e Roma surse con quegli

avventurosi auspizii che la resero la citta eterna, conquistatrice e

dominatrice del mondo, prima col senno e coll' armi , poscia colla

divina potenza della Fede che pose il suo eccelso trono sul Vaticano.

II Professore Don Stefano Ciccolini, dovendo" tener pubblico ra-

gionamento nella fausta occasione d' inaugurare la distribuzione

dei premii con che il Professore Don Antonio Marucchi rinfoc6 in

Roma la nobil gara accesa nei giovani studenti teorica e pratica

Agrimensura sotto il valoroso magistero suo, scelse a nobile argo-

jnento della sua orazione gli Agrimensori presso i Romani antichi.

Discorre in essa del Dio Termine, della sua religione ,
dei suoi sa-

crifizii, de' suoi simboli, e dell' alto concetto a cui Numa 1'avea in-

nalzato nelle menti di que' primi, rozzi e fieri abitatori di Roma -m-

Cerlamente che Numa, srrive il Ciccolini ,
dividend*) la proprieta

pose TERMINE a segno di altissimo simbolo: Dto- di pace e cuslode

di giuslizia, con puro sacrifizio voile si onorasse: il sangve so/a."

mente si potesse spargere, quando la violazione del confine, dichia-

rata sacrilega, lo facesse riputar necessario a placarlo sdegnalo.

Per dimostrare poscia quanto 1' inviolabilita del confine fosse sa-

cra , narra il celebre avvenimento del Dio Termine
,
che rifiut6

di cedere il suo kogo a Giove ottimo massimo re e padre degli
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t>ei. Tmpororchi tolendo Tarquinio innalzare un tempio a G?o-

ve sulla rorca capitolina, ed ossendo il monte sorro a molti ftei, i

quali aveano i loro tompli e le are popra le vette di qirello, porsoro

gli AuiMiri a qnc' Nnmi rivefente invito di sloggiarne per cedere il

luogo nl Massimo Ciove. Tutti gli altri Iddti cessero volenterosi il

luogo loro : ma il Dio Termine e la Dea Giovinezza rifiutarono

ostinatamentc di cedere a Giove il loro dnminio: cotalche se Tar-

quinio voile edifirare il gran tempio di Giove Capitolino ,
dovette

inchiudorvi dentro le are di Termine e di Giovinezza: laonde quan-

do i Romani sarebbero vonuti trionfanti sul Campidoglio ad offerire

a Giove le spoglie delle conquistate nazioni
,
doveano con lui ono-

rare altresi il Dio Termine e la Dea Gioritiezsa, il primo do' quoli

simboleggiava la Giwtizia, e la seconda la Fortezza e il Valore.

Di qui il Professore volge il suo nobile ragionamento a dimostra-

re le origini religiose e civili dei Gromatici o misuratori romani
,

dicendo Voi ,-o Signori ,
vedete fra quali <egregi fatti dobbia-

mo ravvolgerri a trovare Foriginc della estimazione onde furono

circondati gli Agrimensori romani. Imperocche vera cosa e che

il guerriero, il quale fra gli stenti e i sudori dell' armi avea va-

gbeggiato il campicello, da cui ravare il sostentamento dell'otto-

ratoriposo, vedeanell'Agrimensore chi farevagli toccare I'eUetto

del desklerio : il proprietario, che voleva sicurare le ragioni con-

(ro V ahgberia prepotente e 1' ingorda avidifiA del ricco vicino
,

riconoscevalo per lo stnifm?nto piu attivo al proprio sostegno ;
e

la repubblica titievane il suo grandc vantaggio , poiche qualora

uomini periti seggano negli uflizii
,

e persone imbevute nella

* scienza veglino a conscrvare le leggi , riposa tranqtiilla nella si-

ft curezza dei diritti ai cittadini accordati. Per il qual modo suc-

cedendo, che quanto da Gioventii e da Termine rappresentavasi

nell' astratto e ncl simbolo . venisse all' atto per opera dei Gro-

matici, vantaggiandone i privati ed il pubblico ,
In disciplina a-

K grirnonsorit entrasse profondamente nella estimazionc comune
,

aiutata dall' idea religiosa ,
che ripercoteva sul ben essere civile

K
fK)lilico.
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Poste le quali basi, il dotto Trattatore si continua svolgendo la

legge delle XII tavole sopra gli arbitri del confini e Y applicazione

faltane dai Decemviri : le leggi e le istituzioni delle Colonie roma-

ne, e la direziorie dei Gromatici nella divisione delle terre; le ce-

remonie riguardanti la circosorizione dei confini e la fondazione

dei Termini, e come i termini rappresentassero un Dio, e dell' im-

mobilita loro, e delle pene imposte a chi li movesse di luogo. Mo-

stra come ai tempi d' Augusto il Gromatico Balbo estese la scienza

geodetica a levare le piante delle romane province ,
avendo prima

descritte e misurate le citta dell' impero : come fgino per trovare

1'ordine e precisione delle misure nelle parti del nostro globo solle-

v6 la mente alle region! celesti ,
ed appunt6 1' occhio a specolare

il corso dei cieli. Parla di Siculo Flacco giureconsulto egregio ed

agrimensore accurate
, parla di Aggeno Urbico e di Giunio Fron-

tino, che delTarte scrissero dottamente. Dice inoltre : cbe essendosi

moltiplicati gli interessi nella societa, e le relazioni e i rapporti aven-

done congiala la factia, Tingegno che era stato assottigliato dall' in-

telletto arricchito di cognizioni ,
fece applicare i Gromatici alle im-

prese guerresche ,
cbiamandoli a dirigere le linee che segnavano

1' accampamento, a spianare ed assodare le vie, e procurar d' age-

volare in mille modi le marce degli eserciti, e le stazioni di quelli.

Indi congiungendo il Ciccolini le varie operazioni dei Gromatici
,

accenna i varii nomi
,
coi quali, secondo le operazioni loro

,
eran

cbiamati. Imperocche diceansi disposiiori (metatores), rellori (re-

ctores), censori (censitores), visitatori (inspectores), pralici (arti-

fices), agenti (agentes in rebus), professori (professores), mini-

stri imperiali ( ministeriales imperatorum) ,
arbitri (arbitri) ,

dove

prima di cotesto grande svolgimento deirarte,quando erano stretti

alia sola misura dei campi ,
non appellavansi cbe terminalori (fmi-

tores), misuratori (mensores), traltatori della misura dei died pie-

di (decempedatores).

L' Oratore svolge le lodi dell
1

Agrimensura 'mostrando quanto

fosse in estimazione non solamente sotto gF imperatori romani, ma

eziandio sotto i re barbari che occuparon 1' imperio, e lo dimostra
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con nn lu'Uissimo elogio di Cassiodoro : poiche scrivendo egli a no-

me di Teodorico ad un personaggio consolare dell' Africa intorno

ad una gran quistione di conlini. dice cosi : \'ostrn grandezza ado-

peri un Arjrimcnsort spertissimo, a/finch I It cose che sono chiare

per manifesto ragione, egli le dimostri per evidenza di argomenti.

Imperciocche se I' ammirabile disciplina ( la Gromatica
)
ha potulo

CM ctrla norma distinguere i campi indicisi, come non dovrd chia-

rire le cose lutte eke gid si provano dimosiratc per i loro confini? ....

Ora i maestri in quesl' arte veggano il concelto in cui li tiene la

pubblira autoritd. \& discipline, che le sono affini e vengono celebra-

te, da lutto il inontlo, non godono onore si grande. Se appelli all' A-

ritmctica, essa non Irova luogo in pubblica udienza. La Geomelria

quando dispula delle cose celesli sponesi agli studiosi sollanto: e t A-

strovomia ela Musica si apprendono pel rispetto alia sola scienza.

37a il liligio sorlo inlorno ai confini affidasi alT Agrimensore, ac-

cid che la protervia delle contese sia di mezzo tolta. Egli adunque

e giudice nelf arle che pro
r
essa, ed il suo foro sla nella soliludine

dei campi Che fra il folio delle sehe e fra i greppi va rintrac-

ciando gl' indizi delle cose : non cammina col giure comttne : il suo

SfWJO gli serve di via: dimoslra quanlo dice, prova quanlo apprese;

i Kiwi passi dividono le ragioni dei litiganti ; e a guisa di larga fiu-

mana di qua leva degli spazi t di Id reca dei dirilti.

II professor Ciccolini termina il suo discorso, applicando il sen-

so d' Arte liberate secondo il concetto sublime di S. Agostino, ohe

la fa consistere pei cristiani in quella liberld di figliuoli di Dt'o, alia

quale ci ha levati it mistero inelT.ibile della Redenzione.

II ragionamento del ch. Professore scritlo con eleganza ed arte

singolare, non uscirebbe per6 dai termini d' un
1

orazione Accade-

mica, s'egli non I'avesse corredato di ventitre importantissime no-

to, chelo fonuano un trattato erudito dell' antica Agrimensura ro-

mana. Egli ha raccolto in esse note
,
con isquisila ricerca quanto

[in M' ci rimane nei lutini scrittori intorno a quelF arte ; di guisa

che noi crediamo ch
1

egli abbia granderaente illustrate un argo-

Serie //, vol. VIII. 15
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mento nuovo o almeno dagl
1

Italian] poro svolto sin ora, ed abbia

perci6 recato gran lustro a coteslo nobile soggetto d' Archeologia.

Ma la Civilla CaUolica, la quale ha per iscopo di propugnare in

Italia i sani principii religiosi e sociali, e s'adopera con tanto sfor-

zo a diffonderli ,
invita i suoi letlori a legger seriamente ,

e grave-

mente ponderare gli altissimi intendimenti dell'antica sapienza nella

religione del Dio Jermmc, considerata sotto il rispetto dell'applica-

zione del diritti di proprieta adombrati in quello. Che se lanti sorit-

tori d' Economia Pubblica s'adoperano strenuamente a combaltere

il Socialismo e il Comunismo, e cercano con invitti argomenti di

condurre Proudhon a solenni traltati di pace col Dio Termine pro-

tettore della proprieta dei confini, non sappiamo poi iutendere co-

me quando trattasi della propriela della Chiesa
,
non solo non vo-

gliano ardere un granellino d'incenso sull'ara di questo Nume irrc-

movibile, ma lo schiantino
,
lo strilolino

, e ne geltino le polveri al

vento. Ricorderemo loro pero, cbe se sopra i Termini de' campi dei

privati ,
molto piu sopra i termini delle possessioni della Chiesa

troveranno scritta quella tremenda imprecazione che gli antidhi

romani incideano sopra i cippi terminal! : QU1SQUIS HOC SUSTU-

LERIT AUT IUSSERIT ULTLMUS SLORUM MOR1ATUR i.

III.

V Ultramontanisme demasque par lui mcme etc. par G. A. MAURO-

CORDATOS Athenes 1854.

Crediamo dover dire alcune parole di quest' opuscolo , bench^

scritto in francese; si perche tocca'cose eziandio italiane, e si per-

che si attiene con ci6 che della guerra d' Oriente abbiam piu volte

discusso in questo nostro periodico.

\ Avviso a certi Rati gross! che sul Po si dileltano di rodere di buon denti

le radici dei termini posti alle tenute e alle case religiose: auguriamo loro buoii

pro; ma si guardino dalle indigestion i.



BELLA STAMPA ITALIANA 227

Pertanto checchfc sia del titolo che porta in fronte e che sembra-

va promettere tult'allra trattazione, il contenuto del libro si riduce

ad OMTC nn apologia dell' Imperador delle Russie nella presente

questione orientale e un'invettiva contro la Chiesa Cattolica.

Quanlo alia prima parte esso prende a dimostrare che lo Czar

avi-a diritto a tutte le sue pretensioni sopra la Turchia
,
siccome

protettore nato delta Chiesa orientate, e che queste pretensioni eran

legate coi piu vivi interessi della Grecia : nous trouvons nos in-

t<>r<Hs les plus vifs dans les preventions de. la Russie *. Imperoc-

che F effetto ultimo di queste pretensioni sarebbe stato da parte

dello Czar di metiers! in possesso provvisorio di Costantinopoli ,

per ricostruire Timpero Bizantino, e collocarvi sul trono un prin-

cipedi fede greca, avverso al cattolicismo ed attaccato all' ortodos-

sia orientale. Une fois en possession provisoire de Constantino-

pie, 1 Empereur se concerterait avec les grandes puissances sur le

sort detinitif de 1'Empire d'Orient; il designerait alors celui qu'il

considere comme le vrai proprietaire ,
et denlarerait a la face de

1' Europe qu' il ne remettra Constantinople entre les mains de ce

proprielaire que sous la condition qu' il soil Orthodbxe et atta-

che ainsi tout naturellement a la politique du Nord et non point

a celle de 1' Occident, a 1' Orthodoxie et non au Catholicisme 2.

Che se lo Czar avea prima protestato all' Ambasciadore inglese

che non avrebbe giammai permessa la restaurazione dell' impero

di Bizanzio o Tingrandimento territoriale del regno ellenico, ci6,

aflerma 1'autore, non fu da lui detto ex ammo, ma fu, come a dire

una bugia ofliciosa o
,
se meglio piace ,

un dolus bonus di cui ap-

presso si parla, adoperato per ispiare in tal materia i sentimenti

delI'lnghil terra. Del resto i Greci stieno tranquilli ;
che le intenzioni

del Russo sono disinleressate per parte sua e mirano unicamente

al bcne della nazionalita greca e della Chiesa Ortodossa.

\ Ptg. 9.

2 Pag. 43.
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Quindi si fa a rampognare il partito, ch'egli cbiama antinaziona-

le , il quale si e scatenato contro il precedente ministero ellenico
,

perche associandosi alle mire del Russo avea fatto invadere alcune

province turche con intendimento di conquista. Egli confessa che

quest' affare e stato mal condotlo
,
mal diretlo, mal eseguilo ; che il

linguaggio tenuto dal Governo e stato discorde dall" opcrare, e che

ha commesso un dolo. Ma soggiunge che hisogna distinguere con

gli antichi il dolus bonus dal dolus mains
,
e che il dolo usato da

quel Governo e stato appunto il dolus bonus. Anzi aggiunge che

queslo gran principio filosofico e sociale
,
del dolus bonus

,
e stato

sempre la norma pei Greci in tutte le loro relazioni coi crociati. coi

turchi, coi cappuccini e coi gesuiti ,
allorche questi volevano con-

vertirli al cattolicismo *.

Questo e 1'epilogo della prima parte. Intorno a che hrevemente

diciamo
,
che i ragionamenti dell' Autore saranno ottimi

,
ma essi

per lo meno son fuori di stagkme. Imperocche lEuropa e incaponita

1 J'avoue meme qu' il y a eu dol de la part de notre gouvernement ; mais

rappellez vous que les jurisconsultes romains dislinguaient le dolus mains

tin dolus bonus; en voici la definition. Veteres dolum etiam bonum diabant ;

et pro solertia hoc nomen accipiebant ; maxime si advertus hostem latronemve

quis machinetur. C' est ce grand principe philosophique et social qui nous a

servi de norme et de point de depart dans tonics nos relations avec les Croi-

ses et les Turcs ; c'est encore ce meme principe qui nous a fait mcriter tou-

tes les epithetes que nous donne avec beaucoup d'urbanite^ le dictionnairc de

1' Academic Francaise au mot Grec. Or lorsque par le principe de 1'intogri-

le de la Turquie on est venu briser les espcrances que nous avions concues

a juste litre a 1'^poque de la creation de cetle Grece retrtcie dans ses limites

* actuelles, lorsq' on a enleve a notre Eglise les Lieux-Saints, lorsqu'on nous a

<( envoye des milliers de Capucins ct une nuee de Jesuites dans le but de nous

<( convertir au Catholicisme, nous avons avec grande justice employe le dolus

'( bonus, pag. 41. E in conferma di questa grande giustizia nell
1

usare il suo

dolus bonus contro cotesti religiosi potea aggiungere il buon giurisla che qui si

iratlava d' aver a fare con ncniici e COB ladroni: maxime si advertus ho-

stem latronemve\quis machinetur.
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a non credere al buon dirilto dello Czar nelia quistione colla Tur-

( liia. !->>a si ha fitto in testa die un principe lemporale il quale si

coslituisi-a capo d'una Cliit>sa, per questo stesso la rende na/ionalc.

siccome nazionale e I

1

autorita a cui la sottomette
;
e die il capo

d'una Chiesa nazionale non ha dirilto di protezione sopra le Chiese

di nazioni polilicamenle indipendenti dalui. Oltreche le pretensioni

del Russo le apparivano tali die importassero non una semplice

protezione de' suoi corrdigionarii, ma una vera sottomissione del-

la Turchia. I Greci poi (quei del parlito antinazionale, s' intende)

Don son disposli a persuadersi di quelle bealitudini nella futuribii

viltoria delle armi russe
,
bensi vi srorgevano una cerla e vicina

perdita d' indipendenza. che in non dissimil modo pensino del

Russo i Greci altresi di Costantinopoli ne e chiara prova I

1

ultima

eucidica del loro Patriarca. Sara questo un pregiudizio si dei

Greci e si dell Europa. Ma, che volete? in certi tempi anche i pre-

giudizii vogliono essere rispettati ; aimeno si combattono inutil-

mente.

Cosi pure quella teorica sopra la dislinzione del dolus bonus dal

(loms mains in Occidenle non suona bene. Ed infatti , checche sia

del senso in che lo preridevano gli antichi giureconsulti , certo e

che nell' estensione in che lo prende il sig. Maurocordato
,
non si

trovera moralista il quale possa approvarlo. E che sarebbe di fatlo

del la lealta tra gli uomini, se fosse lecito sempre 1'inganno verso il

nemico, e fosse parimente lecito aver per nemico chiunque ha sen-

timenti o inleressi diversi dai nostri? I Crodati vengono a noi per

conquistar Terra Santa
;
noi non crediamo giovevole al nostro in-

t.eresse quella loro conquisla ; dunque possiamo averli in conto di

nemici e lad mm. ed usar con essi 1'inganno ;
dolus bonus, Gl'Inglesi

e Francesi si oppongono al Russo; noi crediamo quella toro oppo-

sizione nociva all' ingrandimenlo del noslro Stalo; dunque pos~

siamo averli in conto di nemici e ladroni ed usar con essi un lin-

guagp:io diverso dalle opere ;
dohis bonus. I Cappuccini e i Gesuiti

vengono a noi nell' intendimento di convertirci al Cattolicismo ,
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dans le but de nous converlir au calholicisme ; noi non vogliamo que-

. sta conversione
; dunque possiamo averli in conto di nemici edi la-

droni e macchinar contro d' essi, e ri6 con grande giustizia-, wows

avons avec grande justice employt le dolus bonus. Piano per carita,

sig. Maurocordato; dove andate di questo trotto? Col beneficio di

questo dolus bonus voi correte rischio oggimai di non lasciare piu

intatta veruna delle relazioni sor-iali. E qual sia la forza a che la

bonta del dolo si possa stendere, ben sel sa il povero P. Pelagio

nella sciagura inrorsagli in Missolongi.

Quanto alia seconda parte T Autore rinnovella tutti i capi d'ac-

cusa de' suoi correligionarii contro la Chiesa romana , cioe a dire

della giunta Filioque
1

fatta al simbolo, dell'uso degli azimi nel divin

sacritizio, del domma del Purgatorio, del primato di giurisdizione

nel romano Pontefice, del celibato ecclesiastico e via discorrendo.

Al die aggiunge j lamenti per le Chiese di rito greco in Napoli ,
in

Barletta ed altre cilia della Pnglia, della Basilicala, delle Calabrie,

della Sicilia, cui egli dice apparlenenti di dirilto ai Greci separati e

per violenza di fallo date dal Governo di Napoli ai Greci uniti. Noi

non infaslidiremo i leltori col ripetere irilorno a tali quistioni quel

che ne abbiamo gi.a dello nella Cotifutazione di Antimo
,

nella ri-

sposla alia parola orlodossa di un greco russo ,
e nella risposta al

sig. Marcoran. Solamente osserviam di passata che 1'Autore a pro-

vare tutte quelle pretese accuse fa uso della sua prediletta teorica

del dolus bonus. Imperocche declama contro i dommi della Chiesa

cattolica ripetendo i sofismi dei Foziani, senza darsi verun pensiero

delle risposte con che i Catlolici mille voile li dissiparono ,
e senza

ricordarsi de' tempi anterior! allo scisma, quando niun greco so-

gnava mai di appunlar d' errore i dommi e la disciplina della Chie-

sa romana, ma tutti la veneravano come madre e maestra uni-

versale. E ben ne son prova le stesse lettere di Fozio
, prima che

gittasse via dal volto la maschera
,

nelle quali quel frodolento ri-

correva al Papa come supremo Giudice e Capo^ visibile della Chiesa

di Cristo.
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Per dimostrar poi che le Chiese greche del Regno delle Due Sici-

lie appartenevano a quei della comunione scismatica, 1'A. non arreca

altra prova che gli editti di Alfonso d' Aragona ,
di Ferdinando I

,

di Carlo IV, di Filippo IV, di Carlo III, di Ferdinando IV in favore

de' Greci pel libero esercizio del loro cuho. Ma altro e il culto
,
al-

tro e lo scisma. Questi principi Cattolici concessero il libero eserci-

zio del primo, non il libero esercizio del secondo. Anche i Papi ema-

narono diversi brevi proibenti di disturbare o impedire i Greci del

regno dal libero esercizio dei loro riti. Dira forse il sig. Maurocor-

dato che i Papi stessi approvarono la separazione de' Greci dalla

Chiesa cattolica? Ma, come abbiam detto, qui I
1

A. fa uso del dolus

&OMUS, cercando appoggiarlo all' autorita dei giureconsulti antichi
,

e per6 crede lecito di poter equivocare nelle parole e tessere dei

paralogismi. Per altro noi che non ammettiamo quella sua dottrina

in politica, ne anche possiamo ammetterla nella polemica. Speria-

mo che non sia questo contra noi cattolici un nuovo capo di accusa

di recedere dall' antichitd vmeranda.
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Roma 14 Ottobre 1854.

I.

COSE ITALIANS.

STATI PONTIFICII. 1. Visitc del S. Padre 2. Inaugurazioiie del Ponle del-

1'Aricia 3. Carta moneta 4. Amministrazione dei sali e tabacchi

5. L' universita degli orefici , gioiellieri ed argentieri 6. Telegrafo elet-

trico 7. 11 colera a Monle S. Giovanni
, e munificenza del S. Padre

8. Rettificazioni al Parlamento ed alia Gazzetta d'Augusta,

1. La Santita di Nostro Signore verso un' ora pomeridiana del d\ 4

Ottobre presentossi improvvisamente al convento dei PP. Minor! Os-

servauti in Aracoeli, dove ebbero 1'alto onore di riceverla il P. Ge-

nerale dell'Ordine ed il P. Vicario Generale dei PP. Predicatori che,

secondo ranlica consuetudine
,

era stato invitato a cantare la mes-

sasolenne nell'occasione della festa del Serafico Palriarca S.France-

sco d'Assisi che celebravasi in quel giorno. Dopo visitato il SS. Sa-

cramento e Taltare di S. Francesco, ed ammessi nella sacristia al ba-

cio del piede i religiosi francesc-ani e domenicani cola unili a segno

di vera fratellanza, Sua Sanlita si reco al refetlorio ove benedisse la

mensa. Mosse poi al palazzo municipale sul Campidoglio, e visito le

sale deH'Accademia dei Lincei e l'0sservatorio,,in cui ammiro special-

mente il grandiose Circolo meridiano costrutlo dal rinomato Ei tel di

Monaco, edono della sovrana sua munificenza. Sail ancora sulla cu-

pola mobile ove osservo con singolar compiacenza la macchina pa-
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rallalica recentcmente fatta dal romano Angelo Lusvergh ,
ed asceso

sul gran ripiano vide il maestoso panorama di Roma e dei Colli Al-

bani e Tusculani che da quell' altezza porge di se ammirabile vista.

Scese poi alia stanza dell' Osservatorio meteorologico , e finalmenle

allesale municipali invitatovi da I la Miigistratura Romany, die trova-

va>i uppunlo adunala quatido la Santila Sua onoro di sua impensata
vi>ila il Campidoglio. Nel le ore pomeridiane di Sabbato 7 corrente. la

medesima Santita Sua si condusse al Monaslero di S. Giacomo alia

Lon^ara a visitarvi le monache che vi hanno stanza, e quinci a piedi.

recossi nel vicino stabilimenlo del Buon Paslore, dove visitate piima
le religiose nella camera capilolare ,

e nella sua camera la Superiors

inferma, esamino poi la nuova fabbrica per sua munificenza aggiun-

taall'antica, perampliare uno slabilimento s\ ulile alia pubblica mo-
rale. E prima di lulto visilava la scuola delle fanciulle abbandonate

e figlie di parent! carcerati: poi la scuola delle donne che slanno qui-

vi espiando i loro falli, le quali piangendo di riconoscenza ringrazia-

rono il Santo Padre di averle provvedute di s\ opporluno ricovero

sotto la cuslodia di s\ sollecite suore. II Sommo Ponlefice voile inft-

ne visilare le carceri
,

i parlatorii ,
le infermerie

,
le cucine e i varii

luoghi di passeggio deslinati alle varie class! di persone che abitano

lo slabilimenlo.

II giorno poi del 10 Ollobre corrente la Sanlita Sua recavasi dal

giardino del Quirinale al vicino Monaslero delle Cappuccine presso

Montecavallo, e quinci aU'alliguo Monastero delle Adoratrici perpe-
tue del SS. Sacramento

,
visitando in ambedue i Monaslei i anche le

religiose inferme, e consolando tulte colle Sue sante parole e coll'apo-

stolica benedizione.

2. Uno de' piu grandiosi monumenti con cui Roma moderna ricordl

la magnificenza dell'antica e senza dubbio il ponte a tre ordini d'ar-

chi che unisce la citta d' Albano all' Aricia sulla nuova via Appia che

conduce da Roma a Napoli per Terracina. Questo ponte disegno del

ch. archiletto Giuseppe Baitolini fu cominciato nell'Aprile 1847, e

I'ondolto con mirabile celerita non ostante le calamita pubbliche per

opera dei signori Gaetano e Camillo lacobini, i quali dieder prova di

rara perizia congiunta a piu raro dlsinleresse. Gli archi del ponle
son G nell'ordine inferiore

,
12 nel mezzano

,
e 18 nel superiore : i

due inferior! lasciano comodo passaggio ai pedoni per ambulacri o

gallerie aperle in mezzo alia grossezza dei piloni. II piano superiore
del ponte e lungo 312 metri

,
alto 60, e largo 9, 8. La costruzione e

tutta di peperino o pietra albana tralta dalle vicine cave. Al precipuo

vantaggio di quest' opera che e di agevolare e abbreviare di mollo

una strada difficile e pericolosa e frequenlatissima si puo aggiugnere
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I'amenita della prospettiva che godesi dal piano del ponle accavalca-

to ad una delle ptii deliziose valli che offrano i dintorni di Roma.
Ora II giorno 12 di Ollobre ebbe luogo la solenne inaugurazione

di questo ponte. La Santila di N. S. partita dal Valicano verso le 7

mat. giungeva alle died all'ingresso del ponte, dove, sotto magniftco

padiglione, ascollo un eloquente discorso del Presidenle di Roma e

Comarca I'Em. Card. Altieri che espresse a S. S. la somma ricono-

scenza delle vicine popolazioni per un' opera che ammirabile nella

grandezza dell'arte torna insieme a si grande utilita del commercio
ed acomodo dei viaggiatori. II S. P. si degnorisponderechiamandosi
contento e della comuue riconoscenza, e dell'opcra che con tanta at-

tivita prestarono al grandiose lavoro quanti vi ebbero parte nell'im-

prenderlo e nel dirigerlo. Visitato poi il ponte, e ricevuta la benedl-

zione del SS. Sacramento nella Chiesa coilegiata dell' Aricia accetto

una colezione nel palazzo Chigi, e dalla loggia compart! la benedi/io-

ne alia folia accorsavi da molte parti.

Si moss,e poi a visitare il secondo e il terzo ponte che si vanno con-

ducendo a termine, perappianare la via postale che da Albano met-

te a Genzano, ed esaminata ogni cosa ed espressa la Sua Sovrana sod-

disfazione si condusse verso il mezzod\ al suo palazzo di Castelgan-
dolfo. Al dopo pranzo la S. S. dislribul parecchie medaglie eomme-
merative della solenne inaugurazione, e mossasi verso Roma fu di ri-

torno circa la mezz'ora di nolle al Valicano dove il cortile delle logge
di Raffaello e le sale del palazzo Vaticano erano per la prima volta

illuminale a gas.

3. La palerna solleciludine della Santita di N. S. volendo accelera-

re il ritiro dalla circolazione della carta monela che ancora rimane in

giro, dispose ch'essa fosse di fallo cambiata in danaro effeltivo. E per-
cio il sig. Pro-Ministro delle Finanze nel N. 224 del Giornale di Rom*
avviso il pubblico che il cambio dei boni di scudi dieci si fara nel cor-

rente mese due voile la sellimana in ragrone di venticinquemila scu-

di per ogni sabbato e mercoled\ nel banco- dei deposit! del sacro Mon-

te di Pieta. Con altro avviso saranno annunziali i giorni nei quali si

continuera il detto cambio, siccome eziandio il giorno in cui comin-

cera quello dei boni di scudi cinque.

4. Cessando col fuluro anno 1855 4a presente amministrazione dei

sali e tabacchi, ed il Governo pontificio avendo risolulo di condurla

per conlo suo
,

la Santila di N. S. si degno nominare a Gestore della

amministrazione il sig. Marchese Giuseppe Ferraioli. II Giornale di

Roma del 4 Ottobre conliene in 43 arlicoli tutte le leggi e norme del-

la futura amministrazione.
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6. Afline Ji secondare i voti del Sommo Ponied) die con suo chi-

rogtafo, di cui >i teime disem>o nella Cirilln Cattolica , chiamava .1

niicvii vita tutte le universita scadute o Idiiguenli ,
1' universila dei

gioiellieri. OK lid e<l aii: ntieii rinlegro quella dei giovani lavuranti

di cUtte nobili arli fnndala da piu secoli, mu ura da circa 25 anni ab-

bandonala. Kssa fu legalmenle rislabilila il giornu '24 Seltembre nella

chiesa di S. Eligio protettore del delto rollcgio con una sacra fuii7.io-

ne, a cui gli addetii all' universita convenriero in gran numero.

G. II Giornale di Komadui 2 Ollobre conlieue una convenzione Ira

la Santitii di >. S. e S. M. il He di Nupoli intorno alle con ispoudenze

tclcgraficlie tra i loro rispettivi Slali.

7. II colera gra/.ie a Dio fu sempre tenufi in Roma, ed essendo ora

piu che mai volgenle al suo lei mine, il Giornale di Roma dei 12 Ot-

tobre annun/.ia che si cessa di pubblicarne il bollellino. II giorno

27 Seltembre U colera si manifest^ con grande violenza in Monte

S. Giovanni, comune poslo al confine del Regno di Napoli. Dal giorno

menlovalo fino al 20 Oltobre furono 60 casi e 33 morli : cifra spaven-
tosa attesa la poca popolazione del paese. Ma anche cola il morbo e

ora pressoche sparito. Non mancarono al loro dovere le autorita go-

vernative e nmuicipali ed ecclesiastiche; e furono di mol to aiuto i

PP. Cappuccini del vicino conveuto ed il P. Abate del Monastero di

Casamari. JI S. Padre poi, appena conobbe 1'infortunio, fece spedire
cola del suo private peculio 250 scudi a Mons. Delegate di Frosino-

ne per soccorso dei piu bisognosi.

8. lit miniera inesausta delle calunnie che somministra ogni giorno
a tauti giornali la materia per empire le loro colonne cootro la S.

Sede e contro il Governo Pontificio e veramente oggelto che desta la

compassione. Peru noi andiamo di quando in quando accennandone

alcuna, non lanto pel ravvedimenlo di chi ben moslra di mentire di

proposito, quanto a disinganno dei semplici, e ad esempio del molto

che avrebbe bisogno di essere retltficalo. Cosi il Parlamento in que-
sti ultimi giorni parlo per bocca del suo corrispondente romano di

congregazioni tumulluose tenute innan/.i la Santita di Noslro Signo-
r
e-, laddove noi possiamo assicurare che nulla e propriamente nulla

e accadulo di quanto.accenna il Parlamento, e che la gravila, 1'armo-

nia e il piu squisito buon volere ha regnato sempre in quclle adu-

nanze. Machepuo pensarsi delle corrispondenze di quel giornaleche
nel suo numero dei 24 Setlembre, dopo una serie di colpevoli inven-

zioni, volendo esporre il numero delle truppe romane lo diminuisce

di quasi due ter/.i? E queste ed allre mille menzogne si asseriscono

con tale franchezza che piii non si potrebbe se si tratlcsse di primi

principii evidentissimi.
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Ha similmente recato mollo slupore in Roma un articolo inserito

nel nnmero del 29 Agosto della Gazzetta Universal d\ Augusta, nel

quale magnificandosi le teorie di Antonio Giiriiher si afferma
,
che

la Congregazione dell' Indice riconcbbe in quelle chiarissimamente

elemenli positivi e dimostralivi della verila caltolica-, e che per la

prima volta sentivansi in Roma dalla bocca di un perito le scoperte

falte dai Fichte, Schelling, ed Hegel, nel regno del pensiero. Di que-
ste benedette scoperte fatte nel regno del pensiero dalla filosofia te-

desca si e parlato e scritto in Italia assai piu che non bisognava, e

qualunque sia la perizia dell' espositore accennato dal Giornale, ap-

parira bentosto che i vapori alemanni si dissolvono facilmenteal sole

di Roma. Quanto al Giinther I' affermazione del Giornale e per lo

meno assai precoce, non avendo finora la sacra Gongregazione dell'In-

dice potuto darealcun segno da cui una simil cosa potesse argomen-
tarsi. Voglia Iddio che le dottrine gunteriane siano veramente quali

il suo panegirista afferma essere state riconosciute dai romani esa-

minatori !

ST.VTI SARDI (Nostra Corrisp.) 1. Menc protestanti c circolare del Vicario

Generale di Cagliari 2. Scandali in Nizza 3. Apostasia di Costantino Reta

4. Condanna dell' Osservatore Tortonese e del Conxtitutionnel Valdotain

5. Espulsione dei Missionarii di Gasale e degli Oblali di Pinerolo; 6.

Miseria e beneficenza.

.'.".>..^rHV,.)>,| 'MfV ! > /.fh' ! '"i/P '

1. 1 protestanli continuano ad affaccendarsi tra noi; hanno giornali

proprii, come la Buona Novella e la Luce Evangelica, e dove oororra,

pubbhcanofogli apartecon mille vituperii conlroil Clero e laChiesa

Caltolica. Ma posscno tener conto d'avere tanti ausiliarii quanti sono

i giornali liberlini, giacche questi li servonocon alacrila e sollecitu-

dine. In Cagliari il giornale democralico la Gazzetta popolare, ed il

giornale ministerialissimo lo Statute annunziarono un deposito in

quellaCapilale di esemplari del la Sacra Scriltura vennti dalla Societd

Biblica sedente in Londra, e da venders! a prezzi ajfatto tenui. S' in-

vilavano a provvedersene non solo i vori membri delle Chiese rifor-

mate
,
ma eziandio gli altri abitatori dell'isolp, giacche la delta

sociela e la sola cui slia veramenle a cuore di spargere a dovizia nel-

le cinque parti del mondo la parola di Dio. Yuolsi notare come i

proleslanti eleggano di preferenza pei loro maneggi le Diocesi pri-

vate del loro Vescovo
;
e per questo verso si puo dire che moderati,

demagoghi ed eterodossi facciano una causa sola'e si soccorrano a vi-

cenda. In Czrgliari rottimo Vicario Generale mise in avvertenza i Cat-

tolici con una sua circolare dei 20 Setlembre : Quando i ministri
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proteslanti, cosi egll, not) risparmiano disagi, non curano

di, affronlano persino 1 riguardi dcU'ospilalilaonde predicate I'erro-

re a' C.attoliri in rontrade straniere, potra sen/.a onla e sen/.a infamla

la< ? < mi ministro cailolico in callolica terra? Quindi ripeleva quei

niedeslmiammoinmenli che gia dava a'suoi Diocesani I'esule e vene-

rando Arcivescovo. I proteslanti pero non si restringono ad annun-

liare e spacciare Bibbie, ma mandano loro emissarii nelle terre e nel-

le borgate, dove con mille inganni tenlano di trarre i buoni callolici

all' apostasia. Di qui'derivano talora tumulli e scandali
, giaccbe il

nostro buonrpopolo irritalo per tanta audacia risponde cogl' insulli

e co' fischi a que' petulanti.

2. t'no di quesll scandali avvenne in Nizza il 25 Setlembre. Un co-

tale che teneva mala pratica ammalo a morte , e chiamato il prete

cattolico ebbe da lui I'inlimazione di dover ahbandonare la pratica

per rioonciliarsi oon Dio. Non avendo I'infermo voluto aecondiscen-

dere, il Sacerdote non pole dargli I'assoluzione. Quegli perlanto man-
do pel minlstro prolestante ,

e lo trovo di piu facile contentatura.

Mort lo sciagurato, e i protestanti di Nizza colsero I' occasione de'fu-

nerali per menar trionfo di cos\ grande guadagno. Ma la gente che

vide passare il funebre convoglio, fischio per buon trattodi tempo il

morto ed i vivi. I nostri giornali liberlini colsero questo fatto per
soslenere la causa de'prolestanti, edal Parlnmento in gid tulli diede-

ro addossoaJ Popolo Sovrano di Nizza. L'Avenir di quella Citta nel suo

N. 1053 scatenavasi contro il Governo
, perche la Police n'a fait

aucun effort pour mettre un terme au scandale. Ma il Governo

uoslro veniva difeso da due pastori della Chiesa Valdese , A. Gay e

Leon Pilate, i quali il 27 Setlembre mandnvano all' Avenir una let-

lera protestando ,
che la police a fail tout ce qui dependail d'elle

pruir maiulenir 1'ordre. Non io certamenle approvero la plebe

che fischiaal passaggio d'un codavere, ma vorrei che ogni qual volla

s'insultarono e fischiarono I'Arcivescovo di Torino e tanti religiosi si

fosse polulo scrivere come i due Pastori Valdesi la Polizta ha fatto

quanto era in suo potere pel mantenimento deH'ordine .

3. Poichr sonoinsul parlarvi de'protestapli aggiungeroalcune pa-
role a proposito di un'apoMasia, che menu qualche rumore tra noi.

I li-tlori dell' Ebreo di Verona conosc>no Costa nti no Rela prima gior-

nahsta. poi depulalo, poi uno dei triumviri di Genova nel 1849. Sic-

come coritui dopo avert? giurato fedeltn al Re favort e promosse la Re-

puhhlica ligin,- ,pO aver giurato lo Staluto e la ReligloneCat-
tolica [>a^o alia parle proleslanle. Ksilialo dal nostro Stato riparo
In (iiiirMa: non ha puari dirhinrnva nel N. HO del Diritto di p-

parlenere alia Comunita Evangelica Itatiana di (iinerra; e nel N. 264
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Aell'Italia e Popolo, gloriandosi della sua apostasia. eccitava i Geno-

vesi e ul' Italian! ad abbandonare il Cattolicismo, quest' antica lebbra

italiana. 11 padre di Costantino Reta caltolico sinterissimo fu alta-

mente amareggiato dell' apostasia del figlio, e pubblico un articolo

ne\\' Armonia da cui traspariva ad un lempo raffello e il dolore di

un padre, e che certamente dovrebbe produrre buon frutto dove si

potesse sperare ne' rivoluzionarii un po'di fede e sensibilila di cuore.

Del resto questo finire cosl sventuraio de'demagogbi serve a fare

sempre piu aprire gli occhi ai sonnacchiosi ed iudiffeienli, e rivela

i7 verbo -della rivolvzione.

4. Vi diceva poco fa che i giornali liberlini, che pur si dicono cat-

tolici, danno di spa) la -co' Joro sciitti ai prolestanti. Qui debbo ag-

giungere eome i noslri Vescovi, fedeli al dovere del loro minislero,
di tratto in tralto proibiscono que' periodic! delle loro diocesi che

peccano contro la Fede. In questi ultimi giorni vennero pubblicate

due di simili condanne. L'una emano da MODS. Giovanni Negri Ve-

scovo di Tortona contro I'Osservatore Tortonese dove si propugnano,
dice Monsignore, principii di ribellione all'autorita della Chiesa, si

travisano e befieggiano con ingiuria della JS. Sede le largizioni delle

Indulgence, si proclama il diritto d'insurrezione conlro le legitlime

podesta, si denigra il Clero, si vilipendono i Vescovi, e con empieta
esecranda vi s' infama continuamente la sacra persona del Vicario di

Gesii Cristo. Questa condanna porta la data dei 12Settembre. L'al-

tra e di Monsignor Andrea Jourdain Vescovo d' Aosta contro il Con-

BtitutionnelVuldotavn. L' egregio Prelate il 22 Sellembre condannava

questo giornale Considerant qu'il s'y trouve des choses injurieuses

au Clerge, a 1'Episcopat, aux Pontifes de 1'Eglise Romaine, des ten-

denccs au protestantisme et plusieurs choses cootrairesau sentiment

de rEglise<jatholique. Avvertite che quesli periodici quanto sono

ostili in religione al Sommo Pontefice ed al Cattolicismo, altrettanto

sono amici in politka dei nostri Ministi i.

5. I quali coraggiosamente continuano a mandar via i frati dai loro

conrenti senza un riguardo al mondo ne ai loro diriUi di proprieta,

ne ag4i straordinarii servizii che resero e rendono nell' invasione del

colera. Vennero licenziati da Casale i Missionarii, quantunque lacasa

che abitavano fosse stata comperata coi <lenari proprii e in testa di

un individuo, di modo che non poteva dirsi nemmeno proprieta col-

Uttiva. Si tolse a pretesto la necessita di convertire quel luogo in

lazzaretto. Ma omai e riconosciuto da tutti che tale necessita non esi-
^

ste e solo si mette in campo percompiere tristissimi divisamenti. Per

esempio ftirono sfrattale da Torino le Monache Cappucciwe perche

si avea bisogno del loro monastero affine di converlirlo in lazzaretto.
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Compiuto il falto la Gttasctta del popolo stampava: CI6 non sareb-

be opportune, essendo chesta ninle tanto ftsicamente quantomoral-
mente rhe un Ospedale dl vpri colerosi sia colfocato in uno dei piu

vivi centri della oitta. >i. 2341 Un allro convento di frati eonquista-

to dal Mtnistero fu quello degli Ohlati di Maria Vergine in Pinerolo,

dove si erano rilirati in partr cli Ohlati cacciati da Torino. Appena
venne loro inlimato lo sfratto ricorsero ai Ministri presentando loro

irli atti notarili dai qinli risultava come tempo fa avessero fatto acqui-

sto di quel luogo coi proprii deimri ; ma fu un gettare le parole

al venlo, e gli Oblati di Pinerolo dovettero sottostare alia sorte

de' loro confratelli di Torino, dei Missionarii di Casale, dei Domenica-

ni d'Alessandria, dei Filippini di < armasnola e di altri Conventi di

Monache e di Frati.

6. II oolera va diminuendo dappertutto; efra breve vi daro la sta-

tistic i generate de'casi e de'decessi. Ma la miseria non cessa, e fat-

to singolare ! dopo avere avuto un buon raccollo
,

il pane o rinca-

risce,o reslaa prezzi veramente straordinarii: il che vuolsi attribuire

principalmente al gran mouopolio che si fa dei grani, cosa omai ac-

certata tra noi. Si fanno pero molte carita, e la Regina vedova e la Re-

gnante continuano a dimostrarsi generosissime verso i miserabili,

Quesli esempii sono imitali dai privati , che darebbero molto piu ai

povei i. se non dovessero pagare gia troppo al Fisco.

II.

COSE STRANIEXE:

SPAC?IA. 1. Lrttera della Retina Madre 2. Programmi elettorali 3. Le

donnc. i Protestanli e il Ministero 1. Turaulti 5. Notizie del corrispon-

dentc dell' Indipendenza Helyica e della Prette.

1. II Messaggiere di Baiona pel primo, e dopo lui pressoche tutti i

giornali politici pubblicarono una lunga lettera che la Regina madre
Maria Crislina scrisse da Mont-Mor in Portogallo sotto il d\ 8 Settem-

bre, espedt da Bordeaux alia sua figliuola la Regina Isabella. Essa,
anzi che una lettera a sua figlia, e una apologia indirizzala al popo-
lo spagnuolo , che si puo diridere in qualtro parti. La prima e una

preghiera e quasi un ordine a sua figliuola di non opporsi per nulla

alia pubblicazione delle accuse contro sua madre che il Governo

present* di Spagna intende oflferire all'esame delle Cortes future.

Alcuni, essa dice, polrebbon credere che si concede perdono a tua

madre : ma tua madre non ha bisogno che di giuslizia. Cio che io
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desidero si e che i miei nemici sappiano che essi non deono pi\j far i

loro conti sopra la rassegnazione del mio silenzio, che fu loro s\ co-

modo finora, benche io sia risoJuta di non romperlo che in occasion!

degne e solemn . La seconda e un' analisi della sua disgrazia, di

cui essa vede la prima cagione nell'odio dei carlisti
,

la seconda nel-

1'odio dei liberali smoderati
,

la terza nell'odio dei liberali moderatk.

Questi partiti politici, dice, avendo empiuti i giornali, le sale, le piaz-

ze di calunnie contro di lei, il popolo semplice e buono non pole noa
convenire nell' odio che le portavano i capipopolo di ogni partilo.

Nella lerza parte si esamina la legalila ed il valore dell'atto con cut

essa fu esiliata e spogliata, e si moslra che esso e contrario ad ogni

legge e statuto. Nella quarta si disculono e comballono alcune delle

accuse portate contro di lei, e specialmente quella dell' influenza

avnta sopra la sua ngliuola, e dei consigli antiliberali dati alia mede-
sima. No, dice qui la regina madre, no, mille volte no. Tu sai che

la conservazione di quelle istituzioni, che non era poi altro che la

conservazione del mio nome storico
,
non lascio mai di essere il mio

volo piu ardente . 11 che non impedisce che essa non dichiari la sua

opinione favorevole sopra gli undici ultimi anni del Governo Spa-

gnuolo. Conchiude col promettere ch' essa fara vedere ai suoi ca-

lunniatori che disonorando il suo nome disonorano insieme la storia

del liberalismo spagnuolo nei giorni memorabili del 1834, allor-

quando quel liberalismo trovava in lei il primo alleato che gli fosse

Tenuto dal trono . Ma none quesla la prima volta che il liberalismo

si ritorce contro i suoi alleati. 1 giornali spagnuoli poi stanno pre-

sentemente facendo quel maggiore strazio che possono di queslo do-

cumento.

2. Tutta la Spagna e ora in moto per Pelezione dei Deputati alle Cor-

tes. I programmi fioccano da ogni parte, e non e malagevole il tro-

varne dei curiosi. Quello dell' Unione liberate di Madrid preseduta

dal Marchese del Duero vuole fra le altre cose il miglioramento dei

bilanci per impedireil fallimento imminenle dello Stato, il manteni-

menlo di tutli i debiti contratti dal Tesoro, un esercilo atto a difen-

dere la Spagna e le colonie
,

le slrade di ferro, rislruzione e spe-

cialmente poi lo stabilimento inesorabile della reaponsabilitd ministe-

riale sia pel passato sia pel futuro. Ollime cose ,
siccome ognuno

puo vedere. Ma 1'imbroglio sta nel metterle ad effello, e concordarle

col programma dei democratic! di Valenza, i quali per avere un boon

esercito vogliono abolita la coscrizione ,
e per salyare

lo Stato da un

fallimento vogliono abolite le imposle : e tutto cio vogliono attuato

da una camera sola, i cui rappresentanii siano inviolabili fino a che

di fatto non siano violati. Tra quelli che vogliono 1'abolizione della
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coscrizione vi e specialmenle il Generate Prim, che ito in Oriente a

gumrggiar da volonlario conlro la Hussia, al primo udire della

nuova rivoluzione di Spagna rlmpalrio. Alcuni candidali di 1'alencia

vogliono una costituzuuie cUe definisca perfellamenle i varii poteri

dello Slato, e non sacriGchi,come la precedenle, all'esecutivo il pole-

re legislative. Insumma vogliono una Costiluzione perfella che duri

un pezzo, e conlenli tutti
, perche non si debba poi ricominciare

uu' ultra volta. Dopo udile quesle ed altre proposte piene di senno

piatico e di sperienza governaliva viene la voglia di ripetere cio che

nel Cimento dei 15 Sellembre diceva sul serio il sig. Massari. Ogni

out >lo salutera con gioia il risorgimenlo della i inghiera parlamenlare

nel la patria di Michele Cervantes . Cerlo quest'erudizione pellegrina,

che insegna a chi nol sapesse che il Cervantes era spagnuolo, viene a

pruposito per far pensare qual nuuvo e bello argomento egli avrebbe

alle mani se mai vivesse ai noslri giorni.

3. Al calore delle nuove liberla spagnuole anche le donne si sen-

tono formicolar nel cervello generosi disegni di liberla e di eman-

cipazione. Giacche in Madrid cominciano i club femminini in cui si

discorre dell' emancipazione della donna, siocome ci narra in una

sua corrispondenza la Presse di Parigi citata dall' Armenia dei 3 Set-

tembre. Secondo lo Spectator poi, giornale proteslanle, le sociela bi-

bliche trovano nei lorbidi di Spagna una buona occasione di spac-

cio di loro bibbie falsificate. I proleslanli sperano mollo nella nuova

cosliluzione la quale ,
a quello che si dice, concedera la liberla dei

culti. Essa del reslo s'inizia in Ispagna fin d'ora colle solite persecu-

zioni alia religione caltolica ed ai suoi minislri. INei circoli eletlorali

molti candidati prometlono di procurare poscia la cacciata di tutti

gli Ordini religiosi e la confisca dei beni ecclesiastic!. Alcuni Ordini

religinsi gia sono stati cacciati da varie cilia
,
e novel lamenle un de-

crelo del sig. Minislro Alonso caccia dal Convenlo dell'Escuriale i

monaci dell'Ordine di S. Girolamo che vi erano slali ricollocali nel

Maggio passalo. L'Escuriale fin dai tempi di Filippo II, ohe loeresse,

fu dulo in guardia a quei monaci, i quali lo cuslodirono fino al 1836

quando furono esiliali insieme con lutli gli allri Ordini dalla Spagna.
Rislabililivi poco fa, ora nesono espulsi novellamente.

4. Non cessano le nolizie di lumulti e disordini nelle province.

Una congiura repubblicana dicesi scoperta non si sa pero dove : dis-

ordini gravi ebbero luogo in Malaga, Logrono e Jaen. II Governo

dovelle combaltere in Calalogna conlro bande armale che diconsi

bande Carlisle. Esse furono disperse e parecchi de' loro uccisi^tra i

quali il capo Cargol nella provincia di Girona. Burgos capitale della

vecchia Casliglia fu tutla a soqquadro il 27 Sellembre per una banda

Seriell,vol. VIII. 16
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di malfattori, che per parecctye ore si rese padrona delta ciu.i i uban-

do, insultando e ferendo i buoni cittadini. Sotto colore di provvede-
re al caro dei grani i magazzini pieni di frumento furono incendiati.

Lo stato d'assedio reintegro 1' ordine almeno per allora. Ma non si &
al sicuro da nuovi tumulti.

5. Tutto cio pero si e un bel nulla a petto delle notizie che ci da

il corrispondente dell' Indipendenza Belgica sotto i 28 di Settembre.

Egli narra saper da persone degne di fiducia che la Regina Isabel la,

dopo che il Ministero si rassodo, voile prendere cognizione dei decreti

che prima sottoscriveva sotto rimpressione del terrore della rivolta.

Di che essa non si sente ora in forze di approvare cio che i Ministri

vorrebbero da lei. Specialmente le reca dolore il vedersi licenziati

tutti quegli umciali che per pareechi anni servironla lealmente, e da-

to lo sfralto persino ai servitori piu intimi e piu antichi del suo pa-
lazzo e della sua persona. Dice il corrispondente che la Regina vuole

abdicare ad ogni modo, e non solo abdicare, ma partire di Spagna con

sua figlia, lasciando che il regno pensi a governarsi come credera me-

glio. 11 Corrispondente ripete che tuttocio egli lo sa da persone ben

informate. Passa quindi il medesimo a discorrere del parlito carlista, e

dice che esso e ben lungi dallo stare neghittoso. Reca anche il sunto di

un manifesto costituzionale che il Conte di Montmolin ha giabell'e

preparato, e che il corrispondente dovette leggere, poiche lo inserisce

quasi a verbo nella sua corrispondenza. Del resto poco merito vi ha

nel leggere un manifesto che i dispacci del 3 Ottobre dicono vendersi

pubblicamente nelle Tie di Madrid. Quasi le stesse notizie ci sono re-

cate dal corrispondente della Presse. Egli da nondimeno molto mag-

gior importanza all' agitazione dei carlisti, ed assicura che lo scop-

pio e imminente. Pare anzi che creda probabile il loro trionfo, se il

Governo presente non rende proprio beata la Spagna stanca oramai

di tanti sforzi iti a male.

BELGIO (Nostra Corrispondenza} i. Notizie di Corte f . Congedo dei Mini-

stri chiesto e non ottenuto 3. L' Universitsl di Lovanio 4. Pubblica-

. . 'i nlwlfm v1<"^vU*-J "J>f>-^
1 : '

1. La Maesta del Re dei Belgi e la sua reale famiglia fecero in sul

principle di Giugno una visita alia citta di Malines, la quale ebbe in

tal fausta circostanza una bella occasione di dimostrare verso la casa

regnante quell'affetto e quella devozione singolarissima che e senti-

mento comune di tutto il Reame. Poco dopo sua Maesta riceveva la

visita di Don Pedro V Re di Portogallo. 11 Duca poi e la Duchessa del

Brabante ,
il Conte di Fiandra, e la Principessa Carlotta passarono
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una gran parte della stagione del bagni in Oslenda
,
dove pin volte

filrono visilate da S. M. il He. II quale in sui primi di Settembre irms-

si a ('.a I. us col IVmcipe ereditario ad abboccarsi coll' Imperatore del

Frances'!. I due Sovrani ed il Principe si recarono poscia a Boulogne,
donde gli augusti viaggialori Belgi fecero vela verso Ostenda. Nulla di

c vi to >i r Mibodoralo finora sopra il inotivo di tal con&renza. 1 gior-

si perdono in vane cougetlure senza che la verita si sia finora

di certo. Poco fa poi il \\e dei Belgi parti per la Svi/./ri a e

per la Lombardia per motivi, dicono, di salute.

2. Ixi polilica sarebbe in pieno tacere, grazie alia chiusura delle

Camere, se la dimissione chiesta e poi rilirata del Ministero non aves-

se falto molto parlare di se. Essa fu offerta collettivamente a S. M.

senza che se ne potesse conoscere dal pubblico la vera cagione: la di-

nii.^ione non sarebbe statu pel Belgio una fortuna, giacche quel Mini-

stero e, come dicono, un Ministero di circoslanza e di amministra/ione

che cerca non servire a verun partito. V e chi da per causa della

chiesta dimissione il viaggio in Francia del Re : altri 1' attribuiscono

alia quasi violenza che ad un tal Ministero di moderate )iberalis.mo

fanno i club ed i franchi muratori, societa inquiete e lorbide, che si

onorano del titolo menzognero di associazioni liberate
,
e non vo-

gliono altra liberla che quella che serve ai loro fini. Kssi sono 1'egoi-

smo politico organizzato.

3. In questi ullimi tempi 1' Universita cattolica di Lovanio ebbe le

sue gioie e i suoi dolori. Ed in prima si diede in essa soleiine prova
di scienza nella difesa delle Tesi che precedetle lapromozioneal gra-
do di lirrii/iato in Teologia del sig. Maine. II Canonico de Ram Ret-

4or magnifico dell' Universila ebbe dal Santo Padre un Breve molto

morifico in occasione del discorso da lui prowinzialo alia sedwita

pubblica dell accademia il giorno 10 di Maggio passato. II Breve <con-

Uene ancora lodi ed incoraggiamenti a tutlo il corpo dei Professor! ed
a lulta njniversila cattolica. Questa fu rattristatada una perdita assM
dolorosa nella morle del sig. Waterkey n suo VicereUore

,
e Profes-

sore di minera^ogia e geologia; il quale avea pubblicati parecclu la-

vori molto slimati solto il modesto titolo di Saygi. Poco dopo, la morte
furava parimente all' Univcrsita cattolioa il sig. Gregorio Demonceau
Professore e derano della facolta di diritto.

4. Tra le tiltime pubblicazioni usc.ite alia luce nel Regno vi nomi-
nero principalmente le due seguenti. l,a prima si e la storia della

eitta e signoria di Malines, opera molto lodata del sig. Canonico Da-
vid Professore. dell' Universita di Lovanio

,
ed uno dei piu celebri

scriltori ftamminghi. La seconda si e il Eilancio del Brasile del sig.

Conte Vander Strater Ponthoz gia diplomatico nel Brasile. Egli fece
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mollo soltili ed accurate ricerche sopra i vantaggi che offre quell'im-

pero relativamenle agl' interessi del commercio e dell' emigrazione
di Europa, ed ora in questo volume rese di comune ragione il frutto

del suoi studii.

V ' -if. '^"Vffl'!*

GUERRA D'ORIENTE 1. Fatti d' arme in Crimea. 2. Praticlie diplomatiche.
3. Principal! Danubiani. 4. Mar Baltico. 5. Mar bianco 6. Sciamyl

e 1'csercito d'Asia. 7. Circolare del Patriarca Cattolico Massimo Mazlum.

1. Dopo le notizie pressoche tumulluarie giunle in Europa tutte in

una volta Jella partenza, dello sbarco, delle prime viltorie e perfino
della presa di Sebastopoli per parte degli alleati, cominciaronoad arri-

vare le relazioni ufficiali pacate e precise, delle quali daremo qui un
breve sunto a compimento del riferito nel passato quaderno. Dunque
il d\ 8 Sell., giorno in cui le armate Francese, Turca ed Inglese si riu-

nirono presso le foci del Danubio, iGenerali e gli Ammiragli conven-

nero sul Caradoc ad un abboccamento nel quale si delibero che, prima
di risolversi del luogosucui sbarcare in Crimea, unascelta di official!

di terra e di mare dovesse esplorare la costa da I Capo Chersonese

fino ad Eupatoria e vedere dappresso 1' opportunita dei luoghi e le

difese nemiche. II 10 quattro legni esploratori con a bordo i Gene-

ral! e gli Ammiragli visitarono la penisola del Chersoneso e vl trova-

rono un campo russo assai numeroso. Lungo la costa che corre dal

Capo Kherson al Capo Lukul non trovarono mutazioni di sorta ne

nel porto di Sebastopoli, ne nella posizione dei vascelli russi ; ma
nuovi campi militari, ed artiglierie erano state poste ai luoghi prin-

cipal! del Chersoneso e delle riviere della Katcha e dell' Alma. Tren-

tamila Russi o in quel torno erano accampati in que' luoghi. Rimon-
tando poi il lido dall'Alma fino ad Eupatoria s'accorsero di un luogo
favorevole allo sbarco, e visitata bene la baia videro che dove la cit-

ta fosse stata occupata, essaavrebbe molto bene servito di difesa alle

truppe. Fu dunque risoluto che lo sbarco si sarebbe fatto cola
,
che

il medesimo giorno si sarebbe occupata Eupatoria che non dava ve-

runa mostra di essere difesa nemmeno da una piccola guarnigione di

soldali
;
che alcuni giorni dopo I' esercito si sarebbe posto in cammi-

no verso il Sud appoggiando la sua destra al mare: che una squadra
di 15 legni laseguirebbe lungo il lido per difenderla e veltovagliarla.

A dir vero, stando alle relazioni ed *\i falti posteriori, gli Ammiragli
e i General! avrebbono amato meglio di sbarcare ^ Balaklava, porto

sicuro ed ampio, non distanle che otto miglia da Sebastopoli, a cuie

unita con una via postale e comodissima. Ma come tentare lo sbarco

in un porto d'ingresso stretto e difficile, e sopra una costa monluosa
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d anr.l seoscesa? Ku dunque forza di conlenlarsi di sbarcare ad Eu-

paloria col disegno pero non di marclar tosto sopra Sebaslopoll, ma
di ximvare \ passl dei liumi e i campi russi fluo ad arrivar per terra

a quel medeslmo porto di Balaklava che avrebbe'poi offerlo loro un

asilo slcuro, una via aperta verso Sebaslopoli, e quel che piu mont;i un

comodo luogo di sbarco per li rinfor/.i cho doveano giungere d;i Varna.

Dunque il 13 le flolte erano nella baia di Eupaloria dopo aver lollrrata

una hurrasca nella nolle del 12 al 13. In quella dal 13 ;\\ 14, esspndo

il mare Iranquillo, le flotle si recarono alia cosla del Vecchio forte

posla nella parle occideniale della Crimea a selle leghe verso il Nord

da Sebaslopoli. II madino alle selte i vascelli si ponevano in sull'an-

cora a I luogo loro assegnalo; alle olio lo sbarco comincio
;
a me/.zod\

tre division! e 18 cannoni erano gia a lerra. Alia nolle la quarla di-

vi/wne giunse da Kalcha dov'era ila a fare una diversione: essa simulo

cola uno sbarco e cannoneggio il nemico che vi si opponeva. II mal-

lino seguenle furono sbarcale le sue Iruppe ,
e le allre che ancor

eranoabordo senz' oslacolo di sorla. Eupaloria si rese a discrezio-

ne sicrome cilia rhe non avea difesa ne Iruppe. Tullo cio scriveva

sollo ladala dai 12 ai 16 I'ammiraglio Hamelin al Win. della guerra di

Parigi. Sollo la daladei 16 il Maresciallodi S. Arnaud scriveva al me-

desimo dal Vecchio forte che I'esercilo era accampalo in mezzo a steppe
difetlando di acqua e di leghe; che gli abilanli erano pero corle>is-

simi verso i nemici del loro imperalore. II 20 il medes/imo Mare-

sciallo scriveva dal campo dell' Alma che egli avea quel giorno su

quella riviera inconlralo la prima volta il nemico il quale ne occupa-
va la riva sinislra e le allure che la difendevano irle di palizzale e

di cannoni. (ili alleali incontrarono valorosamente il nemico formi-

dabilmenle Irinceralo e lo cacciarono e sconfissero dopo quallr' ore

di accanilo e sanguinoso combattimenlo. I'ei Frances! 1 400 resla rono

sul campo tra morli e ferili. Di quesla slpssa ballaglia scrive il C.nn

Inglese Raglan al Min. Inglese della guerra aggiungendo al prece-
drnte dispaccio che I'esercilo Russo doveva essere di circa 50 mila

uomini. e che'le perdile inglesi sono considerevoli. Esse sono da un

dispaccio di Coslanlinopoli di \jvrd Slrafford valulale parimenle a

1400 uomini. Un dispaccio dell'Hamelin aggiungeche la mancanza di

f.ivalleria tece che gli alleali non polessero pers'guitare i Russi nella

loro rilirata e mulare la prima villoria in una piena sconfitla del nemi-

co. Ma della ballaglia dell'Alma ci da ora il Monitevr la relazione uf-

ficiale scritta all' Imperatore dal S. Arnaud medesimo. Essa < d.ita

sollo il 21 di Sfti-iul)iedal campo di baitaglia dell'Alma, e dipecos\.

II cannone di V. M. ha parlalo: noi riportammo una piena villoria.

e unu hclla giornula daaggtungereai fasli mililari della Francia
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e V. M. avra un norae di piii da aggiungere alle vittorie the adornano

le bandiere dell' esercito francese. I Russi avevano ieri unile tutte le

loro forze per opporsi al passaggio che noi volevamo fare dell'A I ma.

II Principe Menschikoff le comandava in persona; tutte le allure era-

no irte di ridotli e di balterie formidabili. I Russi contavano 40 mila

baionette venule da lutti i punti del la Crimea
(il

mattino ne giunge-
vano ancora da Teodosia); 6 mila cavalli, e 180 bocche di cannone tra

di campagna e di posizione. Dalle allure che occupavano i Russi no-

tevano conlarci un per uno fine dal 19 quando giungemmo sul Ikil-

banach. La mattina del 20 feci fare un movimerito in giro dalla divi-

sione del Bousquet rinforzala di otto battaglioni Turchi: col quale
si avviluppo la sinistra del Russi e si venne dietro a qualcunn di

loro balterie. II generate Bousquet fece la sua mossa con non minor

senno che coraggio, ed essa decise della sorle della giornala. Invilai

gl'Inglesi a distendersi sulla loro sinistra per minacciare ad un lem-

po la drilta dei Russi mentre che io avrei dato loro che fare al cen-

tro : ma le loro truppe non giunsero che alle dieci e mez/o. Esse ri-

pararono pero strenuamente a questa tardanza. A mezz'ora dopo
mezzod\ la Hnea dell'armala unila occupava piu di una lega di lun-

ghezza , giungeva sull' Alma ed era accolta da un terribile fuoco di

cacciatori. In queslo la testa della colonna del Bousquet compariva
sulle allure, ed io diedi il segno deH'allacco generale. L'Alma fu tra-

versala al passo di carica. II Principe Napoleone in capo alia sua di-

visione s' impadroniva del grosso villaggio che e sull' Alma, sollo il

fuoco delle ballerie Russe. Egli si moslro in tulto degno del bel no-

me che porla. Giungeasi allora al piede delle allure sollo il fuoco

delle ballerie nemiche. Cola, o Sire, comincio una vera baltaglia su

tutla la linea., ballaglia plena di episodii di valore segnalalo. V. M.

puo andar superba dei suoi soldali : essi non degenerarono; sono i

soldali di lena e di Auslerlilz. A quallr'ore e mezzo Tesercilo france-

se era vincitore. Tulle le posizioni sono slale prese colla baionetla in

canna al grido di Viva I'Imperatore che si udi tutlo il giorno: non ho

vislo mai simile enlusiasmo : i feriti si alzavano di terra per pur gri-

dare il grido di Viva. Allanoslra sinistra gHnglesi avevano incontro

di grosse masse di truppa e grandissime difficolta: ma tullo fu supe-
ralo. Essi si avvicinarono alle posizioni russe in un ordine amniira-

bile benche sotto il cannone : le sforzarono e ne cacciarono i Russi.

Lord Raglan e d'un coraggio aU'anlica. La sua tranquillita non Tab-

bandona mai, nemmeno in mezzo alle bombe ed alle palle. Le linee

francesi si organizzavano sulle allure , Irapassando la sinislra russa
,

e le nostre artiglierie tonavano. Allora non fu piu una ritirala : lu

scontiua: i Russi gettarono i loro fucili e i loro sacchi per correre
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meglio. St- io avessi avuto cavalleria olleneva un risultato inm-di-

bile , cd il Menschikoff sarebbe ora senz' esercito : ma era tardi
, le

nostre truppe stanche
,

1' arliglirrie ormal senza munlzione : noi cl

avan. iniino dunque alle sei di sera sul campo Russo. l.;i mia u*nda

sopra il luogo che occupava quella del Menschikoff, il quale tene-

vasi cos\ certodella viltoria, che vi aveva lasciata lasua vrllura. Io la

col suo porlafoglio e la sua corrispondenza ,
e mi serviro dclle

indicazioni preziose che ci trovai. L' esercito russo avra forse potuto

raccozzarsi a due leghe di qua e Io Irovero domani sulla Kalr-ha, ma
sconfitto e scorato ,

mentre il mio e pieno di ardore e di fuoco. Ml

convenne restar qui oggi per spedire i miei feriti e i Russi verso Co-

stantinopoll, ed avere dalla Holla vlverl e munizioni. GF Inglesi eb-

bero 1500 uomirii Ira morti e ferili. II Duca di Cambridge sla bene
;

la sua divisione e quella del Brown fecero meraviglie. Io debbo la-

menlare la perdila di 1300 uomini in circa, di cui 3 ufnciali morli,

54 ferili, 253 soil' ufficiali e soldali morti 1,033 feriti. II Generate

Canroberl a cui si dee in parte Fonore della giornata, fu ferilo legger-

mente dalla scoppio di un obice che Io colp\ alia mano ed al petto.

II General Thomas della divisione del Principe ebbe una palla nel

basso venire: la ferita e grave. I Russi perdettero circa 5 mila uomi-

ni. II campo e coperlo dei loro morli, le nostre ambulanze piene del

loro feriti. I cadaveri Russi sono coi francesi nella proporzione dl

sette ad uno. L'artiglieria Russa ci ha danneggiati assai: ma la noslra

e migliore. Io lamenlero sempre di non aver avulo meco almeno i

mtei due reggimenli di Caccialori d' Africa. Gli Zuavi si fecero ammi-

rare dai due esercili', sono i primi soldali del mondo. Fin qui la re-

la'/ione del S. Arnaud.

II Moniteur facea precedere quesla relazlone dai peniodi seguentl.

Niuno leggera senza commozione un racconlo s\ semplire di una

grande vitlorla in cui il Generale parla di lulli fuorche di se. II Go-

rerno slima nondimeno secondo il merilo loro il valore e il senno

adoperato in lal occasione dai Maresclallo. L' Imperalore ordino che

21 colpo di cannone siano tirati oggi a mezzod^ per celcbrare quesla
viuoria.

Quello che abbiano fatto i Russi dopo la sconfilla dell' Alma appa-
risce dai seguenle dispaccio inviato al Min. degli affari esleri dall'Am-

bascialore francese in Costanlinopoli. Scorali per 1'audacia degli

alleali, i Russi che ebbero 8 mila morli all' Aluia non si sono arre

statin<' alia Kalcha ne al Belbeck posizioni formidabili. Essi enlraro-

no in Sebastopoli di cui colmarono F enlrala calandovi a fon^lo Ire

vascelli e due fregate. II 25 gli alleali erano in marcia per prendere
din.iii/.i alia cilia. Queslo dispaccio fa credere die non ci
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furono fino ai 25 altri fatli d' arme rilevanti fra gli alleati e i Russi.

Un dispaccio pero di Bucharest del 28 reca rhe i Russi furono scon-

fitti una seconda volla sulla Katcha prima di ritirarsi dentro Sebaslo-

poli. Un altro dispatcio annunzia che la grossa arliglieria d'assedio

destinata alia presa di Sebastopoli sbarcofelicemenle a Balaklava po-
sta al sud diSt bastopoli. II vapore il Fury giunto a Marsiglia il 5 reeo

che la seconda linea di difesa di Sebastopoli fu presa dagli alleali, e

la piazza e ora interamente circondataessendone slate occupate leal-

ture il 27. Aggiunge che una divisione navale russa lento un'uscita

dal porto ,
e ne fu respinla dall' ammiraglio Bruat con 14 vascelli.

II che farebbe credere che I'uscila del porlo rion echiusa interamente

dai vascelli calativi a fondo. Le ullime nolizie da noi ricevule e rica-

vate dal Moniteur recauo la morte del Generale St. Arnaud net tra-

gillo a Balaklava, sen/a dire se per ferile ricevule o per malattia: allri

dicono che mori il 29 sul vapore che lo recava a Coslantinopoli. II

Gen. Canrobert gli successe nel comando. Si annunzia pel 29 un as-

sallo conlro Sebaslopoli, e si smenliscono le nolizie di allro combat-

timenlo dopo quello dell' Alma.

II Moniteur fa gran caso dell' occupazione di Balaklava Quel por-
to aveva da lungo tempo atlirala a se 1' attenzione de' General!

,
ma

non fu possibile il prendervi subilo terra perche il luogo era troppo
difficile allo sbarco. Nella esplorazione delle coste falla in sul Cara-

doc fu di nuovo osservalo che Balaklava era proprio opportuna per
le truppe ,

ma le slesse difficolla si opponevano. Le operazioni di

guerra che ora condussero quella cilia nelle mani degli alleati sono

delle piu felici che si polessero loro augurare. Convenne percio pas-

sare parecchie flu mane, fare il giro del golfo di Sebaslopoli, e mettersi

per le monlagne. Ora 1'esercilo e in plena e sicura comunicazione colle

flotle : i magazzini e le ambulanze si possono cola comodamente e si-

curamenle slabilire: una via sicura e comoda per i carri non meno
che per i pedoni conduce di cola a Sebaslopoli. L' esercilo e dun-

que collocalo slabilmenle in Crimea. Fin qui il Moniteur. II Lloi/d

aggiunge che una strada poslale conduce da Balaklava verso 1' inlerno

del porlo di Sebaslopoli , che da quel punto e assai poco fortiftcata.

Giacche dal lato meridionale non si trova alcun forle, ma solo i ma-

gazzini, Fospedale, le caserme ,
le darsene ecc. Se dunque gli alleati

possono impadronirsi delle allure del sud bombarderanno facilmen-

te la flotta russa. Tutli i forli piu rilevanli trovansi al Nord. Da no-

tizie giunte dal la Crimea a Vienna si ricava che no sbarco presso

Balaklava fu operalo dalla squadra del conlrammiraglio Lyons. II 27

Sellembre erano sbarcali cola i cannoni* 1'equipaggio ,
il 28 giunsero

da Varna 6 mila uomini e 900 cavalli. Tulle le truppe cola sbarcate
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sono 20 mila uomini, senza contare i marinai, cioe 8 mila Inglesi, 7

mila Frances! e 5 mild Turthi.

Si scrive da Odessa die molte truppe russesono in marcia persoc
correre il Mentschikoff, e che i sorcorsi hanno I'enlrala libera in Cri-

mea per mezzo dell' Istmodi Perekop. Ed invero non si sa che pli al-

leati abbiano fmora preso provvedimento veruno per impedire da

quel lato le comunicazioni.

Tulte queste notizie pero, benche rilevantissime per se stesse, e

superior! alle speranze concepite , paiono ora poco meno che una
sconfitla a lutti co'oro che per quatlro o cinque giorni prestarono
fede allapresa di Sebaslopoli, alia distrmione della flotta russa, alia

resa del Mentschikoff. Felice Tarlaro che pole con alcunesue parole

por sossopra I' Kuropa per quasi una settimana! Egli veniva da Co-

stanlinopoli con dispacci per Omer Pascia. Giunto a Buckarest seppe
che Omer trovavasi a Silistria, e prima di avviarsi cola diede a voce

la famosa notizia
,

la quale creduta trovarsi scritta nella sua valigia

fece subito il corso dell' Europa porlatavi allegramente dai tele-

grafi e da' corrieri. Vero e che anche in Costanlincpoli questa favo-

la si credette da tutti per qualche ora, non per alcun racconto di

tartaro o corriere, ma perche i cannoni annunziatori della viiloiia
'

delTAIma furono creduti annunziare la presa di Sebaslopoli. Ma cio

che ci fa piu pena in quest' afFare, si e che i piu famosi strategic'! de'

giornali si squilibrarono senza rimedio. E poco c' importerebbe de-

gli altri. Ma chi raffienera le lagrime al pensare che il sig. Ma-
riano d'Ayala strategico del Parlamento scrisse un arlicolo appo-
sla per confutare gli argomenti dubitativi degl' increduli Torine-

si? S\
,

lo strategico per eccellenza dimoslro a priori nel Parla-

mento dei A Ottobre in un suo arttcolo militare che la presa di Se-

bastopoli dovea esser vera ad ogni modo. L'articolo comincia Ci

crede? dimandano tutti, I' un I' altro. lo per me ci ho creduto e ci cre-

do. Imperocche ecc. e lermina: per ora Sinope e vendicata. Cost potesse-

ro vendicarsi tante ingiustizie de' tiranni che somigliano a Nicold I

delle Russie. Le quali disgrazie del Parlamento non debbono pero far-

ci dimenlicare quelle di un foglio russo di Odessa di cui un corri-

spondente di quella citta ad un foglio di Berlino reca fra gli altri i pe-

riodi seguenti: Dove sono ora le ttotte nemiche? dov' e la terribile

armata? dove i nemici?Qual nuovo disegno covario i cervelli dei

Dundas e degli Hamelin? Vedrem noi dunque una volta le famose loro

\iltorie, i loro inaudili success! che da tanto tempo si promettono ?

Mentre questo bell'articolosi leggeva in Odessa, ecco giunse la^nolizia
dello sbarco in Crimea, che rispondeva a tutte quelle inlerroga/ioni.
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11 Giomale dei Debats, che senza cantar inni per la vittoria di Se-

basloli ci aveva pero prestata fede come gli allri, dice ora che con-

viene dimenticare il bel sogno di quattro giorni ,
e persuaders! che

Sebaslopoli non si pigliera senza un assedio luugo e regolare. D'ora

innanzi i rinforzi che giungono da Varna
,
e specialmente la grossa

artiglieria di assedio sbarcheranno nel porto sicuro di Bolaklava, e di

la saranno facilmente condotte sotto le mura di Sebastopoli. Queste
ed allre simili buone nolizie

,
dice il Giornale dei Debats

,
sono una

specie di corapenso per la mancata presa del la forlezza principale.

2. Per quanto in mezzo allo strepito dell'armi poco si badi alle pra-
tiche diplomatiche non cessa pero di essere ufuzio dello storico con-

temporaneo di ragguagliare anche di quelle i suoi lettori. Gia accen-

nammo nel quaderno precedents come il sig. de Manteuffel ,
in un

suo dispaccio dei 3 Seltembre ai Ministri Prussian*! presso le corti

estere, dimostrasse chiaramente che la Prussia non intendeva opporsi

alia Russia quando questa non assalisse la Germania. E cio quando
anche la corte di Pietroburgo non desse alcun ascolto, dice il Man-

teuffel, alia proposta delle qualtro guarentigie, giacche il solo fatto

dello sgombero dei Principal! e della dichiarazione russa di tenersi

sulle difese fa credere alia Prussia che non sia piu da temersi un at-

tacco russo. Che se si volesse ancora temere di una nuova occupazio-

nede' principal'! cio condurrebbe al paradosso, cioe che mentre non

si e creduto caso di guerra la reale occupazione dei principal'!, si tro-

verebbe ora il ca$odi guerra nel I' averli la Russia occupati. Perqueste

ed altre cagiqni il sig. de Manteuffel conchiude che non vi e alcun

bisogno no per la Russia, ne per 1'Austria, ne per la Dieta, ne per la

Germania di assalire nelle present! circostanze la Russia.

II 12 Seltembre poi il ConleBuol, rispondendo al rifiulo della Rus-

sia in un suo dispaccio al Min. auslriaco in Pietroburgo, si lagnache

la Russia abbia negate di aderire alle guarentigie chiestele senza nean-

co volerle esaminare con qualche agio ; respinge 1' accusa dala al-

1' Auslria nella nola del Nesselrode di essersi unila all' occidente allo

scopo di umiliare la Russia
; protesta che 1' acceltazione dei quattro

articolie il solo mezzo che possa condurre ad una pacedurevole; di--

chiara che 1' Austria riserva i suoi sforzi e la sua asione per qi!ando

potra farle valere piu efficacemente, e si congratula dello sgombero
de' Principal! e della determinazione presa di tenersi sulle difese co-

me deH'allontanamenlo per parle della Russia di uuapvincipalissima

cagione della guerra.

II 14 Seltembre il Conle Buol medesimo indirizzava una nota cir-

colare a tutli i rappresentanti austriaci presso i Govern! ilella Con-

federazione germanica. In essa 1' Austria dichiara di voler esporre il
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suo pensiero nella presente questione. Uimenta dall'un lato il rlflu-

to della Russia, ma dall' altro si mnstra assai soddisfatta dello spom-

bero e della rinunzia ad assalire la frontiera turca: al che, dice il

Buol , benclu' la lUissia allerim non essere condotta che da motivi

Mi.ih u..'i, < rhiaio prio die vi condotta ancora da molivi politic!',

sia pcirhr la nola medesima dice esser qtiesto un sacrifi/.io faltoagll

interi'>-i tnl.'schi
,
sia perche dichiara non voler la Russia esser ca--

gione di nuove complicazlonl : ad ogni modo questo e un gran passo

fatto verso la pace alia quale I' Austria cooperera secondo il suo po-

tere. Tutlo cio pero none che temporaneo: giacche anche quando la

Ruia aveva occupali i Principal'!, e la Porta le dichiaro la guerra,

lo Gzar disse di voler slare sulle difese. Pure passo alle offese. La

Russia non ha finora ceduto ad alcuna delle sue pretension! ;
non

diede guarentigia veruna : se le circostanze le saranno propizie essa

polrebbe di nuovo occupare cio che ora non lascioche per necessila.

Percio noi dobbiamo rimaner uniti e liberi a future risoluzioni, se-

condo cio che potra accadere. L' Austria dunque vuol rimanere ar-

mata, e spera che i Governi alleati la seconderanno. Senza voler per
ora determinare appuntino cio che sarebbe a fare, I' Austria chiede

pero fin d' ora che la Russia non possa romper la guerra all'Austria

a cagione dell'occupazione austriaca dei Priinnpali senza trovar la Ger-

mania unita coll' Austria per respingere I'attacco. La nota spiega qui
tulte le ragioni che persuadono quesla dichiarazione per parte della

Dieta
,
ed aggiunge che la Prussia e d'accordo coll' Austria'quanto al

chiedere alia Dieta che essa voglia dichiarare che qualunque limore

di un attacco della Russia contra il lerritorio auslriaco obblighera
alle armi tulti i Governi uniti col trattato del 20 Aprile. E cio indi*

pendentemente dalle ditferenze che sono tra 1' Austria e la Prussia

quanto alle condizioni della pace avvenire
,
ed alia necessita di otle-

nere le qualtro guarenligie. Di queste si pruova 1'utilita anche per

laGermania, benche non si chieda che la Dieta esprima il suo pensie-

ro sopra tutte
,
contentaridosi 1' Austria che essa dislingua tra pi' in-

teressi tedeschi e gli europei, e dichiari che sono tedeschi quelli che

derivanodal protettorato collettivo de'Principati, e dalla libera navi-

gazione del Danubio.

La Prussia dal canto suo scriveva alia Dieta sotto il 24 Sellembre

che essa era pienamenle conlenta dHIa Nota Austriaca, e speoial-

mente approvava la dichiarazione da farsi dalla Diela sopra I' unio-

ne della Germania in favore dell'Austria quando la Russia volesse

a-silii la per I' occupazione dei Principati. l^a Prussia pero non sa

vedere chfc 1' occupazione Austriaca dei Principati serva alia pace se

e ancor lecito di fare di cssi un teatro di guerra tra gli alleati occi-
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den tali e i Russi. Sopra cio essa incarica la Diela di otteneve spiega-
zioni dall'Austria. Dichiara poi di nuovo ch'essa soccorrera I'Austria

in raso di un atlacco russo, e mostra speranze die la Russia da par-

te sua sara fedele alia promessa di non assalirla. Code che 1' Au-

stria non sia legaia con alcuna promessa di sostenere coll'armi i qual-

tro arlicoli di guarenligia, i quali del reslo la Prussia non vede quan-
to possano essere solide condizioni di pace, quantunque a suo tempo
essi possano venire discussi.

Dalle quali Note apparisceche 1'Auslria rinunzio alia dornanda che

voleva fare alia Dieta di porrein armi una parle deU'esercito federa-

le, e si contenta di una promessa di difenderla se sara assalita^ che si

dichiara non obbligata a forzar la Russia di accettare i quattro arti-

coli, e si conlenla che la Dieta ne secondi due col suo voto
,
che la

Prussia promise all' Austria il suo aiulo se la Russia non provocata

1'assalira, e chiedera alia Diela di fare il medesimo : ch'essa final-

mente secondera la domanda'delle quattro guarentigie. Dal che si

vedc parimente che questa volta si e I'Austria quella che cedette

alia Prussia: il che lascia luogo a sperare che la Dieta aderira alle

domande pienamente conform! delle due grandi potenze Tedesche.

Rimane pero ancor dubbio in qual modo I'Austria intenda proleg-

gere nei Priucipati gl'inleressi tedeschi, e qual soccorso essa pos*a

allendere dalla Prussia edalla Germania quando i Russi assaliti dagli

alleati in Bessarabia li ricacciassero nei Principal'!, e si affrontassero

coll'esercito auslriaco di occupazione. Intanto notizie telegrafiche

giunte a Vienna da Londra e Parigi recano che le corli inglese e fran-

cese sono cbntentissime dell' ultima nota auslriaca. Gli Stati minor!

del la Germania sono pressoche tutti uniti coll' Austria : e solo se ne

eccettuano due uniti invece colla Prussia. Dicesi che alia Baviera spe-

cialmente si debba Tunione coll' Austria dei piccoli Slati tedeschi.

3. Non ci puo pero essere verun dubbio sopra il niun impedimenlo,
che I'Austria porra agli alleati, se essi vorranno accaltar briga coi rus-

si passando pei Principati. Giacche il Moniteur dichiarava pressoche

official mente che nelle pratiche corse tra i Gabinetti di Parigi ,
Lon-

dra e Vienna sopra Toccupazione dei Principati ,
si ronvenne che le

armi francesi, inglesi e lurche potranno, sempreche il vorranno, con-

correre alia delta occupazione , e non nesaranno impedili nell' ope-

ra/.ioni sia di difesa sia di offesa ch'esse inlendessero diiigere contro

la Russia. Fedele alia sua promessa , seguiva il Moniteur, e volendo

prevenire ogni mala inlelligenza ,
1' Imperalor d'Auslria fece spedire

il 21 Settembre al Generale Hess per mezzo del lelegrafo i' ordine di

non impacciar per nulla i movimenli dell'esercilo turco sopra Galalz

ed Ibraila
,
se questi movimenli erano creduli convenevoli da Omer
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Fascia. Ed infalli da quettto lato i Turchi sono molto innan/.i : e le

due cilia nu-ulovale sono hen munile e guernite di Iruppe lurche,
non menu che le cilia di Isakscha e di Tulcia sulla deslra del Danu-

bid. Dicrsi anzi che levedelle lurche siano sulla riva deslra del Prulh.

I'nm diiimpcllo alia fortez/a russa di Reni. I lUissi diconsi essere con-

ceiilrali dielro Ismaila e Rulschkow. Prelendesi poi che Omer si ac-

cinga ad enlrare nella Bessarabia appena che nella Crimea si sara fat-

to qualche progresso. Di che alcuni spiegano perche i Russi forliG-

cliind Kiew, come se essi presagissero una riliraia sul Dnieper che la-

scerebbe agli allejili Odessa
,
Ismail e Nicolaiew. Del reslo le nolizie

eld Pruth e del Danubio non sono mollo eerie. Infalti menlre alcuni

giornali sono pieni dei disegni di Omer conlro la Bessarabia, allri as-

sicurano ch'egli si rilira invece verso Sciumla e Varna per ispedire in

Crimea le sue truppe. II Daily News poi ricava dalle sue ullime let-

tere di Odessa e di Pielroburgo che il Russo leme un allacco anche

nel Governo di Cherson. Sembra pero incredibile cioche reca il G /or-

nate di Dresda, trovarsi ancora presenlemenle truppe russe nella

Dobrucia in numerodi 50mila. Aggiunge che esse non hanno sgom-
bralo ne Tulcia, ne Isatcha. Se cio fosse vero non avrebbe I' Austria

polulo congralularsi nelle sue Nole dello sgombero dei Principal'!.

Ma ad ogni modo qucsle nolizie conlraddilloiie moslrano con qual

fiducia convenga ora Ifggere le relazioni dei giornalisti. Ne qui ha luo-

go il distingue tempora: giacche la nnii/.ia della presenza nella Dobru-

cia di 50 mila Russi e conlemporanea all'allra che pone i Tuiichi fino

in sul Prulh pronti ad invadere la Russia. Scrivesi poi al Corriere Ita-

liuno che il PiincipeGorlschakoff ebbe ordine da Pietroburgo di non

tollerare che i Turchi passino la linea del Sereth per assalire i Russi

in Bessarabia.

4. Secondo il giornale dei Debats dei 27 Seltemhre, lettere del 20 ri-

ferivano dal Baltico che la separazionedefiniliva delle due flolte avea

avulo luogo il 19 a Ledsund. L' ammiraglio Parseval, dopo licen/.iati

lulli i suoi legni con sussidio di rimorchio, era rimaso con una sola

f i < u;ila a vapore, la quale ancora sped\ poco dopo a soccorso dell'ylw-

<(''rlitz che aveva dalo in secco. Rimase dunque col solo vascello

i fii/lessibile. II Napier poi aspellava pel 22 I' ordine di rilornare in

Inghilierra. Le medesime noli/ie recava il Morning W<rra/c?,aggiungen-
do pero che non era cerlo ancora se \R flolte uscissero diffitU) dal

Biillico. Allri giornali diceano nello slesso tempo che si pensava ad

assalire Reval. Ma lellere appunto di Reval del 12 Seitembre annun-
liano al Times che la stagione pepgiora ogni d\ nel Ballico, in guisa
che i legni russi che erano nel poi to di Helsingfers cominciavanb a

dbai-marei eprepararsi alia stagione dei ghiacci. II 29Sltembre seri-
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veasi dal Gran Belt al Daily News che gia era cola giunto dal Ballico

un vascello francese e che si attendeva tra breve il resto della flotta.

Ma ecco che il 1. Oltobre scrivesi da Amburgo che 1' ammiraglio
Parseval giunto a Kiel vi fece raunare tutti i legni dispersi di sua

flolta, e che gli official'! di essa assicuravano che essa dovea ritornare

nel Baltico a raggiungervi il Napier. Ma passa ogni credibilitacioche

scrive YExpress sulla fede di un suo corrispondente di Parigi, il qua-
le gli racconta siccom'egli ha saputo di certo che si tratla seriamente

di assalire Cronstadt
}
e cio perche un Generale disse all' Imperatore

che egli credeva facile il prendere Cronstadt quest' anno. Non abbia-

mo poi trovato in questa quindicina un altro mezzo facile e nuovo
di prendere quella fortezza : ma possiam annunziare che il Dundon-
nald si e offerto aU'ammiraglialo inglese pronto a mettere in pratiea
un suo piano per I'esecuzione di qualunque impresa navale, e special-

menle di quelle che si giudicano impossibili. Queste sono le precise

sue parole pubblicate da lui medesimo in una sua lettera al Times.

Scrivesi poi da Ledsund che il piroscafo russo venuto a Bomarsund
con bandiera parlamentaria ne parti con a bordo 15 prigioni feriti,

e rechera in cambio gl
j

Inglesi falti prigioni presso Karleby. Questo
medesimo piroscafo rechera a Pietroborgo la notizia che le isole Aland

sgomberate dagli alleati il 15 furono percio stesso consegnate novel-

lamente alle autorita russe. La distruzione dei forti fu pienissima :

perfino le fondamenta dei forti cominciati furono falte sal tare in aria,

e si spezzarono anche i massi di granito che erano cola preparati per
le nuove fabbricazioni.

5. Del bombardamento di Kola in sul mar Bianco eos\ parla l'/n-

valido Pusso. Essendosi la fregata a vapore inglese la Miranda avvi-

cinata il 9di Agosto alia citta di Kola, impiego due giorni a fare scan-

dagli nella baia ed il 10 di sera invio sotto bandiera parlamentaria

una scialuppa ad esigere senza condizioni laresa della citta, delle for-

tificazioni e della guarnigione minacciando in caso di rifiuto di di-

struggere ogni cosa. Ma Kola non aveva fortificazioni, e 50 invalidi era-

no tutle le sue truppe. Cio nonostante il Luogotenente di vascello De

Brunner riuniti gl' invalidi ed alcuni abitanti armati da bersaglieri

nego di arrendersi e si prepare alia difesa. La mattina dell' 11 co-

mincio una pioggia di bombe e di palle infocate: di che la parte

bassa della citta non tardo ad andar in fiamme, non essendo possibile

di evitare la propagazione dell' incendio in una parle della citta le

cui case erano di legno, e le vie anguste ed irregolari. Arsero 92 ca-

se, 2 chiese, i magazzini di sale, di acquavite e di grano. Ma I'alta citta

sede delle amministrazioni non sofFrt alcun dan no benche il bom-
bardamento durasse flno alle 11 della sera. II giorno dopo la fregata
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inglese parti. Nonvi fu veruno ueciso e nemmeno uno ferito e, a di-

spetto del! 'incendio di tanti maga/.zini, tutli i beni del la Corona e qua-
si lutli i IK ni dei particolari furono

,
dice \'Invalido, interamente

salvuti.

G. Dello Sciamyl narrasi la riunione seguita del suo corpo con

qucllo del suo luogolenente Daniel Hey per assalire Tiflis. Daniel Bey
ebbe in Georgia due scontri colla divisione dello Wrangel: in ainbedue

iu vincilore. Aggiungesi che i Polacchi che faceano parte del corpo
russo passarono al neniico con due cannoni; e perseguitati dai co-

saccbi ne arrestarono trenta couducendoli prigioni net campo cir-

casso. Ma dei Ptilacchi che passarono al campo nemico iirOriente ora-

mai avemrao tante noti/.ie quante degli Ungheresi rhe passarono ai

Mazziniani in Occidente. Del niedesimo Daniele dicesi che arse sessan-

ta villaggi, i cui abitanti si ricoverarono in Tiflis. Tutto cio prima che

si unisse al corpo dello Sciamyl.

L'esercito d' Asia intanto che aspetta il suo nuovo General e, Ismail

Fascia occupa il campo lasciato dai Russi presso di Kars. Ma un con-

voglio di polveri che da Trebisonda era in cammino verso I'esercito

scoppio, spargendo tulto intorno incendio e morte. 11 disastro ebbe

origine dalla negligenza dei condettieri
,

i quali ne furono del resto

ben ]>uniti, essendone rimasi vitlima venticinque mulattieri con qua-
raiita dei loro cavalli.

7. fiiferimmo nel passato quaderno siceome lo scismatico Antimo
Patriarca Costantinopolitano, con una swa Circolare, di coi mostra pi-

uli;u>i ci-lia perfino il Giornale di Costantinopoli ,
avesse consigliato

ai Midi Greoi di mostrarsi content! del la guerra che gli alleati occi-

dental! fanno all' Imperator delle Bussie. Passando poi ad altra cir-

colare di altro Patriarca riferivamo siceome il Patriarca fosse pari-

mente scismatico, e la sua circolare parimente poco savia. Ma fu un

pienissimo nostro errone originato da inesatte indicazioni dei gior-

nali che riferivano la seconda circolare
,

dai quali avendo noi falsa-

mente ricavato che il Patriarca fosse scismatiro
,

le cose dette nella

sua circolare, savissime e convenientissime nella bocca di un cattolico,
ci doveano necessariamente parere assurde nella bocca di uno creduto

M'ismatico. Ed acciocche i letlori possano di per se riconoscere la ve-

rita della cosa, noiriferiremo qui tradotta quel la circolare diM. Mas-

simo Ma/lum Patriarca cattolico di Antiochia dei Greci Melchiti. Essa

dice cos\ :

Miei cari e Yenerabili fratelli e vescovi del mio patriarcato !

E una grande fortuna per me il potervi comunicare le seguenti no-

ti/ie attinte a fonti autentiche. Le truppedel nostro augusto sovrrfno

S. M. il Su llano, cui Dio voglia concedere sempre la vittoria, in gravi
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circostanze si copersero di gloria e trionfarono sull'inimico dell'Im-

pero ottomano. Esse non ha guari sconfissero pienamente 1'esercito

nemico che forte di 80,000 uomini assediava Silistria^ lo cacciarono

ollr'al Danubio e resero inabili alia pugna 25 mila uomini, tra i qua-
li varii Generali ed un gran numero di ufliciali. lo considero quindi

mio dovere di portare a vostra cognizione questi felici e gloriosi ri-

sultati, e propriamente non solo'perche uniale la vostra gioia alia

mia, ma affinche raddoppiate di zelo in quanto risguarda i voti e le

preghiere che voi, il vostroclero e le vostre greggi alzate di continue

all' Onnipotente, affinche egli nella sua divina provvidenza protegga
i preziosi giorni del nostro vittorioso imperatore, faccia prosperare
il suo impero, e conceda la viltoria finale alle sue truppe, come ai

suoi eccelsi alleali crisliani, i quali in modo s\ nobile 1'aiutano a di-

fendere i dritti del suo impero. Innalziamo i nostri animi a Dio e

supplichianro il Dio degli eserciti che e il re dei re, il creatore del

cielo e delta terra, affinche egli dia un viltorioso termine al buon

diritto ed alia giusta causa del nostro amato monarca Abdul-Medjid
Khan (cui Dio voglia concedere sempre la vittoria) ed impedisca un
ulteriore spargimento di sangue.

Cosi una solida e duratura pace sia il glorioso risultamento della

guerra impresa da S. M. 1., la quale sola e in istato di consolidare

1'integrita dell' impero e la potenza sovrana del nostro imperatore e

di assicurare il benessere de'suoi popoli, la loro liberta di coscienza

e la indipendenza della patria.

Unito a voi di cuore vi raccomando, miei cari ed onorevoli fratelli,

di adempiere questi obblighi in modo conforme con quei sentimen-

ti che hanno voi e mecontinuamente animati.

Damasco Til luglio 1854.

II Patriarca

Massimo Mazlum.
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DELL' UOMO E DELLA DONNA*

VI.

DelT impero che la religione esercita nella famiglia

nobilitando le relazioni de coniugi.

La vita domestica per le celestial! influenze della religione indi-

rizzandosi a piii alto scopo ,
che non e la semplice conservazione

della specie ,
si migliora principalmente a vantaggio della donna.

Imperocche, sebbene rimangano invariabili i fondamentali diritti

dei due consorti, e la fede confermi il dettato della ragione, assi-

curando all
1

uomo il primato della famiglia , quoniam vir capul est

mulieris , secondo la formola dell
1

Apostolo j
nondimeno questa

.-udditanza della moglie e addolcita dall' instaurazione del diritto

primitive di natura , e dalla mistica significanza del nuovo sacra-

mento. Tre cose, se mal non awisiamo, deprimono la. condizione

muliebre fuori del cristianesimo : la poligamia, il divorzio e 1'oblio

del fine proprio a cui di sua natura tende il connubio: di modo
<

1 V. questo volume a pag. 25.

Serielt,vol.Vm. 17
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clie la moglie e fatta trastullo delle voglie altrui ed assai piu vici-

na alia condizione di serva che di libera. Ma nel cristianesimo ri-

vive la legislazione anteriore alia prima colpa ,
in cui per 1' unione

matrimoniale di due esseri si forma inseparabilmente un solo *
$

la

moglie pareggiata al marito ne' suoi diritti acquista la dignita di

compagna, e collegata invariabilmente ai medesimi destini ne par-

tecipa la felicita e la sventura conforme ai canoni della perfetta a-

micizia. Sebbene che cosa e questo mai a fronte di ci6 che vi an-

nette il rito saeramentale istituito da Cristo?

A fine d' intendere qual sia la convenienza
,
la significazione ,

e

il valore di questo rito egli conviene osservare che il vincolo ma-

trimoniale, eziandio nell' ordine di natura, e il piu sacro ed il piu

forte che possa unire due creature mortali. Perch& 1' intendimento

della natura essendo riposto nella propagazione della specie, come

fu chiarito or ora
,
ed in questa propagazione esercitando essa in

certo modo F estremo di sua possa, ne conseguita che 1' unione da

cui deriva un tanto bene dev' essere 1' oggetto primo o principalis-

simo delle leggi che regolano le naturali attinenze degl' individui.

Ora volendo Iddio abbassarsi infino a noi, e se e lecito di cosi par-

lare
,

far 1' ultimo sforzo di sua poteriza ed esaurirla
,
col darci se

medesimo e disposare inseparabilmente le due nature, umana e di

vina, congiungendole coll' artissimo legame dell' unita personale $

quale unione potrebbe idearsi che a questa meglio rassomigliasse

nelle relazioni della vita dell' uomo se non se quella del coniugio?

Ne altrimenti a Dio ne parve : perche secondo T ordine de' suoi con-

sigli le cose celesti e incomprensibili. usando Egli rappresentare a

nostro vantaggio nelle umane e volgari, appunto il vincolo matri-

moniale presceFse a simboleggiare il mistero del Yerbo umanato,

e le nozze di Cristo e della Chiesa che da quello 'conseguitano : ne

solamentea simboleggiarlo, ma a riceverne in singolar modo'gT in-

flussi e ritrarne in se medesimo le soprannaturali eccellenze.

f

1 Et erunt duo in came una. Gen. II, 24. MATTII. XIX, 5. Jtaque iam

non sunt duo, sed una caro. Quod ergo Deus coidunxit, homo non separut. Ib. G.
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II ronnubio percio di semplice naturale contralto allo scondere

cho in esso fa la grazia trasformasi in sacramento: gli afletti che

vim '>lano i due consort! vengono trasumanati ; alia soggezione del

SIM-vaggio fa luogo il timore di riverenza
,
onde la Chiesa ci porge

esempio verso Cristo suo sposo *: 1'amore diventa reciproco, disin-

teressato, inestinguibile come quello che ciascuno ha verso di se,

perche veramente di due corpi e fatto un solo. Quindi smesso ogni

basso ed abbietto pensiero, il marito godra anzi tutto di vedere la

mobile bella di virtu, onesta e immacolata, a imitazione di Cristo

che abbelli la sua sposa mondandola col proprio sangue da ogni

neo di colpa. E dove quella in alcuna cosa pecchi contro di lui, si

T ammonisca ma con amore e soavita
,
rammentando che la donna

porta la grazia in un vasello piu fragile e piu delicato del suo; ne

mai la disprezzi ,
ma d' onore e di rispetto la circondi ,

ch sono

entrambi figli di uno stesso padre ed eredi d' una medesima eter-

nita. Per lo contrario se il marito avvelcnato dal soffio dell'incre-

dulila mettesse in non cale I' anirna e Dio, sia cura della moglie al-

tetlarlo soavemente coiramabilitadi sue virtu, e colla sapienza del

conversare rendergli bella immagine del soggiorno celeste- dei com-

prensori. E chi sa che quel cuore sordo alia voce della ragione, non

si arrenda all' eloquenza piu. mite e persuasiva dell' esempio, che

come pioggia leggera va di giorno in giorno rinfrescandone 1'ardore

rammorbidendone la dnrezza 2?

Ma dei figli che dice la religions? Qual nuovo miriistero impone

alle madri a loro riguardo? Nullaroeno che di generarli una seconda

Yolta, per usare la divina parola di Paolo, formandoli non piu.

uomini ma cristiani
,
e conducendo i lineamenti di quella vergine

cerasopra il divino modello di Cristo Ges. Or rhi polrebbe dire

gli studii, le attenzioni
, gli affanni

,
le lacrime

,
le preghiere che

1 Sicut Ecclrsia subiecta eat Christ o, ita etmulieres virit sins in omnibus

Uxor autem timeat vintm suum. Ad Ephes. V, 25, 33.

2 Similiter et mulieres subditae tint vim, ut et si qui non credunt rfrRv, per

mulierum conversatfonem tine rcrfto htcrtpant, considfrantes in timore castam

eonversationem vtstram. I PETR. Ill, 2, 3,
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costa ad una madre un tal lavoro ? Ma chi potrebbe pur dire 1'effi-

cacia inarrivabile di queste prime cure materne? Perche 1' amor

di madre essendo per natura cosi tenace
, che anche i cuori men

disposti ad amare a se con dolce violenza incatena, egli avverra ne-

cessariamente che il figlio amando la genitrice ne ami eziandio i

pensieri e gli affetti
,
e la memoria di questi non meno che quella

dei benefizii in ogni eta cara all'anima gli ritorni. Con che anche in

mezzo al procelloso mare della vita quando s' abbuia d' intorno il

cielo, e rotto il freno alle passioni, queste come venti furiosi aggi-

pano la travagliata navicella, sopravvive nelle regioni piu profonde

dello spirito quella dolce memoria, come aurora annunziatrice del

vicino giorno. E pu6 assicurarsi di tutti i figli cristianamente allrvuli

sotto la disci plina materna quel valicinio fatto da un santo Vescovo

alia madre di Agostino: e impossibile che un figlio di tante lagri-

me non giunga a salvamento.

Ne si vuole che la madre erudisca i figliuoli nella piena e per-

fetta cognizione delle verita religiose , avendo la Chiesa concesso

questo ministero a sacerdoti e leviti che sotto la vigilanza dei pa-

stori porgono al gregge 1' alimento della divina parola. Ma secondo

Tindole propria del loro sesso, si appartiene alle madri d' instillare

la pieta nei parvoli per la via del sentimento e dell' affetto. Gli

avvezzino a riconoscere da Dio Padre la vita e le sostanze, da Cri-

sto la rigenerazione per la grazia e il retaggio della gloria ,
dalk)

Spirito Santo i casti pensieri ,
i moti dell' ammo che inchinano al

bene
,
la pace ,

il gaudio ,
la gioia ineffabile dell' innocenza. Impa-

rino ad invocare il nome della Reina del cielo , a conversare cogli

angeli invisibili compagni assegnati loro dalla Provvidenza, a spec-

chiarsi nelle virtu de' Santi loro protettori ,
e a sentire il bene di

essere stati assortiti alia cittadinanza della cristiana repubblica.

E siccome la virtu si apprende all' animo dei fanciulli molto pia

dalla forza degli esempii'che da quella del discorso, la madre vra

alia mano buona copia di storie veridiche estratte dai fasti della

Chiesa, dagli atti dei martiri, dalle vile dei confessori, dagli anna-

li delle mission! antiche e recenti, con cui allettaodo la pia curio-
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sita dei bamboletti vcrra assodandoli nell' amore della fede
, nella

slima delle virtu . nell' orror della colpa ,
nel dispregio delle cose

terrene ,
nella cognizione delle vie mirabili onde il Signore si co-

munica a'suoi eletti. Quando poi usciti dull' infanzia cominceranno

a conversare col niondo di fuori
,
tocca alle madri additarne i pe-

ricoli, discoprire la fullacia delle umane speranze, la mobilita della

forluna . 1 incoslanza degli amici
,

I' amaritudine che sta in fondo

al calice dei piaceri. Di tal manicra quella madre cui Dio avra ral-

legratu di qualcbe frutto delle sue viscere
, trova allargato dallu

Chiesa il cainpo delle domestiche sollecitudini
,
e se il desiderio di

vedere quei frutti maturare pel cielo non e vinto in lei dalla noia

inseparable deU'educare stimera ben collocate le sue fatiche e po-

ste ad usura le doti onde fu arricchita dal Creatore.

VII.

Si discorre della societd religiosa e de privilegi onde per cssa

e nobililalo il miglior sesso.

Avvegnache la diflerenza del sesso non venga considerata dallu

Chiesa in quanto e societa spirituale die inira alia santiQcazione

delle aninie ed alia beatitudine sempiterna; tuttavia essendo essa

nel corso del tempo coinposta di uomini corruttibili e mortal!, sot-

toposti alle influenze dei principii corporei e stretti fra loro con

naturali relazioni di carne e di sangue da cui ne vuole, ne pu6 af-

francarli, in diverso modo gli ammette alia partecipazione de
1

suoi

doni. I quali o sono diretti al bene personale dell'Jndividuo, e a

niiiiio vengono dinegati; tali sono i sacramenti della rigenerazione,

dell' espiazione, il pane eucaristico, il sacro crisma , le preghiere

pei vivi e pei detbnli, il tesoro delle indulgenze, le pie funzioni, le

prediche, gli esercizii di penitenza e simili : o mirano, quale il sa-

cerdozio, alia propagazione, conservazione e reggimento della so-

cieta ecclesiastica e sono parte riservata al miglior sesso.

La pienezza del sacerdozio cattolico raccbiude quattro ministeri

proprii dell
1

uomo, e alia douna incomunicabili : quelli cioe di re, di
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giudice, di maestro e di sacriQcatore. La dignita sacerdotale e regia,

come quella ch'e sovrana e indipendente nell'esser suo da ogni urna-

na potenza, e nata a stendersi sopra tutti gli uomini : cotalche nel

sommo sacerdote solamente si verifica il principato universale di

tutte le genti senza distinzione di origini, di lingue o di paesi : in lui

compiendosi la promessa fatta dal divin Padre: io ti dar6 in retaggio

le nazioni e allarghero il tuo impero oltre i conQni della terra *.

Anzi al disopra di tutti i principal! s' innalza, si per la divina ori-

gine, essendo stato iniziato da Cristo re dei re e sacerdote eterno

che regna e comanda ne' suoi vicarii
;
si per 1' indefettibilita del po-

tere, che non teme le ingiurie del tempo e 1' instabilita della fortu-

na
;

si per 1' ampiezza del dritto, nessuno potendo con ragione sot-

trarsi al suo dominio
;
si per 1' eccellenza del reggimento, pel quale

non i corpi, ma le anime, e ci6 che nelle anime avvi di piu eccel-

so, le volonta e le intelligenze vengono ordinate; si Qnalmente per

1' altezza del fine che e una suprema ed interminabile felicita in

seno a Dio.

II sacerdote e giudice; ma il suo giudizio ritrae assai piu dal

tribunate di Dio che da quelli dell' umana giustizia. Perche egli

non sentenziadegli atti puramente estrinseci e visibili, ma deir in-

trinseca malizia, della perversione del cuore, della pervicacia della

volonta, dei disordini dell' intelletto, e fatto in una certa maniera

partecipe dell' oculatezza di Dio medesimo
,
scende nei penetrali

della coscienza e li scandaglia e li ricerca per ogni dove guidato

dal reo al Lume dell' interna sua consapevolezza. Ne questi rifugge

dall' accusare se stesso, perche nella schietta e dolorosa confessio-

ne del fallo, ha un pegno del perdono e nel giudice riconosce un

padre che 1' ama e vuole proscioglierlo, non un magistrate ineso-

rabile che alia colpa ragguaglia il castigo. Ma perche questo mini-

stero raggiunga lo scopo, richiede insieme ed una paterna soavita,

e scienza molta, e senno, eanimo scevro da debolezza, e cauto e

1 Dabo tibi yentes haereditatem tuam et possessionem tuam terminos ter-

ra*. Pad...ll, 8.
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rrservato parlare ;
dovendo essere il cuore del sacerdote come

lo di hio, un mare senza fondo in cui le anime desolate non temo-

no di versare 1' abisso delle loro umiliazioni.

Maestro 6 pure il sacerdote-, a lui essendo state lasciato in pa-

trimonio il deposito di nostra fede dal suo divino autore e consum-

matore: affinche puro lo conservi, da' suoi avversarii lo difenda,

ed a tutti i popoli ne dilati la conoscenza. E siccome i clommi di

nostra santissima religione contengono tutte le verita che Dio si

piacque per la voce de' profeti e per Finsegnamento del Verbo fatto

uomo rivelare ai suoi credenti, ed in quelle hanno pure radice i

veri principalissimi dell' ordine metafisico e del morale, egli 6 ma-

nifesto quanta debba essere la fedelta del sacerdozio cattolico nel

trasmetterli invariabilmente di secolo in secolo senza ombra di al-

terazione; e quanta la sua sapienza per rintuzzare gli assalti in-

cessabili dei figli delle tenebre, i quali odiando la luce fecero e fan-

no alia cattolica verita la piu accanita guerra, se mai venisse lor

falto di spegnerla od oscurarne lo splendore. Laonde tutte lescien-

ze furono chiamate in sussidio da' suoi avversarii con animo di

trarne frecce da saettare quelle parti della rivelazione che ai loro

torti intelletti parevano men salde
;
e fu pensiero del sacerdozio

cattolico di ribatterne i colpi e rivolgere a vitupero degli assalitori

le armi stesse, facendone cbiara al mondo 1' ignoranza o la mala

fede. II che sara di tutti i tempi, dovendo ognora rinnovellarsi gli

assalti e ribattersi con pari studio e fortune.

Ma questa parte del magistero sacerdotale, difficile per I

1

altezza

e vastita del tema, e forse inferiore all' altra dell' apostolica predi-

cazione per T infinita varieta di fatiche, fli pericoli, di traversie.

Con ci6 sia che 1' apostolo che handisce la parola di fede abbia a

lottare coll' ignoranza dei barbari e colla durezza de' riprovati ;
e

gli contrastino il passo plaghe inospite, mari fortunosi, climi or

gelidi or infocati
;
e debba affrontare lingue non piu udite, maniere

e costumi abborrenti da ogni civilta e gentilezza, superstizioni,

fraudi, inimicizie inveterate, cupe e ferine; ne a rompere tanti

ostacoli gli soccorra altr'arma che quella del Crociftsso. Pur tutta-
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via
,
siccome nei Vescovi il sacerdozio novera i suoi principi, cosi

negli Apostoli novera i suoi conquistatori ,
e dove si fermarono i

passi di Alessandro
,

di Cesare
,
di Napoleone ,

ivi sventolarono le

bandiere di Roma sacerdotale, accompagnando nel suo giro il sole

perche la luce di Cristo sfavillasse a tutte le genti al pari di quella

del suo tabernacolo *.

Finalmente il Sacerdote e sacrificatore offerendo al sommo Iddio

V ostia di propiziazione sopra la quale si scaric6 la collera dell' Al-

tissimo per li peccati degli uomini. In quell'atto sostiene egli la per-

sona medesima dell' Uomo Dio, e posto quasi ad uguale distanza

dalla turba colpevole che provoca la vendetta e dal giudice die

minaccia la pena, offre il prezzo della redenzione e tergendo la sto-

la della Chiesa nel sangue dell'agnello immacolato placa 1'ira del

cielo e torna in allegrezza il pianto. Ministero che vince la bassezza

del nostro intelletto, e che io non magnifico ma venero e taccio.

Ora se e vero che 1' economia generale della grazia si attemperi

a quella della natura, che il potere sacerdotale contenga in un or-

dine piu eccelso quelle prerogative medesime<che nel convitto civile

competono al pubblico magistrate ;
e parvente a chicchessia

,
che

all' uomo sole appartiene per grazia il sacerdozio col suo quadru-

plice ministero
,
come a lui solo fu per natura concesso 1' esercizio

dell' autorita sociale. Di che un grandissimo divario procede nei si-

stemi educativi dell' uomo e della donna, addivenendo che dove gli

uffici cotanto si dispaiano, 1' educazione che a quelli dispone 1' ani-

mo debba in egual maniera differenziarsi.

1 Non sunt loquelae, neque sermones, quorum non audiantur voces eorum.

In omnem terrain exivit sonus eorum, et in fines orbis terrae verba eorum. In

sohposuit tabernaculum suum. Psalm. XVIIi.

.., ,.,

. .
<

I. t > "
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VIII.

Si dimostra che per virtu della religione la donna viene assunla

ad una vita sociale tntla sua, dotala di nuove ed insigni prerogative.

Ci6 non per tanto anche qui manifestasi la virtu nobilitatrice

della religione a riguardo del minor sesso. Perciocche la perpetua

castita, a tenore de' principii esposti nell' articolo precedente, esal-

ta la donna al disopra della sua natural condizione, e francandola

dai doveri, dalle debolezze, e dalla soggezione che, la stringono in

qualita di sposa e di madre, la pareggia in qualche maniera all' uo-

mo, e 1' associa alia partecipazione de' suoi pregi e de' suoi destini.

Ora la religione cattolica infra tutte sovranamente magnific6 la

Verginita, e quasi indiolla, annumerandola alle doti piu eccelse e

ponendola come segno distintivo di qualsiasi che piu da presso ac-

costasi alia divinita : fedele in questo all' esempio di Dio medesimo,

che volendo vestire le nostre spoglie e nascer di donna, nol fece

altrimenti che preparando airalto ufficio una mirabile creatura, in

cui amichevolmente si sposassero le opposte qualita di vergine e

di madre. Tanto il verginal fiore odora soave nella reggia del pa-

radiso.

Quindi innumerabili stuoli d' immacolate donzelle si arrolarono

alia bandiera della verginita e furono nella Chiesa di Cristo quasi

altrettanti drappelli combattenti con armi e divise loro proprie a

trionfo della fede, partecipando cosi qual piu e qual meno uflici

analoghi a quelli del ministero sacerdotale. Onde ci6 che altrove

non fu visto si vede fra noi: donne chereggono numerose comu-

nanze distinte in famiglie e province, ed assegnano a ciascun mern-

bro il luogo e gli uffici
-,

stanziano leggi e ne vegliano 1' osservanza
;

fondano istituzioni e ne determinano lo scopo, i mezzi
,

1' anda-

mento, e investite di una vera autorita governativa regolaMO quasi

altrettante repubblichette di un ordine superiore al civile, che per

secoli e secoli a traverso i rivolgimenti delle umane sociela conserf-
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vano vive e inalterate le forme di un forte e pacifico reggimento.

E siccome queste comunita sono perfette nell'esser loro, avvegna-

che subordinate, tutte le parti di una ben temperata societa vi s' in-

contrano, e per6 eziandio i ministerii della vita sociale che altrove

sono proprieta dell
1

uonao, quivi dalla donna vengono esercitati.

Ne basta. Quegli asili della virginita in apparenza sequestrati dal

volgo profano sono tuttavia legati al mondo con vincoli sacri
,
or

misteriosi
,
or manifesti per la benigna influenza che da loro agli

uomini si coraparte. Perciocche se il ritiro e il vivere segregato dal

turbine degli umani rivolgimenti e necessario alle vergini per ser-

bare illibato quel giglio che e principio di tanti beni
,
lo stendere

i loro pensieri oltre la cerchia del santuario
,
e porgere dalla riva

una mano pietosa ai pericolanti nella fiumara, e pure indispensabile

a quello spirito di universale carita che informa le cattoliche isti-

tuzioni. Quindi a ciascuna di queste societa la religione assegna due

fini
j
T uno intrinseco e individuate, che e la perfezione della san-

tita nei singoli membri
;

1' altro universale ed estrinseco che e Tin-

cremento e la diffusione della carita fra le genti. E siccome doppia

& la via per operare la salute delle aniine
,

cosi provvide che le

une addettealla solitudine, alsilenzio, alia penitenza, alle preghie-

re ed al commercio continuo con Dio fossero mediatrici fra il cielo

e la terra, quasi ostie innocenti e pacifiche; e le altre consacrate

alia vita operativa ed estrinseca negli asili dell' infanzia, nell
1

edu-

cazione delle fanciulle
,

nelle carceri e negli spedali difiondessero

la luce della verita e il grato olezzo delle virtu ad ornamento ed

ampliazione del nome cristiano. Di tal maniera godendo esse nel-

1' interno reggimento della co.rnunit le prerogative del potere go-

vernativo-e giudiziale, e nella ragione del fine sociale partecipando
*

.
'

quelle del sacrifizio e dell' apostolato, anche sopra di loro scese un

raggio di quell' onore oride risplende agli occhi di Dio la dignita

sacerdotale. Per la qual cosa le qualita naturali proprie dell'uomo

e rare nella donna trovano in questi asili della verginita un suolo

propizio a crescere e produrre centuplicato quel frutto
,
che con

pena 1' uomo stesso ne trae ne' maneggi della vita cittadina.
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Degna di meraviglia, rhi puo nogarlo? e 1' eccellcnza di questa

nuova gerarchia a cui la donna fu sortita per virtu dclln grazia, ma

non meno ammirabile e la magnanima risoluzione onde al bel nu-

mero di queste anime privilegiate ciascuna libcramente si ascrive.

Imperoccbe pu6 ben capirsi per avvenlura cbe I' uomo dotato di

ragione piu ferma e di sensibilita meno squisita, aflfisando lo sguardo

nei beni soprassensibili di cui Dio di quando in quando con luce piu

viva discbiude 1' inestimabile tesoro a chi dirittamente lo cerca,

senta svanir 1' affetto naturale al fango di questo basso mondo
;
e per

quell' istinto cbe alle cose ardue ed eccelse 1' incbina soavemente,

con lieto animo risponda all' invito di Dio e si sequestri dall
1

urnano

commerrio per vivere a Lui solo e meditare gli anni eterni. Ma cbe

una giovine donzella cinta di beliezza e di grazia, di cuor sensibile,

d' immaginativa lieta e ridente, allevata con dilicatezza, cui 1' eta,

la fortuna, il grado spargono il sentiero della vita di gigli e di rose
;

idolatrata da'parenti, gioia delle festevoli adunanze, oggetto di mille

sollecite cure e sospirato termine d' irrequiete speranze ,
cbe col

guardo e col sorriso dispensa la felicita e la sventura qua! reina e

dominatrice degli affetti e dei pensieri ,
che questa donzella

,
dico

,

al prime aprirlesi una scena gioconda tanto e lusingbiera ,
non

pare non la contempli con ebbrezza di letizia e di sttipore, ma at-

teggiata a compassione per le sue compagne affaseinate a quell' in-

canto, troncbi risolutamente i vincoli piu dolci della natura e del

sangue, e vada a seppellirsi viva nella solitudine e nel silenzio
;
e

quivi maoeri le dilicate membra con aspri cilicii, severe astinenze,

veglie frequenti, e spogli, per cosi dire, il velo di qucsta carne per

conversare perennemente con Dio, e dissetarsi a qtiella fonte di re-

condite dolcezze; questo e spettacolo di tanta meraviglia, che gli

Angeli medesimi si beano in riguardarlo. Ne per investigare cbe al-

tri faccia le memorie antiche e recenti delle profane istorie, trovera

in donna atto di virtu pareggiabile a questo ,
ossia cbe voglia con-

siderare la pienezza della rinunzia, o la spontaneita, anzi v gioia

nel farla, o la costanza nel compierla o la purezza e nobilta del prin-

cipio da cui discende.
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Ora secondo le consuete leggi della terra e del cielo, a si perfetta

virtu non si arriva senza il tirocinio di una rispondente educazione

religiosa che assolidi la mente e 1' affetto nell' intelligenza e disio

delle cose sempiterne, da fare la volonta tetragona ad ogni piu ter-

ribile colpo. Imperocch& chi pu6 dire le difficili prove che attendono

al duro passo quelle anime innocenti
, ignare de' lacciuoli tesi loro

per ogni via
,
non erudite delle arti sottili di pervertimento ,

non

agguerrite da sostenute battaglie ,
non confortate dall' amarezza

de' disinganni? I profani medesimi non possono celare il rispetto

di cui e degna tanta virtu, ed io da loro vo' torre un esempio che

riposi alquanto la mente de'leggitori, e sia suggello della presente

dottrina. Vittorio Cousin scrutando per suoi intendimenti antiche

memorie di monasteri che fiorirono in Francia s' incontr6 in

un' atmosfera di aere cosi nuovo e celestiale, che 1' anima sua assi-

derata da una fredda e sterile filosofia senti per poco riscaldarsi da

un'insolita fiamma e detto alcune pagine che purgate da pochi nei

sarebbero per disegno e colorito schiettamente cattoliche. Narra

egli pertanto cosi.

Nell' anno 1620 le Carmelitane di Parigi acquistarono una degna

suora
, Madamigella Maria Lancri de Bains

,
ancella d' onore della

reina Maria de' Medici. La signora de Bains aveva fatta educare que-

sta sua figlia dalle Orsoline, ma ne la ritrasse all' eta di dodici anni

per metterla in corte, sperando che la sua bellezza e le sue virtu la

leverebbero in alto stato, senza por mente a che pericoli F esponeva

abbandonandola sola in un mare pieno di scogli. Ma Dio che aveva

preso possesso di quell' anima vegli6 sopra di lei e serbolla imma-

colata fra le volutta della corte. Quivi la sua virtii non parve meno

ammirabile che la sua singolare bellezza per la quale.i piu eccellenti

dipintori gareggiavano in ritrarla e i suoi ritratti erano cerchi

eziandio ne' paesi lontani. Ella confessava poi con gaia disinvoltura

che infino all' eta di quindici anni non aveva tenuto conto di qusto

pregio, ma che allora ebbene quella medesima opinione che aveane

il mondo.
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Le grazie della persona e piu la rara mansuetudine e modestia

le meritarono dalla reina stima ed affetto, di cui non si prevalse che

a benefizio degl' infelici. Questa generosita moveva da uri cuore

nobile, tenero, costante per gli amici
, congiunto ad una mente

ferma, discreta, capace di ogni gran cosa, sicche pareva Dio avesse

preso diletto di preparare il trionfo della grazia in quel capolavoro

della natura. Tante amabili qualita attrassero sopra di lei lo sguardo

di tutla la corte, e molti signori, e duchi, e marescialli brigarono

si desiderevole unione. Ma quegli che I' aveva prescelta ab eterno

per sua sposa non permise che quel cuore degno di Lui solo, fosse

diviso con veruna creatura.

Ogni qual volta la damigella accompagnava la reina dalle Car-

melitane non se ne diparliva che'con dolore. Una malattia soprav-

venutale verso Y anno diciottesimo^ringagliardi il suo feryore ,
ma

le si attraverso con ogni sforzo la corte, e con prcghiere caldissi-

me e con lagrime la madre. E quando giunta all' eta di vent' anni

si ritir6 al Carmelo, questa la segui, e condottala in fondo al giar-

dino
, quivi per tre ore interc adopero quanto sa ispirare amor di

madre per intenerire il cuore di una figlia. Vane furono lelusingbe,

vani gli scrupoli onde si provo a turbarne la coscienza colle ragioni

della vedovanza , dell' eta
,
della fortuna in pericolo ;

sicche dolo-

rando e piangendo le cadde svenuta ai piedi. Dica chi pu6 la terri-

bilita di questo cimento per un' anima cosi bella ed amante alia

vista di una madre che si Y amava. Ma Dio a cui si volse pietosa

1' avvalon) in quel combattimento, e n' usci vincitrice questa volta

e le tante altre che le si rinnovarono gli assalti. Anzi per qualche

tempo i signori della prima nobilta accorrevano al monastero per

oflrire la loro mano alia giovine religiosa. La sua costanza per6 noa

fu sraossa, ed essa ben volentieri si sarebbe sottratta a tante visile

importune se la superiora per fame prove non avessela obbligata

a riccvorle. , r .,^ ftifcjtffja!

Fatti i voti e preso il nome di Maria Maddalena mise ogni stu-

dio nell umilta
, di tutte le religiose virtu madre e fondamento ,
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cercando di nascondere a se ed agli altri i doni di natura e di gra-

zia che Dio le aveva largiti. Ne bastandole di cessare ogni com-

mercio coi grandi del mondo e colle amiche di sua gioventu, per

essere al tutto dimentica e toglier loro dinnanzi quanto pottle

ravvivarne la memoria
,
ottenne con bei modi di ricoverare dalle

lor mani i suoi ritratti e darli alle fiamme. Uno di questi essendole

stato mandate
,
ella si piacque df mostrarlo alle suore. E queste

senza riconoscerla tocche da tanta belta chiesero d' una voce a Dio

di non lasciare nel mondo un fiore cosi pellegrino ma di trapian-

tarlo nelle aiuole del Carmelo : ofi'rendosi 1 una di loro per tanta

grazia pronta a sostenere qual si fosse piu duro tormento. Allora

Maria Maddalena sorridendo e leggermente picchiandole la spalla :

rassicuratevi, sorella mia, le disse, Iddio ha antivenuto i vostri de-

siderii, ne piu resta che impetrare a quell' ariima dal Cielo la per-

severanza. Con si nobili principii venne ben presto Maria Madda-

lena in istima di virtu e di sapienza , governo piu volte quell' il-

lustre comunita in tempi difficili di pubbliche rivolture
,
in tanto

scompiglio mantenendo inalterata 1' austera disciplina dell' Ordine:

e bril!6 anche al di fuori per si gran fama di senno e santita, che

nelle sue braccia ripararono molte dame di nobilissimi natali, cer-

cando nella religione un balsamo alle ferite del cuore e allo scon-

forto dello spirito *.

Cosi lo serittore filosofo
,
divisando in pochi tratti 1' influenza

della prifna istituzione relig-iosa, le arti corruttrici dell' innocenza,

il gran sacrifizio che e la. vita monastica e 1' alto stato a cui per essa

viene esaltata la donna.

Ma della virtu nobilitatrice che ha la religione, basti fin qui.

Raccogliendo ora le molte in poche diremo che la natia different

za precedentemente notata nel destino provvidenziale assegnato

ai due sessi non e distrutta o menomata dalle attinenze religio-

se
5

le quali con arricchire la natura di nuovi ed eccelsi privilegi

1 COUSIN, La jcunesse de Madame de Longueville. I.
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la trasformano e v' introducono elementi nuovi ma non ripugnanti

agli antichi. Onde la donna uguagliata all' uomo nella dignita per-

sonale , con lui s innalza nella societa domestica e nella religiosa

colla medesima proporzibne; sicche rimanendo inferiore all' uomo

considerate nella Cliiesa cattolica. la donna cattolica sia veramen-

t>
[>iu grnnde che I' uomo fuori di essa. Tra not pertanto I'edu-

cazione 'del sesso donnesco presa in tutti i suoi gradi abbraccia

assai pih cose che non richiederebbero le natural! esigenze del

suo stato, e puo affermarsi clie 1' educazione della donna cristiana

mira ad un grado di coltura superiore a quella che e propria del-

T uomo fra le nazioni sottratte all' irifluenza del cristianesimo. Ve-

diam dunque in qual modo dalle cose discorse possa dedursi alcu-

na regola a differenziare 1' educazione dei giovani da quella delle

donzelle.
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VI.

Limili del Potere coattivo.

27. Ma quali saranno i limiti entro i quali 1' uso del Potere coat-

tivo dovra contenersi? Due soli io ne scorgo ,
in cui tutti gli altri

si comprendono. In ogni umana operazione ,
la facolta iniziatrice

dell' atto, e il fine a cui lo indirizza, mettono limiti insuperabili alia

operazione medesima. Cosi per modo di esempio, non essendo da-

te all' uomo le penne per volare, mai non potra F uomo prendere la

risoluzione di viaggiare a volo, finche almeno non si e sciolto il

gran problema dell' aeronaulica: insomnia ci vuole la facolld per

prendere di mira un fine. Ma il. fine stesso puo imporre altri limiti

all' operazione : e il bifolco che si prepara a seminare non chiede-

ra a tal uopo la laurea dottorale o le armi del soldato
,
come per

1' opposto il soldato e il dottore non pretenderanno di combattere,

o di studiare colla zappa o coll' aratro.
, li MI.: on.

j i<!>

.. '-,,{ ...,
'

''> 11 "" 1 '''

I Yedi questo volume a pag. 36.

\\\



DEL POTERE COATTIVO DELLA CH1ESA 273

Se quests e la natura di tutte'le operazioni, 1' atto eziandio del

governare verra dal fine e dalla facoltd circoscritto anch' esso e de-

terminato. Nel che a dir vero sembraci aver alquanto ecceduto

per zelo dell' ordine il ch. Bartoli Avveduti, coricedendo ad ogni

poter superiore illimilati diritti sull' inferiore *; cotalche tutto sia

di competenza del prime cio che a lui'sembra bene del secondo,

senza che possano assegnarsi limiti al predominio.

L'incentramento, del quale oggidi tutta 1' Europa travagliasi, e

appunto fondato sopra codesto principle, vale a dire sulla onnipo-

lenza d' ogni autorita governatrice : onnipotenza che deriva dal dis-

co noscere che dalla ragione finale dee prendere sue norme ogni

atto umano.

Vero e che in molti casi non potendo il suddito conoscere e i fi-

ni del superiore e la proporzione di certi mezzi a conseguirli, sara

obbligato ad obbedire anche dove il superiore s' intrude indebita-

mente. Ma mille casi vi sono
(
e ne accennammo altrove parecchi)

nei quali il suddito non e tenuto ad obbedire, perche il superiore

e incompetente nel comandare. Basti per tutti la scelta dello stato

matrimoniale e della compagna ove e libero il figlio dall
r

autorita,

benche debba per riverenza e per prudenza udire il consiglio del

padre.

cane'
1

,ikl -l|/J-Ui umiit <^K?-jM .wrro^..^!
:

,':<w ;. V ;!

1 ". Al disolto di lei (la Chiesa) 1' autorita superiore e quella dei sovrani o

delle societa di sovrani se esistono; quuli ancora devono razionalmcutc porre

da se stessi i conl'ini inferiori della propria autorita nel canipo lasciato vuoto

dall' autorila suprema. ... La legge morale volgendosi direttamcnte agl' indi-

vidui colla formola imperativa viene ad imporre ad ognuno il dovere o autori-

ta di fare il bene in genere. i! bene per quanto puo in ogni ordine di cose o di

azioni. E pero il Papa non ha gia la sola autorila di fare il bene religiose e spi-

riluale, ne il sovrauo il solo beu politico o nazionalc; ne il padre di famiglia

il beue familiare, il couiandante di cserciti U bene militare ecc. ; ma 1' infimo

privato possiede proporzionatamenle alle sue facolla operative 1' autorita rcli-

giosa o spirituale in quanto puo fare il bene delle anitne; la civile o politica in

quanto puo cooperare al bene dello stato (Che cosa e diritto, ossia Intr. ecc.

pag. 86).

SerieII,vol. VIII. 18
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L' operazione del governante e dunque al par (V ogni altra de-

terminata e limitata dal fine: e pero anche le funzioni penali do-

vranno accerchiarsi entro limiti arialoghi. E la Cliiesa, come ogni

altro giudice, dovra cercare seco stessa fin dove giungano le sue

facolta,, e quali seven ta esiga il suo fine.

28. Or le sue facolta non trovano in se medesime altri limiti,

che quei della potenza dell' uomo e dell' assistenza Divina che la

conforta. Conciossiache
,
comandando la Chiesa direttamente agli

spiriti, Ella viene con ci6 a comandare a tutto I' uomo e a tutto

ci6 che dall' uomo dipende, essendo proprio dell' uomo il vivere

secondo lo spin' to, secondo la ragione.

Ed ecco la causa efficiente di quella possanza meravigliosa e ai

gretti politic! mondani incomprensibile cbe la Chiesa esercit6 sem-

pre, benche sotto forme diverse, ed esercita oggi ancora nel mon-

do. Spuntava in Palestina, e per cosi dire vagiva ancor rieDa cul-

la, e gia faceva arrovellare nel Sinedrio i capi di quel popolo la cui

vitalita inestinguibile forma da 2000 anni la meraviglia dei pubbli-

cisti filosofi. Raccoglievasi nel cupo delle catacombe, e di la detta-

va leggi ai sudditi dei Cesari abrogando senatusconsulti e plebisciti

e prescrizioni imperiali 5 ogni qual volta venissero in competenza

cogli ordinamenti cattolici. Sbucata dalle catacombe a regnar sul

mondo romano ne guidava per mano gli Autocrati nella riforma

dei codici e dell' amministrazione. Ricalcitravano? Ed Ella ferma

se gli vedea cader I' un dopo 1' altro ai pfedi o pentiti o atterrati.

Scendea come torrente da borea f orda barbarica? e la Chiesa in-

formandola a civilta cristiana ne padroneggiava e popoli e Prin-

cipi. Inferociva da Oriente la lascivia maomettana? e la Chiesa le

avventava contro tutte le armi cristiane, Superbivano i Cesari cri-

stiani? e la Chiesa armava contro essi i loro stessi elettori. Ad ogni

eresia imperversante la Chiesa trovava una forza o di popoli o di

Principi da contrapporre : e quando finalmente 1' ultima di tutte il

razionalismo universale sembrava averle tolto ogni appoggio e di

Principi e di popoli, eccoli ad un tratto rinsavire e gli
uni e gli al-

fri
;
e i popoli per timor di una potenza sbrigliata incomiuciare a
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arc la necessita di un supremo potere spirituale: e i princi-

pi all'aspetto di un comunismo sanguinario incominciare a com-

prendere essere piu ferma pel loro soglio Ta base del principii pre-

dirali dulla Chiusa, die la punta delle baionelte maneggiate sempre

da una parte del popolo 1.

Cos! le forme cambiano, ma la potenza della Cbiesa sempre

immensa. E se ve ne rimanesse ancor qualchc dubbio, ascoltate le

voci dei suoi nemici che da tant' anni vanno gridando la Chiesa

esscr morta (
V Eglise a fail son temps ); non averne essi paura, es-

sere solo un' ombra vana, impotente . Queste bravate non si fanno

contro il nulla e cbi non ha paura non braveggia. II vero e che la

sola potenza formidabile tuttora ai mestatori e agli empii e quella

Ou'esa, contro la quale sotto nome di partilo dmcale, di gesuiti-

smO) di prclismo, di teologi&mo e che so io, tutti si scagliano: ed

banno ragione. Oggi come in ogni altro tempo la Chiesa comanda

agli spiriti e comandando agli spirit) maneggia i corpi, maneggia

le ricchezze, maneggia lescienze, maneggia gli afletti, maneggia

gl' interessi, maoeggia le associazioni, maneggia perfino i Monarch!

e i loro Ministri. Li maneggia, a somiglianza della Provvidenza Di-

vina
,
non gia con un arbitrio assoluto

,
ma colla forza della verita

e del diritto, cum magna referenda disponens : e questo fa credere

a-certe talpe politicbech
1

Ella abbia perduta ogni forza, perche non

i In ((uesto memento mcdesimo mentre stiamo correggendo le prove di qucsla

slainpa ecco j;iunj>cre ncll' L'nivers 16 Settenibre un Itell'articolo intoruo alia

lolta deH'anglicanisino contro il forte e generoso Card. Wiseman, nel quale arti-

colo il valente e cattolico Condon osserva, come le combinaziqni politichc rcn-

dono cosi impotentc la Cliiesa stabilita nei suoi atlentati per abolire 1'emancipa-

zronedei Cattolici. E come vi riuscirebb'ella in un momento in cui la Gran

Hrellagna e alleata con la Cattoiica Francda, cd abbisogna piit che mai del brac-

cio dfi rattoiici irlaiuiesi per ass i curare- in Turcbia 1' emancipazume derCristin-

ni nun iiicno coulro il fanutisBio uiaonu-llano che coutro lo scisma greco-russo?

Qi stolti non trovano in questc coincidenze che un caso fortuito: ma chionque

conoscc la Niitura, la Provvidenza e la Sloria, vede tosto che i casi fortuiti

tornano otjiii volta che la Chiesa ne ha bisogno, perche la Chiesa non vuolc che

il ragiontvole; e del ragionevole ha malkvadrice la naturu e la provvidenza.
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assolda artiglierie e cavalli e fanti. Ma il vero e che e fanti e cavalli

e artiglierie del Cattolici stanno in mano alia Chiesa perche in sua

mano e lo spirito, la ragibne, la forza di ogni vero cattolico.

Finche dunque Ella non pretende dall' uomo I' impossibile o dal-

la Provvidenza il miraeoloso, la Chiesa non trova nelle sue facolta

verun limite nell' uso della giustizia penale.

Si, potrebbe trovarlo net /?ne, non entrando nelle competenze

dell' autorita ecclesiastica-se non quelle azioni le quali sono richie-

ste ad un fine spirituale. Qui dunque dovrem domandare se il di-

ritto penale sia richiesto pel conseguimento di un tine spirituale.

E fmo a qual termine debba spingersi la severita pel conseguimen-

to di questo fine.

La prima domanda non soffre pur 1' ombra del dubbio
, giacche

chi non vede essere anzi per se essenzialmente spirituale il fine di

ogni pena? Togliete al casligo i suoi risguardi morali verso la col-

pa e 1' emendazione e 1'avrete ridotto ad una semplice sventura. E

qual differenza trovate voi fra il martire che cade sotto la spada

del carnefice, il viandante sotto quella dell' assassino, e il giustiziato

che sotto la sentenza del Tribunale? Togliete ncl primo caso la fe-

de e T innoccnza della vittima, nel terzo la giustizia del Tribunale

e la colpa del reo, e ditemi se non si rassomigliano entrambi al se-

condo. La pena dunque e essenzialmente diretta ad un fine spiri-

tuale: cotalche quei febbroniani che volendo 1' assoluta separazione

tra la Chiesa e lo Stato mettono in forse la competenza della Chie-

sa in materia di dritto penale, dovrebbero piuttosto mettere in

dubbio se il castigo propriamente detto possa mai appartenere al-

1' autorita temporale. Noi che non ammettiamo 1' Utopia di quella

separazione ,
concediamo ai governi 1' uso degli.atti e delle forze

morali e per conseguenza anche un vero dritto penale: ma quanto

piu dobbiam rivendicarlo alia Chiesa, appartenendo a Lei propria-

mente tutto 1' ordine spirituale! Tutta la difficolta degli avversarii

suol ripetersi da ci6 che gli atti spirituali non possono estorcersi

a viva forza. Ma questo sofisma inchiude due errori
;

il primo che la

Chiesa non debba ottenere se non atti spirituali nella loro entita.
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Quando si dice che la Chiesa polere spirituale impone alii spiritual

non si parla gia della loro entita, ma della loro fmalita : e il poter

della Chiesa e gli atti ch' Ella comanda si dicono spiritual! perche

riguardano tin tal fine, come sopra abbiamo spiegato, benche sia-

no esercitati ne?/a maieria e da uomini materiati. II secondo errore

e riposto in ci6, che la pena vien riguardata come diretta immedia-

tamenle a produrre un atto spirituale, cui per altro Ella non produ-

ce se non mediatamente. II fine immediate della pena e di trava-

gliare F uom sensitive; travagliandolo allontanarlo dal bene sen-

sibile onde gli risulta quel travaglio ,
e cosi rendere alia ragione la

sua forza e i suoi diritti. II qual fine essendo morale nulla vieta

che possa competere all
1

aut.orita spirituale.

Ma fino a qual segno potra Ella inseverire in ragion del suo fi-

ne? Era questo il secondo quesito. Ed anche qui possiam rispon-

dere che il fine per se non impone alcun limite. Conciossiach^ es-

sendo il bene spirituale massimo tra tutti i beni
,
tutto quello che

per altri beni minori pu6 essere lecito, pud ugualmente pel massi-

mo dei beni. E per6 stando alia legge universale della penalita,

che il castigo sia nelle proporzioni non piu del necessario, n6 me-

no del suffioiente, Tautorita spirituale potra, come dicesi a fortiori,

tutto ci6 che & conreduto all' autorita temporale.

Non vi sono dunque n& in ragione di facolld, nk in ragione di

fine, limiti imposti alia Chiesa nell' aso del potere coercitivo.

29. I suoi avversarii per altro pretendono di trovare questo limi-

te nelle umane imperfezioni che offuscano i Prelati della Chiesa, e

M rendono proclivi alia intramettenza e alia tirannia, se 1' indifetti-

A7onesta e moderazione del laicato non ccrra ad ammanettarli

tostoche nascon loro gli artigli : e per6 hanno inventato quel bel

ripiego degli appctti per abuso, dci quali non b qui luogo a par-

lare; ma solo vogliamo accennarli perche s' impari a stimare giu-

stamente quest' ammirabile sapienza, la quale chiama la materiale

forza dei laici a giudicare in causa propria e correggere in mate^ia

spirituale o mista gli errori degli ecclesiastici : quasiche i primi

fossero tutti impoccabili , e il possedere la forza materiale non
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fosse per essi un gagliardissimo incitamento
,
fosse anzi una salva-

guardia da qualsivoglia morale esorbitanza: quasiche 1'esser giudice

in causa propria disconvenisse solamente alia Chiesa, ma nei seco-

lari non recasse il menomo pericolo o inconveniente.
*

30. Se dalle facolta inerenti alia Chiesa noi non abbiamo alcun

limite che le vieti 1' usare una giusta severita nelle pene, vediamo

adesso se almeno possiam dedurre un tal limite dallo spirito di che la

conforto il Redentore proporzionato al fine per cui La istitui. E qui

e veramente il gran campo, ove i nostri avversarii sogliono attelare

in battaglia tutte le loro forze, traendo fuori dai loro arsenali tutto

quel che sanno e quel che nori sanno per dimostrare che la Chiesa

cattolica pia Madre, non debba essere irosa, ne provocare gli sde-

gni dei figli *. Questo vezzo di farla da pedanti alia Chiesa e dive-

nuto oggidi comunissimo
;
cotalche i cattolici stessi se ne impiglia-

no talora senza avvedersi e si avvezzano a giudicare con sicumera

meravigliosa di tutto ci6 che la Chiesa fece e fa e dovrebbe fare:

non riflettendo quanto una tale arroganza neh" oracolare, disdice -

vole sempre in ogni suddito, sia vie piu disconveniente e quasi di-

remmo irreligiosa ed empia, allorche le sentenze vanno a ferire un

superiore-costituito e guidato in qualche modo dal Divin Paracleto.

Noi non diremo a costoro che se Ella e madre pia, non e per6

madre stolida : non e di quelle madri che per ottenere dai figli un

bacino, un vezzo, una moina, li lasciano gittarsi a traverso, erora-

persi il collo all
1

impazzata. Non diremo che Ella e madre pieto-

sa, si, ma sposa insieme di quel divino Spirito, che ammonisce

i padri a non risparmiare coi figli
la verga se gli amano daddovero.

Diremo solo che non e possibile, senza rendersi protestante, arro-

garsi 1' ufficio d' insegnare alia Chiesa qual sia lo spirito del ^7

ange]o,

quali i doveri della cristiana mansuetudine. Se i nostri avversarii

mettessero in campo ragioni di pura filosofia
,
se vietassero alia

Chiesa T uso dei castighi, dimostrando che Ella non ne ha il dritto

con argomenti di loro spettanza, non avrebber ragione ma almeno

1 Novrs 1. c. pag. 72.
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non si renderebbero ridicoli. Quando pero vediamo un medico, o

un avvocato azzimato e profumato uscir dal catfe, ove ha perduto

due e tre partite al bigliardo, e bevuto col punch o col sorbetto

le edificanti dottrine dell' Opinione o del Parlamento, esordirci
,

cotpettonando contro il parlilo pre/tno, una predica sopra la man-

suetudine cristiana : oh ! davvero, clie, per uon ridere, ci e mestieri

rJcordarci che costui bestemmia da turco , e finge da ipocrita ;
e

cosi lo sdegno raflVena il riso,e scusa una risposta. Via, signori miei,

se siete cattolici riverite la Chiesa e iraparate da Lei quali siano i

giusti conQni della mansuetudine crisliana fra la stupidita che nul-

la punisce, e 1' iracondia che cerca, non 1' emendazione del colpe-

vole o T incolumita sociale
,
ina lo sfogo del mal talento. Se poi

siete eretici, diteloci schietlamente, e sapremo qual conto fare delle

interpretazioni con che storpiate il Vangelo e vi risponderemo fran-

camente : Caholai alle scarpe : ne sulor ultra crepidam.

31. Le sole ragioni che costoro potrebbero maneggiare meno

iusulse, sono le ragioni naturali. Ma queste ben ponno darci il

principio universale, che determina le proporzioni della pena, di-

cendoci che essa non sia, ne maggiore del necessario
,
ne minore

del sufficient ad ottenere 1' intento, il fine di ordinare una societa

d' uomini a vita e beatitudine soprannaturale, frenando col limore

coloro cui non tnuove V A.utorita e il dritto. Ma fissato questo

principio universale. essi sono incapaci di applicarlo , ignorando

assolutamente che cosa sia quella vita e beatitudine soprannaturale,

i|uali i mezzi
, quali gli oslacoli ecc., finche non venga ad istruir-

neli il magistero appunto di quella Cbiesa medesima, di cui pre-

lono ergersi maestri.

Lasciamo or dunque alia Chiesa il determinare Pino a qual punto

Ella possa o debba esser severa. Essa ha gia parlato da lungo tem-

po: gia ha dichiarato che mai non s' indurra a spargere il sangue

de' suoi uemici, non che de' suoi Pigli. E quando un Governo cat-

tolico bramoso di conservare fra i sudditi quei sentimenti di reli-

gione, o quella onesla di coscienza, onde assicurasi I' obbedienza

alle leggi, la fedelta alia parola, la probita ai coutratti, T inviola-
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bilita ai talami, la pace alle famiglie, 1' onore ai cittadini, 1'assisten-

za ai miseri, e tutti insomma i doveri da cui dipende la felicita c

1'ordine sociale; quando, io dico, un Governo di ci6 bramoso pub-

blicbera
,
che i doveri del cattolico vengono riguardati qual legge

dello Stato, e le loro infrazioni punite, come infrazione di questa

legge : allora la Chiesa dara certamente la sua sentenza per chiarire

fino a qual punto taluno abbia offeso il cattolicismo, di che Essa

sola e giudice competente ;
ma lascera al giudice laico il determina-

re la pena nell
1

ordine civile.

32. Questo per altro, lo ricordino i nemici della Chiesa, questo

e temperanza volontaria di Lei medesima, non e dritto conceduto

a chicchessia d' infrenarla. La Chiesa e mansueta perche questo e

il suo spirito ,
e non gia perche una societa spirituale non possa

aver dritto di punire eziandio fino al sangue ed alia morte. Socie-

ta spirituale era la Sinagoga ed istituita da quel medesimo Dio, che

vi sostilui poscia la Chiesa-, Dio di bonta infinita nell' istituir la pri-

ma, come nel surrogar la seconda. Eppure la Sinagoga non ebbe

onore di maneggiare la spada non che i flagelli 5
e da quei primi

Leviti che sanlificarono al Signore la deslra, menando strage dei

fornicatori, fino a quegli ultimi Sacerdoti macabei, che trucidato

all' Ara 1' idolatra, secondo il precelto della legge ,
rivendicarono al

Popol santo la liberta del suo Tempio e de' suoi sacrifizii, si di-

stende una serie di punizioni formidabili ordinate dallo spirito di

Dio, atte ad ingerirci della Bonta divina e dei dritti della societa

spirituale una idea ben diversa da quella che vorrebbero canoniz-

zare i detrattori della Chiesa, apostoli di filantropia.

33. Secondo costoro ogni pena materiale, ogni material coazio -

ne e interdetta alia Chiesa, perche a societa spirituale sono illeciti

i mezzi materiali di coazione. Allora soltanto le sara lecito 1' ado-

prarli, quando dal Governo civile Ella ne ottenga la facolta. Oh!

allora si, gli scrupoli della mansuetudine cristiana perdono le loro
'

spine, e il costoro Vangelo non ha difficolta a modellarsi sul Codice.
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VII.

Epilogo.

34. Poveri sventurati! sia che li tradisoa una indigesta erudi-

zione attinta a fonti corrotte, o un raziocinio dedotto sciagurata-

mente da falsi prinripii -, sempre essi sono costretti a titubare oscil-

lando fra quegli avanzi di verita caltolica che non osano rinnegare

ioteramente, e quei mostri di eresia e di scisma a cui le false loro

dottrine neressariamente debbono strascinarli : sempre condannati

a conlraddirsi e quando ammettono un qualche vero e quando lo

niegano, perche I' ammetterlo non pu6 confarsi cogli errori che

abbracciarono, ne il negarlo colle verita che pur serbano.

35. Lo vedeste, o lettori: contraddittorii sono essi, quando,

presupponendo nell' uomo il dritto <tt conferire all' Autorita il Po-

tere coattivo, lo niegano alia Chiesa, la quale e la piu volontaria di

tutte le societa: conlraddittorii quando, adoratori di una .Chiesa

primitiva a lor capriccio, vogliogo obbligare la Chiesa presente a

ricorrereai Principi, che della Chiesa primitiva furonogli oppresso-

ri : contraddittorii quando , professandosi cattoliri, ricusano le Bolle

dommatiche, accettate gia per secoli da tutta la Chiesa: contraddit-

torii quando, riconoscendo nella Chiesa indifettibile la sua perenni-

ta, vogliono privarla dei mezzi di conservarsi perenne: contrad-

dittorii quando, riconoscendo la malizia umana inchinevole ad esor-

hitare per passione calpestando la ragione e la fede, pretendono che

la Chiesa riconduca la passione all' ordine con quei soli mezzi spi-

rituali, che non hanno alcun valore, se non dalla ragione e dalla

fede : contraddittorii quando, confessando finalmente per dispera-

zionc poter la Chiesa scomunicare i protervi, pretendono che la

scomunica non produca i naturali suoi effetti, e non induca ad ac-

cettare le altre minori pene afllittive: contraddittorii quando, ri(*o-

noscendo nella Chiesa il dritto di fulminare la scomunica contro i

protervi, permettono insieme ai protervi di annullare la scomunica :
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contraddittorii quando , professandosi figl^ obbedienti e discepoli

della Chiesa ,
si arrogano d' insegnare e d' imporre alia maestra e

madre lo spirito del Vangelo che da Lei dovrebbero ricevere. Tutto

insomma per costoro e contraddizione : giacche, come e possibile,

che 1' uomo non si contraddica quando osa ribellarsi a Dio? La

facciano da filosofi o da teologi, da giureconsulti o da canonisti,

da libertini o da regalisti ,
da filantropi o da stoici, da cattolici o

da eterodossi
5
essi si trovano in on tal labirinto donde non apresi

uscita.

Se vogliono rinvenirla e mestieri che ci dimostrino poter la Chie-

sa sostenersi nella sua condizione di esterna e visibile societa sen-

za che le passioni umane abbiano mai verun incentivo a pertur-

barne 1' ordine esterno : ovvero ci somministrino dei mezzi efficaci

e sufficienti a far si che le passioni, determinate ad un unico og-

getto e pero per lor natura inchinevoli ad esorbitanza, cangino que-

sta natura medesima senza bisogno di alcuna reazione per parte

della societa.

Finche a questo non giungono, sara pur mestieri che concedano

alia Chiesa quei mezzi senza cui non potrebbe sussistere e che la

Chiesa al-pari diogni altra societa faccia sentire T impressione di

un dolore sensibile a chi non sente il freno dell' autorita e del-

la ragrone.



UBALDO ED IRENE
RACCONTO DAL 1790 AL 1814

IL GONTE D' ALM \VILLA E L' AB. TENTORI

S* avvennero piu volte la sera nelle sale di casa Pesaro il conte

d'Almaviila e I' abate Tentori
;
e siccome T abate era uomo di mol-

ta dottrina, arguto, e motteggiava con un certo sale attico
,

I' Al-

maviila godea di conversare con essolui. Gia dicemmo che il Conte

avea dal suo Re una legazione secreta per chiarirsi degl' inten-

dimenti della corte di Vienna e della Repubblica di Venezia rispet-

to ai pericoli d' una prossima calata de' Francesi in Italia; di pro-

vocar 1' Imperatore alia lega, eccitarlo a mandare aiuti forli : cbie-

rv un prestito di pecunia a' Vencziani, e so?ra tutto penetrare, se

gli venisse fatto, nel cupo misterio che involgea la politica impe-

rietrabile del Veneto Senate circa la sua neuiraUld disarmala. La

corte di Sardegna non potea darsi pace del vedere quella sapiente

Repubblica, la quale fu sempre maestra di previdenza, e sottile

nell' arte dell' ir provveduto e assegnato per fare saldo schermo* ti

futuri accident)
, starsene ora colle mani a cintola dondolaodosi e

facendo la neghittosa e la sbadata.
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Perch e 1' Almavilla che non potea renders! capace delle frivole

ragioni che allegava il Senate, iva ammiccando cogli occhi, e fru -

gando col gomito or queslo or quello a pur vederedi spillar qual-

che secretuzzo che lo mettesse in via di giugnere allo scopo di sua

missione. Laonde accadendogli veder di frequente il Tentori alle

veglie del^Procurator di san Marco
, qual era Francesco Pesajro, il

venia punzecchiando per motti, e spesso dava in certi sorrisetti Vol-

teriani
,
ora scherzando sopra la cherica dell' abate

,
ora sopra il

collaretto cilestrino, ora sopra i cannoncelli o bucoli hiancheggianti

di polvere di cipri ,
e n' avea sempre ripicchi dal Tentori

,
e certi

bottoni e fiancate ch' era una festa a udirli
;
massime ove il sardo

diplomatico parlava della sovranita del popolo, de suoi diritli all' e-

guaglianza ,
dell' infelicita delle classi plebee ,

dell' alterigie e pre-

potenze de' nobili.

II Tentori commendava il Conte di tanta benignita ed amore-

vole^zza
sua

,
e diceagli Bene sta. Re Vittorio Araedeo

, per mia

fede, ha in voi buon cortigiano in palazzo, il quale onora la reale

maesta per guisa , che non parendogli nobile e sublime abbastanza

quella del trono, tanto ne ricerco, rovigli6 e rifrust6 per tutto col

suo lant.ernino Volteriano, che rinvenne la sovranita fra i cenci
,

le toppe, e le lendini della plebe. Bravo Conte! E 1' Eguaglianza?

Pur bene, che Dio vi benedica. Dite? se tutti sono eguali, anco i Re

saranno eguali almeno ai plebei : e come sta egli adunque che al

povero Luigi XVI, il quale avrebbe pur tolto d' aver tanto di dirit-

to quanto 1' infimo de' cittadini, non gli si concesse, e tutti i Fran-

cesi furon predicati liberi e vguali^ ad eccezione del Capeto?

Perche dichiaro la liberta e 1' eguaglianza per forza, rispon-

dea 1' Almavilla. i/tfl . bhtt
|

.
: >| 'Mn

A meraviglia, ripicchiava il Tentori. Conte, fate dunque a

mo' d' un pazzo. Prevenite i desiderii del popolo sovrano, operate

voi per mero impulse di cuor generoso; quando tornate a Torino,

ite subito alia Piazza della legna o de) bosco, come il dite voi altri

piemontesi ,
ed ivi cerco del vecchio barbiere

, che sotto 1' olmo

fa la barba ai carradori e ai villaui con quel sciugatoio sudicio e
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ponendo loro la pallotta d'osso in bocca per levar le gote di grin/c,

chiamate il piu l>i>milo lacchino che ci trovate, e faltogli di cappel-

lo, pigliatevelo sotto il braceio, conducetelo at vostro palazzo, dite

al guardaportone Ehi , onora il luo sovrano e signore Me-

natelo in >ala. fatelo inchinare agli stuffieri, e introdottolo nel quar-

lu-r nobile, dite a Maduma Usciamo di qui e andiamo alia i>i<tz-

sa del bosco per aflacchinare, poiche coslui e padron nato di tutlo

il mio avere.

Oibo. Voi celiate, don beflardo mio, rispondea il Conte. Ov'e

T Egualita'! II Iacchino diverrebbe Conte, e il Conte facchino. Le

son berle coteste : no no tutti eguali.

Dunque tutti Conti o tutti facchini.

Ne anco
;
ma un giusto mezzo.

La errate di peso, signor mio. Cosi
,
e non altramente la in-

tendono cotesti filosofi pitocchi ,
che non hanno un palmo di roba

al sole. Essi Conti e voi facchini. I Monarch! alia guilotina, essi in

trono; i ricchi pezzenti, essi aflbgali nell' oro; i governanti sog-

getti, essi tiranni obbediti a bacchelta, se no. . .'v^

Basta, abate mio, voi la tirate per un mal verso.

Anzi per quel buon verso a cui la tirarbno in Francia, e la

tirano pur oggi tuttavia cotesti gridatori della liberla ed uyuaUla, e

come la tireranno in Italia, se ci posson metier \ ugne addosso *.

Cosl conversavano cotesti due umori diversi
;
ma pur 1'Almavil-

la teneva in estimazione singolare il Tentori, e procacciava modo e

via di trarre per suo mezzo la biscia della tana. Un giorno del 1795

attraversando il Conte pel canal di Castello abbattessi nell' abate

Tentori che usciva per avventura dall' antica Cattedrale di san Pie-

ro
, ed essendo il luogo solitario

,
invitollo a scendere in gondola

con lui
,
chi si sarebbero condotti a Murano per vedere certi bei

specchi di commissione del marchese Lascaris di Ventimiglia.

I I
(jioclii

tlcl 1848 c 10 cc nc cliiarirono in Hoina, in Toscana c in Ix)!nbar-

dla. Chicdctclo a I.uijji Fllippo, cite quando lessc nel Chenu come un pugno di

mavmlroni lo 0conflMMMfli^s(6, morinnc <ii crepacuore.
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Conte, rispose V abate, ho proprio viso da specchiarmi. Mia

madre dicea ch' ero brutto: vedremo se gli speech! di Murano mi

rabbelliscono un tantino Cosl detto, salt6 in gondola ;
entrarono

sotto il felze, e sdraiaronsi a loro grande agio sopra i guancialoni di

dommasco. Ivi eran soletti, se non quanto al di fuori due gondolie-

ri vogavano, gridando alle svolte cali premi ,
cio& allarga e

slringi , per avvertire gli altri gondolier! e non si cozzare insieme

cogli sproni delle prue. Onde il Conte comincio a dire

Ebbene
,
Tentori mio

,
che facciamo di cotesta melensaggine

del leone di san Marco? Pofiar bacco! che sonno e egli cotesto suo?

Ove son quegli occhi di lince che solea avere in capo? Ov' e quel

rugghio che faceasi udire pe' mar! e pe' continenti? Ove son quel-

1'ugne, che quando le sguainaVa facea tremare gli amici e i nemi-

ci? Ov' e quella giubba che quando la scotea faceva impallidire le

genti? II leone dorme, russa, gli esce la bava di bocca siccome al-

le vecchierelle sdentate ,
ha I' ugne bolse

,
e la giubba intignata e

rognosa. Dategli un cristere di sal d' Inghilterra, che si scuota egli

una volta.
'

lo glielo darei di zolfo e di pepe io
,
o meglio di polvere da

schioppo al sonnolento, e vorrei mettergli in corpo tanto foco, che

lo schizzasse dagli occhi
,
dalle nari e dai peli e dall' ugne. Diascol

mai ! Cotesto non e sonno, si e letargo postogli addosso per qual-

che fattucchieria
;
ch' io ci veggo attorno certi maliardi, certe volpi

vecchie, di quelle che giran la notte a devastare i pollai.

Che fattucchieri dite voi? La fattura all' occhio mio piu ma-

lefica si e cotesta neulralitd disarmuta, la quale disertera la Repub-

blica e la porra in fondo
,
ne riuscira piu a galla mai

;
e 1' affogtr

suo tirera seco infiniti altri : come cotesti barbassori non sel veg-

gano io non so proprio intendere.

Dirovvelo io. Perch alcuni di que' ch' hanno il pugno al ti-

mone guardano coH'occhialino vostro, il qual non vede che Liberia

ed Egualita, e la saetta della lor bussola piu presto che drizzar la

punta alia Stella polare ,
la drizza alia chioma di Berenice. Hanno

buon gridare i gabbieri dalla vedetta Ckt cost andale alia banda;
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cos fit v e scoglio coperlo; colii s aggualan sirti (raditore ; badate,

volgcte le vele per roinbo, allrinu-nli diamo attraverso Che ! Son

prrtinaci a gridare Che si procede sariamente, che s ha ire cost,

che il mare e IranqniUo, il vento seowdo, il legno forte , gli scogli

luitlani, le sirti profonde.

lo credo clie la loro stella polare e il caticro
, Tentori mio ,

piu che la chioma di Berenice.

Ehimei
,
Conte. Voi m' avete inteso

,
e fate il soro

; perche

voi pure siete allacciato da piu d' un riccio Bereniceo ai ragiona-

nienli che mi fate
;
se pure non favellate per celia. E vo' dire sen-

za enimma: che le fallacie delle dottriue della Leila Francia dalla

chioma d' oro, io credo, e creder credo il vero, son quelle che afla-

scinano piu d'uno di que' parruccoiii del Consiglio de 5an, i quali

ingannano con mille trappolerie la huona fede del Senato e del Do-

ge; e noi gridiamo a gola Ove Y anlica sapienza, ov e il const"

(//io, ov e la $agacild,.ove la preveggenza?

In vero ,
io reputo che la Repubhlica non ahbia piu uoinini

di gran senno
,
e se ve n' haqualcuno, e senza cuore. Che gli vale

aver mente ,
se V animo viene meiio a seguirne gli scorti e saggi

intendimenli? Io vo istigando spesso il cavalier Francesco Pesaro,

acciooche s'adoperi d'aggiugnere laSignoria Veneta alia Lega Ita-

lica. L
1

accertai che 1' Imperatore e di (juesto pensiero ;
ch

1

egli in-

vierar uua grossa di milizie in Piemonte ch' e la chiave d* Italia ,

ua' altra forte guernigione terra alle frontiere Milanesi. Napoli ar-

lua (ieramente: Roma stette, in bilico e in lentenne un pezzo , mu

veggendo le disoi bitanze francesi, e in assetto di gente e di pecu-

nia per la Icga. Toscana. benche in sulle prime temesse pel com-

inercio di Livorno ,
or nondimeno

, spinta da lord Ilervey , spero

che verr4 con noi : Parma
,

se non avesse avuto quel Dutillot non

ast'i ia tardato taut' ollre; ma ora e decisa: rotalche HOD avfi che

la Pitpubblica che abbia rifiutata stmpie qucsta saiutare risolu-

zioue.

-~<E che rispoee quel grand' uomo si caldo d'amor patrio . e di

tanlo consiglio e tanto petto?
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Non si tosto gli tocco si dilicata corda
,
arrossa in volto

,

serra i pugni, si brandisce tutto, vibra il braccio destro
, par che

voglia dire gran cose, e poi mi va masticando certe magre ragioni,

che fanno pieta. Non ha molte sere
,
che presolo da me a lui

,
lo

strinsi dicendogli netto e rotondo
,

ch' io ne so quanto lui e forse

piu delle secrete intelligenze della Repubblica co' suoi Ambascia-

tori alte Corti d' Europa: essendochese la Repubblica pe' suoi In-

quisitori di Stato sa ogni cosa che interviene ne' piu intimi gabi-

netti stranieri
,

eziandio gli Ambasciatori stranieri hanno qualche

angeletto o angelozza che li chiarisce de' veneti misterii. Ora gli

spiattellai come sino dal 14 Agosto 1788 Antonio Cappello Amba-

sciator loro a Parigi li mettea in guardia intorno ai futuri avveni-

menti di Francia, istigati e sospinti dalle societa Massoniche : come

il 20 Dicembre dello stesso anno il conte Rocco Sanfermo Ministro

alia nostra Corte di Torino vi pronosticava i guai ch'egli vedea gia

con occhio fine cascar sopra Tltalia per le mene de' suoi Frammas-

soni, ch' erano si strettamente legati con quelli di Francia. Poscia

con altro dispaccio del 20 Giugno 1790 significava 1' aprimento in

Parigi d' una Propaganda per sovvertire gli Stati italiani, e dicea

che il Duport lesse il progetto de' mezzi infernali ch' erano da usare

per non fallire allo scopo. Che da Parigi il Cappello col dispaccio 7

Settembre di quello stesso anno rincalzava lo scrittovi dal Sanfer-

mo, e animava la Repubblica ad aprir bene gli occhi, e armarsi ad

ogni uopo 5
anzi coll' altro dispaccio del 2 Dicembre figur6 il ve-

race ritratto della Rivoluzione, e da si gran maestro, che quei

sembianti eran vivi e respiravario fuoco e mine
;
e conchiudea di-

cendo : che la Repubblica guardasse pure, se cosi piaceale pel mi-

gliore ,
la sua neutralita, ma fosse neutralita forte, gagliarda, e

ben armata.

Or che disse Francesco Pesaro? Gia voi altri Diplomatic)' siete

pure i gran traforelli. La Signoria crede che i suoi secreti sieno

impenetrabili, e voi ne leggete i dispacci. Io credo che se Relzebub

mandasse i suoi dispacci per la posta li dissigillereste: sono soltan-

to i dispacci di Domeneddio che non potete e sapete leggere.
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Ma quelli della vostra Serenissima ce li leggiamo prima che

giungano a Venezia: ch' io ne vidi assai e de' vostri Ambasciatori

di Londra, di Vienna, di Pietroburgo, di Madrid, e di Napoli.

Be: cbe disse dunque il Procurator di san Marco?

Mi guardava come uno adorn brato
;
ed io ritocca Eccel-

lenza
,
allorche il Re mio Signore udi romoreggiare i primi tuoni

mand6 al Conte d' Hauteville suo primo Ministro d' accontarsi col

vostro esperto Legato Sanfermo
, proponendogli la Lega Italica, il

che fece il vostro Legato col dispaccio 5 Novembre 1791
,
scriven-

done con parole gravissime alia Maesta del Senate. Che n' avven-

ne? Un fiasco di Murano; chedopo queiraltitonante Nos Ludovicus

Manin Dei Gratia Dux Venetiarurn etc. Circumspecto el sapienti Vi-

ro Rocho San/ermo Residenti nostro etc. venne una lunga e rica-

diosa tiritera
,
la quale , segnata in nostro Ducali Palalio die XIX

Nov. Indictione VIII 1791, e sottoscritta Gio. Fran. Busenello Segr.

entrava in molte ambagi, le quali recate in moneta corrente signi-

ficavano la canzona di Chichibio cuoco del Boccaccio Nop I ata-

ri da mi, donna Brunetla, non I' atari da mi

Che rispose a cotesta sonata il Pesaro ?

Rispose : che il partito fu disdetto dai Savi di Consiglio per

savissime ragioni.

v Proprio ! Se le nostre sventure ci venissero dai pazzi, direm-

mo: pazienza; e' son pazzi e consigliano ed operano all' impazzata.

Ma la Serenissima nostra e condannata a perire per le savissime

ragioni dei Savi
,
sicch' ella perira per soverchia saviezza. Sapete ,

caro Conte, che a cantarvela anch' io in buono piemontese ,
come

voi me la cantaste in veneziano iVa drokria com cos/a aw smia

c as treuca gnanca tra i foi *.

Bravo abate : potote metier su scuola di lingua a Moncalieri.

Le son baie coteste, ed io vo celiando per passar la mattana:

ma la mi bolle fieramente
,
e il bello si e

,
elf egli c' interviene di

i Cioe Una stranezza come qucsta mi somhri che non si trovi ne anco

fra i pazzi.
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necessita il doverla trangugiare ,
se non vogliamo che i Savi per

la piu dolce ci faccian godere il fresco ne' Pozzi, come i cocomeri

in gelo, o il caldo sotto ai Piombi per biscottarci
,
come le pagnot-

telle di galera. E a che riusciste adunque col Pesaro?

Continual parlandogli franco delle richieste del re di Napoli,

il quale invitava la Repubblica ad una lega, in cui sola potea spe-

rarsi la salute d' Italia, e gli recitai i dispacci 4 Settembre 1792

d' Andrea Fontana Ministro presso re Ferdinando, che tornarono

a nulla come quelli del Sanfermo, sebbene il nostro conte d' Hau-

teville facesse significare al Senate che potrebbe giugner tempo

in cui la fiumara ingrossei'ebbe di guisa die non le valesse incontro

ne argini ne rosle a soslenerne la piena desolatrice Me gli mostrai

informatissimo di tutti i maneggi dell' imperatore Leopoldo, e del-

le risposte avute dalla Signoria, ch' essa volea guardare gelosamen-

te la sua neutralita, ma che ne si sarebbe opposta al passaggio del-

1' esercito, ne avrebbe impedito che i privati fornissero vettovaglie

o vendeseero armi, polvere, cavalli e arnesi di guerra, poiehe la Re-

pubblica non solea venire a conti co' cittadini, che avean libero

traffico ne' suoi Stati. Ma ci6 che piu gli cosse, fu quando scusan-

domisi il Pesaro, colle gravi cagioni de' Savi alia mano, cbiaman-

do leale il proceder loro col Piemonte e cogli altri Stati d' Italia,

io gli tagliai netto il ragionamento in sulle labbra dicendo : Bella e

franca lealta invero, disservire gli amici vicini, e fare il visetto e il

risolino de' vezzi a quella micidiale, villana e tanghera Repubblica

de' Giacobini, conchiudendo alleanza con essolei.

-
Cagna! cotesto non e frugare col gomito, ma trafigger collo

spuntone. Credo anch' io che si sara riscosso il pover uomo
j poi-

che quando lesse quelle melate proteste del Giacobbi Agente de'

Francesi, scrilte sotto il 7 Giugno 1793, colle quali protestava al-

tamente che la Repubblica francese rispeltava la sovranila e i dirilti

d'ogni nazione e d' ogni yorerno, grid6 come un lione ferito No,

sapientissimi , non le credete. Clii fu fellone al suo Re ,
e 1' uccise

si crudelmente non puo esser leale cogli strani. Cotesta lupa ago-

gna ingorda alle nostre riccliezze
,
invidia la nostra pace, odia la
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noslra potenza, nimica il nostro reggimento Aristorratiro. Or ci

!)landisce, come la iena che sorride alia vittima, e poi la strazia,

ditania e divora, sgretolandone 1' ossa per succhiarne il midollo.

Cotesto si e parlare sinecro, fermo, gagliardo e savio.

Eh, Conte, ma certi altri Savi nostri hanno impegnato la sa-

viezza in ghetto per due quattrini.

No, caro Tentori, i vostri Savi non fanno si vil merrato della

Sapfenza, e la impegnarono tanti plurimi ora all
1

Assemblea Nazio-

nale, or all
1

Assemhlea Costituente, or all' Assemblea Legislativa, e

purche avessero di belle migliaia di tornesi in mano
,
io credo che

T impegnerebbero a satanasso.

Fatto si e
,
che con tutto il gridare del Procurator Pesaro ,

certi Savi consigliarono al Senato di fare alleanza colla R^pubblica

francese. E il Senato abbindolatissimo da cotesti Giuda (perdonate,

Conte, al mio sdegno ) die nella rete e segno il nefando trattato.

Ecco perche fieramente cosse al Pesaro che voi gli toccastefol di -

to questa piaga, che in lui ogni di piu inciprignisce e inacerba.

Pur v' ha de
1

Savi, che son pieni d
1

alta e verace sapienza, d'a-

nimo intero, d'intenzioni diritte, d'amor patrio, come avvien egli

<?he si lascino sopraflare dagli sciocchi?

Dai birbi, dite, dai furbi, dai traditori, i quali sono hnpronti,

seduttori, pervicaci ed iniqui in ogni loro divisamento. I buoni van-

no per la retta via, ch'e una sola: i tristi la dauno attraverso alia

scapestrata, e purche giungano ai rei loro intendimenti, ogni tra-

ghetto e buono, dovesser anco opprimere il petto del padre, calcare

il seno della madre, passare a guazzo sino al ginocchio nel sangue

fraterno. Mi fan ridere a me gl
1

Inquisitori di Stato, anzi a rneglio

dire fannomi sdegno e collera, a vederli iiutar per tutto per isco-

vare gli emissarii della Massoneria francese
,
che calano nelle citta

venete per gittare la fiaccola delle ribellioni colla miscredenza e

colla dissolutezza-. quando gl
1

Inquisitori non veggono coloro, che

cittadini, consiglieri, magistrati di balia, son Frammassoni india-

volati e danno lor di continue fra i piedi, e gli hanno a mensa, a

veglia, in palazzo, e fra gli stalli augnsti del supremo Consiglio !
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Ma credete voi davvero, che v' abbia de' Frammassoni fra i Sa-

vi di Consiglio? Gran torto fate aloro, al Senate che li tollera, alia

Patria cbe affida loro in mano il reggimento della Repubblica.

Anzi gran torto fan essi all' equita e alia patria pieta : e tanto

maggiore quant' e piu ammantellata la loro ipocrisia sotto 1' auto-

revole grado che li camufia all' occhio persino de' Senatori e del

Doge. Ch' essi appartengano alle secrete congiure de' Massoni, non

abbiatene dubbio di sorta. V e un libraio a Venezia ch' e il grande

Oriente della setta sino dal 1785, e ne fu creato dal Cagliostro;

ed avvi molte Eccellenze
,
che s' ascrissero a Parigi stesso nelle

combriccole piu famose, altri a Londra, altri ne' loro viaggi d'Ale-

magna ,
ed altri a Roveredo

, quando il Cagliostro vi si spacciava

per medico
,
ed essi spacciavansi per malati chi di podagra ,

chi

di languor di stomaco
,
dove i piu erano infermi invece di mal di

capo e di cuore
, poiche i libri de' filosofi francesi aveano lor gua-

sto il cervello, e accese in petto le piu nefande passioni. Che fra

queste Eccllenze ve n' abbia parecchie ne'Savi di Consiglio, e che

costoro sienb a creder mio e di molt' altri
, cagione di tutti i ma-

li che sovrastano ai felici Stati della Repubblica ,
e Dio non vo-

glia eziandio all' esistenza della Repubblica stessa, non 1' abbiate per

vana sospizione di menti picciole, grame e povere di consiglio. Koi

sappiamo chi si raduna la sera nella Loggia secreta a Rio Marin

appigionata da Marco Contarini Procurator di S. Marco a un certo

Colombo. Tra gli altri frammassoni ci conosciamoil napoletano Mi-

chele Sessa Venerabile; e i Patrizi veneti Girolamo Zustinian, Fran-

cesco Battagia, Piero Dona, Antonio Marin, Giuseppe e Alessandro

Albrizzi, Paolo Renier, Alvise Pisani, Alvise 'Quirini, Bernardo e

Lorenzo Memmo, Nicolo Erizzo, Mario Sorarizo
, Angelo Falier,

Alvise Contarini, Francesco Morosin, Ascanio Zustinian
,
Andrea

Tron, Angelo Quirini, Mario Paleocapa ,
Antonio Ruzzini, e molli

i. . QJJ* . r . i -i
altri che se li nommassi vi fareste le croci J

.

1 Imp. Reg, Arcliiv. Generale.
"
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Che volete , Abate inio? Anche presupposto che fra i Savi

sianvi de' Massoni, io non so intendere come pochi Savi di Consi-

glio possano trasdnar dalla loro un Senato cosi numeroso e sapien-

te, e fargli dare in isoappuccioni si madornali
, quai sono special-

mente i due di non voler entrare nella Lega Ilalica, e di non tener-

si in una nentrdlita armala: mi paion cose si limpide echiare che

natura ce le insegna. Imperocche se la neutralita e armata ognun
le fa di berretta; s'ell' e inerme, il primo ladro se la ciufla. Vedeste

voi mai per avventura il gatto s'egli e presente ad una rufla di ca-

ni? Egli e neutrale, e mentre i suoi avversarii grufan, ringhian,

s addentano e dilaniano, il gatto si rincanluccia, rizza i mustac-

chi, s'inarca, arrutla i peli, soffia, sbufla, e tiene sfoderate 1'ugne;

ma egli non si mescola punto nellediflerenze de' suoi vicini. S'egli

per6 avvenisse che i cani, rammansati insieme, volessero isvelenirsi

sopra il gatto, alia fiera vista di quel ceflb truculento e di quell' u-

gne aguzze; i due campioni serran la coda fra le gambe, e vansene

cheti come olio. Or come puossi egli mai persuadere al Senalo e

al Doge dalla stoltizia o dalla perfidia dei Savi di Consiglio, che si

tengano isolali ed inermi? Come vi bastera Tanimo di provarmelo?

La faccenda e piu agevole a dimostrare, che voi non riputa-

te; ove poniate mente a due cose che s' intervengono rispetto ai

Savi. La prima egli e a sapere, come i negozii di Stato di gran ri-

lievo si maturavano a Venezia dai Collegii slraordinarii de' Savi

tratti dal Consiglio Maggiore, in minore o maggior numero secon-
.

do 1' importanza de' casi. Ma del 1420 deliberossi per cagioni di

gran momento la formazione d' un Collegia ordinario e permanente

di Savi, i quali si dimandarono Savi del Consiglio di Preyadi. Fu

altribuita ad essi la parte consultativa dei negozii da proporre alia

duliberazione sovrana del Senato, e fu posto in arbitrio loro il con-

vocare o no la raunanza del Senato medesimo. In questo Vene-

rando Consesso non s' ammetteano a' tempi addietro che uomini di

gran senno, consummati nclla pratica de' negozii, sperti per amba-

scerie nelle cose di Stato, usati alle corti delle grandi Corone, d'al-

ti spiriti e magni, amantissimi delta era prosperita e gloria deli.
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Patria. Perci6 a cotesto Collegia de' Savi gf Inquisitor! di Stato

rimettono per mezzo delle Comunicale tutti i negozii da proporre

in Senate ,
tutt' i dispacci degli Ambasciatori a lume e direzione

de' loro consigli ;
di sorte che la sohnma delle cose casca in pugno

de' Savi. Coll' andare per6 dei tempi non si guard6 tanto pel sottile

nella scelta di cotai personaggi, onde occorse che tutt' i negozii fa-

cendo il primo capo al Consiglio de' Savi, se costoro non sono fe-

deli possono frodare il Senato, ovvero tenendolo al buio degli affa-

ri, ovvero falsandoli e torcendoli ai loro i n tend imen ti.

Vedi imperfezione degli umani consigli ! Ci6 che parea cosi

sapiente, ed era per fermo, ora mostra esser volto al maggior dan-

no della Repubblica : poiche in sostanza i Savi sono la chiave d'oro

che apre 1' accesso a tutte le deliberazioni del Senato : se gl

1

inge-

gni della chiave si guastano, la porta riman chiusa
,
e non s' entra

davvero.

Voi avete inteso. Datemi de' Savi pazzi, e saranno cagione di

far pazzie, datemi de' Savi tristi, e la tristizia loro causera danni

infiniti. Ma il peggiore si e, che il Senato e il Dose per quell' anti-

ca estimazione ch' avea la Repubblica della sapienza e rettitudine

de' Savi, li tiene per integerrimi e infallibili ne' loro consigli. INelle

presenti occorrenze essi giudicano che la Signoria non dee far lega

perche basta ase medesima
;
ed ella tiensiisolala : credono ch'ella

debba guardare una neutralita disarmata
5
ed essa non arma.

E che ragioni possono allegar costoro alia buon' ora?

Dite alia mal ora. Allegano cose vere applicate falsamente.

Predicano che i felicissimi Stati della gloriosa e potentissima Signo-

ria di Venezia sono cosi tranquilli ;
che regna tanta pace, soavita,

contentezza ne' sudditi, ch'egli non e a temer di sedizioni, di con-

giure, di tumulti e di novita di Stato
-, quasiche la quistione sia dei

pericoli interni, e non piuttosto delle esterne insidie, macchinazioni,

aperte violenze, assalimenti furiosi d'un esercito formidabile e ladro.

Noi eel vedemmo nella Savoia e nel Nizzardo
;
che ci piomba-

ron sopra come nibbi e avoltoi al carname, e tolti al Re di Sardegna

quegli Stati, gli smunsero per guisa che vi rimaser I' ossa ignude.
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E se i Francesi passan 1' Alpi, io vi dico senza esser Profeta,

che Venezia sara desolata, consunta e distrutta, che se ne trovera

appfiia il nome nolle storie. E il Senato intanto si specchia nella

laguna, si pettina la parrucca, si acconcia la toga adosso, e non si

avrcde che sotto la laguna freme un vulcano pauroso che la scon-

ra e tempestera di foggia che non troveranno piu una gon-

dola, in sulla quale fuggir tanta ruina.

Voi siete esagerato in coteste vostre vision i; si Venezia avra

di gran crolli
, come incontreranno al Piemonte

,
ma poi la furia

francese da giu ,
e le cose torneranno a sesto.

No, Conte. Quando gli accidenti politici avvengono per guer-

re, oppugnazioni e conquiste, coi tratlati di pace si sbocconella di

qua, si svetta e si scantona di la per toglier di che saziare la fame

de'vincitori; ma ove le concussion! e i tracolli degli Stati avvengo-

no per congiure, per sette, per secrete marchinazioni, la cosa non

e cosi : il conquasso e proprio come i cataclismi vulcanici che met-

tono le fondamenta per aria, e i tetti in profondo, ne v'ha piu for-

za politica che rassetti, rappiani, e riordini quei sovvertimenti. Voi

vedrete 1'augusta Casa di Savoia in gran distrette, forse profuga e

raminga senza regno; ma perche la guerra le vien di fuori
, quan-

do che sia tornera in seggio. Venezia no. Ell' ha il tarlo delle so-

cieta massoniche nelle midolle dell
1

ossa
,
ne caduta per 1' esterna

violenza, si rizzera piu, morta dai parricidi interni, e sara un boc-

con ghiotto ai Francesi per confettarlo, inzuccherarlo
, porlo sulla

guantiera ,
e fame presente a qualche grosso Hone

,
che cedera in

camhio sulle frontiere di Francia qualche altro buon tocco di torta

alia repubblica Giacobina.

- Le vostre osservazioni sono crudeli, ma paionmi troppo \<T I

:

e vorrei che v'ingannaste e che Dio stornasse il pronostico.

Appunto-, accioche Iddio ci dileguassc daltorno tanto pericolo

.infuse nel nostro Cavalier Francesco Pesaro tanto petto c tanta

forza di ragioni ,
che salito in ringhiera peroro al Senato con tanta-

evideiiza ,
suscitn nt-lla sua eloquenza tanta fiamma ,

dimostro il

pericolo del piu star disarmati cosi imminente, fece udir gli stridori,
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i rombi
,

i tuoni del turbine che addensavasi sopra 1' Italia con

tanta verita, e con si veementi figure, e gagliarde e poderose sen-

tenze
,
che i Senatori sentiansi correre il ribrezzo per 1' ossa. Ma

che volete? Sursero come dragoni vomitanti fuoco i Savi Girola-

mo Zuliani, Antonio Zen, Francesco Battaia, Zanantonio Ruzzini,

Zaccaria Valaresso
,
Alessandro Marcello primo e gridarono Che

no: che non conveniva armarsi: che la Serenissima non avea nimici

a temere Se non che Pietro Pesaro K
,

fratello di Francesco
,

tanto rincalz6 le ragioni, che il Senate decret6 alia perfine Tarma-

mento di mare e di terra.

Respiro, esclamo il Conte d' Almavilla. Respiro.

Prima di respirare , Conte
,
udite il fine , che sbffocherebbe

Eolo, non che il respiro. II Cpnsiglio de'Savi veduto il Pesaro vin-

citor del partito della neulrdlitd armala^ che fece? Levossi un di

loro (uff ! un frarnmassonaccio, che con voi gioc6 a bazzica poche

sere sono in ca Vendramin) il quale disse Signori, poiche la Co-

sulta e costretla mal suo grado di far apparecchiare I'armamento, e

duopo eludere il Senato
,
dando vista di operar vigorosamente senza

far nulla, usando il sistema di Boerhaave, il quale prescriveva d'in-

zuccherar le pillole amarepcr farle Iranghiotlir senza nausea all'in-

fermo I Savi di Consiglio e di Terraferma applaudirono in gran

parte, scandolezzandone grandemente i Savi agli Ordini: ma il si-

stema di Boerhaave fu preso ,
e levati settemila uomini di mili-

zia ( che esercito eh ! ) non si dierono un pensiero al mondo di

presidiar le fortezze
,
ne di rafforzar la marina. Commosso fiera-

mente a tanta indolenza il Pesaro, peroro in Senato di bel nuovo
;

ma i Savi seppero tranellare cosi bene quell' augusto consesso, che

i Padri si tennero ben serviti del non far nulla i.

1 CARLO UOTTA nella sua Storia d' Italia del 1789 al 1814, dice che contra

il Pesaro arringo Zaccaria Valaresso, nia fu Girolamo Zuliani, compro dai fran-

cesi, il quale anche per lo innanzi aTea perorate per 1' accettazione d' Un Mi-

nistro ropubblicano e per inarborare lo sleiulardo tricolore sopra 1' ambasceria

fcancese, e molto piii per istringere 1'alleanza colla Kepubblica di Robespierre.r f {j r i
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Ah parricidi ! ah felloui ! Ma chi giocava meco in casa Ven-

dramin ? Le due signore crano T Erizzo e la Priuli
-,

il gentiluomo

poi . . . chi? Pisani? no. Condulmcr? no. Ah ,
mi sovviene : Piero

Dona. Quella faccia fresca? quel visetto di volpe?
- Non so nulla, Conte. lo dico per6 che ogni scoria dee venire

a galla, e vedremo un giorno di gran turpitudini al sole e n'uscira

tanto puzzo che Italia ammorheranne
,
e voglia Dio che se ne turi

il naso, e non s' ausi al tanfo delle congiure in modo che le riesca

una fragranza di soavissimo odore Cosi dicendo sentono lo spro-

ne della gondola picchiar nel sodo, approdare il legnetto, e i gon-

dolieri gridare Eccellenze, semo a Muran.

Murano e un' isoletta vicin di Venezia verso tramontana, ove so-

no le Vetriere, che al tempo della Signoria eran si celehri per tut-

ta Italia, e vi si tiravano quegli enormi lastroni di cristallo purissi-

mo da fame specchi tutti d'un pezzo che pigliavano mezza parete

di sala, e nel fondo delle gran fughe di camere copriano una bus-

sola intera e vi addoppiavan dentro quei mirabili sfondi. Oggidi gli

specchi di Boemia, e specialmente quelli *di Pietroburgo sono di si

esorbitante grandezza che soverchiano di gran lunga i Muranesi
;

ma sino al cominciare del nostro secolo erano i piu grandi ,
i piu

tersi, e forse vinceano la pasta eziandio dei cristalli di Boemia e di

Pietroburgo.

Giunti a Murano i nostri navigatori, entrarono alle fornaci, ove

I'Almavilla ch'era afTatto nuovo di quell'aite, stava in grand' occlii

riguardandosi intorno. E perche i Veneziani sono la cortesia del

mondo
,
eccoti un destro giovane porglisi a fianco per condurlo a

visitare le diverse operazic ni che s*intervengono nelle vetraie. Dap-

prima il condusse a que'laghi di foco vivo e razzente, che lampeg-

gia, e guizza, e scintilla d'una luce che abbacina come il dardo del

sole. Ivi per furor di vento si vcggono sotterra le voragini di (iam>-

ma ch' esce dalle eataste ,
e crepita e mugge ,

e fiotta il timpano

della fabbrica ove squagliasi il cristallo : e in quella gora gittansi

diMitro le silici, e i quarzi che si fondono per virtu di quella ter-

ribile accensione come la cera alia fiammclla d' un lumicino
,
e gli
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alcali versativi in mezzo la fanno salire a tale ardenza
,
che nulla

pu6 resistere a tanto sdegno.

I fornaciai a quelle bocche d'inferno aggiungon esca iricessante-

mente di fascinoni, di bronchi
, di cepperelli, di schegge di rovere

e cerro, die dan fuoco piu poderoso d'ogni altra legna. I vetrai in

quella vece se ne stanno agli sportelli del lago e con lunghissimi

ricci di ferro confitti in pertiche tramestano il pastone del cristallo,

e sconvolgendolo ,
e rovistandolo il ricercano in tulti i canti

,
e le

silici piu ritrose a fondere ammolliscono e sciolgonsi come acqua.

Que' poveri operai sono ignudi ed hanno le pelli arsicce e incotte
,

ne pohno regger la pupilla in quelle corruscazioni cocentissime, e

acciecano il piu delle volte dopo alquanti anni di quell'orrendo me-

stiere: che se il sudbre non uscisse loro copiosissimo, e colassq dai

capelli per la fronte e per le gote, e filasse da tutti i pori del pet-

to, non vi potrian reggere punto senza abbrostirsi. I frugoni, o ricci

di ferro in quel furiosissimo ardore arroventano in due minuti, e H

cangiano a-muta a muta gittandoli a freddare in un lungo truogo

d* acqua perenne, ove friggono e ribollono aspramente.

Quando la massa de' quarzi e delle silici, aiutata dagli alcali , e

in sul muovere ,
fondere

,
e cristallizzare

,
tutto il lago ardente si

copre d'una pellolina fiammeggiante, che sprizza, scintilla, balena,

folgora, e gitta chiazze come stelle e soli fusi
,
e da certi riverberi

acuti che occhio ignudo non li pu6 patire $
e se ficchi la entro un

tratto la pupilla, e si acuta la saetta di quel vampo che la palpebra

si serra da se, e vedi per un pezzo girari di soli, e ruote di luce
,

e scintillamenti come d'un cielo stellato. Allora poi che la materia

e tutta fusa, e fu ben rimestata dai ricci
,
ed e nelia sua stagione,

con ispianatoi ,
similmente di ferro

,
se ne rade la superficie per

isbavarla, e toglierne quella loppa e bruttura spugnosa di parti

eterogenee che gallano sopra la fusione
;
e cosi purificata, traggesi

con cazze
,
e versasi ne' crogioloni che stanno anch' essi roventi a

un fuoco di ca'rboni attizzati a vento di mantachi, e tengono la

cristallizzazione fusa.
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In essa i cristallieri intingono la punta de' sollioni, vi rarvolgo-

no qiidla pasta, e vi soffian dentro posandola sopra un tasso d' ac-

ciaio, o sopra una piastra piatta ,
o concava

, secondoche vogliono

foliar il cristallo. E tutto ci6 fassi rapidissimamente ,
e ovvero

soil! no hottiglie ,
ovvero bicchieri , dannovi quelle forme che loro

aggrada, ingrossandone i corpi ,
rilevandone i fondi, allungandone

i colli, cartoociandone gli orlicci. Qui giran le bombole, cola i (ia-

schi, altrove le bocce lungbe e le iriguistare , qui le compresse, la

le quadre , e costa le faccettate. Chi fa ciotolini
,

clii fialelte
,
chi

bottoni, chi gocce, e chi rotolini da porvi essenze, distillati, e pol-

veri odorose. Ed e bello vedere come appiccano i manichi
,
assel-

tano i piedistalli, volgono i becchi, attorcono le labbra, stringon le

bocche
,
dan vezzi e accanalature ai corpi con isfondi e risalti bel-

lissimi.

In certi crogioli mescolano nelle fusioni i colori
,
e ne formano

una guisa di smulti con lucidezze e acque di diumanti, di smeraldi,

di rubini
,
di topazi ,

di zafliri e di cent' altre gemme con colori

chiusi . aperti ,
accesi , dolci

,
sfumati : e ridottili co' soffioncini in

lunghissimi cannelli, poscia per virtu di foco li rammollisrono, gli

attortigliano insieme, gfintrecciano con mille vaghezze di varieta.

facendone cornici, grucce da usci e da finestre, paneruzzoli, spor-

tolette
,
cofani da porvi confetti , e frutte, e canditi da rallegrar U

mense.

In altre stanze avvi piastre a guisa di tavoloni d
1

aeciaio
,

e so-

vr'esse, sofliato quelle immense bolle
,
vi danno i tagli , ed elle ri-

cascano e spianano quelle grandi lastre, che poscia riforbite e ri-

filate , se ne fanno col piombo i lucidissimi speccbi , scegliendo lo

piu pure e incontaminate
,

le quali non abbian dentro fostuche ,

bruscolini, venti, lenticchiette e sonagli , ma sieno di bella grana e

d'acqua limpidissima, accioccbe distesovi sotto la piombaggine o il

litargirio, risplenda e rifletta gli oggetti con una pulilr//a st-nz'om-

bra. Quei crisCalli piombati di Murano rendono a Vonezia una ri -

chezza inestimabile, dappoiche v'ba speccbiai che n* hanno fonda
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chi guarniti d'ogni assortimento e d' ogni grandezza, insino al co

sto di quattrocento, e cinquecento zecchini 1' uno.

Quello gentil giovane che accompagnava il Conte d'Almavilla

lo introdusse nelle officine delle rote
,
ove s' arrotano i cristalli ,

ch' e bellissimo a vedere le velocita di quei torni che radono il cri-

stallo durissimo con un'agevolezza che fa stupire : e son cosi destri

quegli arrotatori
,
che tirano il cristallo a talento foggiandolo a

facce, a tavole, a punte di diamanti, a tacche, a incavi, a collarini,

e insino a raheschi, a fogliami, a cifre
,
a ghiribizzi leggiadrissimi

e capricciosi. Di che il Conte prese infinito piacere: e veduti ed

esaminati gli specchi del marchese Lascaris, che trovo belli, grandi

e forbiti mirabilmente
,

rientrd in gondola coll' abate Tentori
,
e

poco dopo il calar del sole fu \n Venezia
,
conducendo V amico al

ponte di Rialto, ed avendo di che lungamente considerare a quali

rie perfidie conducano quelle dottrine miscredenti
,

ch' egli stesso

aveva attinto nella sua giovinezza a Parigi dai filosofi
,

i quali vo-

lendo schiacciar Dio
, prima doveano schiacciare la Patria

,
e i piii

dolci e riveriti affetti della natura. II Tentori senz' avvedersene avea

gittato il buon seme in un terreno aspro e restio egli e vero, ma in

cui forse qualche granello avrebbe altecchito, e granato come il fru-

mento dopo lunga stagione. Semina sempre il vero: qualche bar-

bicina mettera ora o poi, quando veggiamo tra le spaccature de'piu

alti e duri macigni germinare le semenzine minutissime sollevate e

portatevi dai venti *.

i Noi ci avvediamo clie coteste discussioni politiche saranno troppo serie

per qualche nostro giovane lettore, il quale ccrca 1'amenita del Racconto; ma

il Racconto s'avvoljje talora per cerli prunai ,
che anche fiorendoli q nan to si

voglia , pungon le dita; ne 1 entrare nelle cagioni delle calaiuita d'llalia do-

vrebbe increscere, poiche il raminarico delle cose p;issate, puo esserci di scuo-

la utilissima per le present!-
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Mentre andavamo notando in carta i sensi di meraviglia cagio-

nata in noi da chi stampava in Rovigo *, prodigio della Civilta mo-

derna essere la mutua tolleranza delle comunioni cristiane
, eccoti

dalle frontiere della Svizzera uno dei
piii savii e cattolici giornali

del Piemonte annunziarci i progress! della Union proleslanle di Gi-

ncvra, trasformatasi in Socitlt des interels proteslanls 2.

Sapranno forse i nostri lettori essere questa un' associazione for-

matasi prima del 18i7 fra quei settarii in Ginevra
,
ad imitazione

di cio che altrove ancor praticarono, afline di ridurre i cattolici per

via di lunga miseria e di un totale abban.lono dei lor concittadini

a scegliere fra la morte e T apostasia. A tal uopo tutti i protestanti

associati avevano condetto di escludere da ogni loro commercio i

cattolici, non conducendone mai un solo, ne qual servo in famiglia,

no quale artigiano a lavoro, ne quale infermo a spedale, ne qual

inendico a sussidio, se in qualche modo non consentisse a spergiu-

rare contro sua fede e coscienza abbandonando la Chiesa.

1 V. il presente fasc. alia pag. 307.

2 V. E-hu du Mont blanc, 4 Selteiubre 1834.
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Ingegnosa, dice in sentenza il citato Giornale, non pu6 negarsi,

e 1' arte di questa persecuzione, ove il protestarite : non temere,

dice al cattolico
,
non e mia intenzione di pugnalarti ;

mi contento

di smugnerti il sangue a goccia a goccia. Non avrai pane che ti ri-

stori, non ostello che ti accolga, non fuoco che ti riscaldi, non volto

che ti sorrida, non pieta che ti assista infermo, che ti conforti mo-

ribondo, che ti pianga morto. E noi, tuoi concittadini, plaudiremo

ai tuoi stenti, e gioiremo della lenta tua morte.

Ma che sarebbe,soggiunge YEcho du Mont Wane, se, conseguenza

non impossible, tutti i cattolici delle vicine contrade e specialmente

del vasto e cristianissimo impero di Francia rispondessero agli spie-

tati : e noi che i cattolici di Ginevra abbiam per fratelli
,
a loro

soli ci volgerem quindi innanzi nelle bisogne di commercio per sot-

trarli alia barbara ed empia alternativa, rifiutando il fcutto del no-

stri averi a chi scomunica in tal guisa da ogni civile consorzio i

fratelli nostri per quel titolo appunto per cui ci sono fratelli.

Noi non vorremmo, conclude il Giornalista cattolico, che con

tal rappresaglia gia iniziata all' esecuzione si aggiugnesse nuova

esca alle fiamme degli odii inveterati. Ma se per modo di correzione

si facesse comprendere ai Ginevrini accaniti
,
essere in mano dei

cattolici on flagello con cui rispondere ai loro colpi, la lezione non

ci parrebbe inopportuna ne ingiusta: e il salvare in tal guisa dalla

tentazione gravissima di apostasia tanti cattolici, la cui vita, e, che

e piu doloroso
,

i piu cari oggetti del loro afietto, vengono in tal

guisa immolati all' idolo della rabbia e all' ombra di Calvino
;
sareb-

be a parer nostro un atto di carita cattolica ed internazionale.

Non possiamo a meno di applaudire a tal disegno di giusta dife-

sa : ne ci sembra improbabile una tale associazione fra i negozianti

ed impresarii cattolici di Francia, i quali, colla forza dell' associa-

zione gia riportarono tante vittorie in favore del riposo festivo con

vantaggio delle coscienze e senzadiscapito delle borse. Ala non e

questo il precipuo motivo che ci pose in mano la penna e ci spinse

a registrare nelle nostre carte questo nuovo tratto di rabbia e di

intolleranza settaria. II fatto e per noi rilevantissimo pel magistero
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teorioo ch'egli racchiude in con forma di molte delle nostre dot-

. trine.

E sen/a tornaro al disinganno di (jin-i dabbene che ancora acca-

rezzano 1' idea di una tolleranza iimanitaria e di una futione delle

comunioni cristiane, voi trovate
(jui in primo luogo autenticato cio

che altrove per noi si disse intorno all' impotonza louirn deJ prote-

stantesimo e alia necessita in cui si trova di contraddirsi per non

perire (o in al(ri termini, di distruggersi per non distrmjgersi). Se

una qualunque falsa setta dommatioa, rabbini, niussulmani, buddi-

sti, foziani, o qual altro piu vi piaccia dei tanti che tuttnvia fuori

della sola vera Chiesa cattolira, o credono per ignoranza, o profes-

sano credere per interesse, non avervi salvezza fuor del consorzio

loro: se una dico, di tali sette formasse 1'associazione medesima, e

intimasse al cattolico: o credere con noi o perire senza di noi : >

1' intimazione sarebbe spietata ,
ma potrebbe essere secondo lor

coscienza non contraddittoria ne ingiusta. Sarebbe sotto forma atro-

ce una esagerazione di quella Scomunica che con ispirito di man-

suetudine e di carita venne maneggiata in ogni tempo dalla Chiesa

come ultima ratio a resipiscenza degli erranti. Ed appunto per

questo notammo gia parlando della guerra d' Oriente lo zelo del

Cesare moscovita essere bensi biasimevole per la illegiUimila della

comunione scismatica e per la crudella del proselitismo; ma tro-

vare nella natura delle cose, nelle tradizioni cristiane, nella coscien-

za dei popoli un addentollato in cui appi^liarsi e consolidarsi.

Tutt' altra pen') e la condizione del protestantesimo nelle cui teo-

rie la societa degl' interessi protestanti se non ti inorridisse come

barbarie di assassino, ti moverebhe a ridere come bufibneria da

commedia.

K come non ridere in faccia ad un galaotuomo che, grave nel-

1' aspetto e risoluto nelle maniere, ti ragiona a un dipresso come

iegue?

Ti giuro sull' onor mio che io concedo a chicchessia pienissima

liberta di coscienza
, giacche dopo tinto studiarci ho veduto sse-

rc impossibile il determinare quali sieno i libri che contengono la
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rivelazione divina e qual significato abbiano le frasi contemite nei

libri che si spacciano per divinamente ispirati. Non sapendo dunque

che cosa sia vero o falso, giusto o ingiusto, utile o nocivo per la

salvezza eterna, mi sono associate con tutti i miei consort! per farti

morir di fame se non condiscendi a pensar come noi.

Vedete assurdita di conseguenza! Non credo niente-, dunque

voglio costringerti a credere cio che credo io. Sei libero
; dunque

se non discredi con me, morrai di fame. Credo che tutte le religioni

sono buone
; dunque tenter6 ogni via di farti abbandonare la tua.

Disapprovo 1' intolleranza
5 dunque 1' user6 a tuo riguardo. Odio la

scomunica, dunque ti scomunicher6. Abborro 1' inquisizione ;
dun-

que se ti scopriro cattolico ti tormentero come piu so e posso.

Tal e I' assurdita essenzialmente implicita nello zelo dei prote-

stanti, il quale non puo schizzare una scintilluzza che non sia una

contraddizione in logica come e una favilla di rabbia in realta.

Che questa e finalmente tutta 1' entita positiva del protestantesi-

mo^: odiare il cattolicismo e distruggerlo. E sotto tale aspetto 1' as-

sociazione protestante e tutt' altro che contraddittoria : poiche am-

messo 1' odio per principio e la distruzione periscopo, non potreb-

be adoperarsi mezzo piu efficace di questa cospirazione universale,

la quale sembra preludere alle arti dell' Uom di peccato nelF ultima

persecuzione ,
il quale secondo la profezia di Patmos

,
ridurra al-

1' impotenza di sussistere chiunque non porti in fronte il carattere

della bestia. Di che vedete di qual indole, di qual tempra sia quel-

la Jilantropia umanitaria che nel protestantesimo trov6 il suo germe

e gitt6 le sue radici, svolgendosi poscia e vegetando rigogliosa nel

terreno del panteismo razionalistico e della miscredenza eclettica.

Cara filantropia davvero
,
che chiunque a lei non si associi nella

nullita del credere e nella sfrenatezza del vivere ,
condanna alia

morte issofatto qual reo di lesa umanita. E son costoro che pero-

rano 1' abolizione della morte penale e i diritti della bestia mal-

menata !

Ma bene sta: codesta ferocia a sanguefreddo, codesto lento sup-

plizio con cui il carnefice potente consuma lentamente la viltima
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impotente, codesto apostolato della crudelta che fa proseliti colla

fame, e una prova novella della stretta parenU-la die passa fra lo

scisma guerreggiante sul Danubio e 1' eterodossia democratizzante

sul Lemano: proposizione della Civiltd Cattolica chefece come ben

vi ricorda acerti libeitini sfegatati accartocciar gli orecchi e gridare

allo scandalo. L'apparente diversita, anzi contraddizione del due

principii del dispotismo russo e deH'anarchiaginevrina svela qui nel-

1'unita del frutto 1'unita della pianta: la quale o si abbarbichi nel ter-

reno per una grossa radicao per mille radichette capillari, altro non

e finalmente che il dominio della forzasulla coscienza e la ribellione

del temporale contro lo spirituale. Si scandolezzi pur dunque 1' Opi-

nion* o qual altro di piu dilicata coscienza nella scbiera dei moderati,

T analogia fra lo scisma russo e 1' eterodossia democratica traspira

per tutti i pori ogni qualvolta, secondo il precetto evangelico, vo-

uliamo nominar 1' albero saggiandone i frutti.

Contraddizione innata del protestantesimo, crudelta di sua tolle-

ranza, analogia di sua liberla col dispotismo: ecco tre verita da noi

ripetute mille volte, cui la sociela degl' interessi protestanti viene

oggi a confermare. Ma non siamo al termine: che un tal procede-

re di chi nulla crede, e colla stessa sua .contraddizione una illustre

apologia delle usanze cattoliche ed una risposta senza replica alle

stoltezze di quei legulei che dai tempi degl' imperadori teutonici si

accanirono contro il poter coattivo della Chiesa.

E non vedete, possiam noi dire a costoro mirando lo speltaco-

lo dell' union protestante, non vedete che se anche la scomunica

non fosse scritta nelle parole del Redentore e nelle epistole de'suoi

Inviati, 1' uomo la trova stampata nelle tavole del proprio cuore e

nella ineluttabile necessita delle cose? Guardate a Ginevra: quei

cospiratori protestano di nulla sapere e di nulla credere. Ma che?

la stessa loro ignoranza cd incredulil& sembra a loro ragioncvole:

come'ragionevole, e divenuta una persuasione; come persuasione,

ha ingenerato il proselitismo e il proselitismo del nulla si e armato

di scomunica
, ben comprendendo 1' inpossibilita di stabilirlo nel

mondo sen/a associazione
;

la impossibility di associazione senza

Serie II, vol. VIIL 20



306 LA TOLLERANZA DELL INCIVILIMEiNTO MODERNO

unita d' intento
;
T unita d' intento se non si esclude c-bi dissente;

1' impossibilita di escludere, senza privare dei beni che 1'associazio-

ne producono e confermano. E dopo tale esempio volete stupire

che la societa cattolica escluda dal proprio consorzio i dissenzienti

e li privi dei beui che ne risultano!

Grazie dunque agli autori della socie'ta profcestante : la rabbia lo-

ro, la loro spietatezza non sono soltanto un mezzo di santificazione

pe' cattolici e un merito di perseveranza; non soltanto un incitamen-

to a stringersi in mutua carita per difesa. Sono insieme un raggio di

luce che mettein chiara mostra 1'origine infernale del proselitismo

protestante ispirato dall' odio
,
e la santita delle leggi con. cui la

Chiesa separa dagli eterodossi tentatori i cattolici pericolanti. I pri-

mi si fanno per tal guisa esecutori senza volerlo di queste leggi cui

tanto vituperarono ,
e i secondi che per fiacchezza di fede o per

istorture di opinione piu non osavano obbedire alle leggi della sco-

munica cattolica, si troveran separati dagli eterodossi per la sco-

munica fukninata dai protestanti. Quella tolleranza universale scrit-

ta qual doinma diplomatico nelle conferenze di Westfalia, riverita

uu po' bonariarnente dalla lealta delle Potenze cattoliche, violata

perpetuamente dalla mala fede dei gabinetti protestanti ,
1' ultimo

dei quali ancora sta combattendo nel Baden: questa tolleranza mal-

augurata viene oggi disdetta a voce di popolo dalla societa prote-

stante, la quale traduce in lingua volgare gli articoli diplomatic! e

ne svela ai popoli come ai principi il vero significato. Sapete voi

che vuoldire nel linguaggio protestante la tolleranza dei culti
,
la

fratellanza di lulti i cristiani, la fusione di tulle le comunioni ? vuol

dir pei protestanti la liberta di opprimere; pei cattoliei schiavitu od

apostasia.
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Fisiologia defgli errori poUlici moderni di LIIGI LUCIANO Cav. GASPA-

RI ecc. Rovigo I. R. Privil. Premiato Stabilimento Minel-

Ij 1834.

Felice idea sarebbe stata quella di unire in poche parole le

precipue ragioni contro la malattia d' incontinenza politica, onde

il mondo inferma a di nostri. II cli. Cav. Gaspari tento incarnarla

in questa operetta a modo di tcoremi isolati e spiccati ;
ma la loro

coerenza e facile a vedersi, e si divide naturalmente in due grand!

parti, clie potrebbero intitolarsi sovranitd delpopolo e nazionalila.

Rispetto alia prima 1'A. presenta in poche parole la censura de-

gli Ordini rappresenlalivi, ne niuno dubitera che una tal censura

non venga da noi pienamente approvata, consona com' ella e a

quell
1

Esame critico degli Ordini rapprcsentatiui che la Civilta Cat-

tolica pubblic6 nella prima serie. Dopo aver chiaramente moslrato

i tnnti inganni a' quali la pretesa rappre^'Mitanza si appoggia, que-

sta trattazione vien dall' A. conclusa a pag. 20, interrogando, se la
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conquista di un tal governo meritasse in verita tanti sforzi e la-

crime e,sangue ch
1

esso cost6 all' Europa.

Confesseremo per altro die dopo tale conclusione singolari ci

parvero le quattro pagine 41 a 44
, ove 1'A. stabilisce

,
ottimo fra

i Governi il costituzionale, ripetendocene in poche pagine que' tanti

elogi che tidimmo da' tempi del Montesquieu
* fmo ai present!.

Credemmo sulle prime ehe egli distinguesse il Governo tempe-

rato dal costituzionale. Ma leggendo e rileggendo non abbiam sa-

puto trovarvi la menoma distinzione. Camera eletliva o popolare ,

camera alia del celo pin elevalo , polesta esecutrice nella dcslra del

Monarca , monarchia senza dispolismo, repubblica senza licenza ;

Ire forze Teagenti in equilibria che fanno procedere con ammirabile

regolarild la gran macchina dello Slalo (42, 43). Tutte queste e si-

mili altre doti che ci vennero ripetute le tante volte dai costituzio-

nali d'ogni nazione, e che il chiarissimo Autore riconferma, poteano

illudere prima delle prove : ma 1' illusione non puo reggere contro i

tristi esperimenti che ora ne abbiamo. La prima che 1' A. deduce

dall' ordine fisico ove la combinazione delle forze contrarie che ab-

bandonate al proprio impulse struggerebbero 1'universo, produce gli

stupendi andamenti della nalura, sarebbe certo una gran prova, se le

forze contrarie della natura godessero come I'uomo la liberta dell'ar-

bitrio. Ma appunto per non aver esse la liberta, 1' uomo pu6 trarre

grandissimo partito dal metterle a contrasto. Ed a questo contrasto

necessario andiamo noi debitori di quelle volte che ci difendono dalle

intemperie ,
di quei navigli che ci trasportano per le acque ,

di

quelle macchine che rendono onnipotente lindustria. Ma guai a noi

se un bel giorno la Provvidenza dotasse di liberta e pietre e legna-

mi e metalli! che in un attimo una chiave di volta che sfuggisse ci

.nhlj;i!.-.iM-ili, ,..-..,,.

1 II ch. A., e talmcnte convinlo delle grandezze, a dir vero impo' antiquate

di questo presidente che yolendo rccar mi' idea di cio die si appella genio o

colpo d'occhio reca per modello il Montesquieu (pa;;. 8T, quel desso che fin da

tempi suoi veniva deriso dal Voltaire quale spiritello piii brillante che sodo e
'

che poscia fu oggetto di compassione al Romagnosi, al Bcnlham, al Willemain

ead altri consimili poco sospetti di preoccupazioni religiose.
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rovinerebbe addosso la casa, una trave che si scommettcsse ci som-

mergerebbe nell'onde, un cerchio di caldaia che uscisse dalla cen-

tina
,
manderebbe per aria col vapore e colla macchina meccanici

ed operai. Or quella liberta clie la Provvidenza divina non largiva

a pietre e melalli assicurando cosi al macchinista i suoi calcoli, vcn-

ne largita all' uomo sia deputato o senatore o monarca. Ed ogni

uomo per conseguenza pu6 spezzar 1' equijibfto deUe forze reagenli

e I

1

ammirabile regolarita della gran macchina dello Stato: e che

questa potenza piu d' una volta si riduca in alto sembra che fresca

fresca sia venuta a dircelo per la centesima o millesima volta la ri-

voluzione di Spagna, dopo la quale forse il Cav. A. avrebbe modi-

ficato alquanto questo capitolo. Noi avreramo creduto a dir vero

non esservi bisogno di tale sperimento a chi scriveva (pag. 42): ogni

umano trovamenlo anche politico serba in se il germe della propria

corruzione. Ma crebbe il nostro stupore allorche dopo poche linee

ove si accennano le corruzioni della monarchia, dell' aristocrazia.

della democrazia, vedemmo 1'A. conchiudere con questa inaspettata

eccezione : ma nella Monarchia cosliluzionale, ove si congiungono i

Ire jirincipii, Vuno reagisce sulT altro e si troncano a vicenda le vie

di corrompersi (pag. 43). Sara dunque, dicemmo noi, la Monarchia

costituzionale un trovato diviuo o per lo meno angelico, poich6 non

va soggetta alia legge di ogni umano Irovamenlo.

Ma a dissipare, o almeno scemare in gran parte la nostra mera-

viglia, venne in buon punto 1' illustre A. con una nota nella quale

protesta , queste sue considerazioni essere puramente astratte e

presentarci il bello ideale della politica ,
il quale ben potrebbe es-

sere insopportabile ed erroneo quando si viene alia pratica *.

1 I .;i prefcrenza data qui sopra fra tuttc le forme di governo, alia monarcliia

temperata, muove come si vede, da considerazioni filosonche od astratte. Ma

nelle particolarita di piu popoli o di una data eta, talc forma, sebbene a mio

parerr sia il bello ideale della politica, potrebbe invece essere insopportabile

od erronea. Sarebbe motivo, a modo di esempio, pel quale la monarchia m-.ti-

tuzionalc nuocerebbe a taluua nazione sempre e temporaneamcntc lo innerire

di Sette politiclic sommovitrici dei cardini dello socicta umane, al cozzo delle
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Tuttavia non dissimuleremo, che volendo riuscire a tal conclusione

avrebbe forse fatto piu prudentemente in un libro destinato a fissare

i principii in nitida guisa e a sceverare i fallaci da sani (pag. -4), se

avesse assunto per tema cio che aggiunse per nota
,
e trasformato

in nota ci6 che assunse per tema. Quando discutendo sopra forme di

Governo si vogliono staluire idee positive ,
al pratico vuolsi riguar-

dare e non gia all' astratto. E se anche dell' astratto e talor necessa-

rio parlare, vuolsi chiarire attentamente quel punto ove 1' astratto

divenendo falso
,
divien nocivo. E questo punto nel caso nostro e

precisamente quello da noi toccato poc' anzi che i contrasti sono

buoni e sicuri
, quando gli agenti sonD necessarii ; incerti e talor

nocivi quando son liberi.

Non diremo nocive per questo le Monarchic costituzionali : mol-

to meno poi le temperate in generale, essendo nostro parere, non

esservi governo umano che non sia temperato e di diritto e di fat-

to. Al qual proposito confesseremo di trovare poco conforme al

linguaggio filosofico la rassomiglianza posta dal chiarissimo A. fra

la Monarchia dispotica e il governo patriarcale (pag. 35). I! despo-

tismo (checche ne sia dell' etimologia) e vocabolo oggidi infame

perche inchiude (el'A. lo afferma t) un arbitrio non governato da

legge alcuna neppur naturale : ed ognun vede non essere tale il

governo patriarcale il quale oltre le leggi dell' equita romuni agli

uomini tutti, aggiunge quello speciale temperamento, che oT amor

paterno, reso anehe piu efficace dalla materna tenerezza.

quali non resisterebbe un potere suddiviso, ma solo la robnstezza di una pode-

sta sotto forma assoluta. Cos! in altro aspetto la podesta regia quantunquc limi-

tata dal concorso di altri poteri non si tollererebbe per ora nelle giovani na-

zioni americane, mentre la loro indole ed i costumi vi sono ripugnanti. Se que-

ste e moltiplici altre condizioni consiinili di una gente, il reggime monarchico

temperato, tutlo che in astratto il migliore, sarebbe male applicato (pag. 4o).

1 . . .Quando il governo e monarcbico 1'uomo iiuperante riceve alcuni prin-

cipii ossia leggi fondamentali secondo cui deve regnare c si chiama assoluto; o

pure regna affalto ad arbitrio e si appella dispotico (pag. 32).
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Invece di questi domestici germogliano nella socicta pubbli.'a na-

turalmente mille altri temperamenti ovunque regna 1'amor della

giustizia, non essendovi diritto del suddito die rispettato non di

venga temperamen to del governante, e questo diritto quando tro-

vusi per le vicende stork-lie appropriate a grandi class! di citladini,

diviene naturalmente e senza bisogno di rivoluzioni temperamento

anche politico, essendo temperamento politico ogni diritto che co-

stituisce una classe di cittadini in istato di potersi legittimamente

opporre a qualche atto del potere supremo.

Pu6 dunque il Governo temperato essere e naturale e legittimo

e inviolabile ed utilissimo : ed 6 esagerazione il negarne ogrii utili-

ta, ingiustizia il violarne la legittima esistenza. Ma da questa legit-

timita ed utilita SL\[ ottimismo dei costituzionali passa un gran trat-

to : e in verita non crediamo opportune il momento presente a ten-

tarne il varco.

Ne molto esatte ci sembrano le idee dell' A., allorche ragionan-

do della liberta in relazione colle forme di governo stabilisce quel

suo principio che
, crescendo in ampiezza ed eflicacia h reslrizioni

sociali decresce la liberta, e viceversa allaryandosi i voleri indivi-

duali aumenta la liberla (pag. 33). Non e la quantita dei vincoli

quella che toglie la liberta, ma la loro irragionevolezza, altrimenti il

piu libero di tutti gli uomini sarebbe il pazzo non incatenato, come

quei che vivrebbe sciolto non pur dai vincoli della societa ,
ma da

quelli eziandio della ragione
J

. Ma il vero e che creato per natura

animal ragionevole, Tuornoe libero quando opera secondo natura;

ed opera secondo natura quando opera secondo ragione. Ed ecco

pen -lie, come ben riota I

1

A. Passoluta libert.a di azione conceduta a

tutti distrugge la liberta di tutti (pag. 36). Questo detto verissimo

dell'A. mostra per se cbe la cosi delta liberta assoluta non e la vera

liberta : e noi vorremmo che gli amanti dell' ordine rinunziassero

all' abuso di questa voce, affinche tutto il popolo rimanesse |)eoe-

\ L'abbiam diinoslrato a lungo nella I Serir, vol. II, nclP art. Liberta e

ordine.
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trato della vera sua significanza. Altrimenti tale e 1'incantesimo del

vero bene il quale sotto quel vocabolo si adombra
,
che il popolo

correra senza posa dietro 1' errore
,
finrhe sotto il vocabolo stesso

i' errore gli si presenti.

Bello e ben ragionato ne parve il capo X ove 1'A. dimostra quan-

to sia vana impresa ed assurda quella con cui certuni sperano ri-

storare la nazionalita. L'A. percorre tutti i significati che puo aver

quel vocabolo in politica, in geografia, in archeologia, in linguisti-

ca, ed etnografia ecc. e dappertutto mostra sovversiva ed assurda

una tal dottrina predicata da certi dabbene perche non la compren-

dono
,
da altri mestatori e ciurmadori perch6 la comprendono be-

nissimo. Se i primi leggeranno volentieri quel capitolo ,
non an-

dranno
,
siam persuasi ,

cosi contenti i secondi
,

i quali ad altro

finalmente non anelano colle loro ut.opie di nazionalita se non a

scompigliare tutto il presente, ben vedendo che, tolto cio che legit-

timamente esiste, ogni fermo organamento degli Stati viene abolito

nel suo principio che e appunto il rispetto all' ordine legittimo.

Men felice e il capo XI ove dopo aver intimato ad ogni suddito il

I

debito di rivolger la propria attenzione alia cosa pubblica, taccian-

do di cgoismo, di abbiezione, di pusillanimita, chi si crede incapace

di badare alY andamenlo dello Stalo (pag. 59), spera poscia di met-

tere un termine di sobrieta e di circospezione facendo sapere al po-

polo ch' egli e incapace del governo la cui arle malagevole non si

svela che ai suoi iniziati e sacerdoli (pag. 60). Non vorreinmo che

altri potesse tacciare il ch. A. di contraddizione'in questo tratto.

Le ragioni poi con cui egli s' ingegna di persuadere questa sua

sobrieta non ci sembrano dover fare grande breccia : mercecche

1' utilita del popolo a cui prima ricorre 6 una spada a due tagli'che

pu6 volgersi in favore degli avvcrsarii
;
e la parenesi intorno alia

bonta dei governi e alia impossibility della oppressione, quanto e

ragionevole se si guardino le persone dei governanti supremi, tanto

pu6 riuscir controversa se si miri a certe istituzioni e a quello scia-

me di burocratici nel quale il centralismo le incarna.



DELLA STAMPA ITALIAMA 313

A paror nostro adunque la gran ragione che dovrebbe mancggiar-

si e dagli scrittori e dai pubblicisti per contenere i popoli dal cen-

surare e disprezzare i loro governanti ,
dovrebb' essere il dovere

e principalmente il dover religioso anziche 1' interesse o 1* incapa-

cita dei popoli e la pretesa superiorita degli uomini di Stato. Dis-

graziatamente questa superiorita e divenuta oggidi, qualunque ne

sia il niotivo ,
assai problematica. E il peggio e cbe al problema

della capacita si aggiugne 1' altro della probita non meno scabroso.

Or questi problem! si sciolgono meglio assai coll' obedite etiam dys-

coUs dcirApostolo che con tutti i raziocinii intorno al sacerdozio

dei pubblicisti iniziali e alia incapacita delle moltitudini.

Ci duole di osservare, che quest' unico rimedio dello spirito re-

ligioso uon abbia trovato il suo luogo (se pur non ci e sfuggito

dall' occhio per inavvertenza) in tutta la iisiologia degli errori mo-

derni. Se fu ommissione involontaria, come crediamo, meriterebbe

di essere riparala in altra edizione ove altri miglioramenti eziandio

potrebbero introdursi. Se poi 1' ommissione nascesse, per avventu-

ra, dalla persuasione di poter trovare all' ordine un qualche riparo

senz' aiuto di coscienza o una coscienza senza religione o una re-

ligione senza Chiesa cattolica
,
allora deploreremo la condizione

de' nostri tempi nella quale anche uomini di tanto senno spcrino

di poter soflbcare il rnal seme degli errori moderni lasciando cre-

scere il primo di tutti che e appunto la separazione della societa

dalla religione, del dritto dal dovere, dell' uomo da Dio. Molte volte

1' A. ci paria di ci6 che pu6 oggidi la civilta e si consola ch' essa

abbia sterminato 1' antico fanatismo religioso (25) ed abbia reso

possibile I' unione di tutte le comunioni tollerantisi scambievolmen-

te. E a pag. 82 fra le istituzioni inalterabili dello Stato , mette coi

patti fondamentali
, colle guarentigie popolari ecc. anche le r^li-

gioni. Queste religioni in plurale, il collocare tanta Cducia ndla

civilta, il fidare cosi pien,amentt; che crcdusi impossibile onnai 1' op-

pressione dei govern! nt conoscersi a tempi iwslri If lode di san-

gue Ira i partilanti (pag. 77), lascia sosjiotlarc che il ch. A. non

sia interamente scevro di quelle ^ottrine modernc che pur mira a
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distrtiggre e solo curante di un certo ordine materiale che spera

mantener .saldo nella sonieta coll' aiuto delle istituzioni civili e dei

contrasti politici.
Guai all'ltalia, guai all' Europa se solo a quest'an-

cora fossero raccomandate le loro sporanze. Fortunatamente parec-

clii principi Europe! e in modo sperialissimol'ImperaloreAustriaco,

di cui il cav. Gaspari e intendentein Rovigo, veggono le cose sotto

tutt' altro aspetto e ripetono con le voci di un antico monarca non

esser salva una societa di cui Dio non regga il timone : nisi Domi-

nus cuslodierit civitatem, fruslra vigilat qui custodit earn.

II.

II trionfo della Confessions sacramentale sul Saggio dornmatico sto-

rico di L. Desanctis ecc. per G. CASACCIA Parroco di Verone net

Biellese Torino 1854.

Chi non conosce oggimai il famigerato Desanctis? La sua bio-

grafia e divenuta cosi volgare ,
che comincia a correre ne' trivii

per le bocche delle trecche e de' monelli i quali ne vanno raccon-

tando almeno in grosso la vita, le virtu e i miracoli. Dopo aver vio-

lati i voti religiosi e messo sotto i piedi il carattere sacerdotale e la

santita de' sostenuti offici
,
fini lo sciagurato con dare nel pih ver-

gognoso capitombolo che sia possibile, gittandosi a corpo perduto

dietro le liandiere de'libertini, apostatando daHa cattolica religione

e dedicandosi (per 1' innato amore della pagnottaj al seryizio della

Chiesa anglicana di cui ottenne il grado e gli stipendii di ministro

nella capitale del Piemonte. Anche si sa che in onta del duplice vo-

to che glielo vieta non teme di tor donna e dar opera a perpetuare

la razza de' ministrelli : soli to corollario, se pure non e il primum in

intentione nelle apostasie di quasi tutti i religiosi. Inorridirono i

cattolici a tanti e tali misfatti
,
e piansero nel Desanctis un nuovo

esempio di Satana caduto dal Paradiso, parendo a
1

piu che lo scan-

dalo fosse enorme, n^ potessene darsi di peggiore. Eppure guai a

chi si gitta volontariamente in sullo sdrucciolo ! II misero prete non
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fu pago di correre solo al preeipizio, ma voile trascinare dictro di s6

quanli piii potesse incauti e scellerati. Diessi dunquead annunziare

per le stainpe la sua apostasia lodandosene come d'un atto magna-
nimo e scrivendo (forse anche per guadagnar quattrini e soddisfare

allo stesso amore innato) un librettucciaccio pieno di eresie, di fal-

sita, di goflezze e perfm di barbarismi contro la confessione aurico-

lare di cui egli stesso per ben tre lustri era stato ministro e loda-

tore. Sicclie il sacerdote apostata non si perilo di sedere a scranna

colla concubina allato e dettar leggi di riforma per tornare la Chiesa

alia purita del Vangelo ! Che il misero si avesse altra volta un suf-

ficiente corredo di scienza non dee mettersi in dubbio dopo le ca-

riche affidategli allorche era altr'uomo da quello che or e divenuto:

ma che dal suo Sagyio trasparisca un po' di quel buon senso di cui

non mancano neppure i rozzi villanelli, ci6debbesi ricisamente ne-

gare. Lasciamo stare I

1

invenzione del suo libro, dappoiche il.nuovo

eretico non poteva far altro, secondo 1'uso de'suoi nuovi compagni,

che ricantarci o a verbo o a senso le solite calunnie gia mille volte

confutate -. diciamo solo che la condotta dello stesso riusci una vera

sconciatura da fare altamente meravigliare della oltracolanza dello

scrittore. Le eresie ch' egli tolse a spacciare non potean certo di-

fendersi neppur con apparenza di verita : tanto sono luminose le

prove della dottrina opposta. Ad ogni modo un mediocrissimo sco-

laretto di logica avrebbe saputo manipolare meglio i soflsmi , falsa-

re [tin opportunamente i testimonii, passarsi con maggior disinvol-

tura degli argomenti alia sua causa contrarii e soprattutto cader

meno spesso nelle contraddizioni. Signori si. Quello stesso Desan-

ctis il quale stamp6 cl^e fuomo che si contraddice 4 coneinto del lorlo

e se si contraddice pubblicamenle il pubblico giudica del suo torlo ,

quello stesso, diciamo, si contraddice cosi vergognosamente nei $uoi

scritti
,
che e una pieta il vederlo cosi smemorato. A persuaders!

della qual asserzione non e meslieri di sottile ingegno: gittisi
4 lo

1 Da cbi luila permissionc di leggere i libri j.roibiti.
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sguardo qua e la sopra le sue pagine e non falliranno certo di pre-

sentarsi molte e manifeste contraddizioni insieme alia farragine dei

mille spropositi di che ribocca 1' infame operetta. Nondimeno chi

non avesse agio e pazienza di saggiare da se la sconcordanza e la fu-

tilita di quella scrittura leggane le confutazioni fatte da parecchi

valenti scrittori e singolarmente 1' ultima uscita alia luce per G. Ca-

saccia parroco di Verone nel Biellese.

Arrovellandosi il Desanctis contro il monaco Belli che avealo con

un suo scritto pienamente conquiso, si Iasci6 sfuggire dalla penna

ch'egli non rifiulerebbe di spezzare una lancia e misurarsi, purche si

faccia ad armi uguali e colla Bibbia alia mano. A fiaccare la bal-

danza dell' eretico bestemmiatore trasse innanzi il Sac. Casaccia e

perche ( dice nell' esordio del suo libro ) non abbiate a ridire su

questo punto, ho voluto scegliere un altro metodo ed un' altra ma-

niera di combattimento, misurandomi con voi di piena fronte e la-

sciandovi per il-primo la scelta delle armi che piu dimostraste ag-

gradire neH'intrapreso conflitto. E pero, seguendovi di passo in passo

in tutto le vostre mosse
,
combattero ad uno ad uno i vostri argo-

menti, ne sveler6 i sofismi
,
rilever6 le contraddizioni, confutero i

vostri errori
, palesero le vostre menzogne, le vostre calunnie, e le

vostre inudite bestemmie e far6 in guisa che ogni uomo di senno

comprenda che la verita non puo essere in chi si contraddice ad ogni

passo e si confuta abbondantemente per se stesso. Ne queste fu-

ron parole. Veggasi 1' opera del dottissimo Parroco e si parra evi-

dente che non venne meno alia promessa , se'pure non mantenne

piu che non promise. Comincia il libro col dare uria buona ripas-

sata al preambolo della terza edizione del Saggio: disamina quindi

gli strafalcioni inseriti nelia dedica dello stesso, dopo di che entra a

riveder le bucce alle singole proposizioni deirapostata, collocandone

a lato le verila. opposte ,
confulando le prime e dimostrando trion-

falmente le seconde. Tal e il metodo seguito dal Casaccia nella sua

operetta di oltre dugento pagine in 8. e con questo metodo non

solo vince, abbatte, atterra
,
ma stritola e annienta il suo misero
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avversario. quante volte in percorrendo la delta confutaziom;

ci torn6 alia memoria il cattivello di Caco e la podcrosa < lava rlu-

1

(lliene die ceulo e non senli le diece !

Che se talvolta mosso a pieta della melensaggine anziche a sdegno
della malizia dell'aposlala gli risparmia le mazzale, adopcra pero

sempre il Casaccia a guisa d
?

un robusto omacn'one il quale preso

pel braccio un riottoso ragazzetto gli fa danzar la ridda a baltuta, e

I'M- , . -I .
| f, || t ,1,^, ,,,;., ,.^

Di qua di la. di su di gitf lo mena.
~"<PM\ '<

',. Kfj|T til | V-.-* ,,,.
. ;>( , k

Ma se e vcro che il Saqgio del Desanctis si confuta cosi chiara-

mente da se e rivela ad ognuno la forsennatezza di chi lo scrisse,

perche darsene pensiero e affaticarsi nel combatterlo cosi nobili in-

gegni? Non sarebbe egli stato miglior consiglio abbandouarlo al-

l
f

oblio e al disprczzo? Non v' ba dubbio che il rispondere allo

stolto 6 spesse volte inutile e tal fiata eziandio dannoso, mettendo-

lo quasi in istima d' uomo con cui si possa ragionare. Ma questa

difficolta rion ha luogo, anzi fanno opera lodevolissima coloro che

imprendono a confutare empie e per quanto si voglia stolide scrit-

ture, allorche o 1'autore di esse per il suo carattere t-d altre condi-

zioni particolari potrebbe imporre al volgo ignorante, o vi si con-

tengono errori che troppo funestamente blandiscono le passioni

umane
,
o finalmente danno opportunita a' zelanti della vera fe-

de di scrivere nuovi libri in conferma della dottrina combattula.

Trattandosi adunque della scrittura di un prete e religiose romano

gia parroco il quale inuove guerra al Sacramento piu salutare che

dopo il battesirno abbiano i cattolici, ed essendo il suo scritto per

malignita delle sette slato difluso a tmite migliaia di esemplari

e di tante migliaia di em-omii relebrato, ognun vede se convetiisse

di mostrar agl' inesperli la stoltizra di cjucir empio o incntecatlo.

Tanto piih
che a coufonderlo pienamenle convenia stendere una

sugosa e robusta traltazione della iit-^essila di confessare i pecca-

ti a chi tiene legiltitnamcnte le veci di
Di<p per ottcnerne il per-

dono. II che fece appunto il Casaccia con tanta robustezza di argo-
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menti, che il suo libro riusci a nostro giudizio terribilissimo contro

la pervicacia de' passati e de' futuri eretici, i quali si scatenarono

per lo addietro, e finche dura la Chiesa di Dio si scateneranno in

avveriire contro la Confessione auriculare. Splegata assai chiara-

mente la natura della Confessione secondo la credenza cattolica, mo-

stra il Casaccia com' essa abbia il piu stabile fondamento nella pa-

rola di Dio dell' uno e dell' altro Patto e come la stessa parola di

Dio comandi nel nuovo Testamento la Confessione auriculare quale

si pratica nella Cbiesa Romana. Intorno a che arreca in mezzo

tanta dovizia di testimonii e metteli in cosi chiara evidenza ezian-

dio per qualunque intelletto meno perspicace ,
che noi non sap

-

piamo desiderar nulla di meglio a tal proposito. Entra poscia ad

esplicare il vero significato del precetto divino discorrendo a lungo

e sempre acconciamente sopra la credenza che dello stesso domma

ebbero in ogni tempo i fedeli, dagli esordii del cristianesimo fino a

noi, e facendo toccar con mano in forza d' ineluttabili document!

che conformissima delta credenza fu sempre la pratica della con-

fessione nella vera Chiesa di G. C. Egli e impossibile a chiunque

sia fornito fli sano intelletto il non sentirsi trascinare nella cattolica

sentenza ove percorra alcun poco e ponderi i primi capi dell' opera

del Casaccia. II quale, dopo stabilito sopra basi inconcusse il divino

comando della confessione auriculare, fa poscia vedere che questa

non e per nulla disforme, ma pienamente consentanea alia sana ra-

gione sorretta dalle verita rivelate; che torna utilissima alia fede ed

a' costumi
;
che e necessaria al vero progresso religioso ;

che arre-

ca innumerevoli vantaggi all' individuo, alia famiglia, alia societa;

e che tinalmente promuove eziandio le vere utilita delle civili isti-

tuzioni. Da ultimo ritornando al precipuo obbietto del suo lavoro

dimostra che la confessione auriculare e necessaria nella Chiesa di

Cristo per ottenere la remissione de' peccati.

La partizione dell' opera non rimanea libera al dotto confutato-

re, dappoiche egli tolse a seguire passo passo e raddrizzare ciascu-

na delle falsita con quell' ordine stesso col quale V empio apostata

aveale accozzate nel suo Saggio. Ad ogni modo seppe darle tal
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unita e ragunarc in un libro di commoda mole quanto di piu imjmr-

tante sopra lo stesso argomento trovasi difTuso in ampli volumi
,

che 1' operetta del Casaccia non ottenne solo il pregio di distrug-

gere la calunnia, ma ben anco e principalmente di raffbrzare 1' im-

portantissima verita del cattolico domma. Non entreremo nella disa-

mina delle particolari bellezze ond' e adorno tutlo il libro dovendo

bastare a nostro giudizio questi pocbi cenrii che per debito di ve-

rita ne abbiani dato cosi in generale a eccitar desiderio di attin-

gere neJla propria fonte ci6 che malagevolmente noi potremmo di-

vidcre in rivoletti. A chi poi non talentassero i parecchi rabufli e

soprattutto le ironic con che il Casaccia riprende e mortifica la bal-

danza dell' avversario, noi gli suggeriamo di ben ponderare le ra-

gioni e le autorita ch' esso arreca fin nell' csordio della sua scrit-

tura, le quali a cosi fare il consigliarono. Per altra parte noi vor-

remmo sapere da cotali schizzinosi se all' Autore del Saggio mal

si addirebbero per avventura i rimbrotti di genia di vipere, di se-

polcro imbiaricalo e di figlio del diavolo che gia usciron contro si-

mili impostori da un labbro divinamente amorevole e mansueto.

Kppure il Casaccia non giugne alle mille a tanta acerbezza; che

se i suoi argomenti mettono in chiaro la stoltizia e 1' empieta del

Desanctis, di chi e la colpa?

III.

Cronaca da' principals falti d' Italia datfanno 1417 al 1468 di Nic-

COL6 DELLA Tt CCIA vilcrbese pttbblicala per la prima volta da un

Mss. di Montefiascone per nira di FRANCESCO ORIOLI Roma Ti-

pografia delle Belle Arti 18:>2.

Sedato appena quel turbine, pel quale negli ultimi anni del se -

colo passalo e ne' primi del nostro tutla and6 sossopra 1" Europa,

nessuno studio fu per avventura con (auto amore collivato dtgl'Itt-

liani
,
coiue 1' istoria, o dettando opere originali , o traendo dalla

polvere degli archivii e delle bibliotecbe tutto cio che pote>-e .littar
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qualche lume sopra le vicende del nostro paese nell'eta di mezzo e

fosse stato da' passati raccoglitori di monumenti inediti ignorato

o negletto. Or questo ardore d' illustrare le patrie memorie
,
che

riguardato in se stesso apparisce lodevolissimo e degno sopra molti

altri della gioventu italiana, fa da' tristi indirizz ato a pessimi in-

tendimenti. Ed invero chi abbia con qualche attenzione tenuto die-

tro alle opere istoriche le quali in questi ultimi quarant' anni vide-

ro la pubblica luce
,
confessera che le vecchie pergamene in ma-

no de' mestatori politici si conversero in armi da lanciare contro

1' autorita de' Principi e della Chiesa. Della qual cosa rende in-

dubitata testimonianza certo archivio storico assai celebrate
5
nel

quale gli accorti editori per mezzo d'introduzioni e di proemii, di

osservazioni e di note, di schiarimenti e d'illustrazioni fan dire agli

scrittori di tre o quattro secoli addietro certe sen tenze che loro non

eran mai passate pel capo. Con si fatta industria certe malvage dot-

trine non tollerate pure in que' paesi dove si lasciava alia stampa

piu libero il freno
, penetravano sicure eziandio cola dove soprav-

vegliava una censura non sol cauta, ma sospettosa; e cosi venivasi

propinando il veleno agli inesperti ,
i quali attingevano da quelle

opere, quasi senza avvedersene, avversione alia Chiesa, odio ai prin-

cipi, amore di liberta disfrenata.

Ad un male cotanto grave e per si lunga eta non Curato il tro-

vare un rimedio valevole a troncarlo dalla radice sarebbe vana lu--

singa ;
o certo a tanto non possono giungere le provvidenze de' pri-

vati, per cui scriviamo. Ben crediamo che v'abbia uno spediente.

efficace ad impedire che non vada ognora piu dilatando i suoi fu-

nestissimi effetti
;
e il proponiamo con isperanza di vederlo prati-

cato da molti. Per quanto s' aflaccendasse.ro i tristi in disseppellire

inediti monumenti da valcrsene in servigio della lor causa e a so-

stegno di loro malvage dottrine; non 6 per6 da credere che nulla

piu rimanga da mietere in questo campo, o clie quanto fu da loro

raccolto sia il meglio di ci6 che conservasi nelle biblioteche o pub-

bliche o private. Quanti tesori racchiudono le molte biblioteche di

Roma, di Milano, di Venezia, di Firenze, dcanissimi di venir nub-
/
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blicati : e quanta hene meriterebbe ddla religione e dello Stato chi

pensasse a convertirli ad uso pubblico, prima che giungano a certe

mani die imbrattano ogni cosa die toceano
;
e dall'erbe ancora piu

salubri han 1'arte di spremere veleni i piu micidiali ! Tali pcnsieri

ci rampollarono in mente nel leggere la prefazione dal ch. Orioli

preposta alia Cronaca dello scrittor viterbese-, alia quale ei promet-

le die terra, dielro la pubblicazione di altri inediti monumenti rac-

colti in numero grandissimo visitando per suo costume arcbivii e

biblioteche nel corso d'una vita assai lunga e sommamente studio-

sa. Chi sa che 1'esempio dell' infaticahile professore non debba es-

sere di sprone ad altri uomini dotti e religiosi tfi fare altreltanto?

Da inoili anni noi ne portiamo un vivissimo desiderio
;
e percio non

volemmo pretermettere I' opportunita di manifestarlo, la quale ci

venia presentata dall' opera di cui prendiamo a scrivere qualchc

cenno.

Dello scrittore di questa Cronica non altro ci fa sapcre T Orioli,

se non ch' egli fu di Viterbo
; nacque 1' \ 1 di Novembre dell' anno

1400 da Bartolommeo della Tuccia; fu mercante di professione e

lasiio di scrivere 1'anno 1473 . Vero e che piu accurate notizie egli

promette, quando potra metier mano a stampare la cronaca de' fatti

particolari di Viterbo scritta dal medesimo autore; la qual cronaca

si giace tuttora inedita, perche non voluta concedere al Muratori,

che dimandavala con promessa d'inserirla tra gli scrittori delle cose

italiane. Ma se col rifiuto dato al Muralori fu toltaal viterbese cro-

nista la gloria di aver parte in quell' insigne raccolta : egli ha tut-

tavia di die consolarsi in questa iatlura : conciossiache le sue fati-

che usciran pure una volta dall' oblivione in cui furono si lunga-

mente sepolte ;
ed usciranno per opera di un uomo a gran dovizia

fornito delle parti necessarie a darne una edizione perfetta. La qual

ventura non sappiamo se sieno per incontrare altro memorie di al-

tri archivii che parimente non furon voluti dischiudere al Muratori.

di die si iamento egli con parole assai gravi ;
i quali per6 ben furo-

no spalancati ad un avveuturiere soap..to, perche vi pescasse libe-

ra mente tutto ci6 che potesse giovargli nel suo inteiito di lacerarc

Serie Ii, vol. ///. 21
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la Chiesa , e <T incendere gl' Italiani alia terza riscossa. Ma tron-

cliiamo questa niente piacevole digressione ,
e diciamo in breve di

qual fatta libro sia la Cronara di Niccol6 della Tuccia.

Nissuna ragione puo muoverci ad esaltare oltre il vero i pre-

gi d' un' opera dettata da scrittor quasi ignoto, la quale ci narra

avvenimenti di un tempo diviso dal nostro per lo spazio di quattro

secoli. Percio non ad animo oscurato dalla passione, ma solo a po-

verta di giudizio in chi scrive arrecheranno i dotti, se noi prendia-

mo abbaglio stimando il lavoro del viterbese cronista non inferiore

a quelli del Compagni, del Malispini, de' tre Villani, del Pitti e d'al-

tri scrittori del buon secolo; le cui opere furono impressepiu volte

e sono anche oggidi consigliate alia gioventu italiana. Poich' Ella

e risoluta (cosi scriveva a Giacomo Leopardi il troppo famoso Pie-

tro Giordani) di conoscer bene i treceritisti, e non ricusa le utili

faliche
;
le consiglierei di leggere tutte le croniche italiane, le quali

sono nella grande raccolta del Muratori Rerum Ilalicarum
5
e nei

due tomi aggiuntivi in Firenze. Sono un gran capitale di lingua 5

un tesoro di fatti e di costumi onorevoli all' Italia, quando la era

giovine e forte . Ora come la perversita del maestro non dee farci

rifiutare i documenti, in cui non si diparte del vero; cosi 1'autorita,

ond' egli gode presso de' suoi seguaci, non pu6 farci ammettere,

come oraroli, tulte le sentenze uscite dalla sua penna. Per la qual

cosa delle due ragioni da lui proposte accoglieremo la prima senza

veruna eccezione; ma rifiuteremo la seconda, come falsa o per lo

meno inesatta
,
dove non vi si aggiunga che quelle croniche sono

pure un tesoro di fatti e di coslumi atroci e vituperosi, sebbene

tali non paressero forse a Pietro Giordani, e ad altri, come lui,

spasimati per I' Italia uria e pe' liheri reggimenti.

La defmizione adunque o meglio descrizione delle veccbie croni-

cbe, di cui parlava il Giordani, si trovera quad rare a capello ancora

a questa di Niccol6 della Tuccia
,
ossia che riguardisi agli avveni-

menti in essa narrati, ossia che alia lingua adoperatavi dall'Autore.

E per ci6 che spetta alia prima parte della definizione, cioe all' es-

sere questa cronica, per dirlo alia giordanesca, un gran capilale di
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lingua ; molti pcneranno a persuadersene, la! I a ragione del tempo
in die visse il Delia Tuccia e del luogo ov* ebbe i natali. Ed infatti,

oltre ch' egli vide la luce e men6 sua vita fuori della Toscana, s' ab-

batte ancora in quel secolo rbe comunemente e stiirtato poco av-

venturoso alia nostra lingua ,
e del quale e passata in proverbio la

sentenza di Vittorio Alfieri : // quattrocento sgrammaticava. Alia

quale opposizione molte sono le risposte cbe ci sovvengono ;
ma

per amore di brevita diremo, per ci6 che spetta alia patn'a del Cro-

nista, che la gloria di parlare con proprieta ed eleganza non e per

modo circoscritta entro i termini di Toscana, che piu o meno non

ne possan partecipare le circostanti provincie ; secondoche pruova-

no parecchi autori non toscani vivuti ne' secoli XIV e XV, e ascrit-

ti fra i testi di lingua. Della sentenza poi delT Alfieri benche non

disconfessiamo la verita; non & per6 da intendere di quanti appar-

tennero a quel secolo, ma sol di quelli che si lasciurono trascinare

dall
1

esempio di colui , che slog6 le ossa del nostro linguaggio vo-

lendo latinizzarlo. Ma il darsi a camminare sulle tracce di quel

corrompitore non men della lingua che de' costumi fu vizio par-

ticolarmente de' letterati -. ma non di quelli che scrivevano quasi

interamente come parlavano.

Ora tra questi e da porre il nostro cronista; nel quale perci6 non

dovra fare le meraviglie chi s'imbatta a trovar qualche nome non

inteso fuor di Viterbo, e qualche desinenza ne
1

verbi men regolata,

e qualche costruzione repugnante alle regole proposte da' gram-

matici e confermate dall' uso : tutti insonmia que' difetti che sfug-

gono net familiare discorso, e dai quali non vanno esenti gli altri

cronisti mentovati piu innanzi. Ma questi leggerissimi difetti, e ad

un giovane abbastanza dirozzato negli studii della grammalica per

nulla pericolosi, sono compensati da moltissimi pregi ; singftlar-

mente da una ricchezza di modi belli, eflicaci, e da potersi rimet-

tere in corso senza veruna ombra di affettazione. Ma perclife
i no-

sli i lettori possano recarne giudizio per se medesimi , sara neoes-

sario addurnc (jualche brieve tratto, dal quale possano argomrn-

tare del rimanente. Sia questo la narrazione d' un fatto d arme, in
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cui Sforza da Colignola disfatto presso Viterbo dal Tartaglia del-

1'Avello e Braccio da Montone, vieri campato da morte da un suo

fedel caporale.

Sforza prese partito alloggiare la sera a Ferenti citta guasta

presso Viterbo a 4 miglia, e la si pos6 la notte seguente. La mattina

per tempo si fe guidare da un cavallaro viterbese detto Nofo per

la piu corta via a Viterbo
;
e venendo alle file senza nullo ordine

,

Braccio e Tartaglia ne furno avvisati ed a schiere ordinate si diero

in mezzo a questa brigata di Sforza, e dopo breve termine li mi-

sero in fuga pigliando una gran quantita d
1

uomini d'arme e fami-

gli ;
e guadagnarono tutti li carriaggi seguitandoli verso Viterbo

quanto lira un arco, ed anco sino a Bagnaia. Ora fuggendo Sforza

e Micheletto suo nipote presso le mura di Viterbo, entrarono den-

tra la porta di S. Sisto, e senza pigliar nessun riposo uscirno fuo-

ri la porta di S. Lucia; e vedendosi presso tutti li suoi nemici, e

pigliato il flore di sua compagnia, lui forse con 20 uomini d'arme,

come disperato, senza elmetto in testa si dette abbandonatamente

fra' nemici, e li fe per forza rinculare indietro, e furo in quella

mischia pigliati alquanti uomini d' arme di Br.accio e Tartaglia ,
e

vennero alia terra prigioni. La gente rotta di Sforza si viene rin-

forzando e raccogliendo insieme, e dopo lunga guerra Sforza fu fe-

rito nel collo
, perche era disarmato. Un suo caporale ,

chiamato

Sante Parente, visto il pericolo del suo signore volselo far voltare

indietro, del che Sforza non Volse udir niente, anzi minacci6 farlo

impendere per la gola. Sante
,
non curando cio

, per soccorso del

suo signore mise il braccio dentro le redini del cavallo di Sforza, e

fello voltare indietro, dicendo : Prima mi fa morire, che moriate

voi in si fatto stato
,
e cosi ognuna delle parti si ritiro in dietro.

E della lingua, in che e scritta la Cronica di Nicolo della Tuccia

basti questo brieve tratto per saggio del rimanente. Aggiugniamo

era due parole sopra la necqssita di quella giunta , cui dicemmo

doversi fare alia defmizione delle vecchie croniche propostaci dal

Giordani. E per rispetto a quelle di cui consigliava la lezione al

i i

*~

giovine amico
,

basta gittare un occhiata sopra gli wrgomenti di
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ciascun capo per conoscere i fatti e i costumi d' Italia quand
1

era

giocine e forte. Che poi quella del viterbese non isvarii punto

dalle altre gia conosciute, eccone in poche parole la piu eviderite

dimostrazione. E di vero gli avvenimenti posti in nota da lui

abbracciano lo spazio di cinquantun anno; e )a lor narrazionc

forma un volume di trecentoventi facce in 8. Ora di quel mezzo

secolo quali sono i fatti die il buon cronista stimo piu degni di ve-

nir tramandati alia memoria dei posteri? Delle dieci parti di que-

sto volume almeno le nove non altro descrivono che fazioni di guer-

ra con tutte le calamita che ella porta seco, senza quelle che pro-

venivano dai soldati e dai capitani di quella eta, ch' e quanto dire

da uomini per cui la guerra era un' arte di rubare a man salva c

di condurre una vita sciolta da ogni freno di legge divina ed uma-

na. Alle guerre quasi continue tra Tuna e 1' altra citta si aggiunga

la rabbia delle fazioni e delle intestine discordie; e sara chiaro ad

ognuno perche nella Cronaca viterbese appena d' altro si parli che

di assedii, di battaglie, di scorrerie, di tradimenti , di vendette, di

citta saccheggiate, di castelli distrutti, di popoli oppressi. Questi

sono i fatti e i costumi lodevoli all' Italia
, quando era giovane e

forte, letti da noi, si come nelle croniche precedent!, cosi in questa

di Niccol6 della Tuccia con gran dilelto per 1' ottima lingua in che

son dettate, ma con gran compassione per que' tempi calamitosi.

E per fermo non & doloroso spettacolo il v 'dere per piu secoli citta

italiane divise tra loro
;
e da' sospelti e maleioglienze occulte e spcsso

dissimulate e tah'olta coperle venire (posposto ogni rispetto e legame

del sangue e della palria comune) a disperata e manifesto guerra ;

e per luilo fuyhe, arsioni, cacciale e morle, ed ogni cosa diserto * ?

(iosi della sua Firenze scriveva Vincenzo Borghini, la cui te^timo-

nianza merita pienissima fede, siccome d' uomo integerrimo e de-

i:li avvenimenli della sua palria pcritissimo ,
e per natura nimico

I- ! . ,

' l-i
di qualunque reltonco ingrandimonto.'*

1 Vcdine i Ditconi vol. i. jiag. 3S3, cd. Milano 1800.
i



CRONACA
CONTEMPORANEA

JRoroa 28 Ottobre 1854.

COSE ITALIANS.

STATI PONTIFICII 1. Assemblea di Vescovi in Roma 2. Visile del Santo Pa-

dre 3. Iscrizioni al ponte dell' Aricia.

t. La Santita di Nostro Sighore Papa Pio IX felicemente regnante,

scorto da quel lume celeste, che nelle gravi circostanze piii abbon-

dantemente da Dio si comparte, e venuto nella risoluzione di accon-

discendere final mente al voto unenime dei Pastori e dei fedeli col

prominciare solennemente la Sua Apostolicasenlenza intorno all'lm-

macolata Concezione di Maria SS. Madre di Dio. Per dare maggior

pompa e splendore a questa nuova e tanto aspettata solennita, e sod-

disfare cos\ piii largamente alia Sua tenerissima divozione e a.quella

di tutto il popolo cristiano verso la gran Vergine, Egli si e degnato
d'invilare a Roma per lo stante Novembre non solo phi Vescovi degli

Stati romani, ma piu aliri ancora di tutlo I'Orbe cattolico. Se la mal-

\agila dei tempi ,
e gli urgenti bisogni di molte Diocesi che troppo

soffrirebbero dell' assenza dei loro Pastori non 1'avessero impedito ,

Sua Santita avrebbe certamenle voluto far invito speciale a tutti e a

ciascuno de' Suoi venerabili fratelli nell'Episcopato; ma non potendo
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appapare di tanto i Suoi desiderii , Egli voile che almeno s' invitas-

sero nominatamente per mezzo de' Suoi Nunzi due o Ire Vescovi dl

ciascuna nazione
,

i quali sen/a grave disagio potessero unirsi in-

torno al Suo trono
,
e rappresenlare la Chiesa universale ossequiosa

e plaudente all'Oracolo cotanlo desideiato del Supremo Gerarca.

Pero siamo certi che, oltre i Yescovi specialmente invitati
, gran

numero d'altri Pastori cui la soverchia lontananza, o le necessity

(It-lie lor Chiese od altro grave ostacolo non impedira dal viaggio,

verranno spontanei ad associarsi in questa augusta solennita ai loro

Venerabili Confratelli, secondando il desiderio di Sua Santita a Cui

la loro venula riuscira di sommo gradimento. Anzi parecchi Vesco-

vi gia sono arrivati
,
e molti altri stanno sul giungere. Roma esul-

la di accogliere nel suo seno questa non Conciliare ne Sinodale, ma

pero sempre augusta e veneranda Assemblea di sacri Paslori, ed in

essa il fiore delta virtu, della sapienza e del Sac/rdozio cattoiico adu-

natosi da lulte le parti del mondo per applaudirealla voce del Som-
mo Pastore e rendere alia gran Madre di Dio a nome di tutta la

Chiesa militante in terra un nuovo e solennissimo tribute d'amore

e di gloria.

2. La Santita di N. S. il giorno 17 di Ollobre sicondussealla chie-

sa di S. Maria sopra Minerva per osservarvi i grandiosi restauri che

per cura dei RR. PP. Predicalori, a cui quella chiesa appartiene, si

ranno da alcuni anni eseguendo. Questo vasto tempio e 1' unico di

stile gotico che abbia Roma, e var.ta dipinli dell' Angelico, del Lippi

e del Baroccio, sculture di Michelangelo, e monumenti sepolcrali di

uomini sommi, tra i quali basti ricordare i Potitefici Urbano VII,

Leone X, Ctemente VII e Paolo IV, i Cardinal*! Torrecremata , Capra-

nica e Bembo, e il grande artista Giovanni da Fiesole. Ai quali pregi

facendo pero Iristo contrasto le volte nude
,
e il pavimento logoro ,

ed i pilastri sformati da lapidi e busti disordinatameuVecollocati in va-

rie epoche, i RR. PP. Domenicani cominciarono nel 1848 quei rislaurl

che ora sono pressoche condolti al loro compimento. II S. P. osser-

vo fra le altrecose i dipinti della tribunae delle volte, le molte ope-

re a scagliola, e il disegno del nuovo altar maggiore solto cui sara

per Sua Sovrana disposizione collocato il corpo di S. Calerinja da

Siena che ora giace nella cappella laterale a destra. E di ogni cosa

mostrando 1'alta sua soddisfazione la Santita Sua si condusse al vici-

no tempio del Panteon, monumento visibile in Roma di cio che puo

la religione e il Ponleficato a pro delle belle arli. Di quel capolavoro

dell'arte antica non rimanebhero ora ne anco le ruine se Bonifacio IV

non lo avesse consacrato al Dio vivente. 11 Sommo Pontefice Pio IX.
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seguendo 1'esempio de'suoi predecessor! Eugenic IV, Alessandro VII

e Pio VII che in varii modi prolessero dalle ingiurie del tempo quel

monumento, e colTatterramento delle case addossategli e con altri la-

vori ne resero sempre piu facile lo studio agli amatori delle belle ar-

ti, facea poco fa comperare ed atterrare alcune case dalla parte orien-

tale che vi stavano sopra appoggiate, e ordinava ancora che da quella

parte medesima si scoprisse il piano antico esterno. Martedl 17 Ot-

tobre il S. P. voile visitare i lavori da Lui ordinati, ed esaminata ogni

cosa fece ritorno al Vaticano.

II giorno 19 dello stesso mese la S. S. recossi alle tre fonlane, dove

visito in prima la chiesa dei SS. Vincenzo ed Anastasio, venerando

specialmente 1' immagine di S. Anastasio che, riverita fino dai tempi
del secondo Concilio Niceno, era citata contro gl' Iconoclasti siccome

una prova dell' antichita e deU'efficacia del culto delle sacre immagi-
ni. Visito poi laprossima chiesa di S. Maria delta .di Aracoeli, edifica-

ta fin dal IX secolo nel Cemetero del Martire S. Zenone, e quella vici-

na dedicata al grande Apostolo delle genti. Recossi poi alia Basilica

di S. Paolo dove il Rmo. P. Abate del Monastero ebbe 1' onore di of-

ferirgli in dono tre preziosi oggetti di arte cristiana, i quali il S. P.

degnossi di benignamente accogliere, destinandoli al Museo cristiano

che per sua pieta e munificenza si va formando nel palazzo di S. Gio-

vanni in Laterano.

3. Crediamo far cosa grata agli amanti dei classici studii riportando

qui le iscrizioni che il ch. P. Giuseppe Marchi scriveva perche fossero

incise sui quattro eleganti pilastri di traverlino disegnati dall'Inge-

gnere Pontificio Prof. Alessandro Betlocchi, a decorazione delle estre-

mita dell' ammirabile ponte dell' Aricia, di cui narrammo la solenne

inaugurazione nell' ultimo quaderno.
Ai due pilastri che sorgono all'estremita dalla parte diAlbano leg-

gonsi le due seguenti.

I.

Pius IX Pont. Maximus
Viam

Pr&ecipiles olim

Per collium anfractus
IT. I- +

Proyrcdientem
Nunc in Aricinum verticcm

Leniter acclivem

Collibus ponte conmnctis

Erexit.
*
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II.

Coeptum opus
An. Hep. Sal. MDCCCXXXXVI.
Perfectum An. MDCCCLUL

Sacri Principatus
Pit IX Pont. Max.

AbAn. lad VIII.

Sulla opposta estremila dalla parle dell' Aricia leggonsi queste
altrc :

I.

Viam ad urbem novam

Jerusalem

Et ad limina Apostolorum
Pius IX Pont. Max.

In hanc altitudinem crcari iussit

Curagente Camillo lacobinio

Equite Torquato
Publicis operibus praefecto

losepho Bertolinio

Eq. archil.

II.

A Valle

Ad collis verticem

Attolliturped. CIIC.

A colle ad collcm

Porrigitur ped. MV.

STATI SARDI (Da nostra Corri$p.) I.I Prolestanti in Piemonte 2. Invct-

tive dclla stampa 3. Sequeslro di carabine 4. La Queslione d* Oriente

e il Ministero Picmontese 5. Abbondanza di Giornali 6. Mancanza di

pane e benencenza dei nobili 7. Attentati contro la proprieta.

1. Dopo la grande conquisla di un notorio adultero fatta in Nizza

dai protestanti, essi guadagnarono in Trino una donna, la quale do-

po aver abbracciato la pura e son]ilic<' rdigione degli evangelisti ita-

liani (sono parole della Gazzetta deljtopolo} venne col pita dal colera,

che la mando all'altra vita. Morla nc-ll i sua apostasia le venne negata

sepoltura ecclesiastica, e non avendo i Protestanli in Trino un cimi-
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lero parlicolare, il Sindaco di cola si trovo negl'impicci. Dopo molto

pensarci diviso di spedire il cadavere al Sindaco di Torino
, perehe

egli ne curasse la sepollura. E cos\ fece
,

il cadavere arrive nella ca-

pilale e venne sepolto nel cinaitero protestante. Tutti i giornali li-

bertini andarono in sulle furie, e soslenwero che il Cimitero Cattolico

e del popolo, e che percio vi si debbano seppellire anche i protestan-

ti. La Gazzetta del popolo determine il da farsi in circoslanze simili:

(i II Sindaco e capo della guardia nazionale
,
e quando laluno cerca

impedire la tumulazione di un cadavere, si fa battere la generale, si

chiamano i militi, e colle armi si fa eseguire la sepoltura . Ora per
Tuna ed ora per un' allra ragione noi siamo sempre a soandali per

causa degli eterodossi, e il Piemonte pare destinato a provare sempre

piu che bella civilta porti la liberta de' culti. II Minislero tuttavia con-

tinua a far buon viso al protestantesimo ,
e recentemente concedette

a' Valdesi la facolta di erigere due nuovi tempii ,
uno in Pinerolo, e

Taltro in Geneva. Aveano i Yaldesi fallo acquisto in Geneva d'un'an-

tica chiesa dedicata alia. Madonna SS. col disegno di convertirla in

un tempio protestante. Ma la Madre di Dio non permise tanta profa-

nazione
,

e la chiesa fu restituita ai Cattolici. I Valdesi pero compe-
raronoun terreno nella Via Nuova di S. Bartolommeo degli Armeni,
e gia e stata conceduta dal Governo alia Tavola Valdese 1'autorizza-

zione perl'erezione di un tempio ,
come annunzia la Stampa diGe-

nova N.292.
2. II Protestantesimo e la rivoluzione si dan la mano. Tra noi que-

sta continua a menar trionfo
,
e il giornalismo sfogo ultimamente le

sue passioni rivoltose pigliando occasione dalla morte del Maresciallo

di Saint-Arnaud. Non e possibile riferire un centesimo delle ingiurie

scritte dai libertini contro questo capitano, reo d' essere morto cat-

tolico, e d'avere contribuito al colpo di Stato in Francia. La Voce

della Liberta nel suo N.293 lo disse violatore delle leggi, cospiratore

stipendiato, traditor della patria, reo di turpitudini, di tristi costumi,

ambizioso, adnlatore, intrigante, che vendeva I' anima , stringeva un

patto coll'infamia, era injame e carnefice. Lo stesso stile adoperarono
i giornali della stessa risma : diro solo del Parlamento che nel suo

N. 553 scrisse in proposito della morte del Saint- Arnaud : sul se-

polcro degli uomini noi tacciamo le colpe. Ma lecolpe, ci vien detto,

sono colpe contro la patria e la liberta. Ci fan paura e sdegno i ti-

rannl e I sicarii che calpestano la liberta e la pati ia
;
ma i popoli che

si lasciano calpestare non han poi dirilto a maledire le calde ceneri

del defunti . II torto adunque ,
a giudizio del Parlamento

,
e della

Francia che non insorge e calpesta Luigi Xapoleone, Cosi scrivono in.

Piemonte i giornali ministerial!.
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3. Mentre essi scrivono, altrt fanno radunano armi. I vostri letlo-

rl conoscono II Senatore Plezza console generate del Carabinieri Ita-

Hani. Egll ordino in Isvirr.era, non e guari, un certo numero di ca-

rabine
,

delle quali venne fatta la spedizione. Ma la polizia federate

avcndone avuto contezza, si adopero perche queste armi venissero se-

questrate in Arona, giacche essa lemeva potessero essere destinate per

qualche cospirazione contro I'Austria. II racconlo leggesi nella Voce

delta liberta dei 18 Oltobre dove si npgiunge che t, il nostro Ministro

degli Esteri Dabormida scrisse a Berna risentile lagnanze contro il

procedere vergognosamente zelante del Consiglio federale . Ma la

poli/ia S\ i//ci ,i. che se ne intrude, continua a hmandare in Piemon-
te buona parte di coloro che viaggiano in EKezia con passaporto

sardo, e questa sorte tocco poco fa all' Aw. Romagnoli d' Alessan-

dria accompagnato sino alia frontiera del Piemonte
,
come rifert la

Democrazia nel suo N. 16t. Sthllarono igiornali rivoiuzionarii; ma
le loro grida furono ('apologia della polizia Elvetica.

4. Un giornale ministeriale scrisse che Franciae Inghilterra inizia-

rono negoziazioni col nostro Governo perche sposasse le loro parti

nella questione d' Oriente. u II quale, dice, non ha creduto poler

prendere parte attiva alia guerra se non erano guarentiti certi patti

essenziali pel Piemonle --. Questa notizia die luogo in qualche salons

di Torino al seguenle gioco di parole francesi. On ignore, dicevasi,

quel parti prendronl lesM'mistresPiemontais dans la question d'O-

rient. La voix de la nation entiere les pousse vers la Porte. C'est

u ainsiqu'en se sauvant, ils sauveront le pays.

5. Ho toccatopiu sopra del giornalismo Piemontese, il quale si va

moltiplicando ogni giorno. Ora venne la moda delle liiriste: delle

quali noi ne abbiamo gia cinque, e se ne promettono due imminenli.

II Cimento, la Rivista delle UmversittL, la Rirista enricloptdicaAei sig.

Predari-, la Rtvista Contemporanea e*la Jiin'sta e lliblioteea Contem-

poranea. Venne annun/iala inoltre la Rivista del 1855 e la Rayionedi
Ausonio Franchi. Di questo Sacerdote apostata scrisse 1' elogio la

Westminster Review dicendo : Quest' uomo e una prova vivento

della rivoluzrone religiosa, che va cotnpiendosi nello spiritoitaliaiio:

esso rappresenta il pension) nazionale svincolato dalla teologia papa-
le B. Ollre a detti (iiornali ecco la notadiquelli die abbiamo pi <

- n-

temente nel la sola Torino, come ricavasidulia (ruidtt prattea pet viag-

giatori m Torino venuta in luce nel passato Setlembre: LAlbum dei

Fimcittlli, iArnnmia, I'Axaociazionc a graaia, il Bollettino delle stra-

de ferrate, IA Buona Novella, il Campanone, la Colfazione celerifera

delle leggi, il Diritto, L' Eco giornaliera , /' Espero, il Fischietto , la

Geuzetta dei Ciiuristi, la Gassctto milttare, il Go/Jredo Mameli , 1'Itn-



332 CRONACA

parsialc, la Luce Evangelica, I'htitutore, I 'Opinions; il Magnetofilo,
il Parlamento, Le Pere Sifleur, la Piemontese, il Pirata, il Popolo, la

Ricreazione, le Scintille, il Trovatore, I'Unione, la Voce della liberta.

Molti nacquero novellamente, e molti morirono. I giornali poi delle

province sono un vero sciame, ed anzi un formicaio.

6. Se i giornali abbondano, il pane manca. C'e il carodei viveri,

diceva ai Ministri la Gazzetta del popolo del 19 Ottobre, che minaccia

ogni giorno di creseere : la meliga a L. 5
,

il grano a L. 7
,

it vino a

L. 30, 40, 50 . La Gazzetta delle Alpi n. 131 faceva una Iristissima

dipinlura della miseria. . L' inverno s' approssima ,
essa diceva, sta-

gione spaventevole per il povero uomo carico di famiglia, che inque-
ste annate, in cui il vitto e a caro prez/.o pote stentatamente provve-
derla alia giornata del necessario mantenimento, senza poter mettere

a parte di che scarsamente sostentarsi nei giorni dell' ozio sforeato .

La carita dei Signori continuera a segnalarsi, come si segnalo nell'in-

vasione del colera. 11 Marchese Brancaleone Negroni oflferiva in Pra

per Ospedale provvisorio una sua casa
,
ed unitosi coi Marches! De

Mari e Cambiaso soccorreva oltre a 70 famiglie, e pagava del pro-

prio una donna assistente nell' Ospedale. Nelle vicinanze di Ciam-

bert il Conte di Monclas si consacro col la sua famiglia al servizio dei

colerosi
,
distribuendo loro rimedii e soccorsi , ed alloggiando nella

propria casa i Padri Cappuccini volati ad assistere gl' infermi. In To-

rino si segnalarono per la loro carita la Marchesa di Barolo, e il Con-

te Tarino, e venne ammirata 1' intelligente beneficenza del Marchese

Carlo Emanuele Birago di Vische Direttore dell' Armonia. Questide-

stino a lazzaretto una sua casa nel Comune di Vische in felicissima

posizione ,
e oltre le sue quotidiane elemosine distribui settimanal-

mente cinquanta biglietti alle famiglie meno agiate, buoni per un chi-

logrammadi carne di vitello, da levarsi nel macello civile, ed incari-

co il Dottore del Comune di prescrivere per suo conto il vino dove

ne ravvisasse T uso ulile alia salute.

7. Ma ai ricchi si tento gia d' applicare la teoria applicata ai frati

ed alle monache. Udite un bel tiro fatto al Conte della Trinita. Que-
sto giovine Conte e sotto la tulela del Marchese Alfieri di Sostegno

suo zio, ed ha un Castello nel Comune di Carru. II municipio, biso-

gnoso di un locale per convertirlo in lazzaretto, mando ordine agli

agenti del Conte di sgombrare il Castello. II Marchese Alfieri si pre-

sento subito al Ministro Raltazzi e con piglio adirato gli chiese, se te-

nesse in conto di frati i suoi nepoti. II Ministro, traltandosi del Mar-

chese Alfieri, riconobbe 1'errore, e impose al Municipio di Carru di

rivocare il suo Decreto. Ma coi principii che regcono il nostro paese
tin giorno o 1' altro sara impossible opporsi a simili sfratti. Mentre
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tali cose avvenivano in Carru, molestavasi in Mi/.za il Parroco di S.

Elena, cd ecconn la cagione. S'era diffusa la voce che alcntii fanduili

avevano scoperto un tesoro presso alia batleria di,S. Elena, e che il

Parroco 1' avevainvolato. Si denunzio il Parroco al fisco, il qualean-
do solennemente, nel giorno del SS. Rosario, a fare una perquisi-

zione in casa sua. Non si trovo nulla ; dalla casa si passo a frugare in

chiesa, poi in sacrestia, poi sul campanile, poi nel cimilero, poi nel

giardino del Parroco, e finalmente si trovo che la scopei la del tesoro

era una pura invenxione.

II.

i "ili: >< /
i iiv, <<..>.>'. tit 1 1 : <

"T-r tit ;'ii|unutli

COSE STRANIERE.

Si-\r,\\. 1. Proftramma del Conte di Montemolin 2. La Regina Madre 3.

]^e elczioni i. Torbidi e timori.

1. Mentre gli Spagnuoli leggevano nei giornali 1'apologia della Regi-

na madre sotto forma di lettera a sua figliuola, il Gonte di Montemolin

indirizzava parimente a tutti gli Spagnuoli un suo programma di cui

noi daremo qui un breve sunto. Toccato dello stato presenle della

Spagna, e di cic che puo, per sanarne le piaghe, una volonta eflicace

fidante in Dio e nel suo dirilto, il Conte dice che 1' errore piu fune-

sto dei tempi moderni si e il credere che la coslituzione di un po-

polo si possa mutare arbilrariamenle. Quando tale pazzia si tenta

giunge per li popoli lo stato di confusione, di immoralita e di anar-

chia che Dio permelte a castigo di chi voile mutare ogni cosa. Ora

queslo e lo stalo presente della Spagna a cui
,
dice il Conte i mici

occhi sono sempre volti, pensando che potrebbe esser ancora disegno

di-l < ielo che io tornassi fra voi. Percorrendo avidamenle Je slorie dei

nostri eroici anlenali, io sperai, io credetti possibile ancora di ripor-

re nel suo antico splendore la nostra glorift. Lo sperai, e lo spero an-

cora: noi riusciremo un giorno a cercare con buonafede ilbeiu' ch-

trovasi nelle nostre antiche tradizioni, senza ricvsare ad unpruden-
>e spirito di riforma quanta r/li chicdcranno It vcre conquistc dclln

sana acienza ed il corso natvrale del tempo . K toccato deli,'obli(>

del passalo e delle ire di parte , /' istanle e uicino , dice , in cui voi

mi vrrlrctc in mezzo a voi, no* come capo di un partito pcrseyui-

tafo, mu come padre, degli Spngmtoli ,
come Re di tyagna. Segue

dicendo clu- egli vide il tempo delle guerre civili, c che ora egli

offre il suo nome eonii , ionc c sperunxa: locca del 3UO di-

iillo avito, dei tnolti dm 1'amaiK) in l>pagna, degU allri die almeu,o
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non hanno motivo di odiarlo : ma ora egli non vuol parlar di dirit-

ti : non intende far guerra ne spargere sangue : solo vuole guada-

gnare i cuori del suo popolo, e sthngere con esso un patto di amore
e di fiducia. Quando cio sia ottenuto si vedranno finite le lolte, e na-

scere da per se le islituzioni politiche radicate nel passato, conformi

ai tempi, pronte a modificarsi secondo i bisogni, circondate dai

consigli delle classi moderatrici: insomnia unavera rappresentazione

nazionale independent* e rispettabile, chepossa mantenere indissolubile

quel vincolo che non avrebbe mai dovuto esser rotto tra la Spagna ed i

suoi Re.

Non si sa qual effetto abbia prodotlo questo programma. Noi cre-

diamo pero che esso non abbia per nulla cagionato quei varii moti

carlisti che ebbero luogo nelle province in questi ultimi tempi. Molti

diconsi essere i carlisti nella Catalogna, nell'Aragona, nella Navarra,
nelle province Basche, ed in generate nel mezzodi e nel centro della

penisola. INon cosi in Madrid
,
e nelle altre graudi citta.

2. L' apologia della Regina madre pare aver cagionato in molti una

qualche compassione delle sue sventure. Ma i giornali seguono a

fame strazio, seguendo il loro vezzo di non mutar mai opinioue, se

non quandoei ea guadagnar qualche cosa di niolto reale. Dicono pol

eh' essa abbia jntenzione di por la sua stabile residenza sullefronliere

di Spagna, e che TAmbasciator di Spagna chiedesse al Governo fran-

cese ch' essa fosse costretta ad abitare cinquanta leghe lungi dai con-

fini, e che 1'lmperatore non accondiscendesse a questa domanda.

Intanlo tutti i beni che quella possiede nella Spagna sono posti sotto

sequestro, e gia e nominate chi dee amministrarli a nome del Cover-

no, ossia del minister, il quale non le perdonera facilmente il mcdo
con cui essa ne discorse nella sua lettera apologetica.

3. Del resto la Spagna , piu che ai programmi ,
era occupata alle

elezioni : le quali furoo pressoche tutte finite il 6 di Oltobre, e paiono
essere nella lor maggioranza favorevoli ai progres&isti moderali. Di

ottomila che in Madrid doveano dare il voto, appena la meta sola-

mente credette doversi pigliare quel fastidio. Eppure chi osera ne-

gare che una cilta dove si sanno fare le barricate non sia matura alia

liberta? Ma il fatto si e che andie ne' paesi meglio naaturi i piu ado-

perano la liberta loro a non usare dei proprii diritti. Segno eviden-

te che non e il desiderio di avere una Camera quello che spinge il

popolaccio alle insurrezioni. Si astennero poi dai votare tutti i p;r-

tigiani del Conte di Montemolin
,
ed una parte dei moderati. I pri-

mi per lasciar libero il campo ai progressist!, perche la Spgna si

accorga del come sanno costoro condurre lo Stalo quaudo ne hanno
in mano le redini; i secondi perche intimoriti in alcune citta dagli
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smoderati. (a<> non oslante i moderali ottennero . siccome dicem-

mo, pressochr in ogni luogo la maggioranza del voli. K che s*
, che

non un democratiro si astenne dal votare! Pare non tiionfarono, se

non forse in trenta collegi. II che dimoslra siccome la democra/.ia si

Irovi povera di seguaei, anche nei paesi dove pure fa i clamori piii

grandi.

4. Non cessano le nolizie di disordini in varie cilia della Spagna, e

speclalmenle in Sivigliain cui, a proposilo delle elezioni, si fece una

sommossa. Essa fu presto sedata : ma s' ignora se polra s^ preslo se-

darsi in lutla la penisola quell' agilazione e quello spirito anarchico

in cui gliulUmi avvenimenli I'hanno gellata, chi sa perquanlo tem-

po. Seguono alcuni corrisnondenti di giornali ad assicurare che la Re-

gha Isabella e molto malinconica, e pensa ad abdicare. Essa leme,

ditono, di vedere giorni assai piii lorbidi dei passali, i quali possano
essere falali a lei ed alia sua dinaslia. Questi suoi limori sono cono-

sciuli in Madrid, ed il popolo non li crede troppo sragionevoli ; di

che ne conseguita in tutli uno slalo di ansiosa aspella/Jone, e d' in-

fausti presenlimenti. Tuttavolta qualche allo risoluto va di quando
in quando compiendosi dal Governo a lulela dell' ordine e guardia
dci pacifici ciltadini Tra i quali e ollimo quello dell' espulsione dl

Madrid, fra una setlimana. di lulli quei fuoruscili (e sono unosciame|
che non potranno dar buone ragioni di loro slanza in quella cilia, e

della cui buona condolta non risponderanno i rappresenlanli diplo*

malici delle loro rispetlive nazioni.

GEMMAMIA. i. II Santuario di AHdtini; 2. Nuova chicsa caltolira in Dessau.

1. Da un giornale cattolico ledesco, che si pubblica in Monaco, in-

tilolalo // Messngyero popolare (n. 201, 20 Agosto 1854-, ricaviamo

le seguenti nolizie scriltegli da un suo corrispondente di Alloling,
che e un celebre santuario net la Baviera, d'ux^esi di Passavia, ove si

venera una anlichissima immagine della Beala Vergine.

Nel giorno dell'Assunzione della Vergine venne celebrata nel no-

stro Sanluarlo una festa, che, per lo splendore della solennita e per
Ipciiroslanze rhe 1'accompagnarono, puo ben dirsi essereslala la piu

bella e la pin grande che siasi vediila in quel Sanluario dall' dpoca
delta sua fondazione, la qn.ilr nun risalea meno di XII secoli. In quel

giorno I'l.n cllrii/.-i Keverendissinw di Monsic;. Autonino de Luca Ar-

civescovo di Tarso, e Nun/.io Apostolico presso la Real Corle di Ba-

viera, sospese nellasanlacappella la pivr'osa lampada d'argenlo, che

la Sanlila di N. S. Pio Papa IX inviava al Sanluario. II S. Padre see-

irliendo quest' anlichissimo Sanluario celeberrimo in tutla laGerma-
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nia per attestare alia Santa Vergine il suo fervenle amore, voile at

tempo stesso manifestare al popolo tedesco^e segnalamente al bava-

rese, la sua speciale paterna benignita. E lo fece in forma certamente

earissima a'cuori cattolici, che tanto amano quel celebre santuario.

Mons. Vescovo di Passavia vi avea chiamato i fedeli con un Sacro In-

vito pubblicato nella domenica che immediatamente precedeva la fe-

,sta. E la notizia si divulgo cosi celere per le province limitrofe del-

I'Austria superiore, di Salisburgo e del Tirolo, che piu di 15,000 fe-

deli vi concorsero in folia dai nominati paesi, dalla Baviera, e sin dal

regno di Wiirtemberg. Giungevano nella sera precedente Monsignor
Nunzio in compagnia .di Monsig. Arciveseovo di Monaco e Frisinga ,

Monsig. Vescovo di Passavia con le prime dignita del suo Capitolo, e

Monsig. Vescovo di Ratisbona, aceompagnato dai Monaci Benedettini

di Metten. Un buon centinaio di altri ecclesiaslici vi accorse dopo ii

avere, per la piu parte , celebrate di buon mattino i divini officii, ed

ascoltate le confession! nella propria chiesa. Circa le otto antimerictta-

ne Mons. Nunzio, che avea preso alloggio nella casa dei PP. Reden-

toristi, venne dal I' Arciveseovo
,
dai Vescovi e dal Clero invitato, e

con sglenne processione acc.ompagnato sotto baldaochino alia chie-

sa parrocchiale. Dove Monsignor Arciveseovo di Monaco celebro la

Messa pontificale, dopo la quale Monsignor Vescovo di Passavia pro-

nunzio un eloquente ragionamento adatto alia solenne circostanza. La

chiesa, benche assai vasta, pur non bastava a capire 1'immensa mol-

titudine dei divoti, dei quali piu centinaia stavano in piedi innan-

i\ la porta addossati gli uni agli altri
;
ed una gran folia era ancora

intorno alia S. Cappella (che e isolata nel mezzo di una gran piazza)

aspettando il momento di vedervi recato il dono del S. Padre. La

stessa solenne processione, che avea condotto dalla casa dei PP. Re-

dentoristi alia chiesa parrocchiale Monsignor Nunzio, sfilava allora

per mezzo allo stretto varco lasciato dalle migliaia.di persone genu-
flesse per ricevere la beriedi/.ione del Rappresentante del Successore

di S. Pietro. II popolo era pressoohe tulto diviso e raccolto sotlo le

respettive croci o vessllli che ne distinguevano il paese, i villaggi, le

parroechie, le confraternite. Mons. Nunzio procedeva in fine sotto un

baldacchino sostenuto da quaflro ecclesiastic! in dalmatica
,
fra due

dignita del Capitolo di Passavia, fiancheggialo dalle guardie urbane, e

seguilo dal Regio Economo del santuario e dalle Autorita civili e mu-

nicipalidel luogo. Unabanda musicale alternava le sue sinfonie col-

le melodic di un drappello di giovanetle ,
e col canto ecclesiastico.

(liunti alia S. Cappella i Prelati entrarono nel Santuario ovefu can-

tato da uno stuolo di giovanette dirette dalle religiose, dette \vDame

Inglesi, un bellissimo innoin lode'dellaB. Vergine, e Monsig. Vescovo
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di l'.i>saviu disse la corrispondente orazione unendovi quetla per la

telice conservazione del Suiilo Padre, l-^i lampada di argenlo, inlera-

mente dorala e decorata dello stemma pontiticio e di preziose gem-

me, fu allora consegnata du Monsig. Nunzio al Sanluario per esser

ivi . ii.i ul' iiinumerabili doni che di anno in anno si presenlano ulla

v Cappella, uu monumento perennedella pieta del Sommo Gerarca

ilHI, t Cliiesa. I-a divozione e la gioia ineifabile di tutla la straordinaria

uioltitudine era un chiaro argomenlo di quella lealta e di quell' af-

tettuoso abbandono con cui i callolici tedeschi si aflidano alia Sede

di Pietro, e delle indelebili note con cui hanno specialmente impres-

so uel cuore 1'augusto nome.di Pio IX. Finqui il delto giornale.

2. Nel giorno 22, ottava delta slessa fesla di Maria Assunta in Cielo t

in un ajtro luogo della Germania veniva eseguita col massimo splen-

dore un' altra funzione ecclesiastica. 1 Gatloliei dei due Ducati di

Anhalt-Coethen
,
ed Anhalt Dessau erano per 1' innanzi in gravi af-

laniu, giacche que' due paesi sono posti quasi nel centro del pro-

testantesimo. In Dessau, capitate dell' uno de' due Ducati, ed assai

vicina alia citta di Wittenberg patria dell'eresiarca Lutero, il popolo

fedele, sin dal cominciamento della prelesa riforma , e per le fiere

persecution i dalla sua inlolleran/a cagionate contro la Chiesa Catto-

lica, non avea piii avuto un tempio pubblico. Di che esso era co-

stretto riunirsi di soppiatto in una casa parlicolare per la celebrazio-

ne dei divini ullicii. Ma la forza della verita, e la grazia di Dio
,
che

da incremento agli sfom delle missioni cattoliche, fecero in modo

che in progresso di tempo si accrebbe cola di tanto la popolazione

caltolica , e cosi favorevoli disposizioni s' incontrarono nelle pubbli-

che autorita, che oggisie permessa finalmente la ediflcazione di una

nuova pubblica chiesa per i buoni Cattolici di Dessau.

L' architetto direttore dei lavori di restauro e compimenlo della

celebrc caltedrale di Golonia fece un bello e maestoso disegno per la

costruzione di codesta chiesa. Monsignor de l^uca ISunzio presso la

Ueal Corte di Baviera, che ad un tempo e amministratore apostolico

delle parrocchie cattoliche ne' due suddetli Ducati , dietro maturo

esame e col consiglio di persone perile lo approvo , e diede gli op-

portuni prowedimenli perche si meltesse ben presto manoaU'opera.
La spesa caU-olata al btsogno monla a 2.'^ 000 talleri di Prussia. La

S. .snlf c It- pie obln/.ioiii dei callolici ne hanno finora provveduta la

maggior parle. II suolo fu ad alto prezzo acquistato, e geDerosamt-nle

dooato ai cattolici da sua Allc//.a il Duca rcuiiante; s\ che vi e ogni

speran/a chB il Signore voglia condiur" I' opera a prospero compi-

menlo.

,
vol. VI11. 2
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Gli auspicii con cui nel giorno sopra indicate) fu posta la prima

pietra non potevano essere migliori. 11 Revmo sig. Prevosto Pelldram,
che in qualita di Delegate di Mousig. V

r
escovo di Breslavia amminislra

la comunita caltolica in Berlino, invitalo a quest' uopo si reco in

Dessau ed esegui la sacra cerimonia a seconda del prescritto dal Ri-

tuale Romano. Gli prestavano assisteo/.u, insieme col parroco locale

sig. Kiistner, altri parrochi ed ecclesiastic! dei luoghi circonvicini. Al

ragionamento del sig. Bode parroco diCoethen essendo sepuita la bre-

ve allocuzione del sig. Prevosto, i molti protestanti presenti dovettero

non solo con vincersi, ma pubblicamente confessare, che la eloquenza

degli oratori ecclesiastic! e molto superiore a quella dei loro mini-

stri. Quel che rese piu segnalata una siffatta fim/.ionc fu la presenza
di S. A. Serenis. il Duea regnante, il quale benche di confessione di-

versa dalla cattolica, voile assislervi per intero in forma pubblica

in compagnia di S. A. il Principe Ereditario suo figlio e dello zio

principeGuglielmo, corteggialo dal suo seguito e dalle autorila civili

e militari del luogo. Voile di piu 1' Altezza sua serenissima dcgnarsi

d'invilare poi alia sua mensa il sig. Prevosto che avea celebiato la

sacra cerimonia, ed i reverendi Sacerdoli che gli aveano assistito, e,

col sig. Architetto
,

il direttore altresi della nuova fabbrica insieme

con altri notevoli caltolici dei diversi comuni di Anhalt.

STATI UNITI D'AMERICA \ . I Knownothingt. Loro scopo ed origini 2. Loro

organizzazione 3. Turbolenze da loro ecciiate 4. Primo Concilio pro-
vinciale di Nuova York.

1. I giornali amerioani da qualche tempo in qua sono pieni di rac-

conti
,
di riflessioni

,
di pronostici e di timori intorno ad una nuova

setta politica nata e cresciuta quest' anno con una terribile rapidita

in seno a quella liberissima terra che e madre s\ fecpnda di portenti.

Quest'e la setta dei Knownothings, la quale ha per carattere distintivo

Todio dei forestieri in genere, ma specialmente degl' Irlandesi e dei

Cattolici, emigrati cola d'Europa, e professa per iscopo manifesto, in

primo luogo di volere esclusi i forestieri dalla ciUadinan/.a america-

na, o almeno differito il concederla fino a coaapiti I4anni di residen-

zanegli Stati dell'Unione, giusta le autiche leggi di naturalita; in se-

condo luogo di volere sterminalo dal I' Unione il Catto.licismo.

Gia da molti anni innanzi esisteva negli Stati Uniti una fazione po-

litica, che nudrita dei vecchi umori e pregiudizii della rivoluzione

control forestieri, propugno sempre quel che chiamano colawa//r/-

smo
,
e non cesso mai di levar la voce contro la troppa facilita delle
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present! Irptii nell ammettere alia cittadinan/a gli eslrani. N
essa prese nome e forma di Native American Association

,
e si sfono

di sollevare inalii contro I'invasione sempre crescente degli slranteri

e di oUenere 1'esolusione di questi da ogui carica civile e politica. Ma
non riusd a nulla

,
e delle due gran setle in cui dividousi i poUtici

eh-uli Stall ( niti, cioe i Whigs e i Democrats, \ prinli non se no ftda-

rono, i secondi la combatterono fieramente : sicrKr in breve fu e.slin-

la. Or eccola i inascere nei Knownothings del 1854 piii forte e aidila

che mai
,
e co' suoi giornali incendiarii

,
come il Knownothing di

Boston
,
colle sue massime brutali, e piu coi falti atroci degl' incen-

dii, do' saccheggi , degli assassinii e delle sanguinose risse e batlag lie

accese cogl' Irlundesi e colla poli/.ia per le pubbliche vie delle piin-

cipali cilia, metier sossopra lutta I' Unione
, e minacciare altamente

di lacerarla colla guerra civile. II dove e il come e da chi nascesse

cotesta setta del Knownothings egli e un profondo arcano
,

il quale,
dice il Times da cui principal mente ricaviamo queste notizie, sfida e

vince ogni sottigliezza d' investigazione. Ma e chiaro che ne furono

occasione e germe dall'una parte la plena stragrande di Europei mas-

sime Irlandesi, che da qualche anno in qua si va versando su quelle

spiagge, e il ftorlre che vi fa sempre piu vigoroso il Cattolicismo; e

dall alira parte le gelosie e gli odii inveterati di stirpe e il furore an-

tireligioso non mai estinto a dispetto della pretesa tolleraruae liberta

di culti, e riacoeso piii vivo che mai nell'anno scorso dalle pazze de-

clama/.ioni dell'apostata (..i\;i/./i e d'altri eotall.

2. Tniggono il nonie da una frase del loro giuramento ,
in cui di-

chiarano di non volere know nothing, saper nulla di quanto sioppon-

ga al loro dovere di ciltadini verso la patria. II loro interno organa-
mento e mockllato su quello delle societa secrete d'Europa, coUe

quali hanno fbrse eziandio vincoli invar' di fraterna alleaoza. I

memhri deUa societa si legano col giuramento del secreto e. di cieca

ubl)iiliMi/.a ai lor capi. In ogni Siuto v' e un Gran Consiglio ,
eke ha

1'autohla d' islituire altri Coi>igli subordinati in qualsiasl luogo del

suo terhlorio. Wiuno puo essere ammesso se non viene presenlato
da un socio, e se non otliene il numero quasi pieno de' sittfragi : tre

voti negalivi baslano per escluderlo. lisano segni secret! e simboli

per ricouoscersi
,
e v' e tra toro streltissima nnione di consiglio e

d'opera, e buon ordine di disciplina ,
donde nasce la formidabile po-

teii7.a che hanno in Si breve tempo acquistata negli Stall e nelle i iil.i

piii imporlantl deH'Unione, come sono Boston, Nuova York, Filadel-

fia ecc. Ma oltre alia forza che loro da 'a salda e compatla unione,

hanao slrella alleanza coi Wkiys, i quali siccome eredi dell'odio an-
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tico dei federal! verso il nome straniero
,
fecero subito buon viso ai

Knownothings, laddove i Democrats li osteggiano, e la loro Commis-

sione Generale radunatasi a Tammauy Hall ha teste pubblicato contro

la nuova setta una solenne protesta.

3. Quel che sia da aspeltarsi da cotesta fazione tremenda per nu-

mero
, per unione e per fanatismo

,
non si puo meglio argomentare

che dai saggi die ha dati fin qui della sua selvaggia bravura, col far

uso brutale della forza per giungere a' suoi intenti. NegliStati orien-

tali ,
dove ora fiorisce sopraUutto ,

essa comincio a levar grido di se

col muovere una guerra accanita ai caltolici irlandesi, assalendoli ar-

mata mano per le strade, mettendone le case a ruba e a saccoraanno,

profanandone con sacrileghi orrori le chiese e distruggendole or a

furia di plebi compre od a bello sludio irritate , ora con incendii che

in poco d'ora le ridussero in un mucchio di cenere, e lalvolta colle

mine che d'un colpo le mandarono in mille frantumi.

Cosi
, per darne un esempio recente, a Newark vicino a New-York

nello scorso Settembre, facendo I' American Protestant Association

una processione solenne e numerosissima di circa 3000 persone, co-

me fu giunta dinanzi alia chiesa de' cattolici, scaglialasi da non si sa

chi una pietra, si scompigliarono subito le file e, come dato il segna-

le, si slanciarono all'assalto della chiesa con sassi, con bastoni e con

pistole a piu tiri; e penetrati dentro per le finestre distrussero 1'alta-

re e misero tutto a soqquadro : poi riordinatisi in fila proseguirono

tranquillamente la loro mareia, e di parecchi Irlandesi, che sebbene

inermi aveano fatto resistenza, lasciarono sul campo alcuni ferili, ed

uno morto.

Scene piu funeste vide nello stesso Setlembre la Nuova Orleans
,

dove 1' avere un Irlandese ucciso un cane che Tavea mbrsicato, basto

perche i Knownothings levassero contro tulti gl' Irlandesi una tre-

menda sommossa, che per oltre a due giorni insanguino le vie della

citta, senza che il Mayor potesse riuscire a reprimerla. Altrettanto e-

ra avvenuto il mese innanzi a S. Luigi capitale del Missouri coll'occa-

sione delPeleggersi i membri del Congresso. I Knownothings dall'una

.parte e i Democrats dall'allra coi Tedeschi e cogl' Irlandesi promos-
sero acremente i lor candidati. Venuto il di delT elezione

,
vinsero i

Knownothings, e subito s'appicco tra le due fazioni una rabbiosa mi-

schia che duro per ben due giorni , battagliandosi per le vie e met-

tendosi a sacco e a fuoco le case. Gli uornini, secondo la frase d' ,un

giornaje, si fucilavano come cam per le strade: mollissimi furono i

feriti e una ventina i morti. Dopo due giorni i combaltenli si quiela-

rono, ed a gran pena pervenne il Mai/or coll' aiulo di 1000 citladini
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armatis: per difesa pubblica a mantenere la pace. Tacciamo del tor-

bidi ph'i recenti dl Cincinnati, della y.uH'a appiccatasi in Filadelfta (ra

i sergenti di polizia ed una processione di bande tcdesche, e d'altri

fatti somiglianti pin frequenti ora che m:ti. i quali, se non devono

tutti ascriversi immediatamenle al furore manesco dei Knownothinys,

pure dimostrano quanto il contagio del loro esempio vada ora sca-

tenando in sempre piu sfrenata licenza la liberla dei costumi e degll

spiriti americani, a dispetto delle leggi e della forza pubblica omai im-

polente a frenarli; e quel che sia da temersi in avvenire nelle gare

elettorali e soprattutto alle elezioni del nuovo Presidente che si ter-

ranno nel 1856 e da tutti si presagiscono tempestose ollre 1'usato e

funesle alia pubblica pace. Non accade il soggiugnere che i giornali

anticattolic), in virtu del loro privilegiodi menlire, e di calunniare a

piena gola le viltime della loro oppressione, incolpano di tutlo cio

non gia la setta dei Knownothings ma il fanatismo dei papisti, e spe-

rano, come \'Eco d'ltalia pessimo giornale italiano di New-York, che

le loro violence provocheranno tra poco una reazione tremenda a lor

danno ed un vespro siciliano che li stermini tulti d'un colpo dalla

libera terra degli Slati Uniti.

4. Fn quesle procelle la Chiesa cattolica va liorendo sempre pin,

e ne e prova fra I'altre 1'annunzio che leggemmo tesle dell'adunarsi

per la prima Domenica d'Ottobre il primo Concilio dei Vescovi della

provincia ecclesiastica di New-York, nel quale, sollo la presidenza di

Monsig. Hughes Arcivescovo dl New-York, debbono convenire i suoi

suffraganei di Albany, di Boston, di Buffalo, di Hartford, di Brook-

lyn, di Newark e di Burlington (lasede di Portland e vacante) coi lor

teologi e coi superior! d' Ordini religiosi , per trattarvi di cose disci -

plinari.

Gi'EKRA D' ORIEXTE 1. Nuovo disegno di guerra in Crimea 2. Spediente

dei Piiissi 3. Marcia degli alleati dall' Alma a Balaclava 4. Morte del

Maresciallo Saint Arnaud 5. Mosse e posizioni dei due esercili (5. Omer

7. Mar Baltico 8. Russia ed Austria 9. Austria e Prussia.

1 . Superato di viva forza 1'ostaeolo che i Russi ponevano in sull'^lma
;tl loro passaggio, gli alleati vincilori rlmanevano liberi al seguitare

la loro mama verso loscopo che si erano prefisso. II quale, secondo

il dispaccio deirAmmiragllo HameUrt al Ministro della marina france-

se dato sotto il 27 di Setlembre, era il seguente: Kra stato in qual-

rhe modo deciso che, preso il forte di i.oslantino e le batterie del

^ord. le Hottr cntrate dl forza nel porto non solo avrebbero compiula
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1'opera dell'esercito di terra attaccando le batterie del Sud, ma 1'a-

vrebbero ancora soccorso validamente nel porto stesso di Sebastopoli,

qualunque fosse il tempo e la stagione. 11 punto poi dove il resto

delle truppe, le provvigioni e le artiglierie doveano sbarrare, era la

foce della Belbeck ,
secondo che si ricava dal seguenle passo di Lord

Raglan in un suo dispaccio dei 28 Seltembre al Minislro inglese della

guerra: Fu riconosciuto die il nemico avea eseguito lavori che vie-

tavano 1'ingresso della foce della Balbeck e lo sbarco delle truppe,
delle provvigioni, e dei cannoni, e noi dovemmo percio considerare

se non era forse conveniente di abbandonare il disegno di attacco ver-

so il Nord, e di adottarne un altro. Dopo averne deliberato col St.

Arnaud risolvemmo di abbandonare le nostre comunicazioni per mez-

zo della Katcha e la speranza di stabilirne delle nuove per mezzo del-

la Belbeck, di girare dietro Sebastopoli, ed impadronirci di Balaclava.

La marcia comincio il 25 e finl coll'occupazione di Balaclava.

Non pare peio che le sole fortificazioni fatte dai Russi in sulla fo-

ce della Belbeck dovessero rompere intieramente il filo dei disegni

conrepiti dagli alleati. La necessita in cui essi si trovarono di mutare

in un istante, dopo la vittoria dell'Alma, il disegno di guerra, fu in

massima parte cagionata da cio che riferisce 1' Hamelin nel principio

del citato dispacno : II 23 Settembre di sera io potei informare il

St. Arnaud della determinazione disperata presa dai Russi di calare a

fondo in sulla bocca del porto di Sebastopoli cinque vascelli e due

fregate, non conservando cosl nell' interne del porto che nove va-

scelli ai quali, secondo il dire di alcuni disertori, essi riservavano la

stessa sorte quando Sebastopoli venisse presa. Questa noti/ia, che il

MaresciaMo non pole now qualificare come deplorabile sotto molti

riguardi , dovette cojncorrere a modificare i suoi disegni di attacco.

La chiusura del porto mutava pienamente 1'aspetto delle cose. E sic-

come d'altra parte erano state innalzate novellamente opere esterio-

ri intorno al forte di Costantino per renderne gli approcci difficili e

micidiali, i Generali risolwttero di girare dietro Sebastopoli per la

parte orientale, e geltarsi alSud della cilta per assalirla daquel lato

poco o nulla difeso, dopo di essersi posti in comunicazione colleflot-

te a Balaclava ed averne ricevuti viveri e munizioni. Questo movi-

mento strategico assai ardito per truppe prive di carriaggi ebbe luo-

go neile giornate del 24, 25 e 26.

evidenle da questi estratti delle relazioui ufficiali che 1'occupa-

zione di Balaclava e I'irtlacco dalla parte di terra furono cose decise

in fretla dopo la baltaglia dell'Alma, e dopo conosciute le forlificazio-

ni russe aJla foce della Belbeck, e la chiusura del porto di Sebasto-
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poll. Del qual' ultimo >pedienle cosi discorre il Times del l3Oltobre.

Bisogna concedere die questo spedienle del nemico ha in qualche
mode M'oneertaloglialleati, i quali vanno ora ad assalire Sebastopoli
invece d'indiri/./are il lore attacco contro il forte di Costantino. Con-
\ime neoessariamente modifieare lutto il disegno della campngna ;

quello die e ora adotlalo fu disrusso subilo dopo la baltaglia dell'Al-

ma. Del resto la presa del fort* Costaittino non sarebbe ora cbe di

mediocre ulilita; giacche seiua I'a'iuto della Holla, ora impedila di en-

trare nel porto, I'occupazione del forle non servirebbe per combattere

la cilia. I'H altro vanlaggio ollenuto dai Russi si
'

il peter destinare

tutlo I'equipaggio della Holla alia difesa della partedi terra. Di die la

guarnigione si trova accresciuta di 10 mila uumini addestrati al tiro

del cannone ed otlimi soldali. Aurora potranno i RUJSI ritirare le trup-

pe dalle ballerie del porlo destinate a difendere la cilia per mare.

Auclie le guarnigioui de'forli, eccetlo quelle dei posli all'eulrala del

porto, che possono essere assalili dalla Holla nemiea, serviranno alia

difesa delta citla.

2. In qual modo si sia efielluato questo stralagemma dei Kussi si

racconla dall' Aminiraglio Dundas in un suo dkpaccio dei 24 Sell,

al segit.'tario deH'Ainmiraglialo inglese. AU'apparire delle tlolte al-

leale dinm/i Sebaslopoli, lull'i vascelli russi, di'erano in sull'ancora

dinanzi al porto, sono stati calnti a fondo, rimanendo pero i loro al-

beri piu o meno fuori dell'acqua : io mi recai ieri sera alia boooa del

porto per vedere questo singolare avveuimenlo. II capitano Drum-
mond esamino quesla malliua il porlo ,

e dice cbe la punta degli al-

beri e geueralmenle sopr' acqua, che il passo e chiuso
, eccelto forse

uno stretlo passaggio presso il b.isso fondo in vista della batteria del

Word, e che le doppie sbarre dell' interno sono percio rese piu sicu-

re. Otto vascelli di Hnea sono ancorati all' Est ed all' Ovest dietro Ic

sbaxre o palizzate, dei quali Ire sono molto chinali di cosla per i-
nal/.are i loro cannoni s\ che possano colpire a terra verso il Nord.

Un marinaio molto abile, che diserlo da Sebastopoli il 22, mi avva
in parle preparalo a qualche moto slraordinario: giacche m'informo

che gli equipaggi dei vascelli ancorati innanri al porto erano stati

sbarcati, eccello un piccolissimo numero;die i cannoni ele muuio-
ni erano a bordo ecc. Ed il giornale del Dtbats dei 17: Si sa, di-

ce, che il primo disegno di campagna, che era di att;i<var Sebastopo-

li dal lato del forte r.o>ianlino col concorso della flotta, fu mutato per

la disperata i i-olu/ione dei Russl di onlare a fondo i loro vascelli. II

vascello inglese hHrtribt/lion, essendosi il domani della battaglia av-

vi. iualo al porto, vide cinqm- vaM-elli di linea e due fregale venirsl

a por di traverse al passaggio. E mentre gl' Inglesi li guardavano, I
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vascelli russi cominciarono a calare a poco a poco, cos\ che in men di

meat' ora erano a fondo.

Come prima si conobbe in Inghilterra lo spediente usato dai Russi

di calare a fondo i loro vascelli in sulla bocca del porto di Sebasto-

poli ,
furono imbarcati per cola quatlro compiuti apparecchi da pa-

lombaro con batterie di Volta : le quali macchine sono destinate a

far saltare in aria quegl' impediment! all' entrata del porto. E colle

macchine partirono tre espertissimi palombari con un sergente di

nome Carnelt. Al qual proposito si ricorda da alcuni giornali che il

colonnello Pasley, 10 anni sono, fece con una mina sallar in aria un

brigantino ed uno schooner posti alia bocca del porto di Gravesund,
ed un vascello nella rada di Spithead. Aggiungesi che 1' operazione
non dee esser malagevole nelle acque di Sebastopoli ordinariamente

molto tranquille.

3. La marcia dall'Alma a Balaclava non fu senza pericoli ed avvenlu-

re. II 23 al mattino (dice in sentenza la relazione umciale di Lord Ra-

glan) gli alleati abbandonarono il campo dell'Alma, passarono poi la

Katcha e, riposalisi la nolle, il domani valicarono la Belbeck. Cola si

conobbero i motivi che fecero decidere della marcia verso Balaclava.

Essa fu mahagevole assai. Primi si mossero gl' Inglesi-, la strada pra-
licabile dentro un bosco fu lasciata airartiglieria ed alia cavalleria:

la fanteria, colla bussola alia mano, dovette cercarsi la via in mezzo al-

ia foresta selvaggia. Primo ad uscire dal bosco fu il quartier generale
delTesercito seguito da parte deH'artiglieria, dove, con mutua raera-

viglia, s'inconlrarono con un corpo russo, che scorlava un convoglio.
Non vi fu che un piccolo falto d'arme in cui parle del convoglio cad-

de nelle mani degl' Inglesi. Rimessisi in cammino gl' Inglesi scesero

nella pianura irrigata dalla Tchernaya ,
dove passarono la notte. II

26 si mossero verso Balaclava non difesa che da una piccola guarni-

gione. Dopo alcuni col pi di cannone tirati da un vecchio forte la cit-

la si i ese. Mentre 1'esercito vi entrava per terra
,
alcuni vascelli in-

glesi onlravano nel porlo. I Francesi parliti uu giorno dopo giunsero

parimenti un giorno dopo, avendo non meno dei loro compagni sof-

ferto molto, non solo per 1'asprezza della via, ma ancora per la man-
canza d'acqua per uu' intera giornata.

4. Giunti in Balaclava gli alleati si trovarono sicuri dai Russi, posses-

sor'! di un bel porto e vicini a Sebastopoli. Ma cola appunto doveano

perdere il loro Maresciallo S. Arnaud, il quale tormeulatogia da kin-

go tempo da crudele malattia-, non pol<'; resislerealle faliche degli ul-

timi giorni, e specialmenle all'aver dovuto stare dodici ore a cavallo

nella giornata dell'Alma. Cesse dunque il comando al Gen. Canrobert,
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slccome gia era state deciso dall'lmperatore, e s'imbarcoperCostan-

tinopoli. Ma mort prima di giungervi ,
e mort, siccome da qu.ilcho

tempo avea vissuto, da ottimo cristiano, dopo ricevuti tutti i sacra-

ment!, e con piena rassegnazlone al volere di I Ho clu- gli toglieva
la vita nel piii bello forse delle sue speranze, e nel pieno della sut

gloria militare. II Gen. Canrobert non e pero suo successore nel co-

mando generale della spedizione, il quale fu preso da Ix>rd Raglan,
ulo che riferiscono alcuni giornali: altri dicono che lx>rd Raglan

K Presidente del Consiglio di guerra: il che dee riuscire al medesimo.
II Ciinrobert non e che comandante deU'esercito francese.

5. Non si sa che vertm combattimenlo di rilievo abbia avuto luogo

dopo che gli alleati si ricoverarono a Balaclava. Ne anco e sicuro che
si sia cominciato 1' assedio da vicino, benche i giornali tedeschi ab-

biano piii volte assicurato che gia erasi impreso il bombardamento.
II ccrto si e che si alleslisce slrenuamente ogni cosa per strlngere al

piii presto la piazza. I due eserciti sono in ottime posizioni ,
dice un

luillfltino ofliciale del Monitevr: 1' inglese ha le sue provvigioni da

Balaclava, il francese da due piccole baie al Nord del capo Chersone-

so. Nell' assedio i Frances! saranno alia sinistra, dal mare fino al for-

te del Sud , gl' Inglesi alia diritta
,

dal forte del Sud fino alle ruine

d'lnkermann. Quanto ai movimenli dei Russi, bolleltini official! pub-
blicati nel giornale di Pietroburgo ci informano che dopo la giornata
del I'Alma il Menschikoff si ritiro ollre la Katcha

, e il giorno dopo
prese posizione dinanzi Sebastopoli. Fatto poi una conversione di

fianco da Sebastopoli sopra Baktschi-Serai egli accingevasi ad assalire

gli alleati che aveano divise le loro forze. Colle quali parole il bol-

leltino allude alia marcia degl'lnglesi verso Balaclava
, ed al fermarsi

che fecero i Frances! per un giorno. Ma i Frances!, segue il bolleltino.

evitarono il combattimento, ed abbandonarono il iNord di Sebaslonoli

rendendosi verso il Sud per riunirsi agl' Inglesi. II 30 il Principe
Meiiachikoff era giunlo col grosso del suo esercito alle fortificazioni

del Nord, ed asp^ttava che gli alleati si accingessero a qualche falto.

I Russi riguardarono come una vittoria 1'aver forzato il nemico ad

abbandonare il dlsegno di assalire la piazza dal Nord ; e non senza

ragione, secondo che parve al St. Arnaud medesimo, die qualifioo per

deplorabile^ue]\-d necessaria mutazione di attacco. Un allro bollellino

del Menschikofl' pubblicalo in Odessa il 7 Oil. reca che gli alleati im-

presero il -1 di quel mese un movimenio vei-so 1'erekop collo scopo di

lar ujcii-c di Mia pos!zlon il Generale Sciomuloft'iil qnale veniva con

r> mila Russiasoeivi in, s-iyjsiopoli
1

. II cho non essendo loro riusci-

to spedirotio a difesa di Kupatoria 8 mila Turchi protelti dalla (lotta
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Tureo egizia: poi si ritirarono il 3 col grosso dell'esercito sulla gran-

de strada al Sud verso Balaclava. Riferiscono ora alcuni dispacci che

15 mila Russi giunsero da Perekop, ed essendosi tenuto consiglio di

guerra tra i General! alleati, si decise di lasciarli enlrare in Sebasto-

poli. Aggiungono altri che il Menschikoff ando loro incontro, ed affi-

dato il comando della citta al Generate Sckmiuloff, prese egli me-

desimo il comando delle truppe di soccorso.

Dal canto loro anche gli alleati attendono soccorsi da Varna. Di

Francia dice la Sentinelle Toulonnaise doversi spedire considerevoli

rinforzi, che quel foglk) crede dovere arrivare' fino a 30 mila uomini

insieme con quelli che inviera 1'Inghil terra. Siccome poi la flolta

russa diede soccorsi di uomini e di cannoni alia guarnigione di Se-

bastopoli, cosi le flotte alleate contribuironoper 1'assedio 200 canno-

ni, ed una compagnia di sbarco per ogni vascello.

6. Omer nei Principal! non si sa bene che cosa faccia o mediti. II

Lloyd di Vienna assicura essere preparato a Varna un vascello a

vapore destinato a portare il Pascia in Crimea, dove non farebbe poi

altro che assistere ad un consiglio di guerra e ritornare a Sciumla.

II medesimo giornale riferisce scriversi da Bukarest che non si sa

se Omer si rechera in Crimea od in Bessarabia, e che le disposizioni

da lui prese sono tali da lasciar probabile 1'una e 1'altra determina-

/ione.

7. Non vi e quasi piu chi pensi alia terribile flotta del Baltico, la

quale pure in sul principio parea dovere riscuotere gli onori della

campagna. Pare ora cerlo che parecchi vascelli della flotta francese, che

ancor restavano in quelle acque, tra i quali YInflessibile che porta la

bandiera del ViceammiraglioParseval, ricevettero 1'ordine di rilirarsi

a Cherbourg dove gia li precedettero i loro compagni. Rimarranno

pero ad incrociare nel Ballico tre corvette a vapore francesi fino a

tanto che vi rimarranno a!cuni legni inglesi. Dei quali i legni a vela

gia da un mese sono richiamati in Inghilterra. Scrivono poi di cola

essere si tempestosi quei mari che il Napier e il Parseval faranno

molto se condurranno sane e salve le flotte a svernare nei- loro

porti. Non si pensa piu dunque nel Baltico ad imprese navali per

quest' anno, checche dicano i giornalisti inglesi, che vorrebbero pur
tenlato qualche colpo, se non contro Cronstadt, almeno contro quaU
che piazza meno terribile. Credesi da taluno che alcuni legni a vapo-

re rimarranno incaricati di sopravvegliare i legni mercantili delle

potenze neutrali, sapendosi che molti di essi, con carichi di gran \a-

lore, non aspettano altro che il momenlo propizio di recarsi a Cron-

stadt. Intanto
, per consolazione di chi non sa darsi pace di qut^la
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campagna ita a vuoto wl ll.iliirn, si puo osservare che gli alleati ban-

no in qiioli m>i presa buona cogni/.ione di quelle acque e di quel-

le cosle, die prima conoscevano mollo ImperfeUftmeftte: 9\ che 1'an-

no ventura nan avranno piu a perder tempo nel fare scandagll e

nell'evitare le secche, e potranno subito porsiad ope re piu decisive.

E gia si annun/iano terribill batterie galleggianli che si stanno ora

coslruendo per la fulura campagna. Essesaranno composte, secondo

che narra il Morning- Herald ,
di la mine di ferro battuto del la spes-

sezza di 4 pollioi e mezzo, con guarnilura interna di legno. Dagli espe-

liinciiti gia f.illi si sa che esse saranno a prova di bomba e dl palla

di cannone. Una dnzzina almeno di tali ballerie dee essere pronta

per la futura primavera
Delle isole di Aland raccontasi da un corrispondenle che, qualche

giorno dopo la partenza dell 'ultimo legno inglese, vi giunse un co-

lonnello russo con una scoria di cinquanla uomini , per esaminare

lo slalo delle cose, e darne poi con to al suo Imperatore. Ma avendo

volulo arrestare alcuni accusali di aver favorito gli alleati, il popolo

si levo a romore, salvo i prigionieri ,
e costrinse il colonnello a par-

tire dall'isola. Esse diconsi ora retle a governo libero, solto la presi-

drn/.a di un uomomolto modesto, ma stimatissimo nel paese, anche

perche nipole del magislralo Eric Aren, che in nno col paslore

Cummer fu nel 1809 il Gughelmo Tell di quelle comrade.
< 8. Se i preparalivi degli alleati contro la Crimea sono formidabili e

paiono loro prometlere un buon successo, non e pero meno terribile

la minaccia della Russia sulle fronliere tedesche. 1 giornali soiiopie-

ni di parlicolari sopra le marcie continue degli esereili russi che

iiii)ii(l.iiio la Polonia, e s' avvi.tno verso i conftni. E il Corriere Ita-

liano special inente liene per certo che tulle quelle mosse indichino

la risoluzione dello Czar di porlar la guerra sulla Vistola. II che fan-

no credere probabile e le premure dell' Austria per riunire inlorno

ase la Prussia e tulla la Cermania : e la posizione stessa della Russia,

la quale as>.ilu i su tulle le cosle di mare, nou pare avere allro Inn-

go da prendere I' offensiva che il terrilorio ledesco.

9. Narrammo nel passato quaderno siecome la Prussia, nel la sua no-

ta alia Dieta '.ci in HIKM. si meravigtiasse allamente che 1'Austria.col-

1'occupazione dei Principali non uvesse dmsi i comballenti, edavesse

an/.i esplicilamente dichiaralo che non intendea impedireaU'e^ercilo
di On, -i r. <leli all-aii Tassalire i Hnssi dentro le loro frontiere. H

Ciuiu- Buol in u 1 1 MM iKii.i del 30 Setlembre risponde a queslo e ad

allri punti nei qual'i la Prussia dismrda dall'Au^liia. Noi non dicemmo

(cosi il Minislro auslrtaco) lie polemmo dire mai che lo sgombero del
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Principal! allonlanerebbe ogni pericolo di conflillo tra i due imperi:

noi non polemmo assicurar questo se non che riguardo ad un conflil-

to immediate. Neppure vedemmo in quello sgombero una guarenli-

gia bastevole: che anzi noi vediamo gl' inleressi ledeschi mollo mi-

nacciati finche la Russia non dara guarentigie di una pace sicura e

durevole . Riguardo ai quatlro arlicoli posti dalle potenze come
condizioni di pace, 1'Austria dichiara che essa non sara conlenta della

Diela se non quando li approvera. Che se non chiese apertamente

quesl' approvazione, e si conlenlo di chiederla implicitamente colla

comuhicazione falla alia Diela delle nole degli 8 Agoslo, cio fu per
non porre inulilmente all'aperlo la differenza che passa a queslo

proposilo tra 1'Auslria e la Prussia. Se poi il Gabinello di Vienna dis-

se di non essere obbligalo a conforlare coll'armi la domanda de' 4

articoli, cio prova che Tlmperalore e ancor libero a farlo quando lo

ci edera convenienle. II Conle Ruol fa inollre un molto chiaro lamento

contro la Prussia, la quale avendo impedito tempo fa che 1* Austria

occupasse sola i Principals, si meraviglia ora che 1'Auslria non possa

impedire agli alleali di fare quel che credono nel territorio turco, se-

condo il trattalo da essi conchiuso anteriormente colla Porta : tral-

tato a cui 1'occupazione presente dell' Auslria non puo cagionare al-

cuna modiflcazione. Percio dichiara di non vedere alcuna via di riuscire

ad una negoziazione da imprendersi colla Prussia alia Diela di Franco-

forle, giacche la Prussia irova difficolla nell'approvare i quattro ar-

ticoli, e 1'Austria invece Irova queste difficolla della Prussia inconci-

liabili colle promesse falle dal Gabinello imperiale agli alleali ocd-
denlali. La Corle di Berlino vedra dunque esseve convenienlissimo

che 1'Auslria faccia di per se le sue proposle alia Dieta, ed ollenga da

essa una qualche delerminazione, qualunque poi sia su diessal'opi-

nione della Prussia.

Quesla riola era accompagnala da un'allra eonfidenziale del mede-
simo Conle Buol al Minislro Auslriaco in Berlino, in cui mollo piu
chiaramenle si spiega che le domande della Prussia sono evidenle-

menle incompatibili colla polilica Auslriaca. Noi non crediamo

punlo, dice il Buol, di avere aulorila d'impedire nei Principal! i mo-
vimenli degli esercili, e neppure possiamo in niun caso rinunziare al

noslro pieno dirilto di passare dal nostro presenle slalo di aspellazio-

ne armata a quello di Polenza guerreggianle. . . . Noi abbiam bene il

dirillo di essere nei Principal! ;
ma non quello di escluderne allri,

eccello i nemici della Porla, e mollo meno quello di prescrivere alle

Polenze lo scopo con cui debbano farvi enlrare le loro armi. Noi non

polremmo esigere questo sen/a far sorgere subilo richiami molto
..
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ragionevoli contro il nostro modo di trattare Siccome uoi non
abbiamo il dirillo d'impedire un ussalto contro la Russia, cosl noi non
le moviamo la guerra col permetterlo : ma all' inconlro la Russia

respiugendo 1' atlacco dovra arrestarsi in sul Pruth, se vuol evitare

la guerra colla Germania. . . . Dunque la Prussia e laGermania non

possono far dipendere la promessa dei loro soccorsi da un avvi'ni-

mento che noi non possiamo impedire .

(H spiace di non poter dare che un sunto di queste note le quali sono

iroporlanlissime, siccome apparisce, e furono cagione in Berlino di

lunghi esanii, e di dissidii ministeriali. Due punti di esse specialmente

fecero senso in Germania, quello in cui si dichiara che I'occupazione dei

Principal! non impedira che essi possano essere teatro di guerra; e

1'altro in cui 1'Austria dice ch'essa tratlera di per se sola colla Con-

fcdcrazione Genuanica, facendo vedereche sapra agire indipendenle-

mente dalla Prussia e dalla slessa Gonfederazione. Grandi sedute di

consigli di Minislri si tennero in Prussia dopo ricevute queste note

molto significative, e dicesi da'giornali tedeschi piii informal! che la

Prussia finira col metiers! d'accordo coll'Auslria siccome fece finora.

Ad ogni modo e probabile che dopo un parlare s'i franco, anche le

a/.ioni si faranno pin decisive.

Gol giungere a Berlino di quesle note Austriache giuusero parimen-

le, a quello che si assicura, nole mollo premurose delle Poti-n/e aU

leate, le quali tulle concordano nell' in v Ha re la Prussia ad uscire una

voll.i di quella polilica dubbia e lorluosa che finora essa seguito nella

queslione orienlale. Anche si assicura che al medesimo fine 1'lmpe-

rador d'Austria scrisse una leltera al Re di Prussia. La Nuova Gaz-

setta Prussiana assicura che la risposla di Berlino alia nota Austria-

ca e gia arrivata a Vienna; e lellere di Berliro del 12 Oltobre riferi-

scono che in essa la Prussia dichiara voler bens\ mantenere il suo trat-

lalo d'allcan/a coll'Auslria, ma non vedere ancora giunlo il tempo
di assalire la Russia: che se 1' Austria fosse assalila, la Prussia non

mancherebbe^di difenderla.

111.

ARCUEOLOr.lA
.

D' iiu krone Petasgico a In oil.

Tivoli, antichUsiina i-iit.'i del Layjo, celebre sovraouni altra dei con-

lorni di Roma pt-.r le b* Ik- mine dclla villa d' Adriano, di Vopisco,

di Catullo, d'0ra/.io, di Ouimilu* Varo, di Basso, di Bruto, di Gassio;

pel templi di Vesta e della Sibilla ; per le superbe moli delle Villa di,
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Mecenate; pel sepolcri, pel ponti, per gli anpirdotti. <> per cent'allre

insitrni ruinedella romana grandezza, Tivoli dellesue mura pelasgirhe

primitive non lia pm, serondo il Niebhur, che alcuni pochi uvanzi,

iquali dopo il 1806 furono in gran parle caduli.

Mosso io dai eenni del Niebhur, rnrai In aniosimentr di vederle per

riscontrarle coi varii stili delle coslru/.ioni ciclopee d' Alalri, di Fe-

renlino, d' Arplno , di Formlo
,

d' llri e del Capo Cireeo. II Niebhur

le dice dello slile del muri di Reale, di Preneste, dl Tusculo e di Co-

1 i : ma lie-Mr mura di Tivoli non trovaiche sollanlo Ire ordini di ple-

tre orizzonlali di circa due melri e mezzo di lunghczza, le quali sono

di peperino, e del medesrmo stile del tabularlo del Campidoglio ro-

mano, di costruzione Etrusca, fatlo edificare da re Tarquinio . laonde

quell' avanzo di muro non puo essere delle prime mura pclasgiche

dei fondatori di Tivoli.

Noi sappiamo che le antichissime colonie venulecl dall' Adrialico

stauziarono primieramente a Rieli che munirono di mura poderose,

e di la discesero, secondo Varrone, a fondare e muni re Amelia, Spo-

leto, Terni, Perugia e Cortona, e passali nel Lar.io edifirarouo fra le

piii cospicue Tivoli, Preneste, Tusculo, Cori, cd allre citli : laddove

le colonie venuteci dal mar tirreno e approdate al CapoCirceo, ion-

.l.iiono e munirono Anxur, Formio, Itri, Arpino, Cassino
, Alma,

Alatri e le altre citta dell' ernioa pentapoli. Lo stile delle prnti circee

nel costrurreera diverse da quellodelle genti dl Reate. I primi <>di-

ficavano ad enormi poligoni, i secondi usavano per lo piu strati oriz-

x.ontali mescolali con ss$i poligoni, ma di pietre non cos^ disorbitanti

come quelle che veggiamo a Circea, ad Alatri e a Ferentiuo.

Mentre adunque io visilava col corlese Canonico Rosati Tiburllno

([uel po' d
1

avanzo di muro accennalo dal Niebhur, ch' io dissi etru-

sco e non pelasgo, il Canonico mi awerti chesolto la via di Can-iano

fra i ruderi del la Villa detta di Bruto a un miglio-e mezzo da Tivoli

era un gran pezzo di murociclopeo. Vandal, c \idi un muro di niai-i-

gni rossicci, d'una dure/.za che in tantl secoli non luiono m- <mn ati,

ne slabbrati dalle vicende almosferiche, di guisa che sembra -difica-

to ieri; ed e di tanta saldezza
,
che parecchie piante d' ulivi secolarl

che vl stan sopra non ismossero colle radicl un solo di quei petronl.

Lo misurai ed e di (juaranta metri dl lunghezza, e sei metri e ven-

ti centimelrl d' alte/./a ; ma in origine dovette essere dl cinquanta

metri, poiche v'e la pirtra angolare ancora esistente. Lo stile ritrae

pi-rCcUanu'iite dai muri di Rietl che mi feci disepnare alruni anni so-

i)o in sirt luogo: \\ siiinorrji^iaiio gli strati oriz/ontali a testate dl

macignl qniadriili, alcuni del quali a tacche ea risegn, ed altri po-

ligoni, pel qtiali s'interrompc la linea orizzontdle. Al de lati esti-e-
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mi e rinfinncato d.ill < difi/.io delta sontuosa villa romana : e affindv:

lion -i po<sa mai giudirair romaim, oltre lo >iil- cirlopeo die \m\\.<>

dill. MM . da quello, ivi il muro per la soroma sua antidiila, mau-

c.iio^li Mitlo per le alluvioni il uncno
, era rimaslo in aria, e i

Roman! <lic cdiliiau'i.i. la villa, \i i< no *olto un xppoggio di mu-
ro a cemrnlo die aneoia *i vede, e in crrli luoghi e corroso. Cio

sia dello per qucgli (>ruditi , i quali repulano If raura riclopee di

molle cilia, l.iiiui.i dei llomani de'primi scroll della Kepubblica, nel

(jualc giudi/io not ciediamo die >' ingaunino allamente.

Y.uir 'mono le opinioni intomo a colcslo muro :>ingolare. Allri

line (lif |U>N,- una piolunga/.ione delle mura tibuitinc: allii

rhr ii -M- una rocca , la quale nepli assedii seivissedi muuizione e

d'antemurale alia cilia : altri che fosse un anlichissiino sepolcro , ed

allri lin.-.liiH-iiic la suslruzione d'un lempio.

Esaminaudo io bene la situazkxie del muro, e giralo fra le mace-

rie della villa di Biulo, vidi correre parallela al muraglione una

cinla ciclopea di due suoli . proprio al declivio del inonte e colesta

I'n I'M prolmipur.M ollre I'angolo dfl quadralo, appunlo dalla parte di

Tivoli. Misuiai la dislanza di quella lisla dal gran muro, e la Irovai

tli-l.nc circa cinquanta niciii : osstrvai bene i due Hindu Lalerali, c

vidi die dovean meller capo in quella lisla, la quale fu tatla evident-

lenit nlc
|'

i -t.sirncif il pendio del monle, che non i&frani.

Alloia m'accorsi cite in soslanza e una grand a ia quasi quadrata, n-

pin ne meno come quella dei ieroni della valle di Cerceloa Ferenlino.

die quesf anno uvcva appunto vbilalo coi dolli archcologt il signor

Alfonso (liorgi e il P. (..n i uc< i per vedere anche il ter/x> ierone, che

mi rimaneva da un \.IM-. siccome avea fallo cenno nella Civilta

Cattolica (Vol. IV, Ser. II, pag. 381
)
e trovo che coleslo di Tivoli e

uguale a tjuclli di p.m<lt//.i e di forma I lit ieroni ferenlinali han-

no sul lulu du illo dell'allare una linea di conliiuiaAione di muro fnor

dt 1 quadi.iio, il qua! muro sodtcmva la \ia,(hc melteva sull' aia del

icuine per comodila di cuudurvi sopra le vittime, di porlarvi le le-

PI.I. di saliivi i i-ucudoli, e il nicdoimo ha, come dii dian/.i, il iero-

ne liburlino.

Que.Nto icione c monumenlo maimo, poic he dei pelasgi v^nuli
dalla paile dell' Adiialico

,
io non m'av venni mai a leggeie, die <--i

slaiu* ancoia all.ui de(;li anlidiisMmi culti loro: e di lanlo maggior

Impoi lanza ci i iesce quando il vcggiaiao >iini^li.iiii
i

Bglt al^iri del

ui venulici dal (..ipu (into, i quali rorri>pondono agli allari o

ieron'i ili Icllo e di Dodona ; di quello di Sipilo nell'.\.-ia Minnie . <li

quelli dc I nicii e de' Cananei: linalinenle di quello die rizzarono
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al vero Iddio le nove tribii e mezzo del popolo d' Israele di la dal

Giordano, e di qua dal Giordano le due altre tribu e mezzo che stan-

ziarono in quella regione 1.

Cio poi che desta niaggior meraviglia si e, che cotesto ierone, cosi

bello e cosi intero, sia sfuggito all'osservazione di Petit Radel
,
e so-

vra tulto del signor Dodwel
,

il quale soggiorno cos\ sovenle in Ti-

voli, e fece tanti viaggi nella Grecia e nell'Asia per iscoprire i monu-

ment! sacri e profani de' pelasgi ,
e fece mirabili riscontri di quelli

con questi d' Italia per seguire le tracce delle loro migrazioni da

Oriente ad Occidenle. Ma che diciamo di Dodwel, se forse i Roman i

stessi, che chiusero il nostro ierone in quella sontuosa villa, nonco-

nobbero quel monumento di tanta antiehita ? perocche se 1' avessero

conosciuto per un altare di quei popoli , dai quali discendevano e

avean ricevuto i primi culti, non 1'avrebbero volto ad uso profano :

tanta era la riverenza in che s'aveano i terreni sacri eziandio da que'

Romani degli ultimi tempi della Repubblica, tanto degenerati dalla

prisca probita.

Noi siamo lieti d' aver rinvenuto questo vetustissimo altare degli

Itali primi ,
e cosi vicino a Roma

,
che i dotti stranieri possono age-

volmente visitarlo, ed osservarlo : ma in ispecial modo ci gode 1'ani-

mo d'aver porto s\ altoargomento all'insigne Accademia Archeologi-

ca di Roma da farvi sopra nobilissimi ed utilissimi studii. A noi basta

d'averlo accennato, misuralo e descritto all'ingrosso, poiche i nostri

studii ci chiamano ad oggetti present! per istaurare, secondo la pos-

sibilta nostra
,
non le memorie de' Pelasgi, ma le verita cattoliche in

molti Italiani, le quali divenner per essi pin recondite e scure delle

pelasgiche antiehita.

i Cumque venissent ad titmulos lordanit in terram Chanaan, aedificaverunt

iuxta lordanem altare infinitae magnitudinis (
los. XXII, 10). Questi altari

cran format! di enortni sassi greggi ; certo dovean essere a guisa di piazze , poi-
che sopra quelli di Gerusalemme Salomone sacrifice per la dedicazione del Tem-

pio 22000 buoi
,
e 120000 pecore. Anche gli allari de' gentili per gli ecatoiubi ,

e pei nefandi e orrendi voti delle Primavere Sacre dovean essere grandi assai.



DEFINIZIONE DOMMATICA

SOPRA

L' IMMACOLATO CONCEPIMENTO
DI

MARTA SANTISSIMA
'

.... m

Un avvenimento oltre modo fausto e vicino a compiersi in questi

gtorni, e pel quale I' eta presenle andra superba sopra tutti i seroli

antipassati, e vivra in vocedi benedizione e di laude presso i secoli

che sono avvenire. La pia ed universale credenza dell' immacolato

concepimento di Maria stu oggimai per essere definita domma di fe-

de cattolica. Dalla vetta del Vaticano gia si spicca a pronunziarlo

quella voce a cui si piega ossequente la terra
,
e Colui che quivi

siede duce e precettore del popoli gia appresta la mano .a porre

T ultimo sigillo alia tanto desiata sentenza.

Per quanto un tal fatto ad uomini senza fede e senza cuore possa

parere di poca o anche niuna rilevanza
;

i sinceri credenti e gli

animi capaci di sentire un pio affetlo vi scorgeranno cagione di ce-

leste esultanza. Imperocche esso viene qual arra sicura di divine

misericordie c qual appapramento ai lunghi voti di cento genera-

zioni. Ognun sa quante suppliche in ogni tempo s'inviarono al

Vicario di Gesu Cristo acciocche venisse una volta alia bramata

definizione
, quanli nobili ingegni si aguzzarono per dimostrarne

1' indubitata certezza
; quante dotte accademie si obbligarono a

Scrie II, vol. VI1[. 23
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sostenerla; [quanti Principi potentissimi interposero le loro istan-

ze
$ quanti popoli fedeli manifestarono 1' acceso loro desiderio

;

quanti Vescovi e Prelati ragguardevolissimi aggiunsero 1' autore-

vole loro suffragio. Nondimeno, cost disponente Iddio, preghiere

si vive, si reiterate, si poderose non furono mai insino al di d' og-

gi pienamente esaudite. Si dichiar6 pia quella credenza, si vietd

sotto censure gravissime il contraddirla
,

s' istituirono feste a con-

sacrarla
,

si generalizz6 nella liturgia ecclesiastica
,
ma quanto

all' annoverarla tra i dommi di fede cristiana, i Somtni PonteQci

dinunziarono che non era giunto peranco il tempo da Dio preordi-

nato. Frattanto a chiarire un punto si delicato ordinarono che nulla

si pretermettesse di profondi studii
,
di accurate indagini ,

di esa-

mi diuturni e faticosi. Conciossiache
,
secondoche vuole la sapiente

e soave dispensazione divina ne' decreti della Chiesa
,
la investiga-

zione e diligenza posta dall' uomo e 1' elemento umano che prece-

de e prepara, diciam cosi, la materia all' elemenlo divino cioe al-

T illustrazione diretta dello Spirilo di verita. La quistione dunque
fu agitata e discussa da tutti i lati. Si consultarono i piu remoti

monumenti dell' antichita cristiana
5

si dischiusero le fonti piu pure

della cattolica tradizione
;

si richiesero i pareri de' piu sublimi in-

telletti nella scienza teologica-, si domandarono da ultimo i voti di

>quelli che lo Spirito Santo ha stabiliti nella Chiesa per pascere di

paterni e santi dommi le pecorelle di Gristo e insegnare alle genii

intemerata e a Dio cara dottrina. Investigata cosi la credenza di

tutti i tempi, udito il desiderio di quanti in ogni angolo deU'uni-

verso confessano Gesu Cristo Signer nostro con candidezza e or-

todossia, la Santa Chiesa Romana, madre e guida suprema di tutte

lealtre, si risolve ora a proferire col suo infallibile oracolo che

'Maria fu concilia immune da ogni macchia di peccato ocigiuale.

Etl ecco che intorno a questa Cattedra di Pietro, quasi pianeti

intorno al sole, accorrono da tutte parti i Reggitori delle particola-

ri Chiese per accoglierne i fulgentissimi raggi , e diffonderne po-

scia gli splendori ai piu remoti termini della terra; ben sapendo che

Pietro, il quale vi siede ne' suoi successori
, fu posio da Dio qual
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base e fondomento di tutto 1' edifizio cristiano e che contro di iui

le porte dell' inferno non avranno mai possa.

Sien lodi adunque al benignissimo Iddio, fonte e principio di

ogni miserazione ,
il quale ci grazi6 di tanto beneficio che potessi-

mo assistere ad un giorno si avventurato. Noi vediamo co' nostri

occhi ci6 che i padri nostri focosamente bramarono di vedere e

non poterono. Noi ascolteremo tra pochi di co' nostri orecchi quella

parola, clie tanti santi e adoratori di Cristo prima di noi istante-

mente chiesero di udire e non udirono. Grande per fermo e un

tanto dono e da accogliersi con singolar venerazione e con infinite

rendimento di grazie.

Senonche il secolo miscredente e nella pieta irrigidito, in cui ci

awenimmo, non rende inverosimile che molti accoglieranno fred-

damente questa defmizione
;
ne mancheranno di quelli che la por-

ranno anzi in dilegio torcendola a false inlerpretazioni e stravolte.

r io appunto ci accadde di vedere . non ha guari di tempo . in un

inetto artirolo di giornale ,
scritto forse da persona a cui I' anima

non serve che di sale pel corpo. Pertanto, acciocche la costoro mali-

gnita o stoltizia non trovi facile accesso presso i semplici ,
e quelli

ancora tra' nostri lettori. che non sono istruiti in teologia, sappiano

rompere ad essi in bocca le impudenti menzogne; ci siamo delibe-

rati di chiarir brevemente la natura di questodomma e la sua con-

tenenza nel deposito della fede. II che fatto, accennerem di passa-

ta. a pascolo delle anime pie, i sensi che da questa defmizione

spontaneamente si destano in un cuor fervente di carita verso Dio.

I.

i

In che consista il domma dell' immacolato Concepimento di Maria.

Lo stato presente dell' uomo sulla terra non & qua! venne a prin-

cipio stahilito da Dio. Noi nasciamo sojrgetti a tulte le infermiti e

miserie proprie d' una corruttibile natura. Noi senliamo una leg-

ge nelle nostre membra che contraddice> alia legge della nostra
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mente, ed acremcnte ci stimola a prevaricarla. Noi siam come di-

visi tra due tendenze, delle quali Tuna ci sublima e Irasporta ver-

so un bene purissimo ed inGnito ,
1' ultra ci abbassa e dechina a

desideiii animaleschi e terreni. Di qui s' accende in noi una lotta

fierissima, di cui con alte grida querelavasi lo stesso Apostolo delle

genii : o me uomo infelice! chi mi liberera da questo corpo di morle?

Or la fede c' insegna che ci6 avviene in noi perche siam decaduti

dalla condizion primitiva ,
e pen-lie soggiaciamo agli eflelti di una

colpa di origine che guasto e corruppe la natura nella sua prima

radice.

Iddio cre6 Adamo qual capo e padre di tutta F umana genera-

zione che col volger degli anni dovea da lui, come da origiuaria se-

mente, pullulare e propagarsi. Come a tale Egli conferi per gratuito

benefizio la grazia santificante, che elevandolo a uno stato trascen-

denLe tutto F online naturale , lo disponeva alia bealitudine eterna,

e vi aggiunse la prerogativa d' un intero dominio della ragione so-

pra i sensi , sicche questi non potessero mai ribellarsi a quella; e

il corpo stesso dotato d'immorlalita non sentisse danno dal contra-

sto de' suoi elementi. Questi doni, cosi chiamati di giustizia origi-

nate, dovevano da Adamo trasmettersi a' suoi discendenti, dovVgli

conservato si fosse fedele a Dio e mantenitore de
1

divini precetti.

Adamo pecc6 ,
e colla sua prevaricazione meril6 di perdere i rice-

vuti tesori
,
e conseguentemente impoveri F umanu natura

,
che

tutla allora accoglievasi in lui siccome in unico posseditore. Essa

dunque rimasa priva delle sue nobili prerogative, con siffatta pri-

vazione viene a noi trasmessa
,
come a figli di padre ribelle.

A fare intendere vie meglio la cosa valgari questa similitudine.

Un vassallo di potenlissimo Re aveva una domestica possessiohe, da

trasmettere poscia in eredita a figliuoli. II sovrano, che cortese era

e benigno, voile graziosamente elevare quel fondo al grado di con-

tea aggiungendovi altri poderi e privilegi; ed investendone il vas-

sallo gli disse: abbiti codesti beni e sii conte; e tali sieno per con-

seguentc i tuoi figliuoli ,
tanto sol che mi presti fedel sudditanza.

Or suppongasi che costui divenuto fellone siasi ribellatoal sso priu-
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cipe, e che il principe, come era giusto, lo abbia tra le altre pene

spogliuto delle largitegli prerogative riducendo la tenula di lui alia

nativa condizion di famiglia. Non e egli chiuro, in questa ipotesi,che

10 sleale vussullo non polra tramandare poscia agli eredi il suo patri-

nionio se non, come I'lia, drgradalo e irnpicciolilo^ privo di quella.

ulterior dignita che esso non avea da se, ma solo eragli slataarcre-

sciuta per larghezza del Principe? Cosi awenne nel caso nostro.

Adamo colla sua defezione perd6 per se e pei posteri i doni delta

giuslizia originate, e noi rediamo da lui la semplice natura umana,

qual risulta da
1

suoi inlrinseci componenli, e per6 non solo soggetla

alia morte, ma eziandio privata al tutlo della grazia sanliiicaute e

dell intera obbedienza degli appetiti inferiori alia ragione.

Di queste cose la prima, cioe la morUilita, e quindi i palimenti

d' una vita corruttibile, benche sieno pena della colpa di Adamo ,

nondimeno per loro stesse non hanno alcuna intriiisera relazion

col peccato; e per6 noi le vediamo assunle da Cristo medesimo nel-

la sua passibil nalura. Le due altre costituisoono il peccato origi

nale, con questa diflerenza che la prima, cioe la carenza della grazia

che santifica I' anima e la sublima
,
ne sia la parte formale; la se-

conda, cioe la concupiscenza ribelle, ne sia la parte materiale, che

stimola poscia al peccato attuale. E cosi lo tlrlini il Doltor S. Torn-

maso la dove disse: // peccalo originate in questo o in quell' uomo

non e altro se non che la concupiscenza con la privazione della giu-

slizia originale. Di maniera perb che la privazione di questa origi-

nale giustizia, sia come I'elemenlo formale di esso peccato di origin*,

la concupiscenza ne sia I'elemenlo maleriale
'

.

Laonde contrarre il peccato originale suona il medesimo che n

(>\<re la nalura priva della grazia sautificante , e scom|X)Sta ne'

suoi appetili. Per la qual cosa i Doltori e leologi soglion chiamare

11 jwccato originale non personale, ma nalurale; perche non con-

\ Peccatum originale in hoc homine vel illo nikil aliud ett. quam concupi-

scenlia cum rarentia onginalii iuttilioe. ltd lumen quod earentia originalit

iuttitiae est quati formale in oriyinali peccato, concupitcentia ttt quati matt-

riale. Ol'AKSTlO IV. De Malo.
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siste in alcun disordine di liberi atti provenienti dalla persona, ben-

si consiste in una carenza delT abito soprannaturale di grazia ,
del

quale venne denudata la natura umana in vista della colpa del pri-

mo padre. Son lucidissime sopra questo proposito le parole di S.

Anselmo. Ewrun peccato che procede dalla natura e un pecca-

to che procede dalla persona. Questo secondo pu6 nominarsi per-

sonale; il primo pu6 nominarsi naturale, il quale dicesi origina-

te le. E piu sotto: Cosi accade per contrario nei bambini. Cioe

il non essere in essi la giustizia originale, cui dovrebbero avere,

non procedette dalla loro volonta personale , come in Adamo
;

ma da poverla naturale, in che incorse ia natura a cagione di Ada-

mo. Imperciocche in Adamo, fuor del quale niente eravi di quel-

la, essa venne spogliata della giustizia che possedeva. . . Cosi la

persona in Adamo spogli6 la natura del bene della giustizia; e la

natura fatta povera rende colla sua poverta peccatrici e ree le

persone che di se va procreando
*

. 11 medesimo ci ripete po-

scia con qucste parole. Per questo peccato che dico originale non

so intendere altra cosa ne' bambini, se non la carenza della do

vuta giustizia incorsa per la disubbidienza di Adamo, secondo che

ho stabilito di sopra: Hoc peccatum quod originale dico, aliud in-

telligere nequeo in eisdem infanlibus, nisi ipsam quam supra posui

factam per inobedientiam Adae iustitiae debitae nudilatem 2.

Adunque ,
il privilegio di Maria SS. d' essere esente dalla colpa

di origine, espresso in breve e facile forma si riduce a questo : d'es-

1 Ext peccatum a natura, et est peccatum a persona. Itaque quod ett a per-

sona potest did personale; quod autem a natura naturale, quod dicitur origi-

nale. . Similiter fit
in infantibus e converso. Nempe quod in illis non est itt-

stitia, quam debent habere, non hoc fecit illorum voluntas personalis, ticut in

Adam; $ed egestas naturalis, quam ipsa natura accepit ab Adam. In Adam

namque, extra quern de ilia nihil erat, est nudata iustitia, quam habebat... Sio

spoliavit persona naturam bono tihfifiae in Adam: et natura tgem faeta om-

nes persona*, quas ipsa de se procreat , eadem egestate peccatrices et iniusttu

fecit. De Conceptu Virgin, et original! peccato c. 23.

2 Ivi c. 27.
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sere stata per singoiar degnazione di Dio preservata dall' incom-re

I
1

anzidelta privazione delta grazia e giustizia e santita, giocclic in

tal privazione appunto e riposta, come abbiam detto, la colpa ori-

ginale. Jn altri termini, il privilrgio di Maria si fu rhe lasuaanima

benedctta venne fin dal primo islanledella sua creazione e unione

col corpo adorna della divina grazia, con piena esenzione dal fomi-

te del peccato ; talmente che non pass6 alcun puuto di tempo in cui

ella non fosse santa e a Dio piacente, e ci6 in riguardo de' meriti

di Cristo, di cui ella doveva esser madre. Essa non tocca Talbe-

ro ; ma talbtro tocca Lei, Talbero ciot della vita a molivo dell' al-

bero della scienza '. Accadde a Maria quel che ad ,Esler regina, al-

ien^ il Re Assuero a sicurarla dal timor delln morte le diresse

quelle parole: Per tutti, ma tranne te,questa legge k stanziata : non

pro te, sed pro omnibus haec lex conslilula esl 2. Dal decreto gene-

rale di morte sottintendevasi naturalmente esclusa la bene amata

consorte del principe, da cui esso decreto emanava. Cosi dalla legge

che tutti stringeva i discendenti di Adamo ad incorrere laindigenza

opcrata dallo scialacquo paterno, veniva sottralla quell' unarhe do-

vea dar principio a un novello ordine di cose, in quanto nel suo se-

no dovea formarsi e da lei prendere umana carne il nuovo Adamo

che avrebbe riparata a millc tanti la rovina del primo.

II.

La Chiesa con questa definizione non crea un nuoto domma,

ma spiega e conferma un antica credenza.

I protestanli, siccome quegli che discredono 1'autorita della Chie-

sa, sogliono opporle che essa colle sue dommatiche decisiooi conia e

1 Oi^ *7rrtTati juv TCU ^UTCJ, i^riTxi ^i TC CUTOV HUTT;, TO TT; !^wr.; ^ti TO rf; ?>-

6>-. Oraiionc di Giovanni Geometra neU'Annimziazione fitlla Madre di Jh'o,

$. Mil, ncll'opera di Antonio Ballcrini d-lla Comp. di Ciesti che ha per titolo :

Sylloge monnmentorum ad myttcrium Conctplionit Immnculatnt Yirginit Uei-

parae illuttrandum ecc.
, la qualc Ira hrcvt vedra la lu<

2 Liber Etter \\, 13.
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produce di pianta nuovi artiroli di fede , non inclusi nella divina

rivelazione. Ma la soluzione di questa ditfirolta confcrma splendi-

damente la divinila della religione cattolica. Costoio sotto spe-

cie di zelo vorrebbero spegnere alle verila della fede i raggi onde

scintillano e vielare aH'intelligenza de'fedeli d' accoglierne la luce

fecondatrice. L' immobilila della credenza cristiana non comporta

mutazione di dommi, ma ammette, anzi richiede svolgimento e ap-

plicazion de' medesimi. Essa non e 1' immobilila della morte
,
e

bensi la stabilita e perseverariza della vita. Esclude ogni profana

novita che si opponga al vero gia creduto e slabilito, ma non vieta

ogni progresso che risulta dalla esplicazion successive d'uno stesso

principio. Ricordinsi qui le parole del celebre S. Vincenzo Lirinese,

da noi gia riportale in altro proposito. Dira alcuno : dunque niun

progresso religioso vi avra nella Chiesa di Cristo? Vi si abbia per

fermo e grandissimo. Imperocche chi & tanto invido agli uomi-

<( ni, tanto odioso a Dio che si sforzi di proibirlo? Ma si abbia pe-

K r6 a tal condizione che veramente sia progresso e non mutamen-

to di fede; essendoche al progresso appartiene che ciascuna cosa

in so stessa si amplifichi ; al mulamento che una cosa da quella

che era si converta in un'altra 1
. E recata poscia la similitudine

del corpo animato
,
in cui bench6 siaci identita di sostanza evvi

nondimeno esplicamento di parti, senza che perci6 possa dirsi av-

venuta mutazion di natura , perch6 tutto quello che svolge 1' eta

provetta si trovava giaincoato e latitante nella puerizia; soggiunge:

Cosi ancora degno che il domma della cristiana religione segua

queste leggi di progresso: val quanto dire che cogli anui si con-

solidi, si dilati col tempo, si sublimi coll
1

eta; ma nondimeno ri-

ce manga incorrotto ed illibato e si servi peifelto e pieno in tutta

1 Sed forsitan dicit aliquis: nullusne ergo in Ecclesia Christi profeclns ha-

bebitur religionis ? Habeatur plane et maximus. Nam quis Ule est tarn invidus

hominibus, tarn exosus Deo qui istud prohibere coneturf Sed ita tamen tit vere

profectus sit Ule fidei ,
non permutatio; siquidem ad profectum ftertinet ut in

semetipsam unaquaeque res amplificetur: ad permntationem vero ut aliquid ex

alio in aliud convertatur. Commonit. K. 23.
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1'armonia delle sue pnrli e in lutte le sue quasi membra e senli-

menli proprii ,
sicch& non soffra ncssuna permutazione o iattura

di proprieta o cangiamento d' alruna cosa gia deflnita 1
.

Questo passo e mirabile e spirga con dilucidezza il tenore serbato

dalla Cliiesa perpetuamente. Essa mantiene sempre invariabile la

stessa credenza, ma avvivata diillo Spirito di verita, va a seconda de'

bisogni di tempo in tempo dichiarandola e distinguendola e avva-

lorandone colla suaaulorita le parli rhe vi scno incluse. Potremmo

a dovizia recarne esempii, ma ci bastera citarne un solo. La Chiesa

defini nel Concilio Generale di Efeso che in Cristo una sola e la

persona, nel Calcedonese che duesono in Lui le nature, nelCostan-

tinopolitano III clie due parimenle sono in Lui le volonla. Furon

codesti nuovi dommi? No; essi non furono altro che lo svolgimento

di qufill'arlicolo di fede: che Cristo vero Dio e vero uomo e I'unico

figliuolo di Dio Padre. L'esplicazione di questo vero mena necessa-

riamente a dire che dunque una in Cristo 6 la persona I ita,cioe quel-

la del Verbo
; due le nature ^cioe la divina e I' umana ; e due per

conseguenza le volonla, 1' una propria della natura divina, Y altra

pullulante dalla natura umana. Col defmire esplicilamente questi

tre dommi, non si distrutto T anlico, ma confermato, e sol se ne

sono chiarite le parti che contenevansi in quello. Non si e falta mu-

taz'ion ma progresso.

II medesimo dee dirsi del domma dell' Immacolata Conrezion di

Maria. Esso non e un nuovo vero che or si propone a credere la

prima volta
;
ma e una esplirazione o*ella credenza che la Chiesa

universale ha sempre avula della SS. Vergine, quanto alia sua so-

praeminente purila. A Mora solamenle potrebhe aflermarsi che rim-

macolata Concezion di Maria sia un nuovo domma, se essa si oppo-
i

I Ita etiam Chriitianae religionis dogma tequatur hat decet profertitum legei:

at annis scilicet contoltdetur
, dilatelur tcmpore . sublimetur aetate , incorru-

ptum tamen illibalttmquc permanent , et unafrm partium tuarnm menturii

cunctitque quati membrt* ac tensibiu proprits plenum atque perfecturn sit, quod

uihil praelerea pcrmutationis admittat
,
niilla proprietors dispendia , nullam

definitionis $uttintat rarietalcm. Ib.



362 DEF1MZ10NE DOMMATICA

nesse all' idea che della santita di questa sublime creatura sempre

ebbe la Chiesa di Gesu Cristo, o almeno non fosse rinchiusa in quel-

1' idea come conseguenza nella premessa ,
e come i particolari si

contengono neU'universale. nori sarebbe ridicolo quell' agricoltore

cbeavendoseminato il suo campo, al vederne poscia sbucciar fuori i

germogli e crescere in giuste piante, si meravigliasse di novita chie

dendo chi avesse operata quella mutazione?E non farebbe increscer

di se quel dialettico il quale avendo ammessa questa proposizion

generale : che ogni uomo e dotato di liberta
,

si querelasse poscia

come di strana illazione all' udire che dunque il tale o tale indivi-

duo e fregiato di quella dote?

Quando dunque si cerca se il domma dell' esenzion di Mchria da

ogni macchia originale sia nuovo o antico, non altro cercasi che

sapere se esso contiensi o no nel concetto che in ordine alia san-

tita di Maria profess6 di avere universalmente la Chiesa. Or quanto

a ci6 non ci ha uomo d' intelletto il quale nella luce grandissima a

che e stata oggi condotta Terudizipne ecclesiastica, possa concepir-

ne il menomo sospetto. Imperocchfe qual eTidea che della purezza

e santita di Maria si ebbe da per tutto nella Chiesa di Cristo? Ognun
vede che noi non parliamo di epoche a noi vicine e molto meno

della presente. Imperocche chi e oggigiorno che esplicitamente non

confessi questa verita? Non diremo quale Chiesa o qual Vescovo
,

ma qual fedele nell' ordine eziandio de' laici si trova presentemente,

il quale non creda con divoto affetto e con ogni religiosita non ve-

neri questo singolar privilegio di Maria? E questo basterebbe a

ogni vero credente : perocche se la Chiesa per la promessa di Cristo

non pu6 mai cadere in errore, convien dire che 1' immacolato con-

cepimento di Maria si contenga nelle verita rivelate
,
essendo og-

gimai chiaro a tutti che almen da cinque secoli a questa parte esso

e universale credenza dei popoli fedeli.

Ma noi parliamo degli antichissimi tempi e remoti del cristiane-

simo, quando le testimonianze favorevoli alia pia sentenza non era-

no almen da per tutto cosi chiare ed espresse che chiudessero in-

teramente la bocca agli avversarii. Nondimeno anche.allora qual
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era I' idea che si area nella Chiesa della santita e purezza della gran

Madre di Dio? L'idea che si ricava dagli scritti de'SS. Padri, dalle

piu vetuste liturgie, dagl'inni e dai cantici. con che i Pastori delle

Chiese facean dai loro popoli onorare Maria, si fu d una santita

che trascendesse ogni online consueto di provvidcnza. d'una santita

in cui tutto fosse nuovo ed insolito, d'una sautita piu alta di quel-

la degli stessi Cherubini e Serafini, d'una santita superiore ad ogni

nostro concepimento. e pero incapace d'essere da noi celebrata con

degne laudi. L' idea poi della purezza di Lei si fu che fosse scevra

da ogni neo di colpa : 06 omni inlegra labc peccati , secondo la

formola di S. Ambrogio *
: che fosse illibala e senza macthia di

sorte alcuna. immaculata. intenierata. incomtpta et promts pudiea,

ab omni sorde et lobe ptccati alienifsima
,
secondo che si esprime

S. Efrem 2 d' innocenza ed interezza vantaggiantesi di sommo

intervallo sopra quella di tutte le creature, e tale che dopo Dio non

si potesse concepir la maggiore : 71/0 motor sub Deo ncquit inltUigi.

secondo la beliissima frase di S. Anselmo 3.

Noi certamente non possiamo in un breve arlicolo portare le

singole testimonianze. colle quali i SS. Padri manifestarono il su-

blimissimo concetto che essi avevano della purita e santita di Maria.

Cio sarebbe opera inGnita, e inopportuna in questo luogo. Chi de-

sidera vederle legga la eruditissima opera: TV Immaculate Driparae

semper Yirginis conceptu, data recentemenle in luce dai chiaro teo-

iogo Carlo Passaglia. e di cui facemmo una rivista poco fa in que-

sto nostro periodico *. Quivi vedra a profusione recati e in ben in-

teso ordine disposti i testimooii di tutta Fantichita cristiana sopra

questo subbietto. Sol tanto per rinfrescarae la memoria ne' nostri

lettori, sarem paghi di ripetere una particella almcno di ci6 che re-

capitolando recammo in quella rivista, cioeche ad esprimere* I'al -

u tissima idea che avevano i PP. della somma purezza e santita della

1 Strmone XXII in Ps. 118. n. 30.

2 In orationt adSS. Dei Gtnitricti*. Opp. iit. Rom. 159$, t. 3, pag. 210.

3 Lib. Dt Conrtptu Virginali c. 18.

4 Civiltd Cattoliea 2. Serie Vl. Til, pag. 69 e Mfg.
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Vergine non solamente la dissero con aggiunti negativi immacola-

ta, impolluta, illesa, incolpata, intemerata, incorrotta, illibata,

intalta, incontaminata
;
e con voraboli attermativi santa, sacra,

veneranda, innocente
,
diletta a Dio

, pura , bella
,
formosa

, piena

di grazia, condecevole a Dio, benedetta
, beata; ma queste me-

desime qualita le ascrissero in grado sommo e sopraccedente, chia-

mandola tutta immacolata e s.enza neo, pienarnente illibata, per-

fettamente illesa, del tutto intemerata, perfettamente incorrotta,

-<( e santissima, sacratissima, purissima, formosissima, accettissima

a Dio-, e tutta bella, tutta santa
,
tulta innocente, tutla sacra ,

tutta venerabile, tutta benedetta, tutta beata
,
tutta aggraziata ,

tutta veneranda, tutta feliee, tutta preziosa , tutta splendente,

tutta gloriosa, tutta degna di lode, d'inni, di cantici e di stu-

pore.

Or chiunque ha fior di senno ci dica se questa ideadella Vergine e

conciliabile col peccato di origine? Come avrebbe potuto la Cristia-

nita tulta quanta in tulti i tempi creder Maria del tutto santa ed ac-

cettissima a Dio, se nelTistante del suo concepimento gli fu avver-

sa? Come avrebbe potuto crederla e d'ogni parte immarolata
,
se sul

primo suo schiudersi all'esistenza contrasse la colpa? Come avrebbe

potuto affermarla piu pura degli Angeli , se pensava che gli Angeli

fossero creati nell'innocenza ed essano?Comeavrebbero potuto esal-

tarla perfettamente illesa e piena di grazia, se Tanima di Lei nell'e-

sordire fu priva di grazia e santita? Come avrebbero potuto credere

che la sua purezza fu miracolosa, doe fuori dell' ordine stabilito 1

,

se soggiaceva alia comun condizione di lutti gli altri? Per concepir

tali cose bisognerebbe aver perduto aflatto il senso comune; e per6

convien estimar mancante di senso comune chiunque aflermasse

esser novila il domma dell' immarolato concepimento di Maria
, e

contrario all' antica tradizione. Novila e converso sarebbe e muta-

mento di fede il credere I'opposto-, perche allora la cred^nza del Cri-

stianesimo intorno a Maria non sarebbe piu Tantioa, deU'esserecioe

ella tutta e sempre immacolnta c santa
,
non potendo conciliarsi

quest'idea colla supposizione della colpa originale. Noi non confor-
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teremo d' altri argomenli questo singolar privilegio di Maria , non

essendo scopo nostro di comprovarc la \vrita del domma ( il che

abbondevolmente e stato fatto da tanti splendidi ingegni ) ma di

mostrar brevemente come csso non e nuovo nella Chiesa. Solamen-

te di passata ricordiarno trovarsene espressamente le trarce nello

stesso proloevangelio. Irnperocche non appena Dio risolvelte di ful-

minar la condanna, gia da lui minacciata, contro i ribelli protopa-

renti. che al tempo stesso, anzi prima di proffer irla
, pose in salvo

Maria. Difatto udita la confessione de'rei, Iddio innanzi tratto si ri-

volge al serpente e maledettolo gli soggiunge : lo per altro porro

inimicizia Ira te e una donna . e Ira il seme tuo e il seme di Lei
;

Essa schiaccera il tuo capo: Inimmlias ponam inter te el mulierem,

et semen tuum el semen Wins; Ipsa conlerel capul luum *. II senso

di queste parole sarebbe in buona logica inesplicabile, non supposta

la preservazion di Maria dal peccato di origine. Conciossiache come

avrebbe potuto Dio metterla in assoluta opposizion col serpent, se

essa dovea, comeche per brevissimo tempo, stenderea lui amiche-

vole la destra, e restar contaminata dalla velenosa sua bava? La ne-

mica per antonomasia di quell' antico omicida, non dovea in alcun

tempo aver con lui alleanza-, altrimenti in che si sarebbe difleren-

ziala per questa parte dagli altri? Se Maria, come ogni allro di-

scendente di Adamo
,
dovea esser dapprima ancella e serva di Lu-

cifero, non era certamenfe pregio del I opera preconizzar con parole

si universal! ed assolule che ella gli sarebbe stata di fronte qual av-

versaria per eccellenza: inimicilicu ponam inter te el mulierem. Mol-

to mcno sarebbe dovuta profetarsene la piftna vittoria: Ipsa cnnte-

ret capul luum
, perrhe in quella ipotesi anche il serpente avrebbe

potulo vanltirsi alia sua volta vinoitore di Lei.

E qui vuolsi osservare la dififerenza che corre tra 1' ess*ere un

vero di Frde ed essere articolo di Fede. fc di fede tutto cid che

esplicilamente e conlnnuto nclla divina rivelazione , sia scritla sia

tradita, o impliciljunonteeracchiuso in una verita rivelata. Ma non

divenla articolo di fede , sicclie abbia a tenersi in conto di eretico

1 Geneti III, 15.
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chi la nega ,
se noti quando la Chiesa colla sua infallibile autorita

dichiara che di fatto quel vero appartiene alia divina rivelazione. A

cagion d'esempio che in Cristo vi sieno due volonta, 1'una divina e

1' altra umana
,
e verita di fede racchiusa nel domma che Cristo,

siccome vero Dio e vero uomo, ha due nature congiunte in unita

di persona. Tuttavia essa non pote dirsi articolo di fede se non

quando i Romani Pontefici e la sesta Sinodo generale la definirono

anatematizzando gli eretici Sergio e Giro e Pirro co'loro seguaci.

Lo stesso dicasi della necessita della grazia a ben operare ,
della

risurrezione de' nostri identici corpi ,
della visione beatifica largi-

ta subito a' giusti dopo la morte, dell' esistenza del purgatorio ed

altri punti rilevantissimi di mano in mano defmiti dalla Chiesa.

II medesimo vuol applicarsi air Immacolata Concezion di Maria.

Essa fu sempre inclusa ove implicitamente ed ove esplicitamente

nella credenza caltolica; ma non diventa articolo di fede se non ora

che la Chiesa espressamente la definisce. Con ci6 la Chiesa non mu-

ta la credenza, ma la consolida; facendo spiccare distintamente ci6

che nel comun deposito della rivelazione era come ravviluppato ed

indistinto. La Chiesa di Cristo, diligente e cauta custoditrice del

dommi presso lei depositati ,
non cangia in essi giammai alcuna

cosa, non vi reca dirninuzione ne addizione veruna, non ne reci-

de il necessario, non vi appone il superfluo, noaperde le cose sue,

non usurpa le altrui; ma con ogni industria in questosolo si tra-

K vaglia che trattando tutto fedelmente e sapientemente ,
se alcu-

ne cose vi sono ab antico abbozzate e cominciate, le perfezioni e

polisca; se altre gia espresse e svolte, le consolidi e confermi; se

altre gia consolidate e definite, le custodisca. Cosi il gia citato

da noi Lirinese *.

\ Chri.sti vero Ecclesia sedula et cauta depo$itorum apud se dogmatum cu-

stos nihil in his unquam permutat, nihil minuit. nihil oddi(, non amputat nc-

eessaria ,
non apponit superflua , non amittit sua , non usurpat aliena ; sed

omni industria hoc unum studet ut omnia fidelitcr sapienterque tractando , si

qua sunt in ilia antiquitus informata et inchoata, accuret et poliat, si qua iam

txpressa et enucleata, consolidet, et firmet, si qua iam confirmata et definita,

custodial. Luogo citato.
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Tutlu la cattoliea fede & come in gerrae racchiusa nel simbolo

degli Aposlnli. voro deposito del Cristianesimo. I singoli articoli di

esso, cousiderati non aslraltann'ulc main concrete, val quanto dire

nel senso in che gli AjK>stoli li trasmisero e coaservaronsi nella

Chiesa, sono la vena perenne, che si diflbnde ed- amplifica in tulta

la credenza de'fedeli. La Cliiesa nello svolgerli e dilatarli, appoggia-

ta atle Divine Scritture o alia tradizione, non li muta, ma li esplica,

non vi reca addizioni ma schiarimenti. L'articolo Credo in Spiritum

Sanctum e il nucleo dello svolgimento ulteriore di tutte le allre de-

rmizioni riguardanti la Divinita del Santo Spirito e la sua proces-

iione dal Padre e dal Figliuolo come da un' uniea fonte e da un

jolo principio. Cosi 1'articolo: Natum ex Maria \irgine e il fonda-

nento della divina maternita definita nel Concilio Efesino
,
della

perpetua verginita di Maria difesa da S. Girolamo contro 1' empio

\igilanzio ,
della esenzione da ogni colpa veniale sancita dal Con-

cilio di Trento, siccome ora e delHmmacolato Concepimento della

medesima. Imperocche nella cristiana tradizione vi e che Colei il

cui seno fu destinato ad essere condegno tabernacolo del Verbo

umanato, fu piena di grazia, fu sempre santa e senza macchia.

Excepta itaque Sancta Virgin* Maria, de qua propler honorem Do-

mini nullam prorsus ,
cum de peccatis agilur ,

haberi ro/o qiiaestio-

nem : inde enim scimus quod ei plus graliae collatum fuerit ad tin-

cendum omni ex parte peccalum , quae concipere ac parere memit

quern constat nuUum habuisse peccatum. Cosi il gran Padre S. Ago-

siino 1. Or quesU fede tradizionale del!' aver Maria superato da

ogni parte il peccato, in altri termini suona il medesimo cbe non

essere stata in niun istante della sua qsistenza priva delta grazia san-

tificante, il che espresso con breve formola vuol dire che fu imma-

colata nel suo concepimento. E come sarebbe altrimenti potuU dirsi

piena di grazie? Si diru forse pieno di un prezioso liquore quel va-

sello di cui una parte ne sia asmitta? Se Maria adunque fu creduta

in ogni tempo aver ricevuta in sela pienezza della divina grazia*

1 Ub. D Natura et Gratia c. 36, n. 42.
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convien dire die niuna parte dell' anima sua bencdetta, non sol

nell
1

estension del suo essere, ma eziandio nella durata di sua esi-

stenza ne fosse mai priva. Cio contiensi comeche indistintamente

nella cristiana Iradizione, e la Chiesa legittima interprete del sensi

di questa, ha podesta di definirlo. Con do essa non produce nulla

di nuovo, ma solo conferma e chiarifica e distingue la comune e

vetusta credenza , e segnala colla proprieta de' vocaboli un anti-

co senso di fede per apportare cosi maggior luce al noslro inten-

dimento.

E questa e dote bellissima ed ammiranda della fede cattolica
;

che come la lucespunta il matlino erimariendo sempre la stessa va

manifestandosi sempre piu ed ampliandosi fino a trusformarsi in

pieno meriggio ;
cosi essa fede senza cessar d

1

essere quella cbe fu

ne'suoi primordii albeggia da prima e colurasi vagamente e di grade

in grado va crescendo di fulgidezza fino a trasformarsi in aperU

visiorie lassu nei cieli.

III.

i

Quali sensi si deslino in un ammo fedelc.

Dalle cose ragionate teste cbiarissimamente apparisce quanto sia

ragionevole e giuslo congratularsi rolla gran Vergine per I'esimio

onore che a Lei proviene dalla definizione dommatica d' un suo co-

tanto iusigne privilegio. Congralulamini mihi omnes qui diligilis

Dominum. Queste parole che la Chiesa pone si sovenle in bocca a

Maria nel celebrare le festivila, ci sembra che risuonino piu solen-

nemente nella presente occorrenza. Imperocche se Teccelsa idea che

sempre ha avuto la Chiesa della sua santila e purezza non puo sus-

sistere senza la verila del suo immacolato conoepimento; e forza

conchiudere che fermando un tal punto con dommatica deeisione ,

quell' idea viene ad essere irremovibilmente assodata. Questo solo

restava allegloriedi Maria, che si accertasse in manierairrepugna-

bile la nobilta della sua origine, in maniera condegna alia dignita a
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cui venne elevata di Madre di Dio. Quest! due falti, cioe a dire dulla

malernila divina e deU'immunila dulla colpa originale, sono come i

due fuochi dell' immensa ellissi che misura la grandezza di quesla

sublimissima tra tutte le opere da Dio create. Se la malernila divina

e la scaturigine prima di lull' i doni onde Muria venne Tregiata, I'iiu-

munita dalla colpa originale ne e come a dire il gelto piu alto a cui si

solleva I' impeto di quelle acque. Se I' una nell' ordine <!' intenzione

della mente divina formava il segno a cui Iddio mirava in arclii-

tettandone il lavorio; 1' allra nell* ordine di esecuzione ci addita il

principio da cui I' increato Artista prende le mosse. E quali saran-

no dunque le colonne di questa portentosa fabbrioa, quali le mura

maestre, quale il fasligio e vertice, se gettasi si gran fondamento?

Se la prima pielra e nientemeno che lo scioglimento della legge

piu universal di natura ; qual mente umana o angelica sara da

tanto , che possa concepir la costruttura e I' altezza dell'edifizio?

Chiunque pon mente a quest
1

alto privilegio di Maria e costrelto a

siiian irsi nel contemplarla e solo pu6 esclamare in un' eslasi di me-

raviglia : quae est ista quae procedil deliciis aflluens ? chi e Costei che

s'innalza piena di lelizia da quel fondo medesimo onde tulti gli altri

vengon fuora lacrimosi e dolenti? Chi e costei che sola si vede nel

bacio di amore abbracnata al suo diletto, dove tulti gli altri son da

lui ributtati siccome figliuoli d' ira? Qual meraviglia che moven-

do da tali inizii si debba poi dire che la sanlila conlYrila a Maria

sia maggiore di quella de' Palriarchi, de' Profeli, degli Apostoli,

de' Cherubmi stessi , de' Serafini, di tulli i Santi e Angioli presi

insieme? Imperocche per quale d' essi Iddio s' indusse a tanto che

derogasse a una legge slabilila da lui qual supposto nniversale del

nuovo ordine di cose che volea attuare? S' incomincia col maggio-

re dei miracoli T esislenza di questa donna, dove per gli allri lulti

si sta all i- norme comuni da Dio Ossale. E non e questo evidenlis-

simo segno che Iddio apprezza ed ama piu Lei che non tulle le sue

failure?

Ed ecco come il domma dell' immacolalo concepimenlo di Maria

pu6 dirsi in certa guisa I'epilogo e la formola compendiatrice di lulli

Serie II, vol. VIII. 24
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gli
altri suoi pregi. Imperocche qualunque dono, qualunque privi-

legio, qualunque dignita che poscia le si attribuisce, perde agli oc-

chi del contemplante la meraviglia, quando si vede ch' essa fin dal

primo suo venire all' esistenza rovescia e sorpassa tutto 1' ordine

consueto di provvidenza*

Ben dunque a Lei deesi un tribute di gratulazione ;
e ciascuno

puo d
1

ora innanzi ripeterle il saluto angelico con altro affetto e con

altra intelligenza cbe puima non si facea. Imperocche la definizione

dell' immacolato concepimento di Maria, ne apre al tutto il senso

misterioso.

Salve, o Maria, piena di grazia. Adesso comprendesi distinta-

mente la portata di questa lode, ora che si sa per fede certa che la

grazia investi 1'eccelsa donna fin dal primo istante della sua vita, e

la ricoperse dal capo ai pie, ciofe dal suo concepimento infmo alia

sua gloriosa incoronazione nei cieli. Mentreche perdurava dubbiosa,

e libera a c/edersi quella sua prerogativa, la pienezza della grazia

non potea intendersi in tutta Testensione del suo significato, perche

rimaneva incerto se un punto almeno della vita di Maria dovesse

riputarsene digiuno. Ma ora ogni dubbiezza e rimossa, e piena di

grazie deggion tutti predicarla e celebrarla nella significazione piu.

rigorosa e piu appropriata.

'11 Signore e con te. Questo preconio profferito di Maria in senso

affatto assoluto e non circoscritto da veruna limitazione avverasi

pienamente di Lei merce il domma dell' immacolata sua concezio-

ne. Iddio abita in noi in virtu della grazia santificante. Sede di Dio

e 1' anima giusta. Ma a Maria
,
immacolatamente concetta appar-

tiene in modo speciale 1'esser seggio ed abitacolo del Signore, per-

che in niun punto della sua vita fu senza di Lui
,
siccome ornata

fin da principle di santita e di grazia. 11 Battista fu santificato, egli

<b verb ,
nell' utero materno: replelus est Spiritu Sancto ab utero

matris suae
-,

ma nondimeno avanti a quell' ora anch' egli soggiac-

que alia schiavitu di Lucifero. Egli adunque non potea chiamarsi

assolutamente, come Maria, abitacolo del Signore: Dominus tecum.
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Tu sei benedclta fra le donne. Dove Maria non fosse stata conce-

pita senza contagio di colpa veruna
, questo encomio dell' Angelo

patirebbe qualehe eccezione, in quanto all'ampiezza del >::< signifi-

cato. Imperooche Eva avrebbe avuto a preferen/a di Maria 1'illi-

batezza di origine ,
essendo uscita dalle rnani di Dio innocente e pu-

ra. II perche sotto un tule rispelto sarebbe dovuta dirsi piuttosto

ella la privilegiata fra tutte. Ma ora appare chiarissimo come intal

pregio Maria non solo 1' agguaglia, ma immensamente la supera,

in quanlo quel cue in Eva era legge comune di provvidenza . ia

Maria fu privilegio singolare di grazia.

La deGnizione adunque dell
1

immacolato concepimento di Maria

pone il colmo alle sue glorie e ci appalesa in modo singolarissimo

la sua sovraeccelsa grandezza. Di che ognun vede quanta materia

ed argomento quinci proviene di gioirne e rallegrarsene con es-

so Lei.

Ma il molivo potissimo di tal congratulazione k Tamore stesso die

e dovulo al Signore: Congralulamini mihi omnes qui diligitis Domi-

num. L'amor verso Dio ci sospinge ad onorarlo e glorificarlo il piu.

che sappiamo. Imperocche 1' amore non importa allro che voler

bene all'amato, e a Dio beatissimo in se medesimo non pu6 venire

altro bene se non 1' esterior gloria ed onore che a lui rendano le

sue creature. Or Dio si onora non solo direttamente in se stesso,

ma aurora indircttamente IH-" Santi suoi : Laudale Dominum in

Sanclis eius. Se cio e vero generalmente, in maniera speciale av-

verasi per rispetto a Maria : e a convincersene basta ricordare le

inliiiu' relazioni che passano tra Lei e Dio.

Imperocche ella e Ggliuola primogenita di Dio Padre, sccondo

il Concorde sentire de' Dottori, i quali aggiustano a Lei quelle paro-

le che I

1

Ecclesiastic dice dell
1

increata Sapienza: Ego ex ore Al-

tissimi prodivi primogenita ante omnem crealuram. Di fatto Maria

innanzi tutte le pure creature fu il segno altissimo a cui mird Iddio

nelle sue preordinazioni, siccome a Colei di cui non dubitava di di-

ventare fattura 1' istesso Fattore dell'universo. Laonde divinamente

TAlighieri canto di Lei :
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I'll. ;

Vergine madre, figlia del tuo Figlio

Umile fed alia piu che creatura

Termirie fisso d'eterno consiglio ;

Tu se'Colei che 1'umana n.itura

Nobilitasti s\ che il suo Fallore

Won disdegno di farsi sua fattura 1 .

Ella e sposa del Divino Spirito, il quale nella fecondazione del

suo seno suppli 1' opera dell' uomo
,
colla onnipotenza della virtu

sua : Spiritus Sanctus superveniet in te et Virlus Altmimi obumbra-

bit tibi 2. II qual celeste connubio bench& venisse compiuto nel sa-

cratissimo mistero della Incarnazione del Verbo, nondimeno se ne

celebrarono gli sponsali nello stesso concepimenlo della Vergine.

Guarda la Beata Vergine nel primo modo, quando fin dal primo

istante della sua creazione-fu iniziato lo sponsalizio di Lei col-

1 Eternp Sposo Iddio, mediante 1'arra della fede, della speranza,

della carita e delle altre virtu onde venne fregiata. Cosi il cele-

bre Gersone 3
.

Ella infine e madre del divin Figliuolo; dacche di Lei prese uma-

na came il Verbo increato, il quale nel ventre suo fattosi verace

uomo, di esso fu propriamente, in quanto alia nuova natura, ger-

moglio e frutto.

Or posto ci6, chi non vede cbe Tonor di Mariarridonda in onore

di tutte e tre le divine Persone, e celebrar Lei vale allrettanlo che

tributar ossequio e lode e onore a Dio medesimo? Certo non pu6

farsi cosa
pii!i grata ad mi padre, ad uno sposo, ad un figlio, che esal-

tarne e onorificarne la prediletta figliuola, la castissima sposa, 1'a-

morosa madre. Di Maria rispetto al Signore non un solo di questi ri-

guardi ,
ma tutti e tre insieme si avverano. Vedcte dunque se pu6

1 Paradiso c. 33.

2 I .MM: 1, 35.

3 Ileatam Virginem respice primo modo, dum ab instanti suae creationi$

initiatum ost matrimonium cum aeterno spnnso Deo per arrham fidei, tpei, eha-

ritatii et ceterarum virtutum. Tratt. super Magnificat.
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dubitarsi che 1' amore dovuto a Dio debba essere potente sprone a

glorificnre Muria con ogni maniera di ossequii ,
e se ogni pio non

debba con ineflabile gaudio congratularsi con Lei salutandola con

liete voci: u o Tu die fosti concepita nel gaudio, e nel gaudio por-

< tata in seno, e nel gaudio prodolta alia lure '
.

-

Allorche nel Concilio generale d Efeso fu definito doversi ella ap-

pellare veracemente madre di Dio 6es-:y.ss, ci narran le istorie

ecclesiastiche die indicibile fu il tripudio e la gioia del popolo fe-

dele, il quale con luminarie, con feste, con inni e cantici spiritual!

non si saziava mai di esprimere la letizia del devoto suo animo.

La grande rispondenza che corre tra la maternita divina e Y imma-

colato concepimenlo tii Maria , radice quella d' ogni grandezza di

Lei negli ordini della intenzione divina
, prinripio questa di ogni

suo ornamento di santita negli ordini di esterna csecuzione, ci mo-

stra e persuade la convenienza d'imitare nella definizione dell'uno

cid cbe fu fatto nella definizione dell
1

altra. Conrhiuderemo colle

magnifiche parole di Giovanni da Eubca : Se meritamente si ce-

lebrano le dedicazioni de' templi ; quanto piu oltre ad ogni com-

puto di paragone dobbiamo con ogni studio e pieta e timor di

Dio celebrar questa solennila, nella qnale non si son gettate fon-

<lame.nta di pietre, ne si e fubbricato un tempio a Dio colle mnni

degli uomini
;
ma bensi nel seno materno e stala concepila la

Santa Madre di Dio Maria, fahbricandoln Cristo stesso figliuol di

Dio, pietra angolare, col beneplacito di Dio Padre e colla coope-

razione dello Spirito vivificanle 2
.

* **' ri^OtTo*. Om. di

IIOVANM T.EOiiETRA citata pih sopra g. XXVIII.

Ei
-|ij >wti (pcuvtaa&t ty.xXy.iiow ina,(tas mnVwvTou, irdow jwDXcv f.ait; dfttXcurv

jj4ra (nrc-j^f,;, riXtfUia; n xai ^o'^cu
e'/j iTrirtXtlv rnv iravrppiv TOW-

TT.V; tv
15

vix ix Xiftow o OiaiXic; trt'ftr,, vJ^t tx yiifU* 5tv6ptirwv
a b; TW* SMUMxt&iuTifa,

TWTt'artv tv xotXia wviXti^pOn T i-^ia Mxptx. T HSCTOXC;, iXX* iv^cxi* Hatjo;, xax wip^t

wS ava-yt* x*i (uoicotcG IlvtuuATc;, Xxorb; 6 uio; rai Bicu e Xifto;i ixwpwuxic;, aii.o;

AxoJdp.r.aw. Sermone topra /a Conczione d// Santa Madre di Dio. Di (iiovAV

M DA El'BEA g. XXII. Presso il Ballerini iiell'open citala piii sopra t. 8, p. 104.
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TRATTA DAI PROCESSI 1

II.

L ASSASS1NIO.

Funesto e fra quanti mai ne vide quel tempestoso anno del qua-

rantotto, gravido di turbini e di rovine sorgeva sopra Roma il gior-

no 15 di Novembre. Era questo il di prefisso alia riapertura solenne

delle Camere parlamentari ,
le quali, cominciata la prima sessione

il 5 Giugno sotto il Ministero Maraiani
,
erano state quindi il 26

Agosto durante il Ministero Fabri per decreto del Pontefice, al cui

Governo la turbolenta loro licenza riusciva piu d' incaglio che

d'aiuto, prorogate lino a mezzo il Novembre. In quel mentre al Fa-

bri era succeduto, come dicemmo, il Rossi; e la ripulazione del-

T ingegno ,
del sapere e dell' esperienza sua in cose parlamentari,

e le prove di valore e di senno governativo cli' egli avea gia date in

quei due primi (ed ultimi) mesi del suo Ministero aveano fatto

1 Ycdi questo volume a pag. 1:20.
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concepire a tutti gli amatori il-i nuovi ordini coslituzionali liele

spcrnnze die sotto gli auspizii di mi si valente Ministro le Camere

prenderebbero un piu regolato e piu fernio andamento
,

c che il

Rossi couquistaado e reggendo coll' impero delta sua parola !a piu-

ralita de' suffragi riuscirebbe a tenere in freno la petulante mino-

rita delta fazione democratica. Ma queste belle speranze venivano

era funestate da timori gravissimi d imminenti sinistri e rivoluzio-

ui. Jmperciocche la fazione dei repubblicani, congiurati rontro il

Rossi e il Governo, faceva a quei di cosi ardita e pubblica mostra

di se
,
minacciava si aperto a voce e per istampa ,

ed agitavasi

menando per tuLta Roma ne
1

Circoli e ne' crocctii ,
ai caffe e alle

taverne, pe' quartieri della Civica e per le pubblicbe piazze tal

romore e sobbollimento, ch' ei bisognava essere stupido a non av-

vedersi del pericolo soprastante. Quindi era universale nclla cilia

T aspettazione e il timore di qualche grave catastrofe preparata dai

ribelli, la quale non larderebbe a compiersi oltre quel di fatale

del lo Novembre *.

Egli e vero pero che i piii non vedeano la tempesla cosi nera e

paurosa com' ella poi riusci dr fatto
,
e s' avvisavano che il tutto

lihirebbe, come dianzi, in clamorose dimostrazioni, baccani in piaz-

za, tumuli i e grida sediziose, insulti e iischiate al Ministro, oppo-

sizione violenta e procellosa in Parlamento
,
o alia piu trista giun-

gerebbero i perturbatori a chiedere in armi il Sovrano la cacciata

del Rossi
,
un nuovo Ministero di parte democralica ,

la guerra e

la Costituente, che erano i piu caldi lor voti. E cosi credevasi in

Corte e al Ministero
;
anzi lo stesso Rossi

,
benche non ignorasse

punto le trame sanguinose de' congiuratori, nondimeno sia perche

non li credesse da tanto o si fidasse troppo nelle sue provvidenze

e difese, non parve mai potersi indurre fuorche belfuftiOM ore e

dopo reiterati avvisi a crodersi in preserite rischio di morte.

E pure non mancavano sinlomi di piu terribili disastri. I gior-

nali faziosi alle vaghe e scure minacce che gia da pii settimane

i Process! pag. 200, 207.
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andavano avventando contro del Rossi ne aggiunsero in quegli ulti

mi di altre piu esplicite e feroci profetando la caduta immirienle del

Ministro (e quella caduta valeva altrettanto che morte) con la stes-

sa baldanza e sicurta che altri narra fatti gia avvenuti. LT Epoca
scrivea iM4 Novembre: Noi riconosciamo in tutti gli atti del-

1'attuale Ministero la vecchia tatlica Guizottiana : ma questa fallird

sul Tevere, come gia falli sulla Senna: e ne sia certa quegli che del-

1' esempio del Maestro avrebbe dovuto far tesoro per la propria

condotta. Similmente la Pallade il 15 Novembre (poco prima del-

1'assassinio) stampava, che gli apparati di forza messi in mostra dal

Rossi non riuscirebbero a lui punto meglio di quello che riuscissero

al Guizot in Parigi, che il Rossi ha tentato di susritare la discordia

tra il popolo e i Carabinieri, ma non gli verra fatto, perche i Cara-

binieri si uniranno col popolo a sventare le sue trame.

Piu aperto e piu furibondo soagliava lo Sterbini nel Conlerripo-

raneo le sue minacce ed invettive. Nel foglio del 13 Novembre leva

alte grida contro il Ministro per il perseguitare ch' egli, fa i rifuggiti

napoletani (il Carbonelli ed il Bomba) abusando della forza conlro il

diritto delle genti, e si querela che vogliasi in Roma inaugurare or-

mai il regno del terrore. Quindi inculca doversi promuovere la Co-

stituente italiana, e predice che se ci6 volesse impedirsi, succederd

una Iremenda rivoluzione sociale. Ritorna il di seguente alia cari-

ca, e dopo svelenitosi piu serpentoso che mai contro del Rossi in

vituperii e calunnie, accusandolo d'inferocire contro il popolo, di

volerne spegnere la liberta, spargere il sangue, e di studiarsi ad

ispirare nel Principe i proprii sensi di ferocia e tirannia, soggiun-

ge : No cosi non pud durarsi
;
e occorre preslabilirci la massi-

ma del principiis obsla. Opponiamoci al principle, se non vogliamo

che si radichi la tirannide ministeriale, e se vogliamo evitare o il

pericolo di soggiacerle o la necessita della rivoluzione. Poi con-

chiudecon fatidira asseveranza: il Rossi cadrd fra le risa e il di-

sprezzo del popolo e la sua trama andera in fumo : il popolo ha gid

condannato all' infamia il Rossi traditore del popolo e del Principe.
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Alle tragiche ice dello Sterbini facea bordone e insieme contra -

slo il riso infernale del D. Pirlone che motteggiando ferocemente

nel suo dialetto zinganesco scrivea il 13 Novembre: II poela ha

delto, se vi ricordate :

Dal la cuna alia tomba e un breve passo.

Or non so veramcnle come sia accaduto che per tanto tempo abbia

avuto ragione di dirlo; so solamente che adesso ha torto e non c'e

rimedio, bisogna cambiare il posto alta parole , bisogna invertire la

frase, bisogna scrivere in questi precisi termini :

Dalla toroba alia cuna e un breve passo,

e ci abbiamo anche la Scrittura che ce lo dice : Beati mortui qui in

Domino resurgunt.

A proposito de' quali propositi io parlo, io dico, io penso: da

oggi a doman I' altro ci sono due giorni se non mi sbaglio r>?> .

due giorni scorrono farilmente . . . . e un breve passo .... non

v'ha dubbio, passera. E allora riapriremo la Camera, speriamoche

non sia da letto
,
e torneremo allu cuna della nostra povera Costi-

tuzioncella. Date il segno; chi va la? Deputati . . . Bene sta !

Si logorano alcuni il cervello per sapere come si presentera la fi-

gura del Ministero nelle sue ramificazioni ex-guizottiane, ex-lega-

li, ex-ducali
,
ex- pedagoghe ,

ex-abaziali ecc. E dove si colloche-

ra la parte maggiore , e dove andra la minore
,
e chi la vincera e

come si fara?

Date tempo al tempo e non precipitate le impazienze. Se cor-

rcte di trotto non se ne fa nienle. Io non so niente. Domandatelo

a chi lo sa . . . . fatene ricerca .... chiedetelo ad altri, perchfc io

non ne so niente.

Lo dicono che ci sara musica, lo dicono. Penlole ,
cazzaruole

rotte, pczzi di ferro vecchi, vasi screpolati e simili slrumenti assi-

curano che formeranno il forte dell' orchestra. Poi urli, poi strilli,

poi fischi ed altre armonie di (juel genere.
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Se la musica ci sara la sentirete
,
siccome vogliono farla in

modo che non si paghi niente, e che possano ad un tempo andarvi

tulti : andatevi e poi mi saprete riferire come e riuscita la fac-

cenda.

Poi la mattina del giorno 15 stampava ( ma non os6 pubblicar-

la forse per un residue di pudore ) una caricatura in cui accen-

navasi non solo 1'imminente morte del Rossi ma persino il luogo

della ferita *. Rappresentava essa il Ministro vestito di ferro ed ap-

poggiato ad una picca in cima della quale vedesi una scritta colla

cifra del suo onorario. Tiene volta'la testa verso un altro Ministro

suo collega, e porge in quell' atto scoperlo il collo. Lo circondano

alti papaveri, simboli del sonno della morte, e da piede leggonsi

i due versi oraziani:

Qui studet optatam cursu contingere metam

Multa tulit fecitque puer, svdavit et alsit.

Oltre alle pubbliche minacce della stampa democratica correva-

no ancbe in segreto a que'giorni per le mani di mold litografie e

stampe clandestine contro il Governo, e lettere cieche, sottoscritte o

con data di Roma o delle province, indirizzate a Deputati, ad uffi-

ciali e partigiani del Governo, e piene d' avvisi
,
di paure e di mi-

nacce, qualcuna in forma amichevole per iscaltrire e metter in guar-

dia, altre di tenore ostileper intimorire e disarmare, tutte per6 co-

'Spiranti nell' annunziare imminente pel 15 una tremenda rivoluzio-

ne 2. Di queste lettere pareccbie furono indirizzate al Rossi stesso

o vennero almeno a sua mano tra le carte e i rapporti di polizia,

ed ei vi lesse ripetute volte la minaccia del colpo mortale contro

lui macchinato, di cui aveva d' altra parte gia troppi indizii ed argo-

menti. Nondimeno egli segmt6 a star saldo nel dispregiare il peri-

colo con tal mostra d' intrepidezza e coraggio, cbe parve a taluno

temerita; ed a chi esortavalo a non recarsi il di loal Palazzo della

Cancelleria, oppure a recarvisi scortato da buona guardia di sceltf

1 Process! pag. 248. 2 Process! pag. 209.
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Garabinieri, rispondeva cortesemcnte ringraziando, aver egli ba-

stevolraente provveduto alia sicurezza propria e della Camera si

che i faziosi, benche molti e forti e audaci, non potrebbero operar

nulla.

E di fatto il Rossi non avea lasciato di prendere tai disposizioni

e dare tali ordini, che se fossero stati fedelmente eseguiti, la trama

dci congiurati sarebbe ita per avventura ancor questa volta in fumo.

Ma egli pose troppa fldanza, non dico nei Civici, i piu dei quali sapea

ben egli parteggiare caldamente per le novita demagogiche, ma nei

Carabinieri, o piuttosto nei loro Colonnello, il Calderari, uomo ti-

mido e tentennone, che alia prova de' fatti mostrossi complice de' ri-

belli non per fellonia ma per villa, e colla sua inerzia rese inutile

il valore de' suoi
,
che toltine alcurii pochi ,

non parteggiavano

pe' faziosi. Dai dintorni di Roma aveva gia il Rossi nei giotni in-

nanzi richiamato in citta parecchie squadre di Carabinieri, talche

il loro numsro arrivava in ?irca a cinquecento. Sulle prime ore po-

meridiane del 14 egli stesso in persona assiste alia general rasse-

gna che ne fu fatta nei gran cortile di Belvedere in Vaticano, e

voile che dessero quel giorno mostra di se per le principal! contra-

de di Roma, appunto per intimorire i ribelli e rassicurare i buoni

cittadini trepidanti del domani. Quel m*;desimo giorno egli neavea

fatto acquartierare un centinaio al Palazzo della Sapienza che non e

lungi gran tratto dalla Cancelleria; bench6 poi a sera sia per placare

le furie e i clamDri in che diedero subito i faziosi per cotanta, di-

cevan essi, profanazione, coma per evitare la contagiosa mescolanza

degli Studenti coi Carabinieri, li facesse tramutare al loro quartiere

principale del Palazzo Borromeo. Poi avuto a se il Calderari gl' in-

tirni i suoi ordini pel di seguente : tenesse al Borromeo il grQsso

della sua milizia pronta ad uscire in armi al primo cenno e dovun-

que il bisogno li chiamasse; parecchie pittuglie andassero perla-

strando le vie e iticrociando
pi>i

trebbii e ^er le piazze piu sospette

con mandate di spsrperare le capannelle, i crocchi e le adunanze

rainacciose e di arrestare bisognando i caporioni-,
ma soprattutto si

facesse diligente guardia nelle vicinanze della Cancelleria, e buon
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numero sparsi e frammisli alia gente occupassero la piazza e 1' atrio

e il cortile del palazzo, sopravvedendo ogni cosa, e facendo a lui

quando giugnesse e smontasse di carrozza buona guardia e dife-

sa l. II Rossi avrebbe volulo per maggiore sicurla confidareai so-

li Carabinieri stati sempre per bravura e lealla riputatissimi, Tin-

tera guardia del palazzo e della piazza della Cancelleria, ma difen-

dendo alcuni Deputali questo essere dirilto della Guardia Civica.

egli ,
come rigido osservalore degli ordini coslituzionali

,
s'arre-

se incontanenle al loro avviso
;
tanto piu die una tale violazione

o diflidenza ingelosendo i Civici e viepiu infiammandoli contro

il Minislro avreLbe forse provocalo un cozzo d armi tra Civici e

Carabinieri e levata appunto la prima vampa di
quell' incendio

cb ei si conlendeva di estinguere. Fu adunque dal Ministero dato

ordine al Cornando Civiro di provvedere in servigio della Came-

ra un battaglione di militi cbe penderebbe in tutto dai cenni del

Presidente-alla cui giurisdizione spetlava la guardia della Came-

ra e delle sue atlenenze. Quindi il Comando Civico destino sessan-

ta militi del prirno battaglione
2 coi loro ufficiali per guardare gli

aditi della Sula dei Depulati, altri sessanta del secotido e ailrettanti

del sesto per gunrdia della piazza della Cancelleria dove quest' ul-

timo avea quarliere. Questi tre distaccamerili formanti un sol cor-

po di battaglione furon dati a comando di un Maggiore, il quale eb-

be mandato d' obbedire in lulto allo Sturbinetti Piesidente della

Camera 3. Inollre il Rossi ordin6 al Capo della Polizia di mandare

al palazzo della Cancelleria e nelle vicinanze i piu Cdi e scaltriti

de'suoi ministri e famigli, si per notare chi osasse fis< biare, levar

grida e tumulio, o insolrntire comunque contro il Governo, affine

di fame poscia i consueli rapporti, si per tener di mira i perlurba-

1 Process! paS . 211-214, 379.

2 Era queslo il battaglione Monti, il piu sospetto al Rossi pel moll i e ar-

denli cospiralori che contcnea tutti in lega streltissima coi Facciotti c cogli allri

capi della conijiura. Fu egli cso ovvero fellouia lo sceglierlo a guardia dell*

Camera dci Deputati?

3 Process! pag. 2l4-2H>.
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tori e le loro mosse recandone a lui pronli avvisi aflinche egli po-

tesse mettervi pronti ripari 1.

Con silFatte prowidenze parve al Rossi di aver adempiuto baste-

volmente quanto il debito del suo ufficio e la prudenza richiede-

ano da lui in quel frangente per la sicurezza pubblica e privata,

E del reslo abbandonandosi in Dio e nella sanlita della causa ctie

diiendea , s' accinse a cominciare di gran lenu il nobile aringo rhe

il riunirsi del Parlamento apriva al suo ingegno e valore politico.

Delle due Oimere che componevano il Parlamenlo romano, la pri-

ma chiamuta 1 Alto Consiglio teneva le sue adunanze nel palazzo

dell' Apollinare; e la seconda, clot'- il Consiglio dei Deputati, sedeva

Delia gran sala del palazzo della Caricelleria da noi gia piu volte

menzionato. Quivi in quel di dovea intervenire il Rossi ad aprire

la novella sessione , e quivi fu la scena della sanguinosa tragedia

ov'egli cadde vittima, sulla quale pero e ormai tempo di raccoglie-

re e fissare il noslro sguardo.

II magnifico edifirio della Cancelleria, opera del Bramante acui

fu commessa nel 1490 dal Curdinale Riario nipote di Sisto IV . e

senza fallo uno de' piu nobili e bei palagi di Roma che pur ne ha

tanli, distcnde la maestosa sua facciata di bruni travertini per tut-

to il maggior lulo della lunga piazza che da esso ha lollo il nome. II

portone che te si upre nel mezzo mette per un btllatrio nel gran

tortile reltangolo, il quale e corso tutlo intor.io da un nobile peri-

stilio a colonne di granito, e in fondo a cui trovasi a man dritla un

androne che per un trayhetto conduce nel vicolo de' Leulari. Vol-

gendo (lall atrio a deslra, vedesi una porla di mezzana grandezza

che melte laterahnente nella chiesa di S. Lorenzo in Damaso , la

quule fa corpo col palazzo formandone un' ala, ed ha anch' essij la

sua facciata e il suo ingresso principale in sulla piazza. A mano si-

nistra sta dirimpelto lo scalone per cui salendo i sboccaal secondo

pianerottolo nel grandiose loggialo che soprasta e corrisponde ap-

punlino al perislilio del cortile. Soltesso io voile di questo loggiato

1 Processi pig. 217.
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s
1

entra dall' una parte negli appartamenti del Cardinale Cancellie-

re (ch'era nel 48 TEminentissimo Bernetti), dall'altra nella grande

aula die serviva allora all' assemblea del Deputati.

L'ora prefissa all'adunarsi della Camera era verso Tuna pomeri-

diana
;
e gia da ben tre ore innanzi la Guardia Civica stava schie-

rata in sulla piazza ,
ed i Carabinieri e i famigli della polizia s' an-

davano aggirando ne' dintorni del palazzo. Ball' altra parte i con-

giurati fedeli agli ordini avuti dai loro capi le sere innanzi non

furono men solleciti alle mosse, recandosi ciascuno alia sua posta.

Fin dalle novedi quella mattina alcuni legionarii del Grandoni com-

parvero in tunica e daga sulla piazza della Cancelleria
,
e passeg-

giavano aspettando i compagni, e spiando in quella i movimenti, le

disposizioni e le forze della Civica e de' Carabinieri. Poco stante

ecco giugnere a mano a mano il Bezzi, Ruggero Colonnello, i due

Facciotti , il Grandoni
,

il Fabri
,

il Carbonaretto
,

il Mecocetto e

altri caporali della fazione: Ciceruaccbio non venne dovendo raeco-

gliere e trattenere, come fece, in Piazza del popolo la sua masnada

di ribaldi pronti alia sommossa tosto che ne fosse dato il convenuto

segnale. II Colonnello, che davasi piu d'ogni altro gran briga e fac-

cenda
,
come gli parve tempo ,

fattone motto al Bezzi
, parti im-

provviso dalla Piazza a cercare i suoi ragazzi della Regola; e giunto

aS. Carlo de'Catinari accennoad alcuni vaccinari che pareano star

quivi aspettandolo ;
i quali, dato subito lingua ai lor compagni ,

ebbero in breve adunata una frotta di birboni, che furono condotti

dal Colonnello alia piazza della Cancelleria. Quivi intanto, mentre

andavasi aflbllando gran popolo vago ed ansioso di mirar da vicino

le novita di quel giorno si aspettato ,
erano sopraggiunti in varie

hande gran numero di faziosi vestiti altri da Civici, altri da borghe-

si
,
e con essi quei sessanta incirca legionarii a cui era affidata 1'e-

secuzione dell'assassinio. Questi nel giungere salutavano come loro

capo il Grandoni, ch' era in divisa di ufficiale collo spadone ai fian-

chi ,
e secondo parecchi testimonii

, sopravvestito anch' esso della

panuntdla, in cui, giusta 1'ordine da lui avuto, erano venuti i suoi

reduci. Questa panunlella, ch' era, come gia notamrno, una tuni-
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cbetta leggera e da state
,
attrassc subito gli occhi delln moltitu-

dinc si per la slranczza del portarla in quo! primi rigori del mezzo

Novembre, come per la novita del vederla in tal luogo e in tal ora

vestita da tanti, dove ella era ita in Roma quasi gia in disuso e non

vodoasi che rare volte in dosso a qualche legionario quaml' era di

scolta. Quindi appariva manifesto cotal divisa dover essere un segna-

le convenuto di cospirazione, e ne nacquero subito nella folia degli

spettatori gravi sospetti e paure. I quali sospelti arquistavano mag-

giore for/a e cerlezza dalle sinistre e minacciose attitudini di quei

legionarii armati, e dal feroce tenore de'loro ragionamenti.

Si vedeano stretti qua e la in varii crocchi sulla piazza , presso

al portone e noil' atrio e nel cortile del palazzo , parlamentare cal-

damente fra loro e coi loro amici
,
ed aggirarsi inquieti , e recarsi

tratto tratto in sull'avviso e in parata, comechi sta aspettando al-

1'agguato 1'inimico; segnalandosi fra tutti il Grandoni che scorreva

ed affaccendavasi in mezzo a loro, in vista di dare e ripetere a cia-

scuno suoi ordini ed istruzioni, come se avesse epli solo la precipua

sollecitudine dell' intrapresa. I loro sembianti torbidi e minacciosi

spiravano un' ira cupa misla ad una feroce baldanza ; e vedeansi

con aria d' insulto e di sfida fulminare addosso ai Carabinieri ed ai

famigli di Polizia clie aliavano spiando per cola vicino le piu truci e

f i< iv sguardate che mai. No temevano punto di lovar alto la voce e

<ii proferirea loro udita le piu nere villanie contro il Rossi
,
chia-

mandolo a piena bocca
,
infame

,
tiranno

,
assassino delta liborta, e

minacciando che ben presto la farebbero finita, ch'ei non aprirebbe

bocca quel di no piu mai, anzi non giungerebbe a salir le scale della

Cancelleria, e altre cotali enormitache faceano rabbrividire gli ascol-

tanli e troppo chinrivano le loro omicide intenzioni. A si manifesti

segui del soprastante assassinio vi fu chi corse a recare avviso alia

Polizia e al quartiere del Uorromeo: ma, come che andasse la cosa,

non si voile o non si os6 prender subito vigorosi portiti ,
ed arre-

stare o disperdere i congiurati, i qualr rimasero tutto quel di liberi

padroni del campo prescelto al loro misfalto. Della Civica che stava

M hiorata in sulla piazza non parevano temer punto, ed el!a infatti
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non servi ad altro che a far di se vaga mostra e parata. In palazzo

lo Sturbinetti Presidents della Camera, a cui spettava dare ordini,

come se nulla fosse e come se corressero i piu innocenti e felici

tempi del mondo, avea chiesto non pi 6 che una ventina di militi a

guardia d'onore della Camera. Lo scalone, 1'atrio, il cortile e tutti

gli aditi del palazzo, cioeoltre la maggior porta, Tandrone che dal

fondo del cortile mette nel vicolo de'Leutari e la porta laterale del-

1'attigua chiesa di S. Lorenzo che sbocca nelFatrio, erano rimasti

sprovveduti d'ogni difesa e in piena balia de'congiurati, che aveanli

occupati e vi teneano loro guardie appostate a vietarne o conce-

derne il passo come loro paresse. Oltraccid per tenersi meglio in

sull' avviso aveano i cospiratori ordinate lungo tutto quel tratto

che dallo sbocco della piazza si stende per la via de' Baulari fino

alia via papale, per onde arriverebbe il Rossi, loro spie e sentinelle

che stessero alia vedetta e al primo scorger da lungi la carrozza

del Ministno ne facessero correre ai legionarii 1' avviso.

Frattanto era gia scorsa un
1

ora dopo il mezzodi, e molti De-

putati gia occupavano nella Camera i loro seggi, e le tribune in-

torno erano accalcate di uditori bramosi di sentire il Rossi e il suo

discorso ministeriale. Tra i congiurati colTappressarsi il momento

del delitto vedeasi crescere 1'agitazione, Timpazienza e un cupo fre-

mito d' ira che esalavano in imprecazioni e villanie, gridando :

Quando arriva questo boia? Come arriva lo cuciniamo Voglia-

mo farla finita col Ministro Rossi Ma sta a vedere che non viene

Quesla carogna dovrebbe aver paura, Al sopraggiugnere d'ogni

nuova carrozza , correvano tutti sotto T atrio
,
e le si stringevano

intorno per vedere chi ne smontasse, temendo non forse la vittima

sfuggisse loro al varco inavvertita o difesa da qualche travisamento.

E ci6 apparve sopraltulto al comparire che fece in sulla piazza la

carrozza dell
1

Ambasciadore di Spagna, la quale avea molta somi-

glianza con quella del Rossi. Perrh6 appena vedutala, corsero tosto

in fretta dentro 1'atrio a schierarsi in sul passaggio, e allo scende-

redell'Ambasciatore un dei sicarii fu veduto metteremano alia da-

ga e cominciarne a sguainare il ferro
;
ma ringuainollo subilo

,
nel
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sentire da piu voci : non e lui, non e lui
;
e lasciato ire 1'Ambascia-

tore, tornarono verso la piazza ad aspettare. Indi a poco arriv6 lo

Sterbini a piedi, tutto in abito nero ed oltre il suo costume attil-

lato, in mezzo a quattro Civici che gli farean corteggio, e fu ac-

colto sulla piazza con una fragorosa salva di applausi, di grida fe-

stose, e di : Viva Sterbini, viva il noslro ?i&erafore,ripetuti ed echeg-

giati dai faziosi per tutto 1'atrio e il cortile del palazzo mentre egli

passava come in trionfo. Salito ch'ei fu alia Camera, una voce gri-

dd tra i congiurati : Attenti che c'e poco. E infatti poco stante, ecco

dalla via de' Baulari venire di gran corsa verso la piazza quattro o

cinque faziosi cb' erano la di scolta, gridando : ecco/o, eccofo, e su-

bito il Bezzi far eco dalla piazza ripetendo colla stentorea sua voce

verso i legionarii : Eccolo, eccolo
, dentro, dentro; e tutti correre

insieme a furia dentro il portone ,
e schierarsi sotto 1' atrio a pie

dello scalone, e mettersi in parata per accogliere il Rossi, cbe len-

tamente s' appressava *.

11 Rossi in quella stessa mattina era stato piu volte, ma sempre

invano, avvisato e pregato di non recarsi allaCancelleria, perche vi

troverebbe senza fallo la morte. Una Dama illustre, che avea sen-

tito la sera innanzi correre voci sinistre di congiura contro di lui

e di rivoluzione
,
sollecita per lui e pel suo consorte

, che era col-

lega del Rossi nel Ministero, aveagli scritto verso le dieci del mat-

tino un viglietto esponendogli le sue ansieta ed i suoi timori : ed

il Rossi le avea risposto ,
stesse di buon animo ,

non esservi nul-

la a temere ne doversi far caso delle dark degli stolti. Poi , verso

il mezzodi, cDngedatosi dalla Contessa sua consorte e dai (igli che

presaghi e trepidanti del suo pericolo aveano tentato indarno con

dolci violenze di ritenerlo, recossi al Quirinale a chiedere i coman-

di e la benedizione del Pontefice, il quale portagli a baciare 1' au-

gusta mano e benedicendolo : Signor Conte , disse
,
state in cruar-

dia
,
che i nemici vostri son molti ed accaniti e capaci d'ogni piu

nero delitto Santita, rispose il Rossi, sono troppo codardi, io non

\ Processi pag. 298 318.

Scrie 11, vol. VIII. 25
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li temo. Uscito quindi delle stanze pontifical! ,
ecco nuovi avvisi e

nuovi assalti di suoi amici e d' altre persone a lui ignote , ch' era-

no corse apposta per pregarlo e scongiurarlo, non andasse quel di

alia Cancelleria, perch^ gia I'aspettava cola sulle soglie del palazzo

il pugnale degli assassini : ma egli saldo. Ed a monsignor Morini,

il quale faceagli perci6 le piu calde istanze e asseverava saper egli

di fonte indubitata che i congiurati nol lascerebbero montar vivo

alia Camera, rispose intrepido: to difendo la causa del Papa, e la

causa del Papa e la causa di Dio : debbo andare e voglio andarc.

Nobilissime parole degne di tramandarsi alia memoria de' posteri

insieme con quelle altre di tenore somigliante, che il Duca di Ri-

gnano intimo del Rossi senti pur di sua bocra : se i ribelli osassero

mai venire ad aperta violenza contro il Pontefice, dovranno prima

passare sul mio corpo
i

.

Egli sembra nondimeno che dopo tanti colpi di minacce venutigli

da ogni parte, la sua fermezza altine cedesse un poco ,
non gia

quanto alsottrarsi dal minacciato pericolo, come avrebbe potuto,

ma bensi quanto al crederlo vero ed al sentirne la paurosa gravez-

za. Perche lo stesso Duca di Rignano nel dividers! dal Rossi al Mi-

nistero poco prima che questi partisse per la Cancelleria osserv6

con meraviglia, che il suo volto pal lido oltre 1'usato dava segni di

insolita apprensione e di turbamento
,
benche in parole e in atti

egli pur seguisse a mostrare il consueto suo coraggio 2.

Giunta 1' ora di partire (era incirca T una e un quarto), il Cava-

liere Pietro Righetti Sostituto alle finanze, venne, secondo 1'invito

avutone, per accompagnare il Rossi alia Camera. Nell
1

entrare in

carrozza il Ministro dissegli : Cavaliere, se non avete paura entrate

pur meco. II Righetti mont6 senza esitare, ma poiche fu dentro lo

richiese che cbsa mai vi fosse a temere. II Rossi risposegli con frasi

vaghe ed ambigue, non senza dar mostra d' agitazione 3. La car-

rozza intanto si lancio di corsa alia volta del palazzo della Can-

celleria. Poiche fu in via dei Baulari
, messasi al piccol trotto a

\ Process! pag. 369-371. 2 Process! pag. 371. 3 Process! pag. 372.
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cagiono della folia che gia fuceasi grossa, venne salutata da una

frotta di Civiei ivi appostati con una vituperosa scarica d
1

urli e di

fi-sdiiate. Quindi , precorsa dalle spie de
1

cospiratori , che
, come

dicemmo, al primo soorgerla eran volate a gridarne F arrivo ai le-

gionarii, giunse in sulla piazza, dove lentamenle inoltrandosi tra la

foltissima calca pervenne passo passo dentro il portone , e andossi

a fermare in mezzo all'atrio. I sessanta legionarii s'erano gia srhie-

rati sotto Fatrio in due file serrate formando ala quinci e quindi in

sul passaggio per tutto il tratto che dalla carrozza metteva allo

scalone, sui primi gradi del quale tenevasi il Grandoni siccome ca-

po della masnada. Dietro alle file dei legionarii facevano pressa e

ririforzo molti Civici e borghesi compliei e sostenitori della con-

giuru. Al fermarsi della carrozza, una voce comando: zitto, i/fo,

e si fece da tutti per qualche istante un proforido e mortale silen-

zio. In questo, aperta dullo stalliere la portiera, e calato lo staflb-

ne, scese prima il Righetti, poi il Rossi. Al suo primo comparire

cominci6 un fischiare
,
un fremere e un ringhiar cupo e feroce di

quegli assassin!, il quale crescendo rapidamente proruppe come in

un ruggito tremendo di voci che urlavano furibonde: ammazzalo,

ammazzalo, abbasso !{<>.<.<i. morte a Rossi; e ne giunse il frastuono

fmo alia sala dell'Assemblea
, donde usciti alcuni Civici s' aflac-

ciarono dal loggiato di sopra a far eco ripetendo: morte a /tossi.

In mezzo a questa tempesta il Rossi inlrepido, seguito dal Righetti

s' incammina verso lo scalone con passo fermo, colla testa alta, col

guardo fiero e con un cotal piglio altero di disprezzo per que' vili

scherani che pareano volerlo spaventare cogli urli f. Ma append

staccatosi dalla carrozza, le due ale estreme de' legionarii con moto

Concorde riunitesi dietro a lui
,

lo divisero destramente da! Ri-

ghetti e lo serrarono in guisa che renderon vano ogni scampo. Dati

ch' ebbe pochi passi uno dei legionarii F urt6 leggermente colla

1 Gli stessi legionarii che concorsero piii da vicino all'omicidio. lodando do-

po il fatto la ditinvoltura e la franchezza dell' esecuzione, aggiumjevano che

anrhe il Kotti avea mostrato molto spirilo e coraggio in quel terribile passo*

Processi pag. 432.
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punta d'una canna sul fianco destro; a queirurto egli volge pron-

tamente la testa con alto di dispetto verso 1' insultatore
\
in quella

spiccasi dal lato opposto uno de' sei sicarii sortiti a ferirlo
,

e tra-

passandogli vclocemente innanzi gli vibra sulla sinistra del collo

clie porgeva ignudo un colpo riciso di pugnale. Tutti questi movi-

menti, lo stringersi delle due ale degli assassini dietro al Rossi
,

il

separarlo dal Righetti, Turtarlo al fianco destro, e il ferirlo al collo

dalla sinistra furono eseguiti con tal prontezza e precisione, che

parvero un punto solo.

Appena il Rossi senti piombarsi nella carotide la fredda lama del

pugnale, corse colla mano alia ferita, fremendo tra' denti, as&assini,

e proseguiva fieramente il suo cammino. Ma poco and6 che venen-

dogli meno le forze comincio a barcollare e a brancolare annaspan-

do verso il muro, a cui cercava d' appoggiarsi ,
e poi cadde stra-

mazzone a terra gittando dulla ferita una larga vena di sangue. Ros-

si e ferito, mwore, muore, gridarono esultando gli assassini, mentre

stavano a semicercbio intorno alia loro vittima, godendone Tago-

nia. In quella il Righetti spegnatosi dai legionarii e penetrate ani-

mosamente fino al Rossi gli s' accosta per rialzarlo e da un'occhia-

ta intorno cercando un pietoso cbe 1' aiuti : ma non trova che bie-

cbi cefli e atroci di manigoldi, alcun dei quali gia brandiva contro

di lui in atto minaccioso la daga ignuda. Cominci6 dunque a solle-

vare da se solo il Ministro
,
e sopraggiunto in questo stante dallo

stafliere, il quale appena cbiusa la portiera della carrozza , veduto

il colpo s' era gittato attraverso la folia per soccorrere al suo padro-

ne, ambedue insieme rizzatolo il condussero a bracciere su per lo

scalone. 11 Rossi cosi appoggiat<o sail ottoo dieci gradini ;
ma quin-

di abbandonatosi aflatto della vita fu dovuto portar di peso fino

alle camere del Cardinal Gazzoli
,
che come Prefetto del Ruon Go-

verno abitava lo stesso Palazzo, mentre i congiurati gia sicuri

della sua morte , gridando e falto , via , via , ritiravansi fremen-

ti di barbara gioia e dicendo: questi neri bisogna ammazzarU lutti.

L'infelice Ministro giunto alia seconda stanza dell'appartamento del

Cardinale fu adagiato sopra un sofa, e scioltogli dal collo la cravatta
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apparve la ferita alia carolidc sinistra chc gitlava tuttavia molto

saugue. I Dottori Pantataoni c Fusconi accorsi dalla vicina sala dei

Drputali a Into del moribondo, ed esaminata la ferita, riconobbero

subitu mortalissiino il colpo e vanoogni rimedio. II Hossi traevaa

gran pena il resj)iro, e sforzavasi iuvano di proferire qualche paro-

la, furse la pia invocazione: Gesu mio, miscricordia, cbe uno degli

iistanti andavagli suggerendo. Fu subito mandate in grandissima

fretta pel rev. Parroro dell' attigua cbiesa di S. Lorenzo, cbe era

il piu vicino sacerdote
; egli vo!6 immantinente

,
e giunto per

una scaletta segreta negli appartamenti del Cardinale, trovo il Ros-

si in sugli estremi ed ebbe tempo appunto di dargli !' assoluzfone,

dopo laqualeil Minislro spir6 1.

-HKq-^liM, -.1,. ,,, -tCi'l t.

'

V.;,; ..vi.l '! , . '.
',

I 'roct\ssi pat;. 318-358.



CENNI STORICI
SOPRA

IL COLERA-MORBUS

Egli e un fatto quanto accertato altrettanto degno di considera-

zione che quasi tutte le pestilen/e dalle quali vennero afflitti i nati

d' Adamo germinarono dapprima e mossero per 1'universa terra da

quelle plagbe appunto ov'ebbe da principio vita, culla e dilatamen-

to T umana famiglia. Dall' oriente infatti si propagarono il morbil-

lo, la peste nera, la bubonica e nello scorso secolo il vaiuolo, per

non dire di troppi altri malori, che funestarono in ogni tempo innu-

merevoli citta e mieterono vittime senza fine. Curiosa sarebbe e la-

grimevole la storia delle vie percorse, delle nazioni spopolate, delle

conseguenze prodotte da' singoli morbi : utilissimo pbi il filosofarvi

sopra con que' dali cbe la retta ragione e la fede ci somministrano

intorno alia natural fralezza della maravigliosa macchina che e il

corpo umano. Senonche, essendo per bonta di Dio o scomparse in-

teramente da noi le antiche pestilenze o, se alcune tuttavia ci riman-

gono,trovatosi il rimedio opportune da renderle presso che innocen-

ti, non ci sembra pregio dell'opera 1'intertenerne qui il lettore: tanto

piu che il nuovo morbo asiatico onde fu teste colpita per la seconda

volta buona parte d' Italia, e da cui non e a dirsi ancorjibera del tut-
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to, noii pu6 a meno di non chiamare a se quasi umcamente I atten-

lione di chi ama occuparsi in cotal lugubre argomento. A soddisfa-

re adunque alia costtii curiosila, senza entrare in rietrrlK} mediche

che non sono da noi, abbiam reputato non inutile fatica il raccoglie-

re alcuni cenni storici dell' origine, de' progressi del Colera indiano,

H di alcune fra le principali opinioni in che ne sono yenuti i cultori

dcll'arte salutare. Nessuno ignora che, fin da quando cominci6 il no

malore a mostrarsi in Europa, comincio pure e prosegtiissi a stam-

pare intorno ad esso quella colluvie di svariatissimi libri di che ri-

boccano oggimai le biblioleche. L'onore dovuto alle scicnze mediche

e a' loro cultori ci vietano d' arrecure in mezzo alrune pru ridicole e

stranissime sentenze che ci accadde di leggere in rovistando gran

copia di siffalte scritture. Nondimeno a trionfo della verita dobbiam

pur confessare di esserci avvenuti in opere assennatissime nelle

quali non disconoscendosi le incertezze e le oscurita che intorno

alia nuova malattia ancora restano a chiarire, ragionano gli autori

con isquisito senso delle cose gia conosciute
,
e il certo spacciano

come certo e solo per probabile il piu che finora non e ancor ac-

certato. Ad ogni modo vogliam avvertito fin da principio e assai

chiaramente il leltore che noi non parteggiamo per chicchessia, ne

combattiamo veruno : il titolo di quest' articolo dice abbastanza

chiara la ragione del nostro subbietto, la quale senz' altre indagini

si restringe a storiche notizie.

Del morbo Colera preso nella significazione piu generale della pa-

rola (od ebraica secondo il Tobard quasi choli-ra cattiva malattia o

greca da xcM)-fiw quasi flusso di bile) e fatta menzione presso i piu

vetusti scrittori, non solo profani ma eziandio sacri *. Piu partico-

larmente per6 valse lo stesso vocabolo a indicare una determinata

malattia talvolta sporadica 2, che sembra aver danneggiato in*ogni

\ Ecdl. XXXI, 23. Vigilia, cholera et tortura viVo infrunito. XXXVIF, 33. In

multis enim etcit erit {nfirmitas, et avtditat appropinquabit utgueadcholtram.

2 Diconsi malattie iporadiche quelle che attarcano sparsamenle qua < U alcu-

ni imli vidui di un date paese ,
a differenza Jellc endemiche od epidemiche che

e atlaccano o yran numero o talvolta quasi tutti gli abitanli.
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tempo i miseri mortali. Di questo malore appellate anche ab antico

colera-morbusparlaronoa lungo i primi maestri dellarte medica

Ippocrate, Areteo, Celso, Celio Aureliano, Galeno e quasi tutti i

posteriori i quali scrisserodi somiglianti infermita 1. Questa stessa

malattia <>he in Europa non presentava sembianze epidemiche, pare

che fin da tempi rimotissimi menasse strage nelle Indie orientali.

Certo il Bon-zio due secoli fa diceala familiare a quelle regioni $
ed

il Dellonio nel 1669 2 raccontava che allo spirare di ccrti venti sof-

focanti vi sorgea il Colera il quale poscia diminuiva secondo il dimi-

nuire deH'insolita umidita e del calore. Sonneraz poi ci fa sapere

cbe cent'anni dopo, ossia nel 1774, furon mietute dallo stesso mor-

bo nella sola Pondicbery meglio di 60 mila vite. Anche sul prin-

cipio del corrente secolo n'ebbero a provare i danni molte di quelle

interminabili contrade.

L' anno per6 che restera mai sempre memorando nelle storie

del Colera indiano e il 18i7, in cui, ossia che Tantico morbo aoqui-

stasse nuove prop rieta come affermano alcuni, o vi si generasse per

la prima volta da occulta cagione secondo 1' opinione di altri, egli

1 Athenis virum cholera corripuit vomebatque et deorsum deiiciebat et dole-

bat et neque vomittts neque deiectio sistipoterat,et oculi caliginosi et cuvierant,

et convulsiones detinebant ab alvo et intestino profectae et singultus; deiectio

autem multo maior crat quam vomitus: frigidus autem factus est. HIPPOCRATES

Epid. lib. V, sect. VIII.

Cholera est affectus cum vomitibus biliosis multis, alvfque' deiectionibug , $u-

ris quoque se contrahentibus, ac frigescentibus extremitatibus. GALENUS Com-

ment. Progn. 'J, 24.

Adsunt ( in cholera
)
vomitus enormes ac pravorum humorum cum maxima

difficultate et angustia per alvumeiectio.ventris ac intestinortim dolor, vehement

inflatio et distensio, cardialgia, sitis, pulsus celer ac frequens, parvus et inae-

qualis: aestut et anxietqs, nausea molettissima, sudor, crurwm et brachiorum

contractura, animi deliquium, partium extremarum frigiditas et similia quae

aegrum in XXIV horarum spatio interimunt. . . SVDENHAM celeberrimo medico

inglese del sec. XVII.

2 Voyages aux Indes Orientales.
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& fuor di dubbio che da quel tempo appunto comincio a pellegri-

nare fuor del paese natio e percorse in pochi lustri tutta la faccia

della terra. L' origine raccontasi per tal maniera avvenuta. La care-

stia, le inondazioni del Gange e certo inusato squilibrio dell
1

atmo-

sfera seguito da stravaganti meteore tribolavano da qualche tempo
la misera popolazione di Jessorc nel Bengala , quando nell' Agosto

di quell' anno vi scoppio improvviso il tremendo flagello. II Tytler

osservandone il primo caso ne rest6 cosi meravigliato che giudi-

collo senz' altro un avvelenamento
;
e gia era sul fame rapporto

alia Polizia, quando dal rapido moltiplicarsi di simili accessi fu av-

vertito non essere altrimenti vero il suo sospetto. Dilatossi in un

baleno il rio malore per tutto il Bengala e gran tratto lungo le co-

ste dell' Indostano. Quindi (nel 1818) infest6 le piagge orientali

del golfo di Bengala, i paesi situati lunghesso la catena dell' Hima-

laya, I' interno dell
1

Incjostano, le coste del Coromandel e di Malabar

fino a Bombay. Invase (nel 1819 ) 1'antico regno di Aracan, T im-

pero de'Birmani, la penisola di Malacca: e passo nelle isole di Su-

matra, di Ceilano e in quelle di Francia. Penetr6 (nel 1820) nella

Cina, nelle isole Filippine e dlBorbone. L'anno seguente (1821)

giunse dal lato di meriggio air isole di Borneo, di Giava; e da quello

d'occidente nell'Arabia, nella Persia e nella Mesopotamia. Prosegui

(nel 1822) a menare stragi nella Persia, nell' Armenia e nella Siria.

Quindi (nel 1823) si comunic6 lungo le spiagge persiane del mar

Caspio e pervenne ad Astrakan nel territorio russo ,
intanto che

dall' occidente danneggiava il litorale della Siria ove infuri6 tutto

1' anno appresso ( nel 1824 ) e in peculiar modo nella Tiberiade.

I inalmente ( I' anno 1830) entr6, forse per non piu dipartirsene,

neir Europa passando dalla Persia nella Russia di cui invase Mosca

e in meno di sei mesi ventinove provincie. Verso la meta dell* anno

seguente (nel 1831) pervenne a Pietroburgo, penetrato prima m-1-

la Polonia dalla quale si sparse nella Trarsilvania, nell' Ungheria e

nella Germania: Berlino, Vienna e Amburgo ne furono grandemen-

te afilitte : giunse pure in Costantinopoli e in buona parte della
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Turchia Europea e nell' Egitto. Continuando poscia la sua marcia

micidiale giunse (nel 1832) in Londra e in tutta Y Inghil terra; poi

a Parigi e nel resto della Francia. In qual modo passasse quindi

nell'Italia, quali citta vi colpisse di preferenza e per qual maniera

accadessero i suoi serpeggiamenti fmo a tornar anclie piu volte so-

pra le sue orme, non e mestieri di esporlo in questo luogo, essendo

contemporaneo il resto della sua storia e troppo bene scolpito nella

mente, e fors' anche nel cuore, della massima parte de
1

nostri leg-

gitori.

Quante vittime poi sieno cadute sotto il pestilenziale influsso,

nessuno varra mai a calcolarlo con qualche precisione. I giornali

tuttavia ce ne diedero a vane riprese different! cataloghi da cui si

ricava che nel solo periodo di quasi tre lustri, dal 1817 al 1830,

perirono di colera un diciotto milioni nell' Indostano e due o tre

tanti nel cesto dell' Asia. II che non parra esagerato ove si consi-

der! che alcune citta oriental! perdettero tre o quattro quinti de' lo-

ro abitanti, cotalche in molte castella, segnatamente del regno di

Siam, reputarono per lo meglio i pochi superstiti, anziche dar se-

poltura a' loro morti, di abbandonarli alia rapacita degli avoltoi, to-

gliendo il tetto alle case per render loro piu agevole 1' ingresso. Non

fu uguale in ogni luogo il furor del morbo, conciossiache la mor-

. talita delle varie regioni computasi come segue : nell' Arabia e nella

Mesopotamia ne rimase spento un terzo della popolazione : nell'Ar-

menia un quinto : nell
1

Indostan e nella Persia un sesto : e nella Siria

un decimo. Tal fu la strage nell' Asia. In Europa riusci assai meno

micidiale poiehe nella Russia miete solo un ventesimo
;
ne in ve-

run' altra nazione europea oltrepasso detto numero : anzi in parec-

chie non s' ebbero a piangere estinti se non uno o due per cento.

Questo calcolo per6 riguarda i defunti de' varii Stati, non gia delle

citta o de' villaggi particolari in parecchi de' quali il danno fu vera-

mente gravissimo. E vuolsi di piu osservare che ovunque il morbo

ritorn6 per la seconda o terza volta
, ivi mostrossi ognor meno

impetuoso, e percio men funesto, quantunque la sua permanenza
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vi sia rimasta generalmeAte come prima di due o tre mesi e non

abbia punto ceduto della sua natura '
.

Che 6 dunque il Colera indiano e quale il principio fisico onde In

originato? lutorno all intima natura e alia cagione del suo primo

apparimento si & scrillo cosi diversamente da grand! scrittori, che

resta impossibile a chi ne legge le opere il formarsene un giusto

concetto: prova abbastanza chiara deir oscurita di lal argomento.

Anzi tutto e disorepanza riguardo all
1

anlkhita della malattia, la

quale quantunque appaia in Europa di data recentissima, non pu6

aftermarsi essere parimente nelle Indie : conciossiach& altri afler-

mano perdersi la sua origine nella caligine de' piu lontani secoli,

altri per contrario lo dicono non risalire piu su del 1817, traendone

argomento dalla novita del culto alia dea 0/a-6t'6t, ossia alia Dea

del Colera-morbus, inventato da' pagani dell'India afline di cessare

da se codesto flagello. Ma questa ragione vien distrutta da chi pre-

tende essere pur recenti le altre divinita invocate dalla supersti-

zione di que' popoli contro altri malori che fuor di dubhio eran gia

noli inolti secoli addietro. Varie similmente sono le opinioni intorno

alia cagione del morbo. Gl' Indiani idolatri lo ripeterono supersti-

ziosamente da
1

Kali ossia divinita de' cimiteri le quali supposero

irritate per la cessazione de' sacrifizii umani. II popolo di Bank lo

attribui all' influenza di un Genio maligno che sotto forma di pe-

sce avea cercato rifugio nelle acque del fiume. Altri
pensaro^io

che

in quartto agli Arabi fosse puriizione divina del mangiar carne di

vacca; e il comandante della frontiera cinese credettelo un efTelto

della fatalitu a cui disse, nessuno, tranne I' imperatore, aver potere

di opporvisi ^
non convenire per6 che questi s' opponesse al fato il

quale rendea vacante gran numero di dignita e di pubblici impie-

ghi 2. Ma per lasciar le baie e venir ad uomini giudiziosi Roberto

1 In Francia nondimeno a detta della Prtste medieale la mortalita
1

fu preiso

a poco ufjnalc n<-lle tre volte (1832-49 Si), ch venne colpila dal terribile fl-

jc-lln, cioe di cento mila morti incirca.

2 ALESSANDRO MOBEAU DE JOMNES. Relazione intorno al CoUra-morbut pttti-

lenziale citato da inolti scriltori.
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Tiller opin6 che il morbo si originasse dalla cattiva qualita del

riso di cui eransi in quell' anno malamente nutriti gl' Indiani.

Molti medici inglesi che allor trovavansi nel Bengala il ripeterono

dall' aria corrotta per la putrefazione de' cadaveri umani rimasti

ammonticchiati ne' confluenti del Gange : dappoiche gli abitanti di

cola usano per motivi di religione gittare i loro morti in detto

liume. Piu saggiamente di tutti il celeberrimo Moreau de Jonnes

sopraccitato defini che il Colera Indian o provenne e proviene da un

principio sui generis ; e cosi parlando disse vero
,
sebbene la sua

spiegazione equivalga a non dir nulla. Al qual consiglio si atten-

nero prudentemente molti altri de' piu gravi scrittori
;
e que' che

se ne discostarono entrando in minute disquisizioni non soddisfe-

cero per avventura alia comune aspettativa.

Non conosciuto il vero germe del male egli e naturale che i piu

savii tentennino nell' assegnarne il rimedio. Cio non ostante tras-

seiro avanti a nugoli i dottori e i non dottori ciascuno col suo

metodo, allopatico od omeopatico non importa quale, e gridando a

piena gola T eSpr,/.* ,
riuscirono a spremere assai bene le horse

degl' incauti
,
solo vantaggio fmora accertato delle tante medicine

vendute per infallibili
,
e unico scopo a cui mirarono pur troppo

tanti filantropi dell' eta nostra : quello cioe di far quattrini a dispen-

dio della credulita popolare *. Ma, lasciando anco da parte i giun-

1 A proposito di questa smania ci place di arrecar qui un brano del Filiatre

Sebezio giornale di scienza medica il quale dice appunto cosi:

AVVERTENZE SUL COLERA. Da ultimo iii questo momenlo gia appariscono i

prodroini d'un'altra epidemia eke minaccia d 'invadere il nostro paese : epidemia

non mortale, la Dio merce, ma orrendamente fastidiosa. Questa epidemia consi-

ste in una diarrea (sit venia verbo) di opuscoli sul Colera ne'quali ognuno van-

ta e descrive cio che chiama il metodo mio. Per quest' epidemia tulti i metodi

preservativi sono riusciti inefficaci, salvo il precetto d' Ippocrate in quella fa-

mosa gradazione di rimedi che tcrmina col quod ferrutn non curat ignis curat.

Preghiamo intanto il benigno lettore di porre a quegli opuscoli un solo errata

corrige e dove dicono p. e. col mio metodo non si e perduto alcuno: ne ho vi-

sto morire se non quelli a' quali sono stato chiamato quande erano diventati

cadaveri, voi aggiungete che il colerino e il colera mite sono stati salvali col
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tatori, vcnnero secondo i diversi metodi comunemonte adoperati il

calomclano ossia mercuric dolce, 1' olio di ricino e di oliva, le polveri

antimoniali, il tartaro emetico, la magnesiaJa colloquintida, 1'ipeca-

cuana, I' acqua fredda, il ghiaccio, il solfato di soda, i bagni caldi.

i senapismi ,
i clisteri oleosi , e i larghi vescicanti alia bocca dello

stomaco. Poi vapog ,
stroOnazioni

, oppio, etere, laudano, vino,

alcool, canfora, pepe, ed altri sudoriferi, salassi, mignatte ecc. ecc.

rimedii , come ognun vede, di vario o diverso effetto e predicati

nondimcno
,
ciascuno dal suo fautore , come unico e di provalis-

sima eflicacia. Dal che ben pu6 inferirsi che dunque un vero e

certo rimedio non fu per anco ritrovato, quantunque a delta di mol-

ti sieno tornati sopra tutti utilissimi gli emetici e gli olii dolci

quasi adiuvanti gli sforzi della natura che cerca per mezzo del vo-

mito e della soccorrenza di sbarazzarsi del rio malore. Ma intor-

no a ci6 facciam punto , per non recar nottole in Atene. Chi sa che

appurando prima ben bene 1* esistenza di certi fatti volgarmente

creduti e poi studiandone T influsso non si giunga a scoprire I' o-

rigine del male e T opportuno medicamento? De' quali fatli per

recarne alcuno, e cosa nota che molti scrittori di questa materia

sono di parere originarsi il Colera dall'aria ingombra di piccolissimi

*animaluzzi volanti, i quali dicono riuscire impercettibili all' occhio

piu perspicace ove non ricorra all' artiGciale ingrandimento del

microscopio ,
e merce di questo essersi realmente potuti vedere

1' anno scorso in Nuova-York degli Stati Uniti. II Dolt. Boehm

medico di Berlino arrec6 in mezzo un' altra osservazione asseve -

rando fin dal 1838 * d' aver trovato tanto negli intestini de' morti

metodo mio e con quello degli altri ,
salvo qualche piccola vittima

dopli
speci-

fici: che non pochi infermi di Colera sono pure stall salvati da metodi comuni

I'iudiziosaiucnle applicali, e che coloro che hanno solTerto il Colera gravissiiuo o

fiilminnntf non solo non han potuto essere salvati, ma neppure uccisi dagli spe-

ci/ici, dal metodo mio e da metodi comitni Kinqui il {;ioriiale napolftano riporta

to dalla Vore della libertd de'13 Ott. 1834, il quale evidentementc sc la piylia

contro i soli ciarlatani e non gia contro i medici assennali che sono i priiui a

metterc in ridicolo cosi vanilosr millantorie.

1 Die Kranke DarmtcMcimhaut in der Asiatischen Coltra. Berlino 1838.



398 CENNI STOR1CI

di colera, quanto nelle deiezioni de' colerosi un fungo microsco-

pico colle sue sporule tonde od ovali
,
talvolta isolate

, per lo piu

eongiunte negli estremi e costituenti ramificazioni o talli simili a

quelli del cactus. Queste vegetazioni ,
secondo lui

, veggonsi non

solo nelle materie rigettate dal malato, ma eziandio nel suo sto-

maco e in tutti i meali dell' intestine
;
ed apjpaiono talvolta cosi

numerose, specialmente nel duodeno, che non e possibile esporre

al microscopio una goccia del liquido che questo contiene senza

trovarvi in mezzo gli avanzi dell epitelio. La rapidita poi cen

cui vegetano dette sporule sembra incredibile
, dappoich& lo stes-

so Boehm riferisce di averle piu volte vedute crescere e moltipli-

carsi mentre egli tenevale sott' occhio ad esame. Pretende insom-

nia che detto fungo sia identico o somigliante alia Botrite Bassiana

che produce il calcino nel baco da seta e da cui ripetonsi molte

epidemic occorrenti a quando a quando tra parecchi animali *.

Altri tolsero ad esaminare la relazione che passa tra il morbo e

i mutamenti atmosferici. Tra questi il ch. professore Andraud

dirigeva a Parigi al Presidente delT accademia delle scienze una

sua lettera nel 1849 in cui accertavalo d' aver ricavato da quoti-

diani esperimenti di un trimestre che col dilatarsi del Colera dimi-

nuiva la copia del lluido elettrico nella sua macchina flno a non*

ottenerne quasi nulla ne' piu asciutti giorni di Giugno in cui il

morbo toccava il massimo della sua violenza. Dal che incline a de-

durre che, contnbuendo assai alia conservazione della vita 1' elet-

tricita dell' atmosfera, ove questa venga per qualsiasi cagione a di-

minuire, ne sentono il manco piu o meno funesto gli abitatori del

luogo, secondo che hanno dalla natural complessione maggiore o

minor lacolta di sopperire alia sua deficienza 2.

Accertati adunque questi e moltissimi altri fenomeni che qui

non riportiamo e che durante la malattia pur diconsi osservati o

nell' aria o ne' cadaveri degli estinti colerosi
;
e indagata la natura

i Vedi la Bilancia del 12 Ott. 1S.M.

2Vedi 1'appendice al Cattolico del 10 Ott. 1854
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e 1' influenza che detti fenomcni possono avere sopra il corpo urna-

no, si trovera forse la maniera d impedire o di troncare la terribile

malattia. Si capira forse se gli operai che lavorano o maneggiano di

continue 1' olio abbiano veramente un antidolo nel loro mestiere

siccome accadde in parecchi luo<>hi : se gli applicati alia rnacina del

sommacco i quali nel regno di Napoli non furon tocchi dal disa-

stro debhano lo scampo e la salute a quella specie di foglia *: se

non sia da mettersi tra le piu ridioole stranezze qu?lla del Cbimico

Raspail il quale osa predire senza tema di essere smentito, che non

avra nulla a temere del Colera chiunque a colezione e a pranzo con-

sumera per s& solo in condimento o sotto la forma primitiva Ire o

quattro spicchi d' aglio crudo
;
se sia vera od assurda la storiella

raccontata dal Gallignani s Messenger, di cinque Mulesi che giunti

nello scorso settembre in Cadice infestata dal Colera . si diedero a

curarne gl' infermi a cui palpeggiarono da prima lo stomaco quasi

per rjdurne in un sol punto il rio umore e poi schiaociando loro

sulla bocca dello stomaco certe pallottoline a mo' d' olive (frutti

probabilmente della Malesia) tanli ne guarirono quanti ne curaro-

no 2. Si riuscira inflne, per dirla in breve, a far mondiglia e cernere

quel poco di buono che va unito a un' infmita di inutile, o di no-

civo ne' svariatissiml metodi o sug^criti a voce o pubblicati per

iscrilto in molte migliaia di libretti e messi in uso il piu delle volte

a sproposito. Ancora si chiarira (e ci6 importa assai piu che a niolti

non sembra) se il colera sia o non sia contagioso.

Intorno alia qual quistione variano pur le sentenze tanto riguardo

alia natura generale de'contagi , quanto riguardo alia specials del

Colera pressochi lo reputa contagioso
3

,
e fmalmente sopra les^fn"

questo morbo in qualsiasi modo attaccaticcio, il che da moltissimi si

alforma, e da molti altri si nega, i quali credonlo soltanlo epidtmico.

1 VVdi U Giomalt delle <* Siri/idH 18 Sett.

2 Vedi l'ppendice al Cattolico del 10 on. 1854

3 Ossia enia*ante una sostanza impcrcettibile e sconosciula per cui il morbo

si comunica dagli uni agli altri.
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Noi non abbiamo bilance da librare le ragioni do' due partiti ed an-

che avendole difficilmente c'indurremmo ad usarle. Diciarn tuttavia

cbe ci fan gran forza pel si gli argomenti arrecati da' celeberrimi

dottori Cappello e Lupi
* e da' suoi partigiani conformissimo a fatti

osservati anche in quest' anno e osservabili mentre or scriviamo nel

Ducato di Parma e di Piacenza il quale sembra dover la sua libe-

razione dalla comune sciagura al rigoroso cordone di che si voile

cingere fin da principio. Egli e vero che mold Comitati per altra

parte ragguardevolissimi sentenziarono in contrario e addussero in

conferma della loro opinione non dispregevoli argomenti. Ci6 non

ostante noi confessiamo di non comprendere perche in materia cosi

delicata non si ami piuttosto di seguire il tuziorismo, che non met-

tere a cimento la vita di molte migliaia di cittadini. Dicono essi che

nella persuasione del contagio il cornmercio ristagna ,
il timore

(tanto nocivo) si aumenta ne'popoli, e gl' infermi corrono rischiov

di essere abbandonati.

Giudichine i sapienti se la quantita del danno arrecato a' traffichi

nazionali sia cosi certa e cosi grande che si debba anteporre al pe-

ricolo di propagar la morte, che e quanto dire il massimo de' danni

terreni. Yorremmo inoltre ci si provasse ben chiaramente tornar

piu spaventevole al popolo il timor della pestilenza che non quello

della epidemia, mentre colla sollicitudine si puo forse evitar la pri-

ma; piu difficilmente la seconda. Infine non e neppure a temere che

gl' infermi vengano derelitti pe' quali si troveranno sempre medici,

parenti e sacerdoti solleciti di porgersi al oaritativo bfficio, tanto piu

che, eziandio nella sentenza del contagio, e fondata opinione che il

male non si comunichj per semplice contatto esterno, ma bensi per

assorbimento o deglutizione dell' alito contagioso non difficilissimo

ad evitare.

1 Storia medico, del Colera Indiana osstrvato aParigi da AGOSTINO CAPPELLO

e ACHILLE LOPJ. Roma 1832. Opera dottissitna e, secondo noi, tra le migliori

che sieno uscite sopra questo argoinento.
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Molte altre cose resterebbero a toccarsi di quest'oscura e terribile

malaltia, le quali e per esser notissime e per non dilungarci sover-

chio bastera indicare a modo di compendio, avvertendo per6 che

moke di esse non sono approvate da tutti, sebbene vi si accord i hi

maggior parte de' medici che liarmo pubblicato le loro opinion!. II

Colera dunque e morbo terribilissimo e , tranne la peste nera che

miete due terzi degli Europei nel secolo XIV, forse il pi6 micidiale

di tutte le antiche pestilenze od epidemic, e per la estensione e per

la ripetizione de
1

suoi danni. Non e certo, ma assai probabile che-

si propaghi per contagio. Credesi poi comunemente che, mentre

infuria in un luogo, tutti gli abitanti contraggano la disposizione e

direm quasi il seme di esso, il quale per6 non dee spaventare, poiche

non erompe cosi facilmente n& per contatto n& per miasma, soprat-

tuUo quando non si disordini alcun che nell' ordinario metodo di vi-

ta. Ove pero tal avvertenza sia negletta avviene che molte malaltit

notabihnente diverse si convertono in detto morbo, tostoche. questo

comincia a manifestarsi in qualche luogo. Vuolsi di piu che il germe

del male stia latente piu o meno, da due a quaranta giorni : e che

mediante un ottimo regolamento di vita se ne possa con morale cer-

tezza irnpedire o mitigare gli efletti funesti. Sembra che le passio-

ni delF animo mal frenate, 1' eccessivo abuso de' cibi specialmente

scaldanti e la rea qualita della nutrizione tornino piu cbe mai mi -

cidiali in tempo di Colera e diventino quasi favilla opportunissima

a destare il morbo. Questo allorchfc percorre tutto il stio periodo

ha tre stadii distinti : T attacco, la cianosi, e la reazione : rade vol-

ta per6 arriva al terzo, riuscendo per lo piu micidiale il secondo.

L' attacco si manifesta per ordinario da que' diaturbi medcsimi cbe

del Coiera leggonsi, come dicemmo sul principio, nelle anliche ope-

re d'Ippocrate e di Galeno. Ove il morbo non venga domato in'sulle

prime ,
entra 1' infermo nello stadio della cianosi in cui

,
crescendo-

violentemente i primi sintomi, piglia un aspetto orribile, spaventoso-

e cadaverico per le gote aflilate, per gli occhi rientrati, e certo co-

lor plumbeo cbe lo informa : anche la voce ha non so che di cost

strano che i medici non seppero chiamarla con altro nome, fuorche-

SerieII,vol VIII. 26
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di voce colerosa. In esso stadio ordinariamente si soccombe. Se

per6 attesa la robustezza dell
1

infermo e le cure medicbe, giugnesi

alia reazione, benche anche questa sia spesso fatale, molti nondime-

no scampano dalla morte. Le conseguenze poi della terribile lotta

divengono poscia lunghe e fastidiose
,
fino a degenerare qualche

volta in altre non meno funeste malattie. La durata del periodo

morboso varia da qualche ora a due o tre giorni : il primo caso
,

ove avvenga la morte, appellasi colera fulminante. Rimedio certo

non s' e ancor trovato e chi sa quando si trovera? molti se ne sug-

gerirono piu o meno ragionevoli che qui non si riportano, essendo

noi persuasi che questi tornino inutili senza la presenza del medico,

il quale adatti e modiftchi quasi in ogni momento e secondo 1' av-

vicendarsi de' varii sintomi la sua cura.

Ecco i brevi cenni che abbiam creduto non affatto inutili intorno

a un tema cosi doloroso. Egli e probabile che in leggendoli parec-

chi de' nostri lettori siansi sentita riaprire piu d' una piaga non

ancor bene rammarginata. Ma noi portiamo fiducia che, pii com'es-

si sono, troveranno tosto nella Religione quel balsamo confortatore

che noi vorremmo poter derivare in abbondanza negli animi loro.

Ne solo il troveranno per se ma, ove fosse bisogno, eziandio pe'loro

soggetti, procacciando sopra tutto di dissipare da essi que' danno-

sissimi pregiudizii che ad ogni scoppiare di simili calamita ritor-

nano mai sempre in campo. Tant'e: anche in questo secolo di

civilta e nella nostra colta Italia s' ebbero pur troppo a deplorare

gravi pazzie del popolo forsennato e piu d' una vittima innocente

rest6 sacrificata al suo furore. II volgo ,
come a proposito di altre

pestilenze osserv6 il Verri citato dal Marizoni *
,
e corrivo di sua

natura ad attribuire i mali a perversita ucnana contro cui potersi

vendicare, anziche riconoscerli da una causa con la quale non ci sia

altro da fare che rassegnarsi . Lode adunque a chi procura di sra-

dicare dal popolo cosi deplorabile errore : infamia ed esecrazione a

que' Giornali piemontesi che tentarono di confermarlo nella funesta

persuasione.

i Promessi Sposi. Cap. XXXII.
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V ragguagli delle mission!, ehe i magnanimi figliuoli di S. Be-

nedetto fondarono tra i selvaggi dell' Australia, si legge che aven-

do un padre missionario mandate al Superiore della Residenza

della Nuova Norcia un selvaggio fatto cristiano, con cinque rari

animaletti di quelle regioni , consegnogli eziandio una lettera pel

detto superiore. Or avvenne che il selvaggio nel dare un po' di ci-

bo a quegli animaluzzi, avendo aperto una specie di gabbia, in

ch' erano rinchiusi, due si fuggirono ;
ne per quanto il selvaggio,

che snellissimo era
, gf inseguisse veloce pole venirgli fatto d' ag-

giugnerli. Laonde continuando suo cammino dicea fra se La

Veste nera non sa quanti me n' abbia aflidati il Padre, e per6 fsup-

porra che fossero tre, e riceveralli con piacere.

Giunto alia Residenza, e porta al Superiore la lettera, e conse-

gnate le tre bestiuole, il Superiore lesse che il Missionario gli-ne

mandava cinque; perche voltosi al selvaggio, gli disse Hanno

a esser cinque , gli altri due dove sono? II selvaggio a quella do-

mauda stordi, e riputando che il Benedettino il sapesse per visione
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celeste, gittossi boccone in terra adorandolo come un angiol di

Dio. II monaco sollevollo, dicendo Perche ti prostri? a Dio solo

si dee adorare E il selvaggio , rispose Voi vedete le cose

lontane come gli angeli del Grande Spirito No, rispose il mona-

co, io lo lessi nella lettera che tu mi hai recata Come ! in quel-

la carta? ripigli6: dunque io vi portava chiuse ladentro in quel fo-

glietto bianco le parole del nostro Padre Bonifazio? Oh Dio! Voi

altri bianchi avete anche 1' arte di mandar le parole alia dislanza

di tre giorni : voi siete proprio figliuoli del Grande Spirito
-

Dopo che il selvaggio si fu riposato alquanti giorni alia Nuova

Norcia, il Superiore diegli una lettera pel Missionario e accomia-

tollo. Di che il selvaggio camminava sempre in sospetto , e colle

braccia larghe, temendo per aver posto la lettera nel seno del suo

camiciotto, che serrando le braccia dovesse schiacciar le parole ;
e

spesso guardavasi in grembo per vedere se le parole moveansi nel-

la carta, e pigliata la lettera accostavasela agli orecchi per udir

se le parole favellavano insieme, e coricandosi serrava la lettera nel

carniere e poneasela sotto il capo per vedere se nel silenzio della

notte potesse intendere i loro ragionamenti.

Eziandio quando il gesuita Salvatierra, che fu il primo Apostolo

della California, entr6 in quelle barbare regioni ,
diessi per alletta-

re que' feroci e crudi selvaggi a trimpellare una sua citara o man-

dolino con arie bellissime or liete, or concitate, or flebili e dolci.

Laonde i salvatici abitatori a quelle melodic rimaneano stupiti e

sopraifatti ;
e riputando che il ribechino fosse un animate cantaiuo-

lo, in luogo di mirare alle corde, guardavano alia rosa de' forellini

ch' e vicina allo scannello delle corde, e cercavan di vederne le in-

ieriora , avvisando che le fossero armoniche e contenessero in se

quelli soavissimi trilli. Indi non e a dire gli urli di meraviglia che

spiccavano ,
i salti, le contorsioni, gli occhiacci che faceano mentre

il Salvatierra scarabillava il suo ribechino; e quand'egli tenealo che-

to, i selvaggi accostavan 1'orecchio a pur intendere s'ei favellasse col

ventre
,
o se i bischeri fosser lingue, e parea loro che quella bestia

.avesse le budella di fuori ove gli altri hannole in senq.
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Queste semplicita muovonci a riso, e le abbiamo in conto di bam-

bolaggini e ignoranze da selvaggi ;
ma se gli uomini cziandio piu

sapienti . che ci vissero non piu che quarant'anni addietro
, levas-

sero il capo da
1

loro sepolcri e dall'alto d'una torre, per esempio ,

di Resina in sulla bella spiaggia di Napoli, guardassero per lo ma-

re e vedessero quel placido golfo da molti legni solcato velocissi-

mamente senza vele, e vedesserne spumeggiare i fianchi, e dall' al-

bero di mezzana uscir vortici di nero e denso fumo, batterebbero

palma a palma gridando Ah quella nave brucia viva , e pur

vola rapidissima sulle arque e non si consuma ! Cbe miracolo e

questo? E se
,

volti gli occhi alia spiaggia, vedessero lungo

le fiorite falde del Vesuvio trascorrere come il vento verso la Tor-

re del Greco tutti que' carrozzoni congiunti come una lunga con-

trada
;
senza veder cavalli che li trascinano, non griderebbono at-

toniti Che prodigio e cotesto egli mai? E se di notte
, pas-

seggiando per la deliziosa e ricca via di Toledo
,

la vedessero illu-

minata come il mezzo giorno ,
e guardandone i tersi fanali isolati

sopra le colonnette mirassero quei zampilli perenni di vivissima

luce
,
senza la conserva dell' olio ,

e senza lucignoli ,
mandar dal

bocchino tanta chiarezza
,
esclamerebbero di certo ebbri di mera-

viglia Donde attingono tanto lume? Oh scorre la luce pei canali

come 1'acqua delle fontane? E dov' e la luminosa sorgente, onde si

brillanti tiammelle derivano? Ma che direbbon essi, se vedessero

che pei telegrafi elettrici da Napoli il Re fa conoscere i suoi ordini

all' ultima punta delle Calabrie in pochi minuti? Direbbon ferma-

tnente; checi6 puossi operare pe,r
via di spiriti celesti o infernal!, i

quali volano istantanei come il pensiero da un capo all' altro del

mondo
;

e lo si conficcherebbero in capo viepiu chi dicesse loro ,

potersi a Londra istaritaneamente sapere ci6 che fassi a Nuova-York,

a Boston e a Filadelfia nell' America ; e gia da Londra mandarsi

in un attitno le nuove a Parigi, e da Parigi in un baleno a Nienna,

e da Vienna in uno istante a Venezi-i e a Milano.

Se poi si
aggiugnesse Che ora dall' India si vien colle ruote

per mare in quindici giorni all
1

Istmo di Suez
;
che dall' America
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settentrionale le navi senza vele vengono a Liverpool e ad Havre

in dodici : che da Trieste in poche ore si giugne a Vienna
;
da

Vienna in poche altre si va a Berlino, a Brusselles, e a Parigi. Che

ora in alcun regno non si salgono piu le montagne ,
ma si trafo-

rano alle radici, e con quelle carrozze senza cavalli si attraversano

in pochi minuli quegli sterminati cunicoli
, giugnendo in mezza

giornata ove quarant' anni fa perveniasi appena in mezzo mese.

Che per giunta ora si passeggia sotto un fiume reale, sopra cui na-

vigano a gran numero i piu grossi vascelli che valicassero gli ocea-

ni d Oriente e d'Occidente. Che senz'arco e senza pilieri che peschi-

no in mare si tragitta d' Inghilterra a un' isoletta vicina entro un

corridore sospeso, il qual corre campato in aria piu d' un miglio e a

tanta altezza che vi passan sotto i legni a tre ponti con tutte le ve-

le spiegate al vento : che per entrare a Venezia non si naviga pid

la laguna ,
ma vaccisi in carrozza : che fiumi larghissimi ,

e valli

profondissime s' attraversano dagli eserciti e dal massiccio carriag-

gio sovra ponti sostenuti per aria da soli fili di ferro.

Che penserebbon mai que' nostri arnici di quarant' anni fa , se

dicessimo loro Datemi una camicia, e senza che mano d' uomo

intromettavisi, da s& la si trincia. si macera, s'impappa, si staccia,

s' infoglia, s' accilindra, s' asciuga. s' imprime, e ti riesce in poco

d' ora un foglio starnpato, ove puoi leggere le novelle di tutto il

mondo? Datemi un gruppo di bioccoli di lana: e' si scardassano sen-

za scardassiere
,

si filano senza conocchia, fannosi brdito e trama,

tessonsi, e tessuti si piluccano ,
si cimano, si radono

,
si soppres-

sano, s' alluoidano; di sorte che senza opera d' uomo vedi monti-

celli di lana uscirti in finissimi drappi con tutti gli assetti, gli ac-

conci, e le discipline che richieggonsi alia difficil arte della lana,

che dava opera a mille mani, e or dieci vi son davanzo. A tempi

vostri per dorare i metalli si richiedea fuoco ardentissimo, e mer-

curio, e strofinamenti e fregagioni, e graffi, e granatini, e palettie-

ri, e setolini
,
senza le paralisie che incoglieano a' doratori e agli

argentieri : ora gitta le piastre in una tinozza d' acqua d' oro

o d' argcnto ; ponvi a contatto due fili 1' un di rame e V altro di
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zinco . vatti poi a coricare e il domnni tu le troverai dorate o ar-

gentate: fa loro la cenerata, bruniscile, ed ecco lampeggiarti 1'oro

e allucidartisi 1' argento senza dartene pensiero. Che piii? Volete il

vostro rit rat !o si al naturale, che ogni peluzzo, ogni neo, ogni cre-

spa vi sia; e cio avvenga senza tavolozza, scnza colori, senza pen-

nello, senza dipintore? Acoostatevi al Dagherrotipo, e in tre minuti

second! voi siete ritratto appuntino, vivo e parlante.

Volete di vantaggio? Se siete calvo e non avete piu capello in

capo, e' vi san fare una rapelliera si benfatta e per bene, che la vi

par nata e cresciuta in testa. Avete il collo torto come i bigotti? II

maestro da mi' occhiata ai cordoni che sostengono il capo sulle

spalle, vi taglia di ririso un tendinetto, e voi non avete piu il tor-

cicollo. Perdete un occhio? Or v' ha chi ve ne innesta un altro.

Siete vecehia sdentata? con dugento franchi voi avete in bocca

tuttele vostre due file di denti incisivi, canini e molari, e cosi fitti e

ben appaiati che dopo il desinare non avete bisogno di stuzzicarli

col dentelliere. Zoppicate da un pie piu corto? Un taglio al tendine

d'achille allungavelo a sesta. Arete in capo gli occhi guerci ? Be-

ne sta. Ora vi si taglia un nervolino, e di torti, gli occhi s'addiriz-

zano e non guardate piu bieco.

Non sb ancora trovato per verita il farmaco d' allungare la vita;

mas'e migliorato d'assai il modo di viver consolatamente fralepiu

squisite delizie, che non conosceansi ai >ostri quarant' anni addie-

tro. Che se non s' e ancora trovato il gusto di morir volentieri da

tutti, v'ha molti per6 che si dilettano mirabilmente di codesto pas-

satempo; e s' uccidono da se con maniere dolcissime , o di pistola

o di morfina o d'asfissia. Ed avvi eziandio a questi beatissiroi gior-

ni di gran dilettanti che fanno morire altrui senza febbre
f

: impe-

rocch^ s' apersero certe Universita Umanitarie; carbonaie o m^z-

ziniane, specialmente in Italia, che insegnano ai sicarii 1' analomia

meglioassai dello Spallanzani, del Morgagni, e dello Scarpa; attc-

soche costoro colpiscono anche al buio di prima botta la iugulare,

il cuore, il cervelletto , i ventricoli eziandio delle piu sottili arte-

riuzze, e mandano i cristiani all' altro mondo in un ultimo senza
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farli penare. E ci6 in braccio agli amici, in serio alle spose, coi fi-

gliuoletti in braccio, in fra il concorso della gente ,
al passeggio,

in piazza, in chiesa. Coteste lauree e matricole non si dispensavano

si largamente a' vostri giorni : ora abbiamo di cotesti dottori ma-

tricolati in utroque iure quasi per ogni citta d' Italia.

Cosi pure a dirlavi schiettamente
,
in codesti quarant' anni che

mancate dal mondo non s' e migliorata gran fatto 1' arte di badare

a' fatti suoi, di contenersi nel.proprio ordine, di viver sommessi e

tranquilli sotto la legittima autorita che ci governa ,
in somma di

praticare quel gran detto dello Spirito Santo Inquire pacem el

prosequere earn Ma in quella vece siamo divenuti maestri nell'ar-

te delle Rivoluzioni. Oh si ve, oh niuno de' nostri antepassati ci

vince in codesta sapientissima dottrina. Figuratevi! In meno di

trenta di
, quanti ne corrono dallo scorcio del Febbraio a poc'oltre

la meta di Marzo del 1848, si ribe!16 la Sicilia, tempest6 Napoli,

s' agito Roma, sbottoneggio la Toscana, si sconvolse il Piemonte,

si riscosse Milano
, svegliossi il Leone di Venezia

,
si capovolse

Vienna, s' arruff6 Berlino, folgoro Parigi, e mand6 Luigi Filippo a

babboriveggoli con tanta furia, che il poveretto Iasci6 nel cassettino

piu di cento milioni di franchi da goderseli all
1

osteria quei trenta

beoni e biscazzieri che gli scoccarono addosso la macchina da lor

fabbricata alia taverna.

Ma per tornare a voi padri nostri, zii, santoli, e amici nostri de'

quarant' anni addietro, mal faceste di non tardar a-morire almeno

due lustri dopo : imperocche non areste avuto piu a dir con Giob-

be alia carne vostra, ch
1

ell' e putredine e cibo di vermini, avendo

il siciliano Segato rinvenuto V arte d' indurare e impetrar le carni

de' cadaveri come il granito. Ma che? Ora i vivi, i vivi medesimi si

veggono tagliar le braccia e le gambe ;
estrarre la pietra dalla ve-

scica
,

e divellere molti denti in bocca (siccome incontro 1' anno

passato a un mio amico in America) senza sentir dolore
;
e ci6 in

virtu d' un certo etere che respirato pel naso li rapisce in un dol-

cissimo estasi, e non sentono piu di se. lo sarei infinite se volessi

porvi sott' occhio le meravigliose novila che accaddero ne\ mondo
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dal 1814 a noi per le eminenti inventive degli odierni Salomoni
; e

se Napoleone I si trovasse all' assedio di Sebustopoli non istupireb-

be forse meno di veder nell' eserdto francese tanti ntiovi argomen-

ti di guerra ignoti al suo tempo, che di vederlo insiemo aflratellato

colle legioni inglesi ;
e le navi di Francia sventolar la bandiera tri-

colore tra le bandiere che Nelson spiegava ad Aboukir. In som-

ma per riassumere le piu cospicue, ora corresi in carrozza sen-

za cavalli, navigasi senza vento, illuminansi le cittasenz'olio, vas-

si per aria sopra i larghissimi I'm mi e i profondi valloni sui fili di

ferro, si dipinge senza colori, cuocesi la cucina col furao, aggelasi

1'acqua col carbone, accendesi il fuoco grattando, attizzasi la fiam-

ma coll' acqua , trapanansi le montagne come i cepperelli di le-

gno ;
colla folgore si scrivon lettere in uno stante dall' oriente al-

1' occaso, da tramontanaa mezzodi, per tacervi d' inestimabili altri

ritrovati dell'umano ingegno, che applic6 alle arti meccaniche certi

lievissimi principii delle forze naturali.

Se adunque i morti di non piu che quarant'anni innanzi sollevas-

sero il capo da' lor monimenti e vedessero le anzidette cose , fatte

gia volgari a di nostri
, griderebbero per certo che siamo al fini-

mondo
,
che gia

1' Anticristo e sopra la terra ,
il quale operd segni

meravigliosi ,
sicche fncesse discendere il fuoco dal cielo in terra al

cospetto delle genii ; e sedusse gli ahitatori della terra coi portenli ,

che furongli concessi d' operare *. Eh no no! II Signore 1' ha detto

che il Pseudoprofeta. fara stupire il mondo colle sue meraviglie , e

noi ora veggiam cose inaudite , incredibili. Omnis insula fugit , el

monies non sunt inventi. Cappita
! Ohe

,
si naviga col fuoco ! si

corre senza cavalli ! si scrive col fulmine! bagattelle da nulla eh?

L' Anticristo e certamente con voi

Pace, anime care, pace. L' Anticristo era eziandio al vostro tem-

po . ma allora imparava a leggere perch' era piccino ,
e il maestro

1 Fecit 5i0na mayna , ut ettam ignem faeeret de eoelo descendtre in terram

In eontpectu hominum, et seduxit habitants in terra, propter iijwo, 7t<a da-

ta sunt illi facere. Apoc. X11I, 13, 1 i.
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gli dava le scudisciate
;
essendo che la Rivoluzione di Francia fu la

sua balia, le Societa Secrete furon le sue Bambinaie, o Gorernanti

come ora le chiamano
,
e le buone verginelle 1' allevaron su tan-

to dolciato e divoto, che non mai meglio; il Volterianismo fu il

suo primo maestro di letteratura; ma Hlluminismo di Weisbaupt

fu il suo gran professore di teologia ,
e addottorollo

,
il Carbonari-

smo e il suo Secretario di Gabinetto, e la Giovane Italia e la sua fi-

danzata. Or s'apparecchian le nozze solenni, e si celebreranno nel

nuovo tempio de' Valdesi a Torino, il quale sara nobilmente e ric-

camente addobbato coi fogli della Buona Novella: Bianchi-Giovini,

il gran Mufti, sposeralli all' altare rizzato nel mezzo del tempio, e

formato cogli empii volumi ammonticchiati di Giuseppe Ferrari, di

Pippo de' Boni
,
di Giuseppe Mazzini

,
del Desanctis e dell' Achilli

,

della Storia de' Papi del Giovini, delle storie d' Italia del Farini, del

Farina
,
del Gualterio

,
del Devecchi

;
i gradi saran formati coi vo-

lumi della Storia di Piemonte del Broflerio, e della storia di Toscana

dello Zobi. II Fischietlo vi sara per Sacristano
;
le damigelle della

novella sposa saranno la Gazzelia del Popolo, la Strega, 1'Opmione,

e 1' Italia e Popolo. L' incenso, che s'ardera sull' altare dell'Anticri-

sto dal Gran Mufti, saranno tutte le bestemmie che si scrissero e si

scrivono e pubblican6 anche oggi in Piemonte dalla Liberia della

Stampa ,
incenso all' Anticristo soavissimo piu del galbano e dello

storace. Ecco, anime care de' nostri trapassati : voi vel vedete. Tut-

tavia credetelo a noi, 1'Anticristo potra servirsi delle umane inven-

zioni de' nostri giorni , perche puossi abusare di tutto
;
ma per se

medesime le sono innocentissime, ed efletto per lo piu dei progress!

della Chimica e della Meccanica.

Ma per tornare al nostro assunto, ed applicare a quello le mera-

viglie dei selvaggi dell' Australia e della California sopra i naturali

effetti che non sapeano intender punto nella loro zotichezza, dicia-

mo: che se nell' ordine fisico i morti da quarant' anni in qua ve-

drebbero portenti, i morti dal 1790 al 1800, se fossero risorti dai

loro sepolcri ,
e avessero girato 1' occbio intorno all' Italia

, ave-

riano scorto nell' ordine morale avvenuti nel brevissimo giro di un
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decrnnio, stupori inestimabili e air intendiinento loro inestricabili,

epieni di profondo misterio. Imperocche avean eglino lusnato mo-

rendo I'll alia in un riposo, in una quiete e pace altissima che nulla

inquietava da lunghi anni. Avea tre repubbliche, 1'una in tutto Ari-

stooratica ,
ed era la Veneta

,
le altre due miste d

1

Aristocrazia e

Democrazia, ed erano la Ligure e quella di Lucca. Aveva all'alpi il

regno di Sardegna . e il durato di Milano : nel centre i ducali di

Parma e di Modena , piu basso la Tosrana ; intorno e da meriggio

di quella lo Stato della Chiesa; oil re il Liri sino al mar d Africa il

regno delle Due Sicilie. Ne' popoli appariva ancora la piela e la fe-

de antica
,
mescolata con una certa semplicita e gentilezza natia

insino al Tronto
;
al di la rusticita Osra . vigor Latino

, asprezza e

sobrieta Sabella ; piu oltre mollezza Greca e acrimonia Calabra.

Le plebi italicbe eran sottosopra cost
,
cioe un misto di beata

ignoranza paga del presente , e di una segrelc ansicla incerta del

futuro; poich& T Italiuno
,
eziandio se idiota , e preveggente e sa-

gace. Ma la borghesia era gia entrata bene adentro nelle dottrine

volteriane , e assai piu che non mostrava ai sembianti. La nobilta

in parte molle, e in piu modi dissoluta: ma nobili, cittadini e po-

polo aveano da molti anni pessimi esempii dalla nimista de' Go-

verni colla Santa Chiesa, e piu e meno lo scandalo veniane a galla,

e appuzzava e conlaminava di s& le cilia e le campagne. L' educa-

zione della gioventu era per6 generalmente cristiana ;
nel dome-

stico ospizio riverente e soggetta ai geniiori ;
nelle pubbliche isti-

tuzioni era ammaestrata dal clero, costumata, docile e condotta con

certa severita antica a virtu
; per6 anche gli adolescenti avean gli

uomini di chiesa in osservanza, rispetto, e devozione^ ne i padri

usoiano da quella vecchia parsimonja italiana coi figliuoli,
eziandio

adulti, da lasciarli soverchio larghi di moneta e di liberta.

Molte usanze e costumanze religiose e civili erano ancor fresche

in Italia, venutele dai Comuni del secolo XIII, ne il giansenismo

clic le osteggiava astuto e maligno, era venulo a capo di sbarbi

carle-, onde ricorrendo le sagre o il n annuale de'santi Patroni, o

de'misterii della Redenzion nostra, ogni cilia e ogni borgata area

le sue feste e rappresenlazioni pubbliche e popolari, che traeano
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infiniti popoli circonvicini a goderle. Imperocche per 1' Assunta

v' era la Regala a Venezia colle sponsalizie del mare fatte dal Doge:

a Verona correasi il pallia per san Zenone
;
a Pisa per san Ranieri

faceasi il gioco del ponle e la luminaria
;
Prato avea la rappresenta-

zione del Gesu morlo; Firenze la corsa de cocchi per san Giovanni,

de' barberi per san Pietro
, e la riftcolona per la nativita della Ma-

donna-, Padova la corsa delle bighe per sant' Antonio; Milano avea

le sue; Cremona, Mantova, Bergamo, Parma, Modena, Bologna le

loro; Genova poi avea fra 1'altre nella settimana santa la festa delle

Casazze ch' era un portenlo a vedere. Con ci6 sia che quei fieri re-

pubblicani faceano pompa, almeno quel di, della loro sovranita

collo splendore e la magnilicenza delle robe; ch
7

egli non v' ha Re

o Imperadore cbe vestisse mai con tanto, sfoggio di paludamenti e

d' ori come i facchini di Genova in quella festa delle Casazze.

Costoro eran divisi per Confraternite, e ciascuna emulava Taltra

nella sfarzosila e nello scialo delle cappe , e nella ricchezza
, gran-

dezza e peso de' crocifissi. Le cappe erano di velluto doppione o a

soprariccio; in una confraternita cilestre, in un' altra scarlattine,

in un' altra vermiglie, in un' altra d' amaranto; e queste cappe con

istrascichi e senza, erano ricamate a gran sovraposte d' oro meglio

che i
piii ricchi paramenti da chiesa; ne paghi dei trapunti delle

donzelle Genovesi che sono in cio valentissime, faceanle ricamare

a Lione, e noi ne vedemmo di cosi sfolgorate che non si potrebbe

dire. Ciascuno portava in mano torchi a doppiero di cera candidis-

sima e cosi grossi che appena il pugno di quegli ominoni potea

serrarli. Ma il Crocifisso, ch' era talvolta di cedro e maggior del

naturale, e sopra croci massicce e grandi, era infitto in una gran

cigna ad armacollo, e portavanlo per 1'erte e per le chine di quelle

viuzze di Genova con un' agevolezza stupenda. V eran de'patrizii

che per esser viemeglio popolari amavano di sobbarcarsi a quel

peso ;
e narrasi a gloria d' uno Spinola ,

d' un Lomellino
,

di un

Doria
,
d' un Serra ,

d' un Adorno ,
e di Marcellone Durazzo, che

saliano tutta la gran scalea della cattedrale di san Lorenzo cosi in

bilico, che recavanci sopra il Crocifisso senza toccarlo ptmto colle

mani.
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Ma se i morti del 790 si fossero svegliati dell' 800 non averian

trovato piu ulcuna (Idle antiche istituzioni italiche, si le religiose,

si le civili, ein gran parte eziandio le domestiche e le private. An

zi tut to eotesto cataclismo sovvertitore d' Italia oper6 quelle muta-

zioni nel brevissimo giro di due anni : poiche dal {'(> al 08 ogni

Stato s' era converso in Repubblica Democratica. In uno istante

surse la Uepubblica Cisalpina, I'Adriaca, la Cispadana, la Transpa-

dana, la Felsinea, la Pedemontana, 1' Etrusca, la Tiberina e la Par-

tenopea, con quel soqquadro universale di statuti, di leggi, di di-

ritti
,
di retaggi e di costumanze , che puossi appena immagiuare.

Vedeansi i nobili taglieggiati , contriti ,
diserti dalle vessazioni dei

demagoghi ;
le cbiese e i santuarii spogliati d' ogni sacro tesoro, di

ogni ricchezza, d ogni preziosa suppellettile, doni e ofierte dell'an-

tica fede e generosita italiana: i Cleri e gli Ordini religiosi avviliti

e perseguitati: iiinondazioni d' armi straniere: alberi della tiberta

piantati in ogni piazza, in ogni villaggio e casale, e attorno a quel-

li sfrenamenti di plebi furibonde; lascivie, matrimonii civili, divor-

zii, sacrilegi inauditi. E fra quel gavazzare forsennato qualche pre-

te sprelato, qualche frate sfratato, qualche monaco scocollato con

cappelli militari in capo, e nappe, e pennacchi tricolori, e sciabo-

loni cinti ov' era prima la fune di penitenza e la coreggia del dis-

prezzo del inondo; tanto il delirio era comune !

Uno scorrazzare ,
un matteggiare da briachi ,

un urlare Liberia

ed Eguaglianza, e liberta intender la licenza, egualita la burban-

za, la soperchieria, il ladroneccio: le reggie de'monarcbi messe a

ruba, ei principi fuggiaschi ;
i tribunal! chiusi, le prigioni spalan-

cate, le chiese ignude, le prostitute ornate da regine; gli erarii

vuoti e rapinati ; imposte, gravezze, tasse, estorsioni infinite. Le

grandi citta italiane appena aveano un teatro : ora ogni cittaaucola

voleva il suo per appararvi morale, e non 1'avendo, chiudea una

cbiesa e di quella teatro faceva : nelle guerre die innondarono le

parti superiori d' Italia le cbiese eran converse inoltre in spedali, in

magazzini. in fenili
,
e persino in istalle de'cavalli e lupanari. e

logge di frammassoni. Gli ori
, gli argenti ,

le gemme cb' erano net

deposito de'monti, saccheggiate dalle plebi, e dai giacobini
fraa-
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cesi detti per vezzo i sanculotti o gli sbracati ,
tanto ci calaron

dall'alpi bene in assetto di panni, e vi tornaron carichi del bottino

d' Italia : ne paghi all' oro
,
miser gli artigli ne' sacri penetrali del-

1' Arti, unica gloria che rimasa era all' Italia-, e vuotaron le gallerie,

i musei, le sale private-, e i templi di Dio delle statue, delle dipin-

ture, de'ceselli, de' nielli, delle incisioni e de'bronzi : piu ladroni in

questo de' Metelli, de'Mummii, de'Verri e degli altri Consoli e Pro-

consoli romani , che dispogliaron la Grecia
,
V Asia ,

la Sicilia e la

Campania dei portenti delle arti greche.

Se adunque quei buoni vecchi italiani che morirono nel 1790

fossero usciti dalle arche, ove eran sepolti, soltanto dieci anni ap-

presso, avrebbon potuto credere agli occhi loro? Avrebbon potuto

intendere come tanto mutamento fosse in si brev' ora avvenuto? Ma

essi erano ignari della potenza sovvertitrice delle societa secrete.

La potenza loro e come quella dell' inferno : sa distruggere ,
ma

non sa edificare. Veggaselo Europa tulta-, ma noi teniamci all'ltalia.

Cotesta forza satanica opera da oltre settant' anni , ed ha ruinato e

diroccato le glorie nazionali; divelte le antiche istituzioni, infrante

le leggi divine, naturali, civili e domestiche
;
cancellate le vetuste

glorie, derisi i fasti delle grandi famiglie ,
che in guerra e in pace

tanti e si segnalati trionfi riportarono col braccio e col consiglio a

bene della patria. Che ci han fabbricato in quella vece? Minaccia-

no distruggere anche le poche vestigia che ci rimasero dell' antica

sapienza e grandezza-, ma esse n6 sanno ne vogliono edificar nulla;

eppure dopo settant' anni d' esperienza trovano uomini, che si sti-

mano savi e amanti della patria, dando il nome loro a coteste societa,

la cui potenza e quella di distruggere, di consumare e d' annullar

quanto tocca. L'impero delle Societa Secrete non puo esser mai ne

lungo n& ordinato a bene, come non & durevole 1'impeto de'gonfi

torrenti, i quali in luogo di abbellire, arricchire e allegrare, divel-

lono, impoveriscono, spaventano e passano; ma lascian per lungo

tempo i segni tuncsti del loro transito sterminatore.

Ne' tempi sopra cui facciamo queste considerazioni, 1'alta Italia e

segnatamente il Piemonte, erano in grandi aflanni, e s'*attendeano

una piena di Francesi che trarupasse dall' Alpi a suo disfacimento.
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Gin il Contado di Nizza, e la Ducea di Savoia erano caduti in potere

dei repubblicani di Francia
,
ed ogni sforzo del Re per riscuotode

tomato era inutilmente, sicche ai regii non rimanea piii che a guar-

dare le sommita delle Alpi marittime di verso Saorgio, delle graie

verso il Montecenisio e delle pennine verso il San Bernardo. Ma

1'anno appresso, che fu il 94, espugnate ch'ebbero i repubhlicani le

loro cilia di Marsiglia e di Lione, rhe s' erano ribellate alia Repub-

blica, e rommessovi eccidii e crodelta indicibili, il generate Dugonv

mier, col valore del giovine Bonaparte, di Lapoype e di Laharpe ,

di Mouret e di Gamier, prese con fierissimo assalto di mano agl'In-

glesi, comandati da Ohara, e aiutati dagli Spagnuoli, dai Piemontesi

e dai Napoletani ,
la misera cilia di Tokme

;
la quafe fu squarciata

prima dalle batterie e dalle bombe francesi, e poscia divampata dal-

Tira e dalla vendetta di Sidney Smith, che partendo incese inoltre

tutte le navv, del porto, e consumo con esse il maggior nerbo della

marina di Francia, che non pole mai piu ristaurarsi in tutta quella

micidial guerra, la quale terminocolla caduta di Napoleone del 1 XI i .

Come adunque i repubblicani vidersi trionfatori della Francia

insorta nel mezzodi contra le disorbitanze di Robespierre, 1' avve-

duto Kdlermann sommo comandante dell' esercito dell' Alpi, irato

fuor di modo delle sconfitte avute Tanno innanzi in Savoia dai Sar-

di alleati cogli Austriaci ,
avvi6 colonne formidabUi ai passi della

Tarantasia, del Fossigny, edeHa Morienn^, lequali fulminando con

una velocita e ardenza incredibile, superarono gli ostacoli de'gioghi

repenti, delle strozze arguste e delle trincee e batterie nemiche; di

sorte che il general Bagddone vhwe le arduita insuperabili del Pic-

colo san Bernardo, caccio i regii di la della Tuile e minacci6 la val-

Ic d' Aosta
,

il generale Doyen con Pressy ricacciarono
le^falangi

che sharravano la Morienna
,
e si spinsero alle radici del Cenisio

insignorendosi del balzo e del villaggio diTermignone. Ne te audaoie

c le vittorie repubblicane si tennero qoi : attesochi vedendo gli

apici delle alpi difesi dai regii ,
che \l s erano gagliardamente af-

forzatl, conosceano che le porte d' Italia eran munite di guisa, che

non era si agevole il calarne al conquisto.
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Ma nulla e chiuso alia perfidia. Veggendo i Frances! che il passo

di Saorgio serrava loro i valichi al Piemonte, ne affrontandolo po-

teasi per verun modo espugnare giammai , pensarono di aggirarlo

per fianco, e se altro non se ne avvantaggiasse , impedirebbonglisi

almeno gli aiuti. Detto fatto. S'entri improvviso in su quel di Ge-

neva-, e avvegnach'ella avesse pagato quattro milioni per aver pace

con Francia , le si intimi da Nizza pei rappresentanti del popolo

Robespierre il giovane ,
Ricard e Saliceti

,
che la repubblica fran-

cese ha necessita di tragittare 1' esercito per le terre della Riviera

di ponente. Avea buon gridare il marchese Spinola governatore di

Ventimiglia, che il territorio ligure dovea pei recenti trattati esser

inviolabile
;
che coloro con un dritto nuovo alle genti rispondeano

La Repubblica francese non conquista ma passa : 1' attraversare

anche armato
,
anche mal grado altrui

,
e 1' occupar passi e citta

non dirsi violare , si scorciare il cammino per visitare il nemico

Ma prima eziandio di allegare coteste ragioni da ladroni di stra-

da
, gia Dumorbion avea spinto da Mentone la vanguardia sotto la

condotta del generate Arena, rincalzata dal retroguardo del general

Massena, i quali,'occupata Ventimiglia, la Bordighiera, san Remo,

-Porto ed Oneglia, si ficcaron dentro pe' valloni nelle Alpi, e iner-

picandosi come le camosce e gli stambecchi per dirupi inaccessibili

sino allora persino agli alpigiani piu destri, pervennero a insigno-

rirsi di tutte le altezze di quelli scogliosi ciglioni, e scendere, dopo

le piu sanguinose lotte coi bravi Piemontesi
',
nella valle della Roia

fra il colle di Tenda e Saorgio. Al comparire imprevisto ,
anzi in-

credibile, dei Francesi in Val di Roia il general Colli, per non esser

tagliato fuori dall'unica via che mena in Piemonte, retrocesse verso

le alture di Tenda, lasciando sguernito del suo antemurale Saorgio;

il quale per6 avendo presidio forte
,
munizioni inespugnabili ,

ac-

cessi difficilissimi ,
non sarebbe mai potuto esser preso d' assalto, e

nulladimeno il Sir di Sant' Amore che n' era a guardia ,
venuto a

patti co' Francesi, lo cesse con infinito danno del regno. Perche il

Colli, il quale s'era afforzato sulle creste di Tenda, precipitate dal-

1' impeto francese sino alle estreme radici, da' repubblicani fu per-

seguito senza tregua sino a Limone.
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Rimaneva a superare il Cenisio, e allora arabo le chiavi d' Italia

sarien venute in mano a' suoi fieri nemici. Pertanto nel sommo

inverno, quando gli eserciti sorio alle stanze e posano dalle aspre

fazioni di guerra, i Frances! non pavenlando ne le altissime n<>vi

dell'alpi, ne i ghiacci che serravano i passi, ne i turbini che afla-

ticano quei paurosi fas|.igi , messisi su per li scoscendimenti del

monte della Ooce,assaltarono subitamente il forle di Mirabocco, e

soggiogatolo di presente,cacciaronsi giii per la valle di Lucerna sino

a Bobbio: se non che giunti al Villars trovarono un grosso capo

di regii che li risospinsero sino ai sommi gioghi. Allri per simil

modo superate le crude altezze del colle Argentaro sforzarono la

strettoia delle Barricate, e s
1

apersero gli sbocchi di Val di Slura:

altri tanlo s' arranfiarono agli sterpi ed alle schegge, che in sulla

prima arrivata si videro soprastare i cigli del Monginevra, don-

de piombati, caricarono improvvisi sopra Cesana, taglieggiarono

Oul\; e se il forte d'Icilia non isbarrava loro la via scendeano di

certo sino a Pinerolo.

Ma 1' aspro a superare era il Cenisio, si per le repenti erte di

verso Lansleburgo, e si perche i Piemontesi, siccome sbocco mae-

stro, aveanlo asserragliato di crudi tanaglioni a dar di morso in chi

entrasse in quelle serre. Tre ridotti principal! adunque muni-

vano il passo con gagliurde batterie, c controsproni, e denti, e

corni durissimi al cozzo, ed erano quello di Rivetli che imbocca-

va le frane, quello delta Ramassa che spazzava i dossi aperti, e

quello di Strasoldo, che aflrontava i gioghi del lato destro. A ve-

derli coronar quelle brioche, e guardarle con quei cannonacci, sareb-

besi detto, che qual non fosse aquila o girifalco non li avrebbe su-

perati; ma jl general Dumas ncl buio della nolle avviossi dirilto

da Lansleburgo contra il forte della Ramassa, il capitano Cherbin

avvolgeasi fra la pinaia per aggirare le cannoniere di Rivelli, e il

general Bagdelone, che dianzi avea domate le rocche del san Ber-

nardo, contendeasi di cerchiare le poste dello Strasoldo.

Come i regii s' avvidero dell
1

assalto, e scorgeano salire cosi to-

sti e serrati i francesi, .cominciarono a dar nelle masse colle bat-

Smell,voL VIII. 27
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terie rinterzate, spazzandosi davanti e d' accosta que'lioni furiosi,

i quali venian su veloci, grossi e profondi come il turbine degli

uragani che divelle i cerri e gli abcti delle alpi. Al bombare delle

artiglierie rintonavano i valloni
,

e il boato orrendo trascorreva

di cinghio in cinghio, di fianco in fianco, con tanto mugghio e per-

cotimento che parea che le montagne inabissassero e profondassero

capovolte e conquise. Le palle, le schegge, le catene scagliate dai

cannoni confringeano, sfracellavano, e macinavano crudelmente i

Francesi, i quali veniano incontro a quelle bocche di morte con

tanta ulacrita come al suono d' una danza marziale.

Ma il Bagdelone, mentre le artiglierie di fronte vomitavano lo

sterminio, imboscatosi tra que'macchioni e quelle fratte, tanto s'an-

d6 avvoltacchiando soppiatto, che salito rampicone per certi sco-

gliacci rigidi e dirotti si fu converse subitamente dietro le spalle

dello Strasoldo. Quando i regii s' intesero 1' archibuseria grandina-

re alle reni si tennero perduti, poiche pensavano che T umana au-

dacia non potesse giugnere a superar la natura
;
onde sgomberato

prccipitosi lo Strasoldo, eziandio Rivetti e la Ramassa con tutte

le artiglierie caddero in mano degli assalitori, i quali perseguita-

rono i vinti sino in Val di Suso, e piantaron gli alloggiamenti alle

Ferriere e alia Badia della Novalesa a pie del Cenisio.

Se la virtii italiana avesse avuto inconlro valore soltanto e pro-

dezza, i conflitti sarieno per avventura stati bensi duri, aspri, co-

stanti
;
ma la vittoria non potea fallire a chi combatteva pel suo

Re
, per la patria e pei domestici focolari con tant" ordine

,
disci-

pline e magnanimo ardimento; tuttavia il cuor grande, il braccio

fermo, il consiglio severe non valgono contra il furore di chi s'av-

venta come il nembo e la tempesta contra gli argini della natura e

della morte. Co-tale era il vampo de'Repubblicani; e T Italia atter-

rita s attendeva ad. ogni istante, che quella bufera slerminatrice,

che omai ruggivale in sulle porte, si rovesciasse a conquidere e di-

sertare senza possibile schermo le sue belle e fiorite contrade.
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i.

5/oria d' Italia dalT anno 1814 ftno ai nostri giorni scritta da L. C.

FARINI. Vol. I. Torino 1834.

Di questa nuova opera del Farini scrisse una buona censura il

ch. sig. Luigi Chiala, le cui osservazioni potremmo ridurre alle sc-

guenti. \
* La Storia rimpinzata di document! uficiali avrebbe do*

vuto acquutar maygior fede alle sue pagine citandone le fonti(. 2).

2. L' imitazione servile o anche plagio del Lamartine apparisce

in molti passi ,
dei quali alcuni vengono posti a riscontro e con-

fermano con evidenza la censura ($. 3).

3. Giudizii non imparziali pronunzia il Farini intorno ad* uomi-

ni insigni e reverend!, De ftfaislre, Monti, Pio VII, Canosa; e gene-

ralmente il clero ed i religiosi non sono trattati con quella mode-

razione di linguaggio che il Farini sa froppo raccomandare ai $uo(

awersarii e troppo poco adoprare egli stesso (. 4, 5, 6, 7. ) II rcn-

sore annette una laconicu e pure efticace apologia degl' incolpati.
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4. Nel . 8 si risponde alle accuse speciali contro ilGoverno Pon-

tificio. Nel . 10 nota la parzialita nazionale, lo stile non sempre cor-

retto e candido ,
e conclude : La storia del Farini pecca di molte

inesattezze : molti fatti si possono rivocare in dubbio appunto per

malvezzo di non citare documenti
,
ne certo potra bastare ai po-

steri 1' autorita pura e semplice del Farini per aggiustar piena fede

a questo o quel racconto. L' acrimonia, la passione e la violenza che

qua e la si scorgono nel giudicare chi da lui dissente
,
ci tolgono

dal lodare in lui la pacatezza ed imparzialila dello storico.

Tal e in sostanza 1' idea somministrataci di questa Storia dall'ac-

corto critico Piemontese; n& noi sapremmo rivedere generalmen-

te quel libro senza ripetere a un di presso le sentenze medesime
,

tanto esse neparvero, generalmente parlando , aggiustate e savie.

Trattandosi per altro di un libro, che, come avviene degli storici,

verra letto universalmente, due classi di osservazioni ci sembrano

potersi aggiugnere in pro dell'universale alia censura di quel perio-

dico: la prima sarebbe una esposizione de' fatti in luce piu veridica,

la seconda una confutazione di quelle idee universali, che lumeg-

giando tutto il quadro ,
ne rendono false le tinte. La prima parte

non e impresa per noi
,
non potendo un periodico trasformarsi in

una storia critica. Resta a noi dunque solo di aggiungere alcune

osservazioni universali intorno a quei principii , donde muovono i

giudizii storici dell' A. ,
affinchfe i lettori premuniti a cautela mi-

nor danno ricevano dalla menzogna , che in quelje carte parla ca-

mufiata sotto la maschera de' veri fatti.

La qual sentenza potrebbe a taluno sembrare contraddittoria,

non che severa, sembrando contraddittorio che chi dice un fatto

vero mentisca. Ma noi pregheremo i lettori ad avvertire altro es-

sere la verita de' fatti
,
altro la verita delle idee

, secondo le quali

vengono narrati e giudicati ,
e i fatti narrati secondo un giudizio

falso, poter divenire falsita, anzi calunnie
,
benche non ne sia al-

terata la material verita. Rechiamone alcuni esempii, che spieghi-

no il nostro concetto. Supponete che uno slorico, fcrmamente ad-

detto a' principii supremi dell' inviolabilila d' ogni diritto, voglia
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raccontarvi I'epoca della Ristorazione
; egli deplorera la misera con-

dizione di quei Principi ristoratori, i quali o non vollero polendo,
o non poterono volendo ristorare i tanti sconci d' ingiusto spoglia-

mento, per cui tanti sudditi fedeli al ritorno de Principi It-gillirai

ricevettero in premio di lor fedelta la niiseria
, mentre i loro spo-

gliatori guazzavano, e scialavano nella roba altrui. All'opposto un

Mndt-rdio, che ami un po
1

di giustizia, ma voglia conciliarla coll' in-

teresse
,
vi dira col Farini clie gli arbilri Europei non volcano di-

strulta I' opera di civile rinnovamento assolidata per le guerre Napo-
leoniche. . . . il diseyno di sowertire nucvamenle yli ordim economic!

e civili essere pericoloso (pag. IOC). Cosi le ingiustizie passate ti

vengono innanzi solto forma onesta di civile iinwvatneiito, e la giu-

stizia con quelle importune sue voci res clamat ad dommum, poco

meno che imbestialisce sotto aspetto di mostro pauroso , ossia di

tovtertimenlo delf ordine.

Prendiamone un altro esempio a pag. 40. Ogni buon cristiano

sa benissimo dal suo catechismo essere il furto peccato contro il

settimo comandamento; e se la roba rubata sia per qualsivoglia li-

tolo consacrata a Dio, alia colpa di i'urto aggiungersi quella di sa-

crilegio. L'no storico addottrinato in tal guisa, se narrar ti debba

che un Legato Pontificio voile ristorare i danni della Chiesa li dira

di lui, che, ignaro di quella debolezza, per cui per iino i maestra-

ti e i diplomatic!, ligi servilmente all' opinione di un parlito, di-

minuiscono con la morbidezza de' vocaboli 1* abbominio, che deb-

bono ispirare al popolo i misfatti, pubblico ne suoi bandi sacrilege

essere stato nelle lerre della Chiesa quel demanio il quale spoglia

non un principe qualunque, ma il capo della Chiesa, con mille isti-

tuzioni ecclesiastic-he, della roba che i fedeli aveano consacrato ad

impieghi religiosi: e il leltore cattolico trovera in queste frasi un

puro racconto del fatto in formole di una esattezza rigorosa quale

potrebbe adoperarsi in una dimostrazione matematica, o in una di-

scussione teologica.

Ma uuai se il fatto medesimo debba raccontarsi da uno storico

moderate, pel quale 1' usar vocaboli, che esprimano la verita della
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cosa, & esagerazione di spiriti superlativi. Costui ti dira del legato

che innamoralo delle vecchie forme , e schivo di qualsivoglia tempe-

ramento
,
scrivea nel bando frasi piu dicevoli cdle iraconde fazioni

che a grave maeslralo
; exempligratia SAGRILEGO DEMANIO , ed altre-

lali use ad es&ere in bocca de' chierici , che annaspano il temporale

collo spirituale (pag. 46).

Lo vedete, lettore; qui i fatti, come si suppone, sono verissimi, ma

ogni parola caratteristica ispira a chi legge un principio erroneo, e in

fin de'conti equivale a chi dicesse: i provvedimenti del Legato Pon-

tificio furono vendette e usurpazioni . Or questo non e egli un

calunniare, o per lo meno un alterare i fatti? Di che comprendere-

te 1' immenso pericolo ,
a che libri di tal futta cimentano ii volgo

de' leggitori : la c.ui intelligenza mediocre, poniamo pure che possa

cautelarsi le quattro ,
le sei

,
le dieci volte contro T errore incluso

in quei vocaboli
,
non e per6 possibile che a lungo andare non se

ne impigli e non dia nella ragna, leggendo un' opera di lunga

lena , ove ciascuna pagina presenta un laccio per arreticarvelo. E

buon per lui se
,
conosciuto il pericolo ,

si risolvesse a deporre la

scrittura per assicurare la fede e il sentimento cattolico ! Questo

pretenderebbe la Cbiesa nel proibire certi libri condannati, come

suol dirsi in globo, con tanto scandalo di certi Farisei, la cui giusti-

zia superlativa trova ingiusto questo ragionevolissimo procedimento

di madre pietosa a tutela de' figli. Come fa una madre amorevole

quando vede un qualche reo compagno ronzare attorno alia fami-

glia per sedurre i giovanetti suoi figli ? non potendo prevedere e

sfatare ad una ad una le arti di seduzione; guardatevi , dira, da

cotesto mariuolo: se vi ci fate alia dimestica vi tradira . Or cosi

non potendo la Chiesa assumersi ogni volta il compito infinito di

confutare criticamente ogni proposizione erronea di molti e lun-

ghi libri dettati da spirito eterodosso e fidando per altra parte nella

dorilita de' figli obbedienti ,
ha per bastevole cautela 1' ammonire i

fedeli dell' aspide, che si asconde in quell' erbe, dichiarando illecita

in generate la lettura del libro : e tal sara, non dubitiamo, il destino

di questa scrittura del Farini. .
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Ma prima ancora che il veleno dilatato oostringa la Chiesa a par-

lare, molto pu6 giovare in pro degl' Italian! lo sprigionaro dull in-

volurro de' fatti e de' voraboli lo spirito di menzogna, die in tor

si appialta, affineho la sua deformita natia gli serva di artlidolo. E

questo appunto vogliam noi qui tentare. A dir vero sembra clie il Ft-

rini abbia preoccupato le nostre osservazioni neWAwerlenza prelimi-

nary rimproverando a certi suoi censort cbe enri vtdono, dice, ii

fusctllo mil' orchio mio, e non la trove nel proprio. . . . cbe non

chiudono ntlla dimenticanza le inghtric, non correprgono con la (tirt-

ta gli sdeyni, non mettono gli animi ncl ripoto della modfutia, e della

moderanza (pag. XII), e prosiegue alia pag. seguente: V imparzia*-

lita dtlla storia cvnsiste in do che i falti sieno narrati tome soito :

il giudizio su quelli e libero per chi la scrive ; il quale naluralmentt

espone il proprio. . . . e cerca metlcre nell' animo del lettore la per-

suatione che egli ha. lo il dico schielto, in lutle le materie , in nti H

domma relifjioso mi lascia liberla, opino liberamente. . . . Chi da que-

sta aperta confession* voglia inferire la condanna dellemie storie, qttti

acre protare ,
che I' amore del rivere patrio sol esw basta ad oft-

buiare T intellelto, ed a perdere la coseicnxa (pag. XIII).

Pcrdonera il sig. Farini se in questo non siamo d'accordo con

hii. c se troTiamo il suo argomento inconcludente. Cbi vuole dopo

tal ana confessions condannare la sua Storia, non si trova in nessi*

na necessita di provare cbe I' amor patrio basti ad abbuiare I* in-

telletto, e a perdere la coscienza : dovra solo provare non esserr

amor vero di patria quel cbe detto la Storia, ma essere preocci*-

pazione di partito : e i giudizii dettuti da questi principii includere

evidenti falsita, ancbe secondo il concetto e le dottrine

dallo storico medesimo.

Or <|uosto
' faoilissimo a dimostrarescorrendo le pagine di

la Storia dalla prima fino all' ultima. Conriossiacbe quale dovrcbbe

essere il dettato di un A. che professa, da buon Moderato. rivcrenza

ad ogni opinione? Dovrebbe essere unc semplice narrazione rispdh

tosa rerso ogni persona , verso ogti partito.
Ben sarekbe lecil*

all
1

A. nel suo sistema di biasimare per cngion d' esempio I essersi
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dal Pontefice ridomandata Parma o Avignone ,
1' avere i Cattolici

bramato il ritorno di Pio VII e delle antiche istituzioni Pontificie,

1'avere un Conte Ghislieri caldeggiato in Milano il dominio dell' Au-

stria
,
che il biasimo sarebbe qui uno scrivere il proprio giudizio

con ischietta francbezza
,
senza buio d' intelletto; ne obbliquita

di coscienza. Ma quando le domande di quel santo Pontefice si

appellano lemporali ambizioni ( pag. 136), e il cattolicismo Spa-

gnuolo fanalismo religioso (ivi), chi non vede scrutinarsi dallo

storioo le intenzioni, non raccontarsi i fatti? Quando i cattolici per

istrazio si appellano clericali, quando la brama di ristorare principii

ed istituzioni anticbe
,
che poteva essere onorato sagrifizio di le-

gitimista coscienziato
,
o di cittddino devoto alia patria, appellasi

un trescare coll' Austria per cortegiane borie e per municipal! in-

vidie, cbi non vede ingiuriarsi gli uomini ed i partiti e non rac-

contarsi i fatti?

Capisco che 1' A. rispondera riprendersi da lui i vizii per isbigot-

tire i trisli ( pag. XIV
); ma ogni equo estimatore vedra cbe in tal

fatto T A. suppone i vizii per riprenderli, ed accusa di tristizia per-

sone, che poterono essere anche eroicamente oneste operando per

coscienza contro I' interesse lord proprio. Or chi gli dava tal dirit-

to di sentenziare intorno alia rettitudine delle coscienze e alia sin-

cerita delle persone? Un cattolico il quale riconosce nella Chiesa la

voce di Dio, e in Dio il diritto d
1

imporre la fede e di comandare le

opere-, se vede un altro, cbe si professa cattolico, sentenziare contro

le dottrine, ed operare contro i precelti dell' autorevole Maestra su-

prema, ben potra a buon diritto biasimare costui convincendolo o

ipocrita se finge cattolicismo, o disonesto ed empio se cattolicamente

pensando trasgredisce i doveri, da cui si professa egli stesso lega-

to al suo Dio. II cattolico dunque, che raccontando la storia riser-

ba a' caltolici suoi pari il nome di pii, di religiosi, di onesti, parla

realmente secondo sua coscienza, e questa coscienza e appoggiata

alia suprema autorita morale, che il mondo conosca. Ma che un

Farini sbucato fuori dalle cospirazioni , poi tomato a ubbidienza e

servitu piu o men fedele del Ponlefice, per ultimo ito a dottoreg-
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glare ii Piemonte distribuisca a suo talento a dritta e a sinistra i

titoli di borioso, di traditore, di oppressore, di arrogante ed 07.10-

so; e a' suoi cari di onesti, di onorati, ecc. (pag. 36, 22 esey.) in

quelF atto medesimo
,
cbe gittansi nella sedizione sperando di ra-

zarla a palrio bene; questo in verita in una persona, che professa di

rispeltare lulle le opinioni, non possiamo intendere che sia un pro-

cedure franco col solo riguardo della giuslizia ( pag. XIV
) ,

e un

narrare i fatti come sono ( pag. XIII
)

: ma sembra a noi un altera-

re i fatti, e rinnegare i principii abbracciati.

Non e dunque 1' amor patrio quello cbe viene biasimato nel Fa-

rini da' suoi censori, ma 1'abuso che egli fa di questo nome sacro-

santo : non e il volere un bene alia patria, ma il pretendere che

tutti i suoi concittadini debbano stimare bene ci6 che credono

male, sotto pena d
1

incogliere ne' suoi anatemi e di essere vituperati

come oziosi , oscuranti ,
nemici del bene, ecc. ecc. E per conse-

guenza chi condanna le sue storie non e
,
come abbiam detto

,

astretto a provare che 1' amore del viver patrio basti ad abbuiare

F intf lletto ed a perdere la coscienza. Molto meno dee tacciarsi di

poca modestia e moderanza, di poca carila e dimenticanza delle in-

giurie chi mette in mostra il laccio teso agl' incauti in libri di que-

sta fatta.

Ma sapete perche lo scrittore italianissimo si crede irrefutabile

sotlo il patrocinio dell' amor patrio ? Perche egli e di coloro che cre-

dono se soli la patria, essendo essi soli i sapienti, essi soli il popo/o,

essi soli lo stato , essi soli T Italia ; cotalche avversare le loro idee,

i loro interessi ,
il loro partito vale altreltanto agli oechi loro che

osteggiare la patria. Di che vedemmo altra volta impigliato il Fari-

ni 1, ed assegnammo altrove le ragioni teoriche 2
. Questo ma1 vez-

zo che il partito moderato non sa deporre, fa si che esso attribuisca

a tutto un paese quelle idee e quelle brame, che ei vagheggia colla

fantasia. Lo vedemmo in altri A. ben molte volte : e qui il Farini

i V. Civilta Cattolica H. serie vol. II. Un giudice e parte.

2 V. Cit-iUd Cattolica I. serie vol. VII, pag. ISO e seg.



ce ne porge replicati esempii. De'quali se vuoi saggiarne qualcuno

apri a pagina 74, e troverai che la Lombardia senliva at pohi le

oatene, e Milano piangeva; che alia Toscana restava desiderio di que-

gti ordinie di quelle guai^enligie ecc.-, che alcune province dello Sla-

to Romano, ecc.; che il Piemonte vedeva con dolore la distruzione

de'moderni islituli; chei moti democralici della Francia aveano com-

mossa la maggior parle de popoli ilaliani; che i privilegi sacerdotali

erano odiosi al laicalo. II che sarehbe verissimose il partito del

Farini riassurnesse in se soloiZ laicalo, i popoli Ilaliani, il Piemon-

te , le province dello Stalo Romano, la Toscana, e Milano con lut-

la la Lombardia. Cosi tutti coloro, che con lui non la sentono, ven-

gono condannati a perdere ogni titolo di patria e d' Italia, capile

minuli, direbbero i Romani giureconsulti. E il bello e che il Farini

stesso nella pag, 75 confessa che molli e conlrarii umori serpeggia-

vano in Italia
, spiriii municipali ecc. E molto piu chiaramente

( pag. 372 e seg.) nelF epilogo, ove mostra come 1' Italia era divisa

per quella che egli appella llalica discordia. Or tra tanti spiriti

contrarii chi da dritto al Farini di coriferire cittadinanza, o d' in-

fliggere esilio a questo piu tosto, che a quello? Se voleva raccon-

tare il fatto vero, doveva attenersi a quell' ultima frase dell' llalica

discordia che pronunzia pur troppo una gran verita, ma che nel

Farini esprime una solenne contraddizionet,

Ne volete un altro esempio? Eccolo nella pag. 348. Scagliando

un torrente di vituperii contro il monarca Spagnuolo Ferdinando

VII con una eloquenza degna del Mazzini, e rinfacciandogli la sua

nimieizia alle costituzioni, ne esagera la sconoscenza perche nes-

sun popolo, dice, si era merilata graliludine, quanta il popolo Spa-

gnuolo. . . . e nessun popolo ne colse piu amaro e piu ingrato frulto:

la qual proposizione sarebbe verissima se tutto il popolo Spagnuo-

lo si fosse rinserrato nelle file costituzionali. Ma di grazia, signor

Farini, credete voi che tale fosse allora tutto quel popolo? e non vi

ricordate quante volte i vostri pari ci assicurano che i popoli non

vogliono liberta, che non vi sono maturi, che conviene educarveli a

loro marcio dispetto? Se non avessimo intorno alia Spagna docu-
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mento alcuno potremmo argomentarlo da ci6 che abbiam veduto in

Italia. Ma chi conosce le arti e le violenze colle quali cangiuto T or-

dine della successione s' intrusero gli ordini novelli in Ispagna col

favore di una Reggenza sotto Reina settenne, chi sa con quanta

speranza di successo combatt& per piu anni D. Carlos giunto qua-

si alle porte della Capitale, quando perdea il piu forte de'suoi ge^

iicrali; chi conosce gli umori, che regnano oggi ancora nel popolo

Spagnuolo, e mettono a cimento la costituzione dopo piu di venti

anni di lotla
;
in verita che nel leggere in questa pagina del Farini

quel popolo Spagnuolo, che colse ingrato frutto della guerra com-

bat tula Ron sapra se I' ingratitudine sia stata neiraboh're la costitu-

zione di Cadice, o nello imporgli la costituzione di Isabella : ed io

ardisco sfidare la coscienza del Farini a dichiarare al cospctto di

tutta Italia che il suffragio universale degli Spagnuoli, o almeno

una grande pluralita di loro desiderasse nel 1817 1'introduzione

degli ordini rappresentativi. Se tanto egli osasse aflermare io du-

bilo forte che farehbe da' piu periti o compatire' la sua ignoranza

del falto, o sospettare la buona fede nel detto.

Quello che a noi sembra evidente e che una Storia descritta in

tal forma non narra fatti. ma immagina e declama filippiche. Se il

Farini voleva raccontare i fatti dovea dirci candidamente cio , cite

tutti veggiamo, V Italia e I' Europa tutta essere profondamente di-

vise da che T irreligione pose a soqquadro gl' intelletti : e i partiti

avvicendarsi a sconfltta ed a trionfo ,
seoza che si vegga finora a

qual de' due tocchera la prevalenza. Questo sarebbe narrare unt

storia: e uu narratore che in questo medesimo, che tutli veggono,

osa sfidare la pubblica evidenza, come spera fuori del proprio par-

tito titolo di onesto, e fiducia di veritiero, rispetto a tanti altri me-

no universal! ed evidenti?

Avvertano dunque i lettori a questo primo vezzo dell'A. quando

ne lorranno in mono la Storia : si ricordino che per lui il moudo

soncyi liberali, come pe' Cinesi il mondo e la Cina : tulto il rima-

iicnte degli uomini non c che uno spruzzo di fango sfugpito per

isboglio di mano alia Provvidenza mentre fabbricava il reamt da

sapienti.
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II secondo principio ribadito qui dall' A., e da noi censurato in

altra sua opera, e quella mania d'indipendenza, per la quale gl'Ha-

lianissimi si professano pronti a calpestare ogni diritto per riven -

dicare la patria in liberta. inutile 1' entrare qui in discussione
,

giacche non vi entra il Farini
,
ne nulla replica alle ragioni da noi

recate contro questo entusiasmo rovinoso ed ingiusto. Che un Ita-

liano brami alia sua patria per legittime vie 1' indipendenza e cosa

naturalissima
,
come e naturale ad un servo F accumulare peculio ,

per campare poscia senza servire
,
come naturale a un debitore

studiare ogni mezzo per soddisfare il capitale, e sgravarsi cosi dal

pagamento degf interessi, come insomnia e naturale ad ogni uomo

procacciare il suo meglio su questa terra
, quando per 1' onesta gli

viene permesso. Ma che 1' indipendenza sia quel bene supremo a

cui ciascun uomo debba immolare se medesimo
,
sanita e coscien-

za, corpo ed anima
,
individuo e famiglia , questo ben potra cre-

dersi da quegli sciagurati , che nulla sperano al di la della tomba,

ma non cadra mai in pensiere ad un cristiano, per cui la vita e un

pellegrinaggio, la giustizia un dovere, il regno eterno una speran-

za. II Farini che professa senza infingersi tutto essere santo che

che si tenti, anche temerariamente, anche ingiustamente in favore

della patria, e naturalissimo che tolga quindi la misura delle sue

estimazioni, e de' suoi giudizii; e che chiunque non sogna Italia a

suo modo lo nabissi in un baratro di contumelie
5
e chi per Toppo-

sto, fosse pure per arte o simulazione, gridi libera 1' Italia, ne ab-

bia tosto un panegirico in amplissima ricompensa. Cosi puoi ve-

dere di Francesco IV Duca di Modena (che non era certo liberale)

uno spaventoso ritratto (pag. 302), al quale noi contraporremo la

vita di quel gran Principe scritta non ha guari dal chiarissimo Gal-

vani : della quale si e dato conto non e molto nella Civiltd Cattolica.

E per Vopposto se leggi la vita del Murat, e specialmente la morte

(pag. 238) ,
ne troverai un encomio da farloti credere un Regolo

o uno Scipione. E pure sappiamo dall' A. medesimo che il Murat, da

prima sollecito di soddisfare la propria ambizione, no/i erasi dato

alia causa italiana se non disperato d ogni pratica dipace (pag. 177),
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e di ogni conquista ,
colla quale meditava far sua 1' Italia (v. pag.

50 e 156). L* A. sentiva intimamente quanto fosse ingiiisto ad un

tal uomo un tal panegirico, e per6 dopo averne descritto la morte,

come morte di un eroe, cosi conclude : Dinanzi alia sua tomba

lo storico piange di commiserazione ; non odu/a, non vitupera, suf-

fraga allo sventurato , e si ricorda che pugno per T indipendenza

d' Italia (pag. 238). Ed ecco la scusa di qualunque misfatto: chi

combatte una volta per 1' tndipendenza d' Italia
,
tenti pure auda-

cemente lo scompiglio della societa, le stragi della guerra civile;

lo storico ne piange ,
e si ricorda che pugn6 per 1' indipendenza

!' Italia.

Questa smania italianissima porta pur troppo, come tutti sanno,

I'avversione al Governo temporale del Pontefice : ed anche in que-

sto TA. non s' infinge ,
dicendoci francamente che il Pontefice e

principe non ilaliano, benche nato in Italia, perche nel suo cosmopo-

lilico impero la ragione d
1

Italia soltosld a quella delle somme chia-

vi (pag. 363) ;
la quale ragione potendosi applicare ad ogni catto-

lico , pel quale nel suo cosmopolitico affetto la ragione d' Italia sol-

tosld a quella del catlolicismo universale , dovremo dire che ogni

cattolico bench6 nato in Italia non e italiano : e cosi infatti da certi

italianissimi vengono trattati tutti i sinceri cattolici sotto nome di

setta o di Clericali. Molto piu acerbo poi, che verso il Pontefice ,

mostrasi 1' A. verso tutto il ceto ieratico
,
avvenlandosi rabbiosa-

mente contro il Governo Pontificio ad ogni occasione che si pre-

senti, o che 1'A. stiracchi per forza a sod^disfazione di sua maldi-

cenza. Delle quuli stiracchiature tu puoi trovare un esempio alia

pag. 392
,
ove dopo avere bulfonejrgiato a sazieta intorno a quella

grande opera del grandissimo Pontefice che fu Sisto V ,
la oostitu-

zione del Governo ecclesiastico riformata successivamente da quei

PonteHci
, che 1' Orbe cattolico venero come fior di sapienza ,

il

Farini ti avventa con un' ammirabile impudenza questa calunnia :

Nel concetto de prelati romani lo stato e un benefizio chiesastico ,

di cut sono usufrutluari , anzi sono padroni , dacche partecipano

alia sovranita che il Papa esercita in nome della Chiesa. Questo
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concetto da ragione de modi che sino a quesli ultimi anni tennero

i cherici nel ministrare la /manza, la quale fu sempre scompigliata.

Tu vedi qui un complesso di scerpelloni ove non sai se sia piu mi-

rabile 1' audacia, o la scempiezza di chi li profonde. Darti i prelati

romani per isciocchi da credere lo Stato un benefizio, da creder-

sene essi padroni ,
da credersi partecipi alia sovranita

,
da credere

la sovranita un diritto di scompigliar la finanza; tutto questo capo-

lavoro di scempiezza se il Farini sel crede, in verita che la scem-

piezza rion e de' prelati romani. Se poi non credendola il Farini, ca-

lunnia cosi arditamente
,
come se parlasse alia reina di Honolulu

,

o di Tamatava, quasi i Piemontesi non avessero mai conosciuto un

prelato romano un Gerdil, un Morozzo, un Lambruschini, un Gizzi,

unMassi, allora 1'audacia storica diviene si sfrontata che ti compa-

risce ridicola, specialmente in coloro che non cessano di accusare

1'accortezza, la sottigliezza delle arti e degli avvedimenti preteschi

nel Governo di Roma. Deh!, -signer Farini mio, ricordatevi qualche

voltache sono 18 secoli
,
che Roma governa; e un governo di 18

secoli non e governo di teste vuote: ricordatevi che sono 18 secoli

che i prelati ecclesiastici insegnano a' principi non essere governo

giusto quel che non mira al bene comune: se non altro ricordatevi

che la finanza scompigliata giunse a traverso a tre iavasioni fino al

1827 con un avanzo di cassa al fine di ogni anno, e che se ancor

non si rimette da quell' ultimo crollo, nel quale aveste voi pure tan-

ta parte, non e pero ancor giiinta a tassare i caui* a ridurre in di-

sperazione gli osti e i me/ciai, a riscuotere il frutto de' debiti e 1'uso

de' mobili che non si hanno.

Ma queste son materie che esigerebbero lunghi schiarimenti : a

noi basta aver notato come il Farini ha stiracchiato il suo tema per

iscrivervi in cinque linee e mezzo cinque o sei tra calunnie
,
con-

traddizioni e scempiaggini. Ma questo e il meno male non essendo

a tutti evidente 1' eresia
,
o 1' empieta di chi combatte il governo

temporale del Pontefice: di che forse dovrem parlare altra volta.

E pur 1' A. non si contenta di questo : egli pretende nientemeno

che escludere assolutamente la Chiesa da ogni ingerenza nel mondo
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visible, riducendola tutta nel mondo di-lli idee; o se anche nel

visibilc alcuna cosa le permette ,
tutto debb' essere sotto il bene-

placito de' governi temporal!. Vogliam supporre rhe egli non com-

prenda 1'eresia che in ci6 pronunzia, avendo egli protestato di non

voler negare il domma. Ma voglia o non voglia ,
il fatto e questo :

l'A. vorrebl)e che si rinunziasse finalmente dalla Chiesa ad ogni in-

gerenza sul mondo visibile. Questo spirito che pone gli slati in tra-

ragf/io, osteggia Tincivilimento, maledisce (sic) la scienza, ed oppri-

me la liberla, perche caldo di mondane ambizioni , e di temporal?

cupidila (pag. 357), venne da certuni attribuito a' Gesuiti, forse

perche ( questi ) ne furono i minislri piu spiccanti. Ma in verila il

Gesuita e piu toslo uno spellro, che il corpo di quella paurosa ge-

nia : la quale in Roma fa nido, ed ha fomento a spandersi in tutta

la cattolica gerarchia. Quello spirito prevale da
1

tempi di Gregorio

VII in (/i/a, netesempio di Clemente XlVprova in contrario. Giac-

che in quella occasione Roma non sentenzid V abolizione col pro-

ponimenlo di riformare la sna polizia, ma solamente per acconciarsi

ne' rispetti slatuali alle voglie de principi (pag. 356 e 357).

Permettetemi qui ,
lettore

,
una breve intramessa per notare la

contraddizione dell' A., il quale a pag. 48 rugionando de' Gesuiti

da un Papa condannati , e da un altro Papa emltati , soggiunge :

fatlo non acconcio per avventura a dare de prommciali Romani

quella ripulazione di inerranza onde son farli nelle timorale co.scien-

z. Pare che il signor Farini non conosca molto adentro cio che

pensano le timorate coscienze : altrimenti egli vedrebbe , che ci6 ,

che un Papa ha fatto per acconciarsi ( egli dice ) ne rispetti sla-

tunli alle voglie de' pnnctpt, non pone in pericolo 1' inerranza in

materia di fede, specialmente quando il Pontefice nulla riforma net-

la sua polizia. Ma questo sia detto solamente per far comprendere

un po' meglio al Farini quali idee si formino dell' inerranza le ti-

morate coscienze.

Torniamo ora alia dottrina rispetto all' indipendenza della po-

testa civile ,
che 1' A. vorrebbe conseguire ,

e che i Pontefici , nel

senso da lui voluto
,
non seppero finora concedere ne col Breve di
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Clemente, ne colla Bolla di Pio. 11 malvagio spirito, prosiegue egli,

che a gran parle del sacerdozio si appreso non solo confonde lo

spirituals col temporale. ma confonde col domma le discipline, in cui

il domma stesso lascia liberla alle coscienze ed alle opinioni ....

Indi la necessita di riformare la disciplina della Chiesa e del sacer-

dozio in modo che possano rappaciarsi colla scienza, e camminare

allo stesso viaggio di civilla sulla terra (pag. 358 e 359).

Fin qui il Farini; eco in gran parte, come avete potuto conosce-

re, del famoso Gesuita Moderno del Gioberti, vera mineslra riscal-

data: e i nostri lettori
,
a cui queste materie non sono ormai piu

nuove , saranno tentati di compatire un A., il quale con idee cosi

confuse .tratta le materie del dritto e della teologia ,
e compatire

anche piu T Universita Piemontese che da una testa cosi confusa

dovette per qualche tempo ricevere grindirizzi ufficiali del suo in-

segnamento.

E in primo luogo il dire che a gran parte del sacerdozio guidato

dal Pontefice Romano si e appreso il malvagio spirito da Grego-

rio Yli sino a' tempi nostri
, egli e un dirci la Chiesa corrotta : il

che non veggiamo come possa accoppiarsi con quella riverenza che

1'A. professa (pag. XIII) verso il domma religiose. Ben male cono-

see egli il domma religiose, se crede che esso permetta una liberta

di opinare ,
e un tal malvagio spirito scagliato ad impossessarsi di

un Pontefice santo, e di tanti santi a lui succeduti, o aderenti.

II dire poi che la Chiesa contends a' popoli ed a- monarchi V im-

pero della terra, perche pretende d' insegnare a tutte le genti, con-

dannando inesorabilmente chi non vuole ascoltarla ed obbedirla
,

egli e un ignorare il precetto evangelico docele omnes gentes . . . ser-

nare omnia quaecumque mandavi vobis. ... si non audierit sit libi si-

cut ethnicus. Signor Farini gentilissimo, qui non ci e mezzo : o la

Chiesa deve prelendere da popoli obbedienza mentre predica il van-

gelo, o deve dimenticare il docenles servare omnia
5
le parole sono

chiare, almeno per voi che capite il latino.

Pretendere che questo governo morale sia una confusione dello

spirituale col temporale ,
mostra una grande ignoranza'di cio, che
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significhi governare gli uomini. Avendolo noi spiegato nell'articolo

sopra Tautoriti, a quello rimettiamo il dottor Farini, rirordandogli

che chi governa ordina le azioni ad un fine; e che le azioni umane

essendo nell' ordine delle cose visibili; chiunque governa gli uomi-

ni, entra nel temporale, sia che abbia temporale anche il line, sia

che abbia fine solamente spiritual*'.

Non rneno inesatta 6 1' altra proposizione, che dice il domma la-

sciar liberld alle coscienze e aUe opinioni intorno alle discipline. Sa-

pete come il domma lascia tal liberta? appunto come la concede

nelle materie di legge puramente civile : nelle quali finche la legge

non e stanziata e lecito moralmente appigliarsi a parliti conlrarii,

ma stanziata la legge I' alto diviene obbligatorio. Or cosi appunto

nella uisciplina puramente ecdesiastica, finche la Chiesa non istabili

una disciplinu, ella e libera ad istituirne un' altra, e liberi sono i

fedeli a bramarla e chiederla. Ma quando la Chiesa ad una final-

mente si appigli6, e la impose per legge come utile o necessaria al

ben comune de' fedeli
;
allora il domma non lascia liberla alle co-

scienze, ed ogni fedele che sostenga esser lecito il disobbedire of-

fende ad un tempo e la disciplina e il domma. Ondeche i ribelli, per

esempio, al Romano Pontefice nel suo dominio temporale, sc sieno

contenti di dire: dovremmo obbedire; ma vogliam ribellare
;

falliranno bensi al debito di sudditi, ma non al domma religioso.

Se air opposto venguno a dirci essere il malvagio spirito queilo

che ispir6 a Pontefici di accettare un Governo temporale, di san-

cirlocolle censure, di autenticarlo co' decreti de' Sinodi aiiche ecu-

menici; e tutto ci6 essere contrario allo spirito e al teslo dell* E-

vangelo; allora, signer Farini mio, questi ribelli falliranno anche al

domma
,
e cesseranno di esser cattolici

,
non potendo un ca^lolico

asseverare che la Chiesa abbia erralo in questi suoi solenni provve-

dimenti, o che sia lecito disobbedire alia Chiesa. Quindi allorche voi

ci dite a pag. 81: Sinche non si mulino le costiluzioni del Papalo, e

sinche le costituzioni dei regni callolifi tieno immedesimate con quel-

/a, la teocrazia primeggera virtualmente sullc monarchic , le //iiu/i

nella Romana curia non avranno mai ragione di piena indipendenza

Serie II, vol. VIII. 28
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civile; quando questo voi ci dite, voi asserite in sostanza che 1' iti-

dipendenza civile & inconciliabile col sentire da cattoliro. II che se

fosse vero
, ogni sincere cattolico direbbe: Perdasi 1' indipen-

den/a civile; purche si salvi 1' unita cattolica . Ma il vero e che

come abbiamo dimostrato nel luogo citato la dipendenza cattolica

non impedisce 1'indipendenza civile : e la contraria opinione dell
1

A.

derivasi da un altro sproposito, dal qu-ale egli inferisce la sua dot-

trina, piantandolo come principio inconcusso alia precedente pag.

80 con queste parole : Roma argomenla che se la sovranild derivi

da Dio, nel solo suo Vicario si incarni cost, che per lui solo i Prin-

cipi regnino. Indi il sovrano primato del Papa sui Re, indi il diritto

di dare e di torre le corone, di sciogliere e di legure i popoli. Napo-

leone stesso aveva invero sollevato il Papa sull
j

imperadore il di che

voile il sacro crisma
,
e Pio Settimo consacrando il nuovo Cesare

aveva rivendicata a' successori di Gregorio Settimo la sovranita sui

Principi della terra (pag. 80 e seg.). No, signor dottore gentilis-

simo, Roma non argomenta cosi come voi la indettate; ma tutto al

piu potrete trovare degli scolastici che cosi argomentarono nel me-

dio evo. Pure nel medio evo medesimo quel Grande, che pole dirsi

rappresentarne nella sua persona tutto il sapere ,
mostra di propo-

sito nella sua Somma esservi un'autorita sovrana derivata dal drit-

to naturale ( e il diritto naturale non e Papa), per la quale anche i

principi infedeli governano legittimamente i loro sudditi ; e dopo

quel tempo i teologi, che nel secolo decimo sesto Tagionarono in-

torno a' dritti della Santa Sede, si ristrinsero in sostanza a cio che

abbiamo spiegato nel luogo citato poc'anzi, dicendoci essore debito

di ogni governante supremo il subordinarsi a' comandi di Dio, e

questi divini comandi non potersi da noi ben conoscere se non per

1' interpretazione della Chiesa : il che come vedete e tutt' altro che

insegnare : non regnare i principi se non pel Vicario di G. C.
,

cui

si apparliene il dare o torre le corone. Perche il giudice & quello che

interpreta la legge direste voi forse che i cittadini non abbiano

alcun diritto su i proprii beni
,
su la famiglia, su la casa, se non

pcrche ne ricevettero V investitura dal giudice, al quale dpparticne il
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di dare o ioyliere e beni e casa e famiglia 1 Tutt
1

altro : il

giuclice an/i non pu6 costringere I' ingiusto invasore a restituirvi e

beni e casa e tranquillita domestica
,
se non in quanto egii deve

conformarsi come interprete a quella eterna legge ,
die sancisce i

vostri diritti. Dire altrimenti
,
blaterare contro i giudici, quasi si

facciano arbitri della roba altrui
,
ben pu6 essere o sciocchezza

degl ignoranti o arte di un demagogo, che vuole ammutinarli : ma

non cadra mui in pensiero di un uomo istruilo ed onesto. Or cosi

nel caso nostro, dall' essere il PonteGre interprete di quella legge,

per cui un principe legittimamente governa , lungi ilall' inferirsi

cbe I

1

obbligazione de' sudditi e il dritto de principi derivano dal

PonteGce; una buona logica inferisce appunto 1'opposto, 1'obbliga-

lione del Pontefice a giudicare in favore di quosto o di quello na-

scere dal diritto irrefragabile cbe questo o quello banno a governare

legittimamente. Cbi mettein cbiaro una verita, non la crea: dipende

an/i da quella verita a cui confurma il suo giudizio , e non e arbi-

tro di tbrmare a norma del proprio giudizio la verita e il diritto.

Cbi suppone che Roma si arroghi 1' arbitrio di tali diritti
,
dovra

supporre con ugual ragione cbe il professore e arbitro della verita

cbe insegna.

Vero e (non dissimuliarno gli speltri e le paure) vero e che po-

tra 1' interprete in certi casi particolari applicare stortamentu un

principio, come un giuilice applica storta: leiite una legge. Ma se

dalla fallibilita dell' interprete volessimo inferirne I arbitrio assolu-

to, dove troverem piu un governo, cbe non sia arbitrario? II meuo

arbitrario sara seinpre fra tutti quello della Cbiesa, tanto debole

nella forza materiale, (|uanto suprema nel diritto: nel che non te-

iiiiaiuo di aver contrario il Farini, il quale (rendasi in questo giusti-

zia alia sua sincerita) da una buona tara alle lodi , con cbe molli

instellano i nomi di Leopoldo, di (jiuseppe, di Firmian, di Tanuc-

c, di Onnea, e di altri meno chiari. lo non so verameHte, dice 1 A.,

fare tanta stima delle riforme di cui fKruno in alcuna partc auto-

ri. . . , travayliandosi nel tone i privilegii e nel menomare gli arbi-

trii altrui , mantenendo ed accrescendo i proprii, voglionsi stimare
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preparatori dell' onnipolenza dello Stato, non della libertd dei popo-

li (pag. 37 e38). Cosi ^: 1' abolizione delle influenze Pontificie fu

un affrancamento dell' autocrazia principesca, che rafforzava nello

Stato il dispotismo mancando i popoli d" ogri dltra guarentigia : e

perche tanto sta a cuore all' A. 1' abolizione del despotismo e la

liberta de' cittadini, non giudichera superlative ed ingiusto il pre-

ferire 1' arbitrate di un vecchio inerme, interprete d' una legge

tutt' amore e sacrifizio ,
all' arbitrate di un monarca catafratto di

baionette e cannoni ,
ovvero di un protocollo ,

mediante il quale

quattro potenze trattano i piccoli principi da pupilli, per non dire

da iloti. Con noi sembra pensarla il Farini in varii luoghi. Cosi per

esempio a pag 213, deridendo il misticismo della Santa Alleanza

osserva che sotto il velo della fraternitd de
1

principi traspariva il

concetto della intervenzione negli slali altrui. E la stessa idea ricom-

parisce altre volte.

Fin qui dunque 1' A. starebbe piu con noi e con Gregorio VII
,

che col Tanucci e con Giuseppe II, perche questi ultimi immolan-

do la liberta della Chiesa, lungi dal favorire la liberta de' popoli,

altro non vagheggiarono che 1' onnipotenza del dispotismo. Sola

un' ubbia lo arresta, ed e che lo emanceppare lo Stato dalla polizia

sacerdotale e vero e grande avanzamento civile
,
e vero beneficio pe

popoli. . . . quando nel comune diritlo della liberla ogni ceto, ogn'or-

ch'ne, ogni ciltadino trovi T uguaglianza (pag. 37). Ma se riflettesse

che questa uguaglianza fmora non si e trovata
;
o certo non si e

mai trovata cosi piena e tranquilla come la trovo la Chiesa (o come

egli direbbe, equivocando alsolito, la teocrazia), chisa, che se non

si adagia alia nostra sentenza, non divenga almeno un po' piu in-

dulgente, per quello spirito malvagio che da' tempi di Gregorio Set-

timo in qua prevale in tutta la cattolica gerarchia ?

Or la cosa va proprio cosi : quella perfetta uguaglianza di ogni

ceto, ordine e cittadino, ella e pur troppo tin problema in cui gli

ammodernatori fecero fin ora si misere prove, che il loro ultimo ri-

sultato, lungi dal corrispondere alle magnifiche promesse di quei

pubblicisti, li ha posti in nome di cerretani politici, ed ha ridestato

in certuni, direi quasi, una mania del medio evo.
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Spieghiamo la doppia proposizione : e in primo luogo ci dica 1'A.

stesso dove egli trovi una certa uguaglianza promossa dalle teorie

moderne. Al solo udir nominare uguaglianza le teste superficial!

volano tosto per telegrafo in Inghilterra, e di la preoccupando il te-

legrafo sottomarino schizzano come lampo in America; ed ecco-

ci, gridano, sulla terra classica dell' uguaglianza : e se questo fos-

se (che a noi non tocca il contender!) darebbero la piu bella prova

possibile, 1' uguaglianza non essere frutto delle teorie moderne.

Conciossiache non I' abbiam noi detto e ripetuto, e provato con ra-

gioni , e confortato con autorita mille volte
,

1' Ingbilterra essere

fra' paesi Europei quello ove meglio serbansi negli ordini politici le

impronte del medio evo? quello ove la costituzione cammina per

riverenza al diritto, la riverenza al dirilto per reminiscenza di spi-

rito cattolico? quello (ricordiamo le parole di un giornale Inglese

T Economist ) ove la nazione e grande non gia per 1' antagonismo

della costituzione, ma si mal grado di quest' antagonismo? L'ugua-

glianza dunque se e in Inghilterra, non e moderna: negli Stati Uniti

poi che altro pu6 ella essere se non un' eredita dello spirilo inglese

trasmigrato cola e perfezionato da' primi coloni, che detestavano e

fuggivano, cattolici o protestanti che fossero
,

1' Anglicanism per-

secutore?

Ma tutto ci6 sia detto lasciando a carico del doltor Farini il dimo-

strarci essere in quelle due terre classic-he 'li liberta perfetta ugua-

glianza per esempio fra i sette miliorii d' Irlandesi spogliati d' ogni

bene e di ogni diritto, e i sedici milioni d' Inglesi, che ne invasero

le terre e ne succhiano i sudori
5 uguaglianza fra quei Bianchi che

ricusano a' negri e mulatti non che la societa politica, perfino 1'u-

nione di preghiera nel tempio, e il misero schiavo
,
cui viene con-

teso perfino il possesso dell'Alfabeto, pena la multa a quell' anima

caritativa
,
che osasse introdurne le intelligenze nella Bibbia ,

seb-

bene da' protestanti riputata necessaria alia salute *. Se questo dal

1 Questo eccesso di disuguaglianza (vedete strauezza!) si trova nel paete del-

la liberta: ladilove ne'paesi cattoliri i Negri sembrano meno Negri, e fjli Schiavi
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Farini si appellasse uguaglianza civile ci daremmo per vinti
,
e ci

consoleremmo ricordandoci la torre di Babele. Se poi egli ci con-

sentira che le terre classiche di liberta ancor non hanno trovato

F uguaglianza, consegneremmo a lui il lanternino di Diogene, affin-

che vada cercandola nel non sappiamo se dir dobbiarao

suo o nostro Piemonte. Fu nostra patria un tempo ,
e credemmo

esserne cittadini, e vi usammo liberamente-ingegno, parola, dirit-

ti, averi, e professammo come a noi piacque il Cattolicismo. Oggi,

patria mia gentile .,
non sei piu mia patria : e in nome dell' ugua-

glianza e della liberta odo sulle spiagge del Tevere V eco remote

degli amici che mi compiangono e de' nemici che mi maledicono;

e veggo occupate le mie stanze, e venduti all'asta i miei terreni, e

interdettomi perfino il sacrificarmi pe' miei concittadini, senza che

apparisca o un processo ad esaminarmi o un testimonio ad accu-

sarmi o una sentenza a condannarmi: in verita questa e uguaglian-

za ! II Farini stesso mi dice si uno spettro, una fantasima dello spi-

n.i.viw *ri. -. M|- . < ( ,.i.i
<

',

meno Schiavi. L' osservazione e del MALTE-BRUN, riportato dalUUm'wer* 26 Lu-

glio 1854. Le sort des esclaves au Bresil
,

dit Malle-Brun , est bien diffe-

rent de celui des esclaves des Etats-Unis. D'abord ils sont moins charges de

travail, et les jours de fete, beaucoup plus nombreux dans le Bresil catho-

lique que dans les Etats protestants de 1' Union, sont un benefice tout net

pour 1'homme qui est soumis a 1'esclavage. Aux Etals-Unis, il est interdit de

<c donner aucune instruction a 1'esclave
;
au Bresil il recoil les premiers elc-

raents de 1'instruction religieuse et il est admissible aux ecoles primaires. An

Bresil, 1'esclave a les plus grandes facilities pour se racheter et 1'opinion pu-

blique favorise 1'emancipation. Aux Etats-Unis, le negre affranchi et mem*

1'individu dont le sang n'est pas absolument blanc, est conside're' coinine un

veritable paria et traitd en consequence; au Bresil il est admisible a lous les

'emplois: il est 1'egal du blanc aux yeux de la loi et il ne lui est pas beaucoup
" inferieur dans 1'opinion publique. Cette observation s' appliquant \ tons les

pays catholiques, on est presque autorise a dire que le catholicisme imprime

bien mieux que le protestantisme dans 1'esprit des populations le sentiment

de 1'egallte originelle et essentielle a toutes le races humaines. Un touriste

anglais raconte avec etonnement avoir vu a Rio des officiers negres assister

au lever de la Heine, prendre dans leurs mains noircs la main blanche de

celte princesse et la baiser respectueusement.
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rito che prevak nella caltolica yerarchia; ma dalla colpn , Pfjli mi

assolve. E vorrebbe rhe io esule ed innocente credr<>i iiirua^lianza

civile
, quella che uffirialmente mi maledice

,
mi sbandeggia , mi

spoglia! Tale un sottosopra h per ogni dove I'effetto di quella tman-

cipazione de' popoli dalla polizia sacerdotale-, tale quella uguaglianza

acui siamo giunti : un parti to regna , e gli altri tutti
,
chiamateli

come volete
, gesuitanti o comunisti

,
monarchic! o demagoghi ,

Mazzini o della Margherita, tutti vengono osteggiati e compressi con

tutte le forze della nazione in none della liberta e dell' uguaglianza,

e tutti fremono contro il dispotismo che li opprime, se non sotten-

tri la pazienza del Cristiano clie li conforti.

All'opposto ijual I'n 1'uguagliauza sotto le istituzioni della polizia

sacerdotale? Distinguete prima ci6 che questa ricevette dal mondo

Romano e dalla barbaric Germanica , da cid che produsse per la

forza sua plastica nella societa. Cosi non mi usciresto alle solite de-

clamazioni contro i tirannelli feudaU ,
le oligarchic nmniripali ,

lo

speltro del sacro impero, e che so io : questi mostri in quella parte

che furono veri e non fantastici , la Chiesa li sopport6, li mansue-

fece, ma non li fece, non li creo. Sapete voi ci6 che cred, ci6 che

fece la Chiesa? Apritene gli Annali se cosi vi piace nella gran-

d' epoca d Innocenzo terzo, e di Gregorio nono, e troverete che

il prirno induceva lo Svevo a licenziare 1'esercito e a parlamentar

per la pace
*

;
che reprimeva T insolenza del Duca Wadislao di

Polonia
;
che puniva Raimondo di Tolosa per aver ucciso Pietro di

Castelnovo, che minacciava Giovanni Re d'Inghilterra per arrestar-

ne la prupotenza 2, che fren6 la prepotenaa di Oltone Imperalore ;

che basta, basta mi direte voi: sappiam benissimo che a

|ucH' epoca i Papi aveano invaso il temporale, e faceano tremare

sul soglio fendatarii, e monarchi. Sia pure : ma in tal caso do

vrete concedermi che se a' monarchi potea questo non andare a

sangue ,
i sudditi trovavano qui per altro un' uguaglianza molto

1 Vedi HAINALDI Compendia degli Annali del Baronio. anno 1207, n.7 e8.

2 Vedi lUiNALDi Compendia degli Annali del Baronio, anno 1208.
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piu reale e concreta che non si trovi oggi nelle nebbiose teorie

del popolo .sotrano
,
la cui sovranita sembrami oramai ridotta alia

liberta di gridare e di pagare.

Osservate inoltre che 1' infimo de' cittadini
, purche ne avesse le

doti, poteva aggregarsi al Clero, e maneggiare, se Provvidenza ve

lo portasse , pastorale e croce
,
e perfmo le somme chiavi

,
da cui

tutto il mondo pendea. Anche qui parmi vedere una certa ugua-

glianza, una certa aristocrazia del merito
,
la quale non so se tro-

visi ugualmente sotto i modern! Statuti. Mi direte esser questo pri-

vilegio di casta . ma quando la casta e accessibile a tutti
;
la casta

non e piu casta, e il privilegio diviene legge.

Quindi io non istupisco ne di quella uguaglianza che regnava

si ingenua nelle nostre italiane repubbliche ,
ove mercanti e seta-

iuoli se la battevano con principi e baroni, ne di quella franchezza

con cui i minori Signori facean testa a'monarchi ed imperatori; ne

di quelle gnavezze o donalivi chiesti da' Signori, e ricusati da' po-

poli; ne de' giuramenti imposti a' principi una col diadema, e rigo-

rosamente mantenuti nel regno. Queste e simili altre uguaglianze ,

che agli uyudlitarii moderni farebbono aggrottar le ciglia, e accar-

tocciar le orecchie, sapete perche reggevano nel medio evo ? per-

che non si era emanceppato da quella polizia sacerdotale
,
innanzi

a cui tutti erano uguali , perche ella nel suo principle ( vacillasse

pur tal volta nella pratica ) tutti pareggiava come divinizzati gli

uomini
,
tutto calpestava come fango il terreno. 'Sara boria , sari

ambizione , sara cupidigia ,
sara quel che volete : mail risultato

certamente era un' uguaglianza da far vergogna a certi rettili di

anticamera, che prima di avvinchiarsi sul pioppo, Dio sa quanti anni

dovettero strisciarsi sul fango o nella polvere.

Ma il piu bello di questa uguaglianza sapele che cosa e? e quella

tranquillita , quel riposo con cui vi si adagiavano i popoli ;
tutto

1'opposto e precisamente Vantipodo di quella uguaglianza moderna,

nella quale mentre i pochi tratti su pe' capelli dalla fortuna gavaz-

zano ne' baccanali calpestando e deridendo i vinti che fremono, tut-

ta la societa e in perpetua tempesta : dove neir antica uguaglianza,
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se primeggiava tratto da tutto il popolo il ceto ieratico
, primeg-

giava per volonta , e per bene del popolo stesso
;
e il popolo che

lo sperimentava soccorritore nolle ric hez/e , e protettore coll' au-

torita, neppure avea la tentazione d' iuvidiargli quelle altezze ,

alle quali saria potuto giugnere se avesse voluto aspirarvi. Cosi

T uguaglianza sotto la polizia saoerdotale era potenzialmente una

vera uguaglianza di tutli
,

era realmente una protezione di lutti i

deboli contro pochi prepotenti, era la persuasione stessa della pro-

priu uguaglianza, con qualsivoglia allissimo dignitario, fondata sul-

la consapevolezza di aver rinunciato spontaneo a quelle dignita per

non aver sentito il coraggio, o, come allor diceasi, la vocazione a

quelle virtu, per cui vi si potea salire. Confessatelo
,
lettore : tale

uguaglianza potea non andare a grado alia miscredenza moderna :

ma era uguaglianza vera, uguaglianza tranquilla , uguaglianza non

pareggiata fin ora, ne in realta
,
ne in durevolezza , ne in pacifica

tranquillita da tutte le utopie moderne.

Non abbiam dunque torto a sperare qualche indulgenza dal Fa-

rini, se ancor non sappiamo ricorioscere hi necessita di riformare

la disciplina della Chiesa e del sacerdozio in modo che possano rap-

paciarsi colla scienza e caminare allo stesso riaggio di civiltd sulla

terra (pag. 3o9). Questo frasario eclettico beri mostra in chi 1'ado-

pra un bravo copista o traduttore di quel Cousin
, secondo il quale

la felicita del genere umano allora si otterra , quando la Filosofia

stendera dolce dolce la mano alia Fede per innalzarla alia sua su-

blimila, e la Chiesa accettera riconoscente questo benigno sussidio

della Filosofia. Ma un caltolico non trovera in queste frasi concilia-

tive, se non 1'arroganza di un mezzo cristiano , che ehro di orgo-

glio filosofico
, pretende d' insegnare alia Maestra infallihile ,,come

ella debba regolarsi per ottenere il favore del costui suflragio. Eh !

signer Farini mio
, voi conoscete ben poco qual sia la Chiesa e il

Sacerdozio cattolico, se credete che abbiano bisogno di rappaciarsi

colla (vostra) scienza per camminare allo stesso viaggio di civilla

sulla terra. Ricordatevi che da 18 seroli la Chiesa ha insegna-

to alia scienza de' pari vostri senza chiedere mai soccorsi da lei :
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ricordatevi che son pochi anni ehe useiste dalla polvere , e che fra

pochi annitutta la seienza vostra tornera nella polvere; e su quella

polvere starnpera un'orma la Ghiesa , e il Sacerdozio cattolico COD-

tinuando il suo viaggio verso i secoli avvenire , dove se giungera

questa vostra storia
,
non giugnera certo per onore del vostro cat-

tolicismo ,
della vostra filosofia , della voslra politica ,

della vostra

lealta. II sapere allora che Vi fu un certo dottor Farini il quale voi-

le insegnare alia Chiesa
,
come dovesse riforraare le sue discipline

per aver pace colla civilta e colla scieaza
,

destera un sorriso di

compatimento supponendovi in buona fede, e si dira: vedete che

dabben uomo ! tornarci a parlare della riforma col linguaggio di

Lutero, dopoche tre secoli di esperienza hanno mostrato I'Smpotenza

di quel gigante, e la stoltezza di quella impresa!

Ma lasciamo che il Farini pensi a' casi suoi : a noi basti 1' aver

poslo i nostri lettori in guardia contro alcuni de' principii che re-

gnano generalmente in quest' opera. Essi avranno veduto quanlA

debbano stare in guardia contro la pretesa imparzialita, con coi 1'A.

dice di raccontare i fatti
,
mentre li giudica e li calunnia; contro

il suo amor patrio, il quale non e se non amore del proprio partito;

contro il suo itilianismo ,
il quale e sacrifizio dell' onesta all' indi-

pendenza italiana
,
e santificazione de' mezzi per 1' utiiita del fine

,

contro la rabbia antiieratica, che calunnia svergognatamente tutto

il ceto sacerdotale, affibbiandogli idee da lui positivamente disdette

per inferirne conseguenze senza logica e senza verita; finalmente

contro la pretensione di difendere 1' indipendenza de' govenu tem-

porali, mentre 1' A. altro non fa veramente, che escludere la ChiV

sa dal mondo visibile : vero imitatore di quello spirito tedesco, che

regna, dice il Vescovo di Magonza ,
nelle universita alemanne, e

vorrebbe distruggere 1' azione della Chiesa sulla societa 1.

1 '.< L'esprit ennemi de 1' Eglise, dont Gervinus et Dicsterwg sont les prin-'

cipaux organes; .... voudrait enfin detruire 1'action de 1' Eglise sur la so-

< ciete\ cet esprit, discus nous, rcgne dans toutes les cliaires universitaires et

forme ce que nous appelons 1' opinion publique. (Du Droit et des Garan-

ties de I' Eglise catholique en Allemagne, par Mgr. GLILLAUHE-IIMANUEL, ba-

ron de KETTELER, Eveque de Mayence.) (NellTnfver* 22 Luglio i854).
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Sono queste le principali idee, che t' inseguono e t
1

infestano in

tulto il derorso di questo primo volume; e che un occhio eserci-

tato trovera compendiate nell' ultimo suo paragrafo: ove 1' A. do-

po di averci descritta la divisione delle sette italiane, quali acerbe

a Roma perche liberali
, quali teocratiche perche illiberali (vede-

te 1' ingiuria dell' illiberali, e I' ignoranza del leocratiche, che mo-

stra qual sia 1'imparzialita e 1' autorita o lealta di chi seme) cosi

prosegue :

Le illiberali o teocratiche che ilir si vogliano, come qnelle che di romano

cibo si nudrivano, crano si all'impero infeste vagheggiando un' Italia franca dal-

lo straniero ; ma perchfe divisavano il primato temporale di Roma sugli Stati e

della chieresia sul laicato, proseguivano fine discrepante piii d' ogni altro dal

moderno costume. E percio le genti ammodernate pigliandole ad odiare, na-

scevano parti e discordie cittadinc, onde lo straniero faceva suo pro, vedcndo

dentro se consuniarsi nelle intestine rabbic quegli sdegni della servitii, che nel-

la concordia e nell' unionc possono preparare il riscatto dclle nazioni. Di < lie

siegue 1'avvertenza die le clerical! ambizioni per tempo non domate, invisce-

randosi nclle parti e nolle sette cittadine, crano cagione efficacissima di quella

discordia, a cui sdegnosamente potrebbe darsi il nome d'italica, dacchc e 1'in-

fernale nume che piii agita gl' italiani petti. Sono i vecchi spiriti guelfi che

cozzano co' ghibellini : il ghibellino non varca piii 1'alpe col desiderio per in-

vocare 1' imperatore romano; ma il guelfo tien alta pur semprc 1' insejjna della

soinme chiavi, e quantunque dallo straniero aborra, lo chiama in aiulo per vin-

cere 1'emulo. II moderno ghibellino non sa dove punti la sua speranza; gli par

che bastino la fede e la generosa idea in mezzo a questa sclva d'armati che ne

fa siepe; e disserta sulle forme del governo quando per Dio non ha patria anco-

ra. Nelle forme de' governi intento col pensiero, e tutto colla passionc allc ci-

vili battaglie intestine, dacche vede i patrii regni ricorrere alle antiche costu-

manze, e negli Stali prevalerc gli spiriti della contraria setta , fa conghieltura,

che nessua Principe, nussiin governo patrio abbia 1* Italia in cuore, e tutti li

prosiegue di quell'odio stesso che porta allo straniero, di cui li stima vassalli o

prefetti. Cosi le sette illiberali conferiscono a dare mala fama dei governi; cosi

le liberali voltano gli studi conlro gli stessi patrii governi. E per tal modo an-

che quel principato che aveva atVctti e sollecitudini italiane , essendo retrivo

negli ordiui slatuali, lia niuitci coloro che h!iiio 1'auimo cd il peusiero alia pa-

tria indipcudenza.

Or voi, letter mio, meditate a bell' agio il segreto sentimento di

questo paragrafo ,
e vi troverete compendiato tntto cio che finora
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abbiam detto intorno al malvagio spirito del libro. Noi per non di-

venir prolissi ripetendo il gia detto aggiugneremo alle precedent!

una sola osservazione intorno all' astuzia con cui si tende qui un ul-

timo agguato alia buona fede falsando le realta conosciute coll' arte

de' vocaboli traditori. Un animo relto, che volesse raccontare in

buon italiano ci6 che qui si racconta in gergo d' insidiatore, come

parlerebbe? Lasciando in disparte V insidioso equivoco di leocrazia

(
la quale significa il governo immediato di Dio nel temporale, qual

fu presso gli Ebrei ), e ricordandosi che ogni cattolico professa la

Chiesa insegnante dover guidare i laici
,

il Papa dover guidare la

Chiesa ,
direbbe in una parola: 1' Italia si divideva in cattolici e

libertini (diciam libertini perche molti liberali come Balbo, Troya,

Cavour (Gustavo), e simili erano tutt' altro che acerbi a Roma). I

cattolici volcano sinceramente un'Italia franca dallo slraniero; ma

perche la volean cattolica proseguivano fine discrepante da' liberti-

ni 1. Perci6 questi pigliandoli ad odiare nascevano parti e disrordie

cittadine. II moderno ghibellino volea, come gli antichi
,
1'indi-

pendenza del laicato
,
e perci6 vagheggiava di sovvertire le forme

de'governi : e il volere i governi ridotti al tipo che egli aveva ideato,

appellava amar I Italia. I cattolici all'opposto rispettando il principe

avito e le forme legittime di governo avevano in lor favore e i prin-

cipi e le coscienze cattoliche. Cosi presso i libertini il cattolicisrno

del governante diveniva odioso
;
ne la brama che questi avea di ren-

der franca T Italia bastava ad ottener perdono alia fedella con cui

professava la religione de' padri suoi. Di che siegue 1' avvertenza

che il cattolicismo per tempo non esoluso dalf Italia ne dee ren-

dere perpetua la discordia, giacche i cattolici mai non cessano di ri-

spettare le somme chiavi
,
ei libertini vogliono assolutamente spo-

destarle.

\ Che ci entra qui il moderno costume? crede forse il Farini si potente il

suo ostracismo da sbandeggiare i cattolici non che dal patrio suolo pernno dal-

la societa vivente?
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Paragonate , lettore accorto
,

il paragrafo del Farini con queslo

punto, e ne vedrete la fedelc traduzione se non in quanto abbiam

trasportato al fine quell* avverlenza inlorno alle clericali ambizioni

(ossia al catlolicismo) cagione eflicacissima di discordia fra cattolici

che non vogliono apostatare, e libertini che non riconoscono Ita-

lia dov' e cattolirismo. Oh si! il Farini ha ragione: qui la con-

cord ia e impossible: ne finche egli pretende una tal conciliazione

di Cristocon Belial, saremo noi si dabben uomini chec'intromettia-

mo pacieri di tal discordia. Ma se ne fosse dalo di ragioriare col

signor Farini in uno di quei momenti in cui un vero amor patrio

gli facesse bramare sinceramente quella concordia, che qui teatral-

mente si rimpiange: Ragioniamo un poco, vorrei io dirgli. volele

voi la conrordia davvero?

Si rhe la voglio.

Or credete voi che chi brama concordia debba chiedere alia

controparte il possibile o Fimpossibile?

Senza meno il possibile.

E credete voi che a noi Cattolici sia possibile rinunziare al-

1'obbedienza verso il Pontefice? Sono oggimai 19 secoli che questa

obhedienza chiatna alternamente sopra le nostre tesle or il diade-

ma or la mannaia
;
ne il Caltolico ha fallilo mai all' obbedienza o

per ebbrezza di trionfi o per terrore di supplizii. Persuadetevene :

dopo 19 secoli e un po' tardi chiederci mulrzinne: labile e passa-

to in natura, el'essere Papalino e tutto uno che I'essere Cattolico.

Durique chiedere a
1

cattolici che cessino di aderire al Papa, egli e

chiedere un impossibile, egli e condannarci a vincere o morire, egli

e rendere eterna la discordia in Ilalia , o piu tosto egli e rendere

impossibile quest' Italia medesima. Deh dunque, se di quest' Jtalia

veramente vi cale, sc amor sincere di patria vi scalda il petto, non

ponete tal condizione alia pace : non ponete la meta de' vostri con-

cittadini in questo cimenlo, che debbano essere o nemici a.voi o

apostati dul loro Dio.

Vero e che il Farini preoccupa la nostra risposta dicendoci che

non il Papa ,
ma il primalo lemporak di Roma sugli slati e della
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chieresia sul laicato viene ostegyiata dal moderno costume. Ma queste

le son parole, sono il solito gergo di cui e italiani e stranieri cono-

scono ormai pienaraente il significato. Se il Farini pretende che

ogni Governo sia libero a governare giustamente i suoi sudditi, egli

e coi cattolici pienamente d' accordo. Se poi pretende che non sia

libero un Governo se non gli & lecito il libito, non libero un popolo

se non si fabbrica a suo capriccio la giustizia; questo lo si tolga dal

capo ,
i cattolici nol consentiranno giammai finche durera scritta

dal dito di Dio nel cuor deiruomo una legge eterna, e sulle doppie

tavole del Sinai un decalogo indelebile
, imposto del pari a' popoli

e a Principi come all' infimo degli uominL E questa giustizia eterna,

e questo decalogo indelebile
,
finche il cattolico sara cattolico

,
non

avranno altro interprete che la Chiesa, n& la Chiesa altro capo che

il Papa. Tal e il sentimento cattolico: e se a questo il suo ghibelli-

nismo non sa acconciarsi
,
ne in questo sa trovare una patria ;

lo

ripeta pure che il suo ghibellino non ha ancora una patria ,
e non

potra, speriamo, averla giammai finche ci palpiti in petto un cuore,

finche ci splenda alia mente una scintilla di fede. No, finche 1' Italia

e cattolica nonpotrA regnarvi laconcordia, finche lo spirito ghibel-

lino pretenda regnarvi solo
,
e vietare al laicato cattolico ricevere

le norme del vero e del giusto da quel labbro infallibile
,
che ne e

addottrinato dallo Spirito Santo.

E pur troppo da tutto il dettato del Farini spira la mania di abo-

lire questo primato ,
di sterpare dall' ima radice il cattolicismo. E

bene sta : il Farini prosiegue quell' opera che inizi6 nelle giovanili

sue cospirazioni : egli si associa nell' intento del Governo Badese,

del radicalismo Svizzero, degli oppressori d'Irlanda, dell' autocrate

Russo, del giuseppismo Tedesco, del gallicanismo de'parlamenti di

Francia. Prosiegua pure nella gloriosa intrapresa: 1' opera e degna

di lui, vecchio seguace di tal liberta.

Ma voi
,

lettor mio gentile ,
badateci : badino a questo spirito

(oh questo si ch' e spirilo malvagio!) ,
di cui 1' opera del Farini e in-

vasata, tutti coloro che fossero tentati di prenderla fra Je mani, o di

porla in mano ad altrui
;
e si ricordino che quanto e piu artificioso
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il modo col quale affettando moderazione tenta di nascondere il

vi'h'iio delle scntenze, tanto e piu facile sorbirlo, e piu difficile

cerearne F antidoto.

H,

Orazioni sacre del Canonico GIUSEPPE TADDEI Ferrara 1854.

Se ad ogni moltiplicarsi di nuovi libri che danno precetti di elo-

qtaenza rispondesse un qualsiasi aumento di eccellenti oratori, 1'ar-

te del dire in Italia sarebbe oggimai pervenula alFapice della per-

fezione. Conciossiache nel breve periodo di alcuni lustri tanteusci-

roBO alia luce e cosi dotte trattazioni di tal argomento, che pare fi-

no al fondo esaurita la materia e nulla restare a prodursene di van-

taggio. Malgrado tultavia de' mille amminicoli finer inventati a

spianare 1'ardua via, egli e lamen to universale cbe assai pocbi cor-

rano pt-r essa con vera laude, e che se i mediocri moltiplicarono,

<!im:. uin>ii<> d'assai i somnii dicilori. Delia qual cosa non o qui luo-

go d' indagar le cagioni, dovendone col favor del ciek> parlare piu

a lungo il nostro periodico e.in tempo piu opportune. Bastici dire

per ora die il buon gusto Ira noi o, come aUri 1'appellano, la vera

scuola italiana
,
non e pertanto cosi uniiliata e tralignante come a

nostro danno pensano e stampano pareccbi degli stranieri. Anzi

possiumo asseverare d'aver letto in questi ultimi anni piu d'un ca-

nolavoro degnissimo d' ammirazione c d' encomio, di cui per6 non

jjuh iiiino fuj- parola per la urguuza di piu rilevanti materie a lial-

lare. Tra questi esimii cullori dell' arte oratoria non dubitiamo di

annoverare il dottissimo Canonico Mons. Giuseppe Taddei Rettorc

dellTniversita di Ferrara, il quale rega!6, non e guari, all' Italia una

raccolla di parecchi suoi panegirici e discorsi gia recitati in diversi

tempi nella nobilissima sua terra natale '
. La dicitura n' e purga-

1 Kcco I'indice del libro: Pancfiirico della B. Hita da C.iscia: <li S. Antonio

di 1'adova: di S. Calcrina de' Veyri: di S. Vint-i-nzo do' Paoli: di S. Carlo Itor-



448 R1VISTA

ta, ma senza soverchio studio: stringente 1'argomentazione, ma li-

bera dalle sottigliezze : affettuosa la condotta
,
ma schiva di affet-

tazioni
;

artificioso insomma tutto il lavoro: ma nello stesso tempo

cosi spontaneo che Tarte non vi fa pompa e
,
senza che tu quasi te

ne avveda, ti trascina all'ammirazione, e, che piu monta
,

a voler

imitare gli eroi da esso lui celebrati, nel quale effetto consiste 1' ul-

timo scopo anzi il trionfo della vera eloquenza. Anco e da ammi-

rare il raro roraggio con cui Tautore specialmente in certi discorsi

seppe introdurre parecchie verita quanto utili a ben inculcarsi, al-

trettanto, per colpa de'tempi e di altre circoslanze, sapienti di for-

te agrume, e perci6 non volute intendere dalle orecchie pregiudi-

cate e schizzinose. NeH'adempimento del qual dovere volesse il cie-

lo che dalT egregio Canoriico traessero esempio e divenissero piu

solleciti quanti bandiscono la divina parola ,
n& scambiassero cosi

spesso la vera prudenza cogli umani riguardi. grande il numero

de' dabbeo uomini che deplorano tra le domestiche pareti e nella

stretta cerchia di pochi amici le iaiture che i libertini fanno patire

alia religione ed alia societa: ma quanti osano calar la visiera, par-

lar alto, disapprovare in puhblico, combattere in una parola ezian-

dio con disperidio o pericolo 1' irreligione e 1'ingiustizia? E intanto

per colpa di mal intesa prudenza il vizio cresce senza ritegno, 1'ini-

quita trionfa e la Fede ahime! illanguidisce in molti o vien meno.

romeo: di S. Filoraena: di S. Francesco di Paola: di S. Ignazio di Loiola: di S.

Lutgarda: del B. Claver: del sangue rairacoloso di S. M. in Vado. Orazione per

1'anniversario de'Defunti. Orazioiie accademica sopra 1'Immacolata Concezione

di Maria.
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III.

Nuova maniera di scrivere le Riviste della stampa, inventala dal Ci-

MENTO di Torino.

Replica o/faCivilta Cattolica dt A. B. AWEDUTI. Montepulciano,

dalla tipogralia di Angelo Fumi 1854.

Pu6 essere clie la sbagliamo-, ma ci pare di aver proprio fatta

una scoperta degna del nostro secolo e dell
1

Italia civile. Finora

avevamo creduto che per fare la Rivista di un libro bisognassero

tre cose : leggere il libro, il che esige spesse volte un po'di pazien-

za
,
fame un estratto, al che occorre ordinariamente un po di

senno, e iinalmente scriverne il giudizio ,
il che richiede neces-

sariamente senno e fedelta. Ma ora
,
o noi non vediamo proprio

nulla, ovvero bisogna proprio confessare che il Cimcnlo abbia sco-

perto il metodo accelerate. Sapete voi che cosa e il metodo accele-

rate di fare le Riviste ? Eccolo in due parole. Si piglia a modo di

esempio la Civiltd Cattolica di Roma
,

si legge la sua Rivista della

stampa italiana, s'impara cola per la prima volta il frontespizio di

uno o di piu libri; poi si piglia la penna in mano, si copia il fronti-

spizio del libro dalla Civiltd Cattolica, si copiano alcuni brani del

libro in essa citati
,

si scrive sopra di essi ci6 che viene in capo ,

avendo cura di dire il contrario di ci6 che dice la Civiltd Cattolica;

poi si mane! a il manoscritto al signor Zenocrate Cesari
,

direttore

yerente del Cimento di Torino. Questi stampa il bel lavoro, e 1' in-

titola Rivista bibliografica del Cimento, avendo anche la cura di far

poi inserire nella Gazzelta Piemontese che la Rivista del Cimento e

cosa succosa. Ma
,

dira taluno
,
e poi proprio questo il melodo del

Cimento nello scrivere le Riviste? Chi volesse assicurarsene e pre-

gato di prendere in mano il fascicolo del Cimento dei 31 Ottobre,

e di leggere le Riviste che vi trovera sopra Topera del P. Passaplia

De Immaculato Deiparae semper Virymis Conceptu , e qtiella
del-

1' Avveduti che cosa e il diritto ossia Introduzione alia scienza della

Sme //, vol. Vllf. 29
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filosofia del dirillo ; e di paragonarle poi colle Riviste che di quelle

opere si trovano nei quaderni della Civilld Cattolica. Pu6 essere che

1' accorto lettore
,
vedendo citarsi nel Cimento quei brani rnedesimi

del libri sopraindicati che sono citati nella Civiltd Cattolica, e co-

piacsi letteralmente la traduzione dci brani del Passaglia data dalla

medesima, e (quel che e piu curioso a sapersi) censurata nel libro

del Passaglia la forma sillogistica, la quale non si trova nel libro,

ma bensi nella nostra Rivista, e schivato con grande cura di citare

dei detti libri una sola sillaba che non sia citata gia nella Civiltd

Gatiolica, e falti incline i riassunti con le medesime formole usate

da noi
;
vedendo tutti questi ed altri segni evidentissimi di quel'-

la malizia che suole chiamarsi furto letterario, puo essere, diciamo,

che Taccorto lettore entri nella persuasione, nella quale siamo quasi

entrati noi, che il Cimento non abbia mai veduto ne anco il fronti-

spizio di quei libri dei quali per altro non lascia di dare il suo pur-

gato giudizk>. E quando diciamo suo purgato giudizio intendiam

dir veramente suo in tutto la forza del termine; giacch& questa

del giudizio pare essere la sola parte la quale egli non copi6 dalla

Civiltd Cattolica. Ne altro crediamo dover dire della Rivista che

trovasi nel Cimento dei 31 Ottobre
,
bench& noi siam certi che il

Cimento si aspejlava che noi avremmo detto tutt' altro.

II ch. sig. Bartoli Avveduti ha fatto una cortese replica alle cen-

sure du noi proposte nella Rivista della sua operetta : Che cosa e il

drilto. Persisterido noi fmora nel giudicare poco spediente T arre-

starci piu compiu'tamente sopra un' opera, di cui picciola parte sol-

tanto venne finora alia luce, avevamo pensato di tenerci in perlot-

to silenzio. Cionondimeno poiche il ch. A. negli ultimi periodi del-

la sua replica, dopo averci dispensati dal nuovo esame che parea

richiedere del suo libro-, riduce la risposta, che da noi domanda, a

una sola interrogazkme; crederemmo rozzezza ricusare anche que-

sto a quel cor'tese che solo per singolare ossequio, com'ei dice gen-

tilmente, ha risposto ai nostri biasimi. U interrogazione ch'egli Cf

propone e questa : mi contmto che la Civilta Cattolica provi questo:
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che Tuomo pub avere il dritto moral* di fare quello che non e bene
'

cti ei faccia , ossia cid che non ha il dovere di fare. Se dovessimo

rispondere da dialettici, con umilissima scusa risponderemmo: Nego
il supposto, cio& che sia lo stesso : JVon e bene di fare, e non e do-

vere di fare; giacche alia prima frase corrisponderebbe quest' altra:

dorere di non fare. Ci6 non di meno
, concedendo all' A. il suo

postulate , il suo ossia
,
ecco in qual modo dimostrasi ci6 ch' egli

vuol dimostrato con un' applicazione pratica che riuscira intelligi-

bile a tutti.

L' uomo non ha il dovere di dare tutto il suo per elemosina ed

entrare in una religione ;
frattanto per altro ne ha il diritto-, dun-

que F uomo pu6 avere il diritto morale di fare ci6 che non ha il

dovere di fare. Ma secondo 1'A. ci6 che non e dovere non e bene ,

come ben indica quella parola ossia : dunque 1' uomo pu6 aver di-

ritto di fare ci6 che non e bene ch' ei faccia.

Capira TA. che la seconda parte di questo argomento e tutta ad

ftomt'nem, rioe parlando coll'A. che scriveva quell'ossia. In quanta .

a noi che distinguiamo ,
com' egli ci rinfaccia

,
il bene letito dal

bene debito , ben pu6 reggere la prima parte dell' argomento ,
ma

non la seconda. L' uomo per noi pu^> avere il diritto morale di fare

un bene lecito senza averne il dovere. 'Ma una cosa che non sia be-

ne almeno lecito non potra mai farsi per diritto morale.

La nostra risposta ci sembra categorica j preghiamo 1'Autore di

accettarla quasi conferma di quella stima che gia abbiam professa-

ta verso la schiettczza del suo cattolicismo e 1' energia oggidi non

comune del suo carattere.
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I.

COSE ITALIANS.

STATI PONTIFICII. 1. Cardinal!, Arcivesc'ovi e Vescovi giunti in Roma 2.

Visila del Santo Padre al nuovo osservatorio del Collegio Romano 3. Sco-

perte di arcbeologia cristiana 4. Cambio dei Boni del Tesoro.

1. 1 Prelati giunti in questa Roma per assistere e crescer pompa al-

ia tanto desiderata definizione dommatica dell' Immacolato Concepi-

mento di Maria SS. sono finora gli Eminentissimi Signori Cardinal!

Sterckx Arcivesc. di Malines
, Schwartzenberg Arcivescovo di Praga,

Scitowski Arciv. di Gran e Primate d' Ungheria , Gousset Arciv. di

Reims
,
Baluffi Arciv. Vescovo d' Imola

,
Wiseman Arcivescovo di

Westminster, Pianetti Vescovo di Viterbo e Toscanella, Pecci Vescovo

di Gubbio
, Morichini Vescovo di Jesi

;
i Reverendissimi Monsignori

Arcivescovi Dixon di Armagh, e Primate d' Irlanda, Gullen di Dubli-

no
,
Mac Hale di Tuam, Principe Rauscher di Vienna d' Austria, Rei-

sach di Monaco, Charvaz di Geneva, Przystuski di Gnesna e Posna-

nia, Romilli di Milano, Kenrick di Baltimora, Garcia Cuesta di Santia-

go in Compostella, Cuculla di Naxos, Mair/o di Chieti
5
e i Reverendis-

simi Monsignori Vescovi Mazenod di Marsiglia, Riccabona di Verona,

Murphy di Cloyne, Dehessele di Namur, Sthal di Wurzburg, Rendu

di Annecy, Vibert di S. Giovanni di Moriana, Marilley di Losanna,

Verzeri di Brescia
, Benaglia di Lodi

, Ferrigno di Bova , Vereing di
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Northampton ,
De Preux di Sion in Isvizzera

,
Forster di Breslaxi.i ,

Roskel di Nottingham, O'Connor di Erie agli Slati I nili, I Mia Put-nle

di Salamanca, Labis di Tournay, Bogdanovich di Europus in partibus
Anunmi>tratore Aposlolico dell'Arcivescovado di Scopia nellaServia,
Basetli di Borgo s. Donnino. Parecchi altri non ancor giunti mentre
scriviamo saranno cerlamente in Roma mentre i nostri leltori leggo-
no questo quaderno.

2. Non crediamo poterdare migliorconto al nostri lettori dellavi-

sila, di che il Santo Padre onoro il giorno 30()ltobre il nuovo osser-

vatorio astronomico del Collegio Romano, che colle parole medesime
che leggonsi a questo proposito nel Giornale di Roma del 31 Ottobre.

In altro quaderno, dove lo comporti lo spazio, daremo una descri-

zione piu particolare del nuovo osservatorio.

La Santita di Noslro Signore nelle ore pomeridiane del giorno
30 Ollobre onoro di sua presenza I'Osservatorio astronomico del Col-

legio Romano, di nuovo costruito sulla chiesa di S. Ignazio, e precisa-

mente sui piloni deslinati gia a reggere la cupola di questo magnifi-

co lempio. Giunta al Collegio ebbero 1'onore di riceverla il P. Gene--

rale delta Compagnia di Gesii e la religiosa comunita del medesimo

Collegio, e preceduta dal P. Secchi recossi direltamente all' Osserva-

torio, ove anzi lulto si compiacque di osservare la numerosa raccol-

ta di opere astronomiche di ogni genere, che ivi e stata formala. Sa-

lendo poscia alle stanze di osservazione
,
nel cui vestibolo stanno

schierati diversi stiomenti portatili peruso di astronomia e geodesia,

si avvio nella stanza del mciidiano, in cui e installato il Circolo me-
ridiano di Ertel, lo strumento dei passaggi di Reichembach, disponi-

bile nel primo verlicale, il piccolo circolo orizzontale pure di Ertel,

il rt'golatorc di tempo sideiale di Uent, e (;uello a tempo medio. Ivi

il Sommo Pontefice ammii 6 i grossi massi di granito che portano lo

slromento principale, e che non ostante gravl diflicolta furono colas-

su posti ;
esamino la solidita della lorre fondata tutta intera sopra

'Uno deiquattropilastri destinati a reggere la cupola dellachiesa. Re-

cossi indi alia contigua tenazzadestinata alleosservazioni che si fan-

no ad aria libera, e dove di presente trovasi collocalo provvisoria-

mente 1'equatoriale di Cauchoix.

Ma lo scopo principale della visita del Santo Padre era 1'inaugu-

razione del nuovo telescopio di Merz recentemento giunto da Monaco,

di una lungtuy/a focale di 14 piedi. 9 pollici e 4 linee di diametro.

Oi.oio colossiilc >lromento dirarape.-lt7.ione, inslallato sopra un

grande masso di granilo ,
montato prallaticamente e mosso da un

orologio, e posto sotlo una cupola girevole del diametro di 2b piedi,

riunisce quanto di piu perfetlo e fmora uscito dalle fabbrichc di

Monaco.
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(( II Sommo Ponlefice si compiacque di osservare diversi oggelti ce-

lesli, le macchie solari, lestelle, la lima, e il pianeta di Giove, ester-

nando Talta sua soddisfazione ed arnmirazione per la precisione e

for/a, con che quell' istrumenlo di rant bellezza anche dalla parte

materiale rappresenta gli oggetti. E in fatto la precisione dei moti

dell'drologio e tale, che per piu ore riuscito agli astronomi di te-

nerefissi gli oggetti celesti sotto i fili del reticolo coll'enorme ingran-

dimento di oltre mille volte. Chiunque sa quanto questa parte della

macchina riesca eomunemente difettosa
,
non puo a meno di ammi-

rare la precisione, con cui essa e riuscita, oride gli astronomi ne sen-

tono la maggiore soddisfazione. Tale e la forza ottica che la divisione

dell'anello esteriore di Saturno e il primo satellite scopronsi neltis-

simi anche quando questo astro giace non molto alto sopra 1'orizzon-

te: la nej>ulosa di Orione e quella anulare della Lira si riconoscoHO

in piu punti deeomposte in minutissime stelle.

II Santo Padre ammiro inoltre la facilita ed esatlezza di lutt' i

movimenti dello strumento : e colle parole piu benigne degnossi es-

primere 1'alta sua soddisfazione per il grande merito di s\ difficile -

secuzione, come ancora lodo la facilita con che tale strumenlo viene

roosso: mostrossi soddisfatto della semplicita ed eleganza della cupo-

la e di ogni altro accessorio necessario alle astronomiche osserv?zio-

ni, e lieto di avere col suo private peculio conlribuito ad un opera

di tanta importanza.
- E nel.punto di diparllrsi rivolse parole amorevoli al P. Secchi

,

direttore dell'Osser'vatorio, ed agli altri aslronomi, esortandoli a pro-

seguire nella nobilissima e difficile camera di s\ delicati studii. E ver-

so il cadere della sera fece rilorno al Vaticano, lasciando al Collegio

Romano memoria indelebile di questa visita
,

la quale i Padri della

Compagnia riguardar possono a ragione come la solenne iuaugura-

y.ione del nuovo Osservatorio.

3. Gia.altre volte tenemmo discorso delle varie scoperle archeolo-

giche fatte negli scavi impresi nella lenuta di S. Agala in Petra au-

rea per cura degli amministratori della Sacra Goncregazione di Pro-

paganda Fide. Essendosi ora ripigliati gli scavi sospesi nella stagione

estiva si fecero altre rilevanti scoperle, tra le quali e principalis-

sima quella di uua catacomba cristiana ove fu erelta secondo 1' uso

dei cristiani dei primi secoli una basilica dedicata al Pontefice S.

Alessandrol. Le altre catacoiube sono state visitate ed anche in parte

guaste in altri tempi dagrindagalori di .arilichila, parecchi dei quali

ne estrassero cio che vi era di piu prezioso. Ma sembra che questa,

scoperla ora nella tenuta del Coazzo, non sia sttta mai tx^cca-, il che si

tiene come certo, e gia se ne hanno prove, perche si scopersero lapidi
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e monument! del ffedeli qulvi sepoltl : onde si spargers nuova luce so-

pra le antichila cristtane del primi secoll.

4. II Giornale di Roma dei 4 Novembre awisa che fln dai giorno
6 del corrente comiiicio nel Banco del Sacra Morite di lieta il rambio
in moneta d' oro e d'argento, e, come suol ditVi, a banco aperto, dei

Bom' del Tesoro di scudl dieci In tuttl I giorni della setlimana occet-

tuati I ffstivi , dalle ore rarve antimeriditine allo tre nomeridiMte ,

perche col giorno 15 di questo stesso mese sia compito H camWo del

suddelli Boni. Spirato quel tenwine i Boni suddettl presso chiunque
si trovino perderanno ogni valore. Sara poi annunclato II giorno
in cui comincera il cambio dei TfOni da scudi cinque , e nel numero
dei 7 Novembre del giornaletto Romano il Vero amico del Popofo

leggiamo che nel la mattina del 6 corrente per ordine super-tore*!

fece la chiusura in Homa dei parUcoluri negozii dei oosl detli cambia-

moi>ete. Per tal modo la circola/ione della pecunia melallica non
vra piii 1'ostacolo che maggiormente la paralizzava A.

M AH SAUDI. (Xostra Corritpomlenza) i. niigraunc all'estero 2. Ma-
(itiica del colcra 3. Ladri c pubblica aicurf/ua \.

l';i|;ni per j;li operui
5. Discordie dei Protcslaoti G. La deiua(;ogia in Piemonte 7. Letlc-

ra pattoraJe di Moiisig. Fransoni 8. I^zzarello in Carrii.

1 . Liguri e Savoini in gran quanttta abbandonano la palr'ra ed eroi-

grano in paesi lontani. Di gia il Conte Costa di Beaui-egard tocco nella

Camera dei deputati di questa continua emigrazione , la quale va m-
menlaudo ogiii di piu. Alcuni giorni fk veieggiava da Geneva per Bue-

nos Ayres il naviglio Duca di Gcnova carico di c< ni;idini dl Fontana

buona
,
che erano costretti daHa miseria ad emigrare dal proprio

paese. A questi proscritti dell' indigenza, diceva il giornale liberti-

no Goffredo Mameli (X. 61) auguriamo uu viaggio felice e migMor
sorte di quellache lianno tiovato nel paese natio . I,' Opinion* >-

glio\a (juesta circoslanxa per trattare, nel suo n. 301 dei 2 Xovem-

bre, dell' emigrarione aU'eslero tulmtnte cresciitta fhemerita atttn-

zione ed indirizzo. In nome deUa liberta vorrebbe I' Opinions che i

proibisse: iVn'hv, essa dice, si poiTanno in non rale pli esempi de-

gli anlenati, e si lasceranno i Savoiardi ed i Liguri emigrare a Monte-

video ,
e a Ikirnns Ayres o nell' America setlenlrionale. mentre ab-

biamo vicina la Sardegna? Quista domanda t- uim vera ribelHooe

al libero scambio, e VOpinioneche presenla essa stessa unapniva della

libera importazione degli emigrati, non >vrebbe dovuto condJinnare

la libera esportazione. Tanto \>\\\ die se degli cmigrali dovesee

pensiero il noslro (ioverno, sarebbe coii\eiiu'iite die pensaaie

chi arriva, rhe non a chi parte.
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2. V ho promesso in una mia lettera precedente la statistica delle

stragi fatte dal colera, che final mente incomincia a scomparire dalle

nostre oontrade. Eccovela fino al 22 Ottobre. Togliendo dal calcolo

la provincia di Geneva e la Moriana di cui non si puo dare il numero

precise, icasi sommarono a 37, 032, e i decessi a 18, 872, cioesi eb-

be sul totale la proporzione di50, 96 per cento. In Torino (citta) casi

2155, decessi 1191 : nella Provincia casi 2607, decessi 1830. Nella cit-

ta di Geneva casi 5067
,
decessi 2694. Nel Vercellese casi 3403 e de-

cessi 1772; su quel d' Acqui casi 2008 e decessi 1018. Nella provin-

cia e citta di Tortona 1105 casi e 532 decessi, e in quella di Voghera
H09 casi e 587 decessi. Queste sono le cifre prlncipali. Tn Torino

gia. si sono soppressi ospedali e si spera che il Mihistero vorra cedere

secondo la promessa i conventi occupati ,
essendo ormai cessata la

causa o il pretesto dell'occupazione.

3. Non pare pero che sia per cessare tanto presto la peste dei la-

dri. II Lomellino giornaletlo di Vigevano, racconta a dieci per volta i

latrocinii avvenuti in quella citta, che non oltrepassa le 17 m. ani-

me; e conchiude: Quanto alia polizia lo Stato la fa pagareda noi, e

noi ne siamo contentissimi . In Torino nell' ultima settimana di Ot-

tobre cinquB case vennero svaligiate fra le quali una di un Professo-

re del la nostra Universita, e Y altra di un Consigliere della Corte di

Cassazione. Un reale decreto stabilisce un corpo di Guardie di pub-
blica sicurezza in esecuzione della legge dell' 8 Luglio 1854, le quali

avranno un buono stipendio e gratificazioni secondo le persone che

riusciranno ad arrestare. Le guardie toccheranno 720 fr. di paga, i

sottobrigadieri 900, i brigadieri 1000, e i Comandanti 1500. A tutti

poi sara assegnata una pensione dai 400 ai 1200 franchi. Cos^, se i de-

nari bastano per dare pubblica sicurezza alle citta, noi finalmente ne

godremo. Oltre ai furti s' ebbero a deplorare in questi giorni parec-

ehi suicidii in Torino, Geneva e Nizza.

4. Secondo 1'esempio di Londra si vogliono stabilire tra noi bagni e

lavatoi per gli operai. Caldo promotore di questo progetto e Tinten-

dente generale di Geneva Domenico Buffa, il quale reputa, per man-

darlo ad effetto, sufficiente la somma di lire 7000. Calcolando 1' inte-

resse al 4 per cento e le spese annue a lire 4,400 si ha un totale di

lire 4680, somma che sarebbe compensata da soli 625 operai che pren-

dessero un bagno alia settimana al prezzo di 15 centesimi.

5. I protestanti sono dappertutlo condannali a dividers! fra loro e

partirsi in setle infinite. Tra 2, 000 protestanti al piii che abbiamo in

Torino gia si contano due selte alle prese fra loro; la setta dei prote-

stanti Valdesi e quella dei protestanli Evangelici. La prima ha per

giornale la Buona Novella ,
e la seconda la Luce evang&lica. Giorni
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sono gli Evangelici pubblicarono una circolare dove dichiaravano di

cosliluirsi in societd evangelica, italiana, indipendente. La Buona A'o-

vella dinunzio gli Evangelici come un partita politico. Questi tartas-

sarono la Novella, ed accusarono it Ministro Meilledi avere dei f/nsli

veramentc alia Romano, . Fa un diluvio d'insolenze dall'una parte e

dall'altra, un vero scandalo, ne certo puo desiderarsi pin trionfante

confuta/ione del protestantesimo che queslo mostrarsi che sta sempre
in guerra con se slesso.

6. Mentre 1'eresia si dilania colle proprie mani la demagogia ten-

ta un accordo per la lotla imminenle. A questo scopo mirarono i

giornali libertini nei loro articoli della settimana passata. La Voce

delta UbertaN. 37 chiedeva unione in nome dei martiri, dei noslri

compatriotli, del sangue che ogni di scorre impunemente sulle no-

stre lerre calpestale dallo straniero o manomesse dalle immonde arpie
clerical!. Lo stesso predicava il Parlamento, e nel suo N. 566 scri-

veva: <c Speri 1' Italia nel valore de'suoi figliuoli, le prove sono fatte

e non meschine; altenda tranquilla il momento di correrealle armi,

I'opporUmita puo essere piu o meno vicina ma non lontana. Bian-

chi-Giovini prometleva di renders! repubblicano se cosl fosse stato

necessario, la Gazzetta Militare trattava della leva in massa e dei pia-

n i strategic'! d'una nuova e decisiva yuerra d'indipendenza, e il Dritto

perorava per un numeroso e ben organato pnrtito patrio. Intanlo giun-

geva da Pa rig! una letlera circolare scritta da Montanelli
,
Manin

,

Sertori, Amari, ecc. dove tra le altiecose dicevasi: Rimanendo cia-

scuno di noi fedele al pensiero idrale politico ,
si dirigano gli sforzi

comuni verso due intenti, 1'indipendenza e 1'unita potitica d'ltalia.

Alcuni de'nostri giornali pubblicavano un sunto di questa circolare,

e Giuseppe Mazzini stampava sul Goffredo Mameli del 31 Oltobre

una lettera dove tra le altre cosediceva: Dovere supremo degl'lla-

liani in oggi e 1'azione. La parola azione, I'azione d'ltalia una e libera

dovrebbe essere lo Shibboleth che scerna dagli aniici i nemici. Tulto

il restoe cicaleccio politico, dannoso, sterile, prematuro. Le quali

ullime parole sono di una verita e di un'evidenza prodigiosa

7. Giunse in quesli giorni in Torino una leltera Pastorale del no-

stro Arcivescovo Monsignor Fransoni stampata in Lione e relatfva al-

le ultime spoglla/.i<)nicommesse dai nostri Ministri. In questa I'egre-

gio Prelato riflettendo che, come ce ne avverte I' Apostolo, siamo debt-

tori anche afjl insipicnti, giustifica le determinazioni che avea prese,

ribatte le menzogne e le calunnie sta innate o sparse a voce 'conlro

1'amministrazione del Seminario di Torino, tocca deiConventi tolli ai

frati ed alle monache, e raccomanda al Clero ed al popolo costanza e

fermezza. L' invadere il patrimonio della Chiesa, cos\ egli ,
6 un
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principio fondamentale adotlato ognora dai suoi nemici
, che in cie

si propongono il doppio scopo e d'appropriarsene il prodotto disprr-

gendolo, e di privarne gli ecclesiastic!, che ne sono proWisti. Ri-

tonia su cio che gia avea detto nella sua protesla, accennando alle

Societa segrete che sono quelle che governano oggidl e dirigono la

politica, 1'economia, la beneucenza al loro tristissirno scopo. La let-

tera Pastorale di Monsignor Fransoni e letta avidamente perch& i To-

rinesi hanno verso questo grande uomo que'sentimenti che ispirano

lu religione verso i proprii pastori, 1' umanita verso gli esuli e per-

seguitati, e la dignita verso le persone che ebbero la sagacia di pre-

vedere le sventure e la fortezza di far testa ai persecutor!.

8. Sulla fede di un giornale ordinariamente bene informato vi

scrissi nella lettera precedente che in Garru erasi dal municipio oc-

cupato il castello del Conte della Trinita per uso del colerici. Ora

leggo nel medesimo foglio che il municipio avea chiesta ai legittimi

proprietarii la licenza di occupai'ne una parte, licenza che fu da loro

graziosamente concessa.

11.

COSE STRANIERE.

SPAGNA. 1. Dissidii ministeriali 2. La Regina Isabella e la guardia na-

zionale 3. II Ministero 4. Le Cortes.

1. Mentre si eleggevano i deputati alle Cortes (le quali deono es-

sere state aperte in Madrid I' 8 di Novembre secondo il decreto reale

dell'll Agosto) la maggior parte deiMinislri credette dover prepara-

re un disegno di Costituzione da proporre poi all'esame dei deputati.

Ed il pensiero era molto naturale. Giacche il decreto reale di convo-

eaxione delle Cortes era preceduto da. alcune considerazioni approvate

dalla Regina Isabella, le quali tra le altre cose diceano che le Cor-

tes costituenti sarebbero state un jiuovo vincolo tra il popolo ed il

trono, la liberta e la dinastia, cose sopra le quali il Governo non am-

metleva ne dubbio ne discussione. II Gonsiglio dei Ministri credette

dover proporre a V. M.-Ia convocazione unica di un Congresso di de-

putati. Cos\ V. M. e il popolo per mezzo dei suoi legali rappreseri-

tanti concorreranno a formare il nuovo patto tra la Na/ione ed il

Trono. II che significava chiaramenle che il popolo spagnuolo era

iuvilato a formare una nuova Costituzione d'accordo coi Ministri, e in

guisa che ne la Monarchia costituzionale, ne ladinastiapj-esenlecor*-

rossero verun pericolo. Dunque, mentre il popolo ilal canto suo eleg-
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geva i deputati, era rorvencvolc die i! Covrrno dall'altro lato si po-
nesse d'aceordo nel formare un di>< pn<> di Costituzione, o almeno i

principii fnndamentali di es>a per impedire die alcuni Ira i dcputati

non uscisse fuori con qnalchc prouHio rrpnhblicann o prjigio. V'ero

o che, a parer nostro, qucsto parti to non era di gran valme. giacdn'
1 la

Costituzione uscira certamente dal maggior numero dei voti : chesei

piu saranno monarchic'!, la Costituzione sara monaivhica, se repub-

Micani, sara repubblicana, qualnmpie poi vogliaesseru il priir.n pru-

gelto che o il Governo o un qualche deputato cnedera di dover pro-

porre. Ad ogni modo anche quel partito non pole riuscire , giacche

proposto nel Consiglio dei Ministri, due o tre di questi vi si opposero,
e difhiararono che il Governo non dovea far altio che aspettare i de-

civli dellt- ('<i u->, la Kegina non aveva allio diiillo che di accettai li

o rifintarM, secondo c!ie credeva meglio. La qual opinione prevalse

pt-n-he difesa dal Maresciallo Kspartero. Vede ognuno il p*r'n'(>ln in

cui si trova ora la Monarchia spagnuola raccomandata alia pidlezio-

ne di deputati novelli e di Ministri discordi.

Un allro punto rilevantissimo, in cui i Ministri non sepperoarnu-
darsi

,
si e I' organir/azione dell't>sercito

,
il quale e ora pirssoi'he;

sriolto, gra/.ie ai numerosi congedi dati per premio alle truppe che

presero parte alia rivolur.ion? . Appena 24 mila soldati sono ora sotto

le armi, di che il Generate Donnel Ministro della guen-a, attenito

del pericolo conlinuo in che si trova la Spagna di lurbolonze novel le,

propose di aumentai ne il numero con nuove leve. II Consiglio approvo
le ragioni de( Ministro : ma alcttni pochi essendosi opposti, tra i quali

il Generale Espartero, siconchiuse di lasciare anche la questione del-

1'esercito alia baHa delle Cortes future. Inlanto la Spagna sra diii'-a,

se occorre, dalle guardie nazionali, i cui cujri SOBO favorevoli ad K-

spai tero
, purrfie Bspartero condiscenda ai lore capricci. E loro ca-

pricci diconsi appunto essere stall i due parliti difesi e vinti dall K-

spai tero nel Consiglio dei Ministvi riguardo alia Costituzioae e<l all'e-

sercito. In guisa chesemhra certo essere om la Spagna governata dai

capi della guardia nazionalc cioe, in altii termini, da alcuni capipo-

polo che all' uopo spranno armare la plel>e sotto nome di guardia

na/.ionale.

Finalmente un Ici7.o punto di dissidio fti il decidrr>i sc dovea la

Regina aprire con un suo diicorso ledoiu-s. Vi lu rhi < i ddtc che la.

presenza della Regina sarobbe slat.i una violazione deHa libt-iia di

iiililc.i. la (jualc poira ben devid( if chc la Regina di Spagna sa

rebbe d7

or innanzi dlspci^ala anche dil repnare, poichfr gia si trova

d'^peusata dal p.\ -rnan-. <>r rome sarebbe convenicntt- che la Repi-

na aprisse con un suodiscorso un'assemblca die ha I'aulorila di spo-
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destarla?Ma ora e dichiarato che laRegina vi recitera il discorso di

apertura. Dicesi ancora che il 28 Ottobre si sia esaminato nel Consi-

glio de' Ministri il discorso che la Regina dovra recitare, e che il Mi-

nistro Salazar 1'abbia biasimato come troppo monarchico.

2. Checche voglia essere del futuro, per ora e certissimo che la

regina ne regna ne governa ne di nome ne di fatto. E come potreb-

be conservare pure 1' orabra di sua aulorita quando non e ne anco

libera a scegliersi i suoi Ministri? Quindi e ch' essa avea seriamen-

te pensato ad abdicare, ben prevedendo le burrasche probabili del-

le future deliberation! delle Cortes. Ma poi ,
assicurata da alcuni

suoi fidi, consent^ a rimanere in quel seggio che finora le e lasciato.

Essa ritorno ora dal Prado in Madrid accoltavi con molto rispetto

dal popolo affollato, ma senza verun grido di Viva od altro segno di

entusiasmo. II giorno 27, avendo essa desiderate di vedere accolto il

corpo intero degli official! della guardia nazionale
(i

veri padroni
della citta, di Espartero e forse dello Stato) meglio di trecento con-

vennero nella gran sala degli Ambasciatori, dove il Generate S. Mi-

guel, parlando a nome comune, protesto ch'essi erano tutti risoluti a

difendere il suo trono e la sua dinastia. Pretendono pero alcuni cor-

rispondenti che quando la Regina par 16 del la speranza ch' essa aveva

di veder da loro difeso 1' ordine in Madrid, le sue parole siano state

accolte molto freddamente. E poi certissimo che i giornali democratici

accusarono il S. Miguel di aver promesso a nome della guardia cio che

la guardia probabilmente non vorra mantenere. Narrano poi alcune

corrispondenze che gli officiali della guardia detta leggera non ab-

biano accettato I' invito della Regina. Essi comandano ad un corpo
molto temuto da tutti i buoni, i quali non vedono dibuon occhio che

la Guardia Nazionale sia in gran parte composta di ladri antichi e

forse present! Ma ora che il cosi detto popolo e armato e combatte

per la cosl delta liberta, e trionfo, non e a stupire che sia malagevo-

le il disarmarlo. II Governo ne ha tutta la voglia ;
ma non ci riesce

secondo che ci assicurano i giornali non affatto democratici
,

i quali

poi sono pieni delle violenze che a danno delle proprieta e delle vi-

te dei citiadini si operano ogni d\ e ogni nolle da cotesti malandrini

veslili da Guardia Nazionale.

3. 1 due Minislri piu liberali del Gabineltosono Espartero ed il Sa-

lazar Min. della marina, i quali sono molto inlrinseci fra loro. Quest'ul-

timo scrisse una letlera agli eleltori della Riscaglia ,
in cui con una

franchezza mirabile oso dire : Che importa a voi
,
o Raschi

,
della

forma di governo che la Spagna vorra? Che v' importa che sul trono

di Castiglia vi sia queslo o quel Monarca? Voi non dovrele mai pren-

der 1'armi se non quando il Re, chiunque si sia, vorra toVvi i vostri



CONTEMPORANEA 461

privilegi. Ci pare che questa professione di fede politica, scrilta da
un Ministro di una Regina costituzionale

, pochi giorni prima della

riunione delle Cortes costilueuti, non sia tale che possa ra>.sicurare

quei molli costituzionali italiani e forestieri che applaudirono finora

alia rivoluzione di Spagna, come ad un trionfo del loro partito.

Siccome I'Espartero, secondato dal Salazar, e capo del parti to pro-

gressista, cos! TO Donnel rappresenta nel Gabinetto quellochesuole
chiamarsi il partito dell' ordine. I giornali monarchici, sdegnati del

partite presodal Consiglio dei Ministri nei rilevantissimi puuli sopra

indicati, cominciarono a scalenarsiquanlo potevano piu contro 1' Es-

parleroedil S;il;i/;ir. Siccome il giornalismo in tempo di turbolenze

e molto potente, cos\ i Ministri si posero in ansia di questa polemica,
e percio i due Generali capi dei diversi partiti credettero bene di por-

si d'accordo. Ebberoquindi un abboccamento, di cui parlarono molto

i giornali, in cui 1'Esparlero assicuro TO Donnel ch'egli avrebbe com-

bultuto ogni pensiero di repubblica, e difeso sempre il trono costi-

tuzionale della Hegina Isabella. Dopo quest' abboccamento si crede

che non appariranno piu dissension) tra i Ministri lino all' apertura
delle Cortes.

4. La maggiorita dei deputati finora conosciuti non appartiene cer-

tamente ai repubblicani : ma temesi che questi , uniti al solilo loro
,

sapranno rompere le file dei deputati piu moderati bensl, ma piu de-

boli ancora e divisi. E se il Governo stesso e diviso come non saran-

no divisi i deputati? Quindi e che si attende con non minore impa-
/icn/a che timore 1'apertura delle Cortes, perpoter augurarealmeno
dui primi discorsi l'avvenire che le future deliberazioni prepareran-
no alia Spagna : la quale senza costituzione, senza esercito, senza go-

verno, senza finanze e pero fin d'ora posscditrice fortunata di ben

trecento quarantanovo suoi rappresenlanli.

OLANDA (Nostra torrispondenza) 1. Leftfje sopra I'insegnamento 2. L'Olan-

da nella questionc orienlule 3. Division! tra i protesUnti 4. .Notizie

religiose.

1 . Lo stato si politico come religiose dell'Olanda non sembra essersl

di molto mutalo da quando vi scrissi 1' ultima mia lettera. E non e

gia che i parliti non brighino, ed armeggino: ma brigano alia foggia

olandese posata e fredda. Nell' ullime elezioni pero la parte liberale

si trovo vantaggiata ,
il che suole accadere sempre che i caltolid le

danno di spalla. .Nun andra a molto che la camera dovr.i traltare di

punli molto delicati
^ giacche verranno in discussione la legge sopra

I'insegnamento primario e medio, e quella sopra il diritto di associa-

zione. II disegno di queste leggi e moderato e conciliativo ,
ma non.
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pare finite in ogni sua parte, e percio si tercie delle applicazioni che

potra fame il Governo. Vi diro due parole sopra la legge dell' in-

segnamento. Lo studio delle lingue morte e riservSto all' insegna-

mento superiore siccome studio preparatorio alle scienze accademi-

che: per conseguente, dove stiasi fedelmente alia legge fondamentale,

questa parte dell'insegnamento sara pienamente libera. Non cosl del-

1' insegnamento primario e medio, solto il quale cadono le lingue mo-

derne, gli elenventi di scienze naturali ecc. Si concede bens\ la li-

berta di aprire e di reggere tali scuole, ma solto due condizioni prin-

cipali }
la prima si e 1'atto di ammessione ossia approvazione, il quale

forse non si dara che dopo un esame da sostenersi dinanzi ad una

commissione elelta dal Re. La seconda si e la testiraonianza di buo-

ni costumi da darsi dall' autorita del luogo dell' ultimo domicilio.

Qtieste scuole poi saranno sottoposle alia visila degl'ispettori, e per-

cio dovranno essere eletti ispettori generali e provincial! ,
fondate

commission! locali ed altri simili provvedimenti che non si spiegano

nella legge ,
ma si promettono. II che ia temere assai

, giacche con

do solo si ptiG facilmente strozzare in culla ogni liberta d' insegna-

mento. Non e certamenle questa Tintenzione della. legge j
ma puo

essere col tempo Tintenzione di chi dovra applicarla.

II partito liberale non si mostra troppo contento di questa propo
sta di legge, la quale concede la liberta di aprire scuole di setta, cioe

esclusivamente destinale ai fanciulli di una data setta. Essi temono

che il partito ortodosso
(
del Puseisti) non venga a crescere troppo.

Cio nonostante il partito ortodosso non istrilla menoalto del liberale

contro una legge die ammette scuole atee, e i suoi giornali chiedono

che si ricorra alle petizioni. Vi e pero chi crede che questi strilli sia-

no un'arte perche la legge passi piu facilmente, giacche essa e vera-

mente loro favorevole. I giornali cattolici tacquero finora, ed al piu

osservarono che la legge e incompiuta edoscura, e lascia percio trop-

po larga parte all' arbitrio ministeriale.

2. Nella questione orientale noi siamo neutrali iinora. Ma se do-

vessimo uscire di neutralita davvero non saprei dirvi a qual parte ci

daremmo. La Corte, Tesercito e tutto il partito protestante sono

Russi, e tolendio credere a qualche parola fuggita di bocca al Mi-

nistro nella(Camera, auche il GoAerno e russo. Se la Prussia segue la

Russia e facUe che 1'Olanda segua la Prussia. (46 dico senza tener

conto di qulle circostanzechepossono condurci per amore o per for-

za alia parle occidentale.

3. Tra i protestanti io ho osservato in prima una rivoluzione uni-

vefsale contro una nuova versione olandese della Bibbia, dicui il Si-

nodo vuol regalare la sua chiesa, o a meglio dire, le sue chiese. in-

<irdibile il numero dei libelli e delle pelizioni scritte contro questa
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proposta. 1/organo degli Oriodossi (II fiecrlmdene) prolesta contro

qucsta miova vf>r<imi per tre ragioni: !. perche i mrmbri del >iim-

do prt'senle non h mim auto ri la d'introdurne una nuovn : 2." perchi
il none dei tradultori Indica biistevolmente rlic questa nuova ver-

slone & diretla a favorlre I'incredulila, e ruinare sempr< piu la chiesa

riformata
;
3. perche II Sinodo non gode la fiducia del la chiesa olan-

dese, la qualo non ha altro segno che la conlraddistingua fuorchc i svoi

formolfirii di unita (doc una specie di simbolo). l),i tutto do si vede
che 11 Sinodo si affrello un po'troppo ad annunziare la nuova ver-

sione. Egli avea presa quesla delerminazione perche, secondo che egll

diceva, il Sinodo del secolo decimonono non e come quellodel deci-

mosettimo. Dichiaropoichenon conveniva Unharsi per questo, giac-

che non aveva esso I' intenzione di dare una versione aulorevole (ed

in vero nessuno puo dare cio che non ha) ma solo di darne una mi-

gliore della precedente per I' uso famigliare e domeslico.

La seconda cosa da notarsi ora tra i protestanti olandesi si e la viva

resistenza che provano alcuni M'mistri nuovainente elelti
, ehe non

vanno a geniodei laici. I malcontent! orlodossi lanciano scomuniche,

proteste e minacce contro i M ini >tri chiamati, approval! e confermati

dai Tribunal! ecclesiastic!. In questi ultimi giorni il Re confermo la

loro elezione; e siccome il loro uduio e piu onorevole e pin lucrative,

io credo che andranno incontro alle minacce loro fatte di getlarli nei

fossi della citta. Potrei dirvi molti particolari sopra qutwla divisione

sempre piu crescente nella chiesa protestante fra noi sL'ibilita, e sopra
1'inulilita dei rimedii finora adoperati per sedarne I'acriraonia. Voi mi

chiederete forse se da queste division! la Chiesa cattolica fra noi ti-

rera profitto. Io non ne so nulla. Ma il carlo si c che i catlolici nar-

lano e scrivono e invitano i protesUmli ad esaminaree deporrei loro

pregiudizii contro la Chfesa callolica, appellando al tribunale della

storia. Edaquesto proposito sappiate che i Ministri proleslanlidelle

province del Nord, per la piu parte razionalisti, risolvettero di imnl-

zare una stalua all' onore di S. Bonifa/.io Anostolo della Frisia nel

luogo in cui esso fu marlirizzalo. Queslo mi pare un fallo assai cu-

rioso nella storia della chiesa riformala s"k nemica delle immagini dei

Sanli. Vero e ch' essi protestano di non riconoscere in S. Bohifiizio

altro che un Aposlolo zelante, ed un benefaltore dell' umanil.i.

4. Tra i catlolici si parla molto della nuova circoscri/ionc delle

parrocchie. Pare che le piu gravi diflTicolta siano superate, e die fra

breve si pubblichera la eirco.scri/.ionft aovolla per la ellta di Amster-

dam, la quale sara divisa in 9 jvirroc'-liie. I regolari conserveranno

le loro chiese, ed il disegno e fatto in guisa che uniscansi nella sU*ssa

parrocchia le due chiese che ha ciascuno dei tre Ordini del Domeni-

cani
,
dei Francescani e dei Gesuitl. Pare che quesla determinazlona
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sia stata presa dopo consultata la Santa Sede di Roma. L'Arcivescovo

di Ulrecht pensa ora a prowedere la sua diocesi di un gran seminario,

e a questo fine compero un ampio terrene. Intanto che si attende

il consenso del Governo, e TadaUamento della casa, i studenti di

Teologia si trovano nel piccolo seminario di Culemburg.

FRANCIA 1 . Notizie varie. DANIMARCA 2. Dissidii tra le Camere ed il Go-

verno. PRUSSIA 3. Goncilio di Breslavia 4. 1 cattolici accusati di

demagogia. STATI UNJTI 5. Nuovi particolari sopra il Trattato col

Giappone.

1. Di poco altro si parla ora in Francia che della guerra d'Oriente,

e raro e trovare ne' giornali notizie di quell' Impero che non sieno

guerresche. Cio non ostante apparisce dalle circolari, che di quando in

quando si scrivono dai sopraccio dell' esposizione universale, che il

Governo non pone minore cura nel preparare 1' albergo in Parigi pel

prossimo anno ai prodolti delle arli e delle fabbriche, di quello che

ne ponga nel preparare rinforzi all'esercito ed alle flotte. L'anno ven-

ture vedra dunque raunarsi in Parigi quel popolo di artisti e di cu-

riosi che vide poco fa la capitale dell' Inghilterra; ed anzi assicurano

che la stessa regina Vittoria andra nel la futura primavera a visitare

I'lmperatore nelia sua Reggia. Dicesi ancora dovere 1'Imperalore Na-

poleone prevenire quel la visita con un suo viaggio in Inghilterra.

Del rispetlo sempre maggiore in che e la religione cattolica in Fran-

cia abbiamo un bell'argomento in una circolare che il Prefetto della

Maienna indirizzo di Laval a tulti i Maggiori del suo compartimento. In

essa spiega loro che 1' autoi ita civile rion ha verun diritto di forzare

I'autorita ecclesiastica a rendere gli onori funebri a quegl' individui

ch'essanecredeindegni. Apparisce, dice il Prefetto, da interpreta-

zioni mfnisteriali
,
e specialmente da una circolare , del Ministro del-

1' Interne del 16 Giugno di quest'anno ,
che il dirilto di far aprire le

porte della chiesa per introdurvi il cadavere di un uomo acui il Cle-

ro rifiuta gli onori della sepoltura ecclesiastica non appartiene all'au-

torita civile .

Allre dioce-ji francesi, tra le qualiquclled'Orleans, accolsero oso-

no per accogliere la lilurgia Romana la quale, a quello che sembra,

sara tra breve comune a tutta la Chiesa di Francia. Sopra quest'argo-

mento vanno continuamente pubblicandosi opere ed opuscoli atti ad

illuminare sempre meglio i pastori ed i fedeli intorno alle convenien-

ze dell' unita liturgica ,
ed alle leggi sopra cio della Chiesa Cattolica.

Una delle ultimo pubblicazioni venuteci sott'occhio a questo proposito

si e quella del sig. Abate de Conny Decano della cattedrale,di Moulins,

nella quale specialmente si spiega qual sia la forza degli usi speciali
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quando sono in contraddizione delle regole general! della Chiesa ; e

di molti di essi, adoperati uncora in alcune diocesi di Fraucia, si prova

partilamente non essere ne lodevoli ne anlichi. E poiche parliamo di

pubbUcazioni francesi, crediamodi far cosa grata a quelli fra i no>lii

lettori che si occupano nelle present! quistioni filosofiche annun/ian-

do loro 1'opera recente del R. P. Chaslel tntitolata: Del valore della

ragione umana, ossia di quello che pub la ragione da se sola: la quale,

esaminata ed approvata in Roma medesima, e pubblicala ora in Fra?i-

cia, e commendevole peruna esatla esposizione ed una molloaccura-

ta eonfutazione del nuovo sistema filosofico detto dei tradizionalisti.

2. Fino al 1848 la Danimarca non avea avulaaltra rappresenta/.io-

ne nazionale che un'assemblea degli Stati senza vocedeliberativa. Ma
in quell' anno s\ fertile di Statuti il Re Federico VII non manco dl

prometterne uno al suo paese il d\ 20 Gennaio; e di dargliclo poi il 5

di Giugno dell'anno seguente. Quello Slaluto dovea necessariamente

essere la medicina universale di tutti i mali veri o creduli della Mo-

narchia. Ma fatto si e che esso fu generalore finora di turbolenza e di

guai. Imperciocche riconquislali nel i860 alia corona i Ducati (ribel-

latisi, com' e noto, alia Danimarca a nome dell' unita Tedesca) dello

Schleswig, deH'Holslein e di Lussemburgo, quesli otlennero, per 1'in-

tercessione specialmente della Prussia gia eccitalrice e sostenitrice di

lor ribellione, che nel trattalo di pace fosse riconosciulo il lorodritto

di conservare le proprie leggi Tedesche, di avere una dieta speciale e

di essere governati daautorila dislinte da quelle della Danimarca. Di

che i Ducati cominciarono tosto a querelarsi, a lorlo o a diritto poco

imporla ,
che il Parlamento di un Regno da essi chiamalo slraniero

si frammellesse troppo dei loro atfuri, e disponesse di loro rendite.

II Ministero cercava di metier pact--, pregavu dall'un lalo i Ducati di

modcrare i loro lamenti, dall' allro il Parlamento di dar loroqualrhe

soddisfa/.ione, e stanco di non oltener nulla da nessuno, si licenzio

nel Gennaio del 1852 lasciando il governo ;\1 Ministero che dura an-

cora preset) temenle. II quale comincio al solito la sua rarriera con

un bel Manifesto in cui annunziava che la Macsta drl Re avea deciso

di pubblicare fra breve una nuova costituzione ,
la quale avrebbc

brns'i rcgolato gli affari comuni della Monarchia, ma avrebbe in>ir-

me rispeltali tulti i dirilti, soddisfatlo a tutto le lagnan/c. e lasria-

te intalte tutte le liberta conccdute dall' antecedi nle Slatuto. la

promcssa fu mantenuta quest' anno colla pubbHcazt0M improv

di uno Statute, secondo che noi narranuno a pag. .
r)70 del vol. pre-

cedenle. Ma lo Slatuto che dovea fsst-ic miglinre fu trovato peggio-

re dai solili mestatori, speciulmenU- pel rowvnlraiv <-lic esso faceva

nelle mani del Re e dl un suo consiglio tutti gli affari generall con-

Serie II, vol. Vlll. 30
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cernenti I'intera Monarchia. Che se il primo Staluto piaceva alia Da-

nimarca e spiaceva solo ai Ducati, il secondo
, giusta le leggi del pro-

gresso, spiacque all' una ed agli altri, siccome si vide chiaramente

alia prova. Giacche avendo il Re convocala la Dieta presente di Dani-

marca perche approvasse le reslrizioni e mutazioni contenute nel

nuovo Statuto
,
ed essendosi fatte con grandissima quiete le elezioni

dei Deputati, tutti gli elelti pero uscirono dalle file della piu schietta

opposizione. Non e quindi a stupire se, riunitasi il 2 Oltobre, tutti i

Deputati si mostrarono subilo infensissimial Ministero e tinirono ora

con ammettere quasi unanimemente che il Ministero dovea essere

posto, come dicono
,
in istato di accusa. Intanto indirizzarono al Re

un richiamo in cui gli chiedevano una libera costituzione. Al quale
il Re rispose eon una proclamazione che scioglie la camera, convo-

candone un'altra pel prossimo Decembre. 11 decreto, dopo noveraii

tutti gli atti d'ostilita fatti dalla Camera al Governo, dice : Noi con-

cedemmo la legge fondamentale della Danimarca in virtu del nostro

pieno potere; ma se e certo che noi 1'abbiam conceduta per cresce-

re la felicita del nostro amato popolo ,
non e meno certo che noi

non vogliamo lollerare, che per 1' abuso dei diritti e della liberta da

noi concedutagli , finiscasi conducendo la nazione alia sua ruina. n

Col decreto che scioglieva la Camera si pubblico parimente un pro-
clama reale al popolo, in cui questo e avvertito fra le altre cose di

porsi in guardia contro la pernieiosa Uifluenza che si esercita per
mezzo della liberta di stampa, e della liberta di associazione concedu-

te dal Re medesimo. Tanto nel Decreto quanto nel manifesto il Re

dichiaro di essere contentissimo de' suoi Ministri, e di non volere in

verun modo privarsi dei loro consigli ;
della qual sua risoluzione

diede una prova chiarissima congedando la Camera che chiedeva il

eongedo de' Ministri.

3. II Principe Vescovo di Rreslavia Mons. Errico Forster (che ora

trovasiinRoma) successore del Cardinale di Diepenbrock rauno tutti

i preti della sua vastissima Diocesi a conferenze Sinodali che si ten-

nero nei giorni del 26, 27 e 28 Settembre. In un paese di Germania

retto da protestanti un Sinodo anche diocesaho e un fatto rilevan-

tissimo, perche inaudito da secoli. Tal e la liberta che lasciano ai

catlolici i protestanti. Ma non accade meravigliarci dei protestanti,

poiche lo stesso pur troppo accadde, e va tultora accadendo in paesi

cattolici. Ad ogni modo e evidente che uno dei molti beni cheDio

seppe trarre dalle ultime commozioni politiche si e quella maggior
liberta che i Governi cominciano ora a concedere alia Chiesa. Mon-

signor Forster non credelte per questa prima \olta dovt;r convocare

un Sinodo in tutte le forme canoniche, giacche nella sua lettera di

convocazione annunzio solamente alcune confeienze ecclesiastiche ,
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le quali si tennero, come dicemmo, nel mese di Settembre passato
col concorso di meglio di 150 ecclesiaslici.

4. La Deutsche Volkshallc in priina, e poi molti allri giornali, pub-
blicarono poco la alcuni curiosi documenli della poli/ia Prussian;i. <Ui

(jiiali ap[>ariva porsi dal Governo molta atten/.ione sopra i cattolici

del regno, e special menle del Posen, accusali di partcggiare per gll

alleati occidental! contro la Russia nella guerra presenle. II Ministe-

KI protestante, che ben sapeva a prova da qual parte in Prussia non

meng (he a I trove spirasse gia il vento rivoluzionario e demagogico,

pareva-nondimeno credere che questa volta e in quest' occasione i

demagoghi fossero proprio i cattolici, e special mente il clero, e special

li>simainenle poi alcuni mumbri di ordine religioso, solamente per*
che parevano secondare coi loro voti le armi occidentali. Che se cia

loe, la pazzia demagogica avrebbe ora invaso (mirabile a dirsi) anche

1'intero Episcopate caltolico di Francia e d'lnghilterra. Ma checche sla

di qucsto, il certo si e che questa pubblicazione de' segreti di poli/.ia

spiacque a I lamenle al Governo. Giacche leggiamo ora in alcuni gior-

luli che i tribunali invilarono il Hedattore della Volkshalle Dottor Kie-

kerling a voler far conoscere al Governo i nomi de'suoi corrispon-

denli, e specialmente di quello che avea comunicati quei document!.

Ed averido il Redaltore ricusato di cio fare egli fu condannato ad una

leggera multa pecuniaria.

a. Quanto al trallato di commercio conchiuso tra gli American! cd i

Giapponesi I'Univers dei 28 Oltobreci narra, sopra la fede di sue cor-

n>itondenze di Hong Kong., alcuni particolari degni di essere cono-

sciuti. E sono, ohe quando tutte le condi/.ioni del trallato erano fer-

matc, e non si richiedeva piii altro che di poi le in carla e sottoscri-

\erle, il Segretario del Gomodoro Perrey coruincio ,
secondo I' u,

I'altoautentlco colic parole nell'anno di nostio Signore , l^e qua^
li avendo udite daU'interprete i nego/iatori giapponcsi ,

ricusarono

subito di sotloscriyere al trallato, e persistcttero sul niego s\ osll*

natamente, che il Gomodoro fin^ col conc^dere loro cio chechiedeva-

no; vale a dire che si cancellassero cjuelle parole, e si ponesse i

re (i nell'anno di ricordan/a . Ma cio non bastavaagl' idolatri

IHjnesi ; iqftali vollero ancora che fosse poslo nel Iratlato il divielo

di condurre uel Giappone missionarii di qualunquc rellgione, o/wr-

stMsione, siccome essi dicono; ed aggiungono le citaltr corrwponden-

/( (lie i! iliMrlo ( ir.antenulo M die i'l. H'M ric'i>ata la licen/.a di Iras-

it iii si a Liu-Kiu ad alcuni minimi i pH)trManli ameiuani. II Minbtro

che gia era in ijnelli- isnle \i n-sta tutiora. Mail Gonwdoro fu gia

pregalo dal <.n\rino giapponese di v<>U-i >!.> rictmdurce in America;

al die il IVin \ ii>p(>e die quegli era un gentiluomo inglese ed in-

dipendente dalla sua auloiil i.
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Gli American! medesimi che andranno nel Giappone al solo fine di

commercio non saranno punlo si liberi
,
come pareva sulle prime.

Giacche la vendita del carbone sara loro fatla per mezzo di barche, le

quali i Giapponesi medesimi condurrannoa bordo de' vascelli ameri-

cani sotto la vigilanza di official! del Governo. II commercio sara fatto

esclusivamente dal Governo giapponese in guisa, che i suoi official!

esamineranno le merci americane, le valuteranno e daranno invece

prodotti nazionali. Sembra pure che a mala pena sarapermesso agli

ufficiali dei legni da guerra di scendere a terra e visitare il paese

circostante
,
e che in ogni caso saranno sempre accompagnati da al-

cuni official! di polizia. Vero e che tutti questi impacci potranno col

tempo essere diminuiti, sapendosi da ognuno che il difficile sta nel

dare il prime passo, e non parendo probabile che gli Americani non

sappiano trovare anch' essi uno di que' tanti pretesti con cui le na-

zioni poderose sogliono molte volte fare violenza piu o meno doles

alle minori sorelle.

.

GUERRA D'ORIENTE. 1. Mossa ardita del Menschikoff 2. Preparativi del-

1' assedio. 3. Bombardamento. 4. Sortita dei Russi. 5. Austria c

Prussia 6. Mediazione Bavara 7. Austria e Russia 8. Russia e Prussia.

1. La guerra d'Oriente si combatte ora sotto le sole mura di Seba-

stopoli : e la questione d'Oriente si agita pressoche esclusivamente tra

1' Austria ela Prussia. E per discorrere in prima della guerra, poche
e di non molto rilievo sono le notizie, che ne comunicarono al pubbli-

co i general! non meno russi che alleati e, cosa insolita finora, molto

parche sono pure state le relazioni giunte a' giornali da' loro privati

corrispondenti. Del che alcuni recano per cagione la mancanza di av-

venimenti
,

altri la natura degli avvenimenti pqco grati ad essere

uditi
,
e percio prudentemente taciuti. Lasciando a ciascheduno il

credere cio che gli talenta, noi diremo succintamente 1' ordine di

quanto venne finora operato, secondo le notizie che c.e ne vollero

dare i giornali. E primieramente il Giornaledi Pietroburgo, dopo ri-

ferila con molte lodi la marcia ardita degli alleati, che mutarono co-

rn' e noto il disegno di attacco dal Nord al Mezzogiorno, racconta.e

spiega, la mossa non meno lodevole del Menschikoff. 11 quale, dopo
la battaglia dell' Alma non trovando

,
dice il citato foglio ,

ne sulla

Katcha ne sulla Belbeck posizione abbastanza forte per offerire al ne-

mico una seconda battaglia, passo la Tchernaia e colloco le sue. truppe

all'Est della citta, dopo guerniti di bastevoli truppe i forli del Nord.

Gli alleali giunsero allora sulle altezze che circondano questi for-

ti
5
di che il Menschikoff vide che essi interrompevano le sue comu-

nicazioni coll' interne dell' Impero. Per ovviare a quest'inconvenien-
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te il Principe, nella nolle dal 24 al 25 Sellembre, ripasso la rhiera
e si trovo il mallino sul tiancoe alle spalle del nemico nella valle dl

Baklehi-Serai, ILbero nellesue comunicazioni coll'impero, e coi rin-

forzi che gli doveano arrivare. Quesla mossa felice ed ardila lolse

agli alleali la voglia di assalire i forli del Nord, e li deeise a volgersi

piulioslo verso la parle meridionale. Dopo racconlale quesle mossc
il giornale russo aggiungeparecchie osservazioni alle a far oompren-
dere che la mossa del Menschikoff fu da molli lali piu ardila e piu
abilmenle eseguila **he non quella s\ lodala degli alleali.

2. Quesli, dopo prese le loro posizioni al mezzod\ di Sebaslopoli,
e forlificalele con ridolli ed allre opere di campagna, alle*ero, gl'ln-

glesi alia drilla e i Frances! alia sinislra, ad aprire le Irincee e far gli

allri apparecchi necessarii per cominciare il bombardamenlo dHIa
cilia e dei forti. I quali lavori preparalorii furono conlinuamenle

slurbali dai cannoni
,
dalle bombe e dalle sorlile dei Russi che dalla

parle loro badavano ad impedire i lavori e disfare il fallo , secondo

il solilo di ogni assedio. E queslo appunlo diceva un dispaccio del

Menschikoffil quale scrivea fino ai 16 non ci fu nulla d'imporlanle,
il nemico comincio i lavori d'assedio: noi facciamo delle sorlile, e li

dislrucgiamo ogni nolle.

3. Non pare pero che i lavori siano slali lulli dislrulli, giacche da

Pielroburgo appunlo giunse la prima nolizia che il 17 gli alleali

aveano comincialo a cannoneggiare la cilia da lerra e da mare. E non

e da slupire che le nolizle del la Crimea giungano prima a Pielroburgo
che non a Vienna od a Parigi : giacche i General! russi spediscono
da Sebaslopoli corrieri larlari per ITkrania a Mosca, dove Irovanoil

lelegrafo che in un islanle reca le nolizie a Pielroburgo e da Pielro-

burgo a Berlino, Vienna, Parigi ecc. Infalli i parlicolari dell'assallo

comincialo il 17 non giunserocheparecchi giorni dopo la nolizia ve-

nula da Pielroburgo. Da essi sappiamo che le perdile e i danni non

furono piccoli ne dall'una ne dall'allra parle. Alle 6 malluline del 17

comincio il bombardamenlo dalla parle di lerra, a cui nsp<>s>ro le

ballerie russe, le quali anche riuscirono a far sallare in aria dopo
due ore due polveriere nemiche : il che fece taeere il fuoco di due

ballerie. Al mezzodl selte vascelli francesi venneroaporsi all'enlrala

di Schaslopoli dinan/.i al porlo del la Quaranlena, e cominciarono a

bombardare i forli della Quaranlena e quello di Alessandro e di Nic-

colo. Alle due la squadra Inglese e la Turca presero a ballere il forle

Coslanlino ed allre ballerie, alle 6 di se;a comincio a ralleniare il

fuoco d'ambe le parli, e la nolle si passo di qua e di la a numerare e

riparare ,
secondo che si poleva, i danni lor'cali nell' aspra giornala.

11 mallino del 18 ricomincio il bombardamenlo da lerra e da mare, e

in guisa che, slando alle relazioni degli alleali, il forle della Quaran-
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tena fu ridotto a non potenpiu rispondere al fuoco nemico. Tre pol-

veriere scoppiarono dentro Sebastopoli. Alcune bombe russe scop-

piarono sopra i vascelli nemici
, danneggiandone gravemente parec-

chi
,
ed uccidendo molti marinai ed ufficiali. Tre General! russi di-

consi uccisi, tra i quali 1' ammiraglio Korniloff comandante del forte

Costantino e rammiraglio Nakimoffsuo successors. Del giorno 19

non abbiamo piu nolizie particolari, ma solo che il bombardamento

continuava con danno dei forti, che le squadre alleate batteano spe-

cialmente una batteria nissa di 76 cannon! che doinina tutta la citta,

e che una divisione Anglo-francese disponevasi a prendeilad'assalto.

Noi taciamo un numero infinite di particolari parte oscuri e parte

contraddittorii, e solo notiamo che tutte le relazioni finiscono col con-

fessare che lo stato delle cose non si e ancor molto mutato ne dal-

1' una ne dall'al tra parte, giacche di qua e di la erano scoppiate pol-

veriere, erano distrulte batterie, danneggiati vascelh ecc. ecc.

L
J

ultimo dispaccio autentico del Canrobert, dato sotto il 23 di Ot-

tobre e pubblicato dal Moniteur, reca che i lavori di atlacco procedo-

no regolarmente e senza casi merilevoli di relazione, e che i Genera*

1! e 1'esercjto confidano in un oltimo risultamento dell'assedio. L'uU

time notizie autentiche di parte russa sono che il fuoco contro lafor-

tezza era piu debole, ch'era cessato 1' attacco per mare. Finalmente

le ultime notizie private giunte da Coslantinopoli ci fanno sapere che

il 20 i Russi rallentavano il fuoco per mancamento di artiglieri ,
e

conchiudono che ambe Je parti conservarono le medesime posizioni.

4. Di molte sortite, tentate dai Russi
,
una sola ebbe buon esito:

quella cioe del Generate Liprandi che sforzo un campo avanzato de-

gl'lnglesi collocato da Lord Raglan nella strada che da Balaklava oon-

ducea a Sebastopoli , appunlo per porre un argine alle scorrerie dei

Russi. Non abbiamo finora di questa sortita altre. relazioni che dalla

parte russa
5
ed esse ci dicoo che il corpo di cavalleria inglese cola

stanziato fu pienamente sconfitto, inchiodati i cannoni, presi quattrc*

ridotti. La notizia e confermala da varie parti, e pare credibile, ben-

che il Lloyd ed altri giornali tedesehi ne dubilino ancora, specialmen-

te perche notizie del 25 non ne fanno parola. Vero e che queste fu-

rono recale da un vascello inglese. II Times poi assicura di sapere

con certezza che la disfatta della cavalleria inglese c una grossolana

esagerazione. Conviene pero notare che questa del Liprandi non e

propriamente una sortita, essendoche il suo corpo venuto insoccor-

so dalla pia/./.a stanzia fuoii della citta assediata. Del resto anche 1'e-

sercito francese e diviso in due pai ti. L' una attende alTassedio sotto

il Gn. Canrobert^ I'altra capitanata dal Rousquet e opposta all'eser-

cito del Menschikoff ed ai rinforzi condottigli dal Liprandi. Dal com-
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plesso delle nolizie non appariscr (Unique finoru m'- die St'ba-topoli
debba cadere, ne che li alleali dcbbano parlire sen/' aver preso Se-

bastopoli. Ed a questo proposiio la Gnzzctto di MHano del 2*No-
vembre diceva. Ora i giudiziidella moltitudine mutano secondo le

sembianze de^li evrnii. Sebaslopoli era stala presa con UM rolpo di

mano in pochi giorni? Ecco i picdi di creta. Sebnstopuli sla salda dl-

nanxi a 120 mila alleali ?ecco il colosso del Nord. Cosl la mollitudine.

5. La guerra d' Oriente ? ancora in Germania , ma forse per pooo
tempo, nello stato di quistione. Venue ora pubblioata nei giornali
la risposta del Cabinello Prussiano alia ultima Nola dell' Austria.

Noi volevamo sapere ,
dice il Manteuffel

, come 1' Austria intendesse

i suoi diritti nei Principal! ch' essa occupo, grazie ad un trallato fat-

to coIlaPorla, senza il concorso nostro e quello della Confederaiio-

ne; e quali disegni militari erano stall conchiusi afline di porre I

Principali sotlo la protezione dell'Austria nei caso in cui le truppe
russe volessero rientrarvi. Noi non possiamo piu ora dubilare che

il sapere se e come i Principali potranno ancor divenire teatro "di

guerra dipende da mosse niililari indipendenli (ia_l interessi lede<

schi
,
e le cui conseguenze noi non possiam considerare come com-

prese ne'casi preveduli dall'arlicolo 2 del Irallalo dialleanza: I qua-
li non erano altri che la possibilila di un atlacco non provocato
contio il lerritorio austriaco. Di qucsto atlacco non vi e ora ca-

gion di lemere
,
e se la Russia fa marciare Ic sue guardie verso ta

Polonia, come nota la Circolare aiihlriaca, noi fiiremo osservare al-

le slesse Potenze belligeranli che da queslo sol fatto non pv6 tirar-

si la conseguenza che la Russia voglia far altro che pensarealla pro-

pria difesa dinanzi a Iruppe, di cui parte hanno -gia invaso e par-

te mlnacciano d'invadere il suo terrilorio. Quanlo ai quallro arlieolt
1

di franchigia noi li sccondammo sempre, ma senza vedere in queslo

1'obbliga/ioiie di cooperare colla forzii a larli accellare dalla Russia.

L'Auslria medesima, scendendo ora a non voier dalla Dietache la ri-

cognizionc di due di quegli arlicoli, concede che lulti quatlro insieme

nun sono quali furono considerati nelle Nole corse il d\ 8 Agosto. E

quanlo ai due che 1'Auslria propose alia Die la , la Pruia mn,pup
che vederli con piacere da lei accellali. Non cosl riguardo alia Ueci-

sione definiiivache 1'Austria vorrebbe veder presa dalla Diela riguar-

do alia qublione orienlale. L' alia posi/.ioiie che compete alia Diela

germanica non panvh!>c alia Prussia be.u assicurata quamlo c-sa. in

conseguen/.a di falti n>mpiuli senza il suo concorso e di cui essa non

vede bene le po>sibili couscgucn/.e, si Uv-'i-M-con una delerminazione

che nou hafinoraun chiaro legame pralico cogl'inleressi tedeschi. Ni

sono dunque, segue la .NOi i. ti a Austria e Prussia vere ed imporlanli

differenze. Ma esse provcngono darll'averc 1'Austria senza la coopera-
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zione della Prussia e della Confederazione prese risoluzioni che pos-

sono bens\ essere di gran rihevo per 1' impero ,
ma non per le altre

parti che sottoscrissero il trattalo di alleanza. Noi staremo dunque
fermi al trattato e specialmente al suo articolo 2, senza lasciarci smuo-

vere ne da rimproveri ne da insinuazioni. E quanto alle domande s\

chiare che 1'Austria fece ai Govern! tedeschi, noi non cercheremo per
ora di sapere se KAustria fara d'ora innanzi di per se le sue proposi-

zioni, o se forse le risposte degli alleati somministreranno
,
secondo

che noi desideriamo, il modo di fare comuni dichiarazioni allaDiela.

Questa Nota scritta il 17 Ottobre die luogo il 20 ad una conferenza

in Vienna per concertare una risposta, la quale secondo alcune cor-

rispondenze, giunse in Berlino il 25 Ottobre. Stando ad un sunto che

di questa risposta non ancor pubbHcata ,
ci da un giornale tedesco

,

1'Auslria mostra in essa di godere che il Gabinetto prussiano non ve-

de finora nessun tnotivo di dissenso formale da quello di Vienna. Ma
se mai questo dissenso dovesse awerarsi

,
1'Austria non crederebbe

averne la colpa. Essa non cerca porre vincoli alia liberta deUedeter-

minazioni prussiane ,
ma vuol conservare la propria. 11 trattato di

Aprile noil puo impedire altre convenzioni che non siano contrad-

dittorie. Non vi e dunque motivo di accusar 1'Austria per il traltato

conchiuso colla Porta. Quanto agli armamenti della Russia i fatti

proveranno che essi sono una minaccia contro 1'Austria e la Prussia

stessa sara forzata ad accorgersene ed a confessarle. Allora essa non

vorra certamente negare all'Austria 1'aiuto promessole nel Trattato

del 20 Aprile. La Nota si conchiude dicendo che sarebbe fin d'ora as-

sai bene che TAustria e la Prussia procedessero d' accordo nel fare le

loro proposte alia Dieta. Percio 1'Austria prima di mandare le sue

istruzioni agli Ambasciatori ch'essa ha presso la Dieta, le comuniche-

chera alia Prussia, perche il Gabinetto le esamini e faccia sapere cio

che ne pensa. Questo e il sunto della risposta austriaca.

6. Per acconciare le differenze cb/ora sono piu che mai evident! tra

P Austria e la Prussia, laBaviera invio a Berlino il suo Ministro degll

affari esteri, il sig. Vender Pfordten, il quale aggiungesi da taluno

aver impreso quel viaggio per invito dell' Austria. Assicurasi ora da

qua Iche giornale che il 27 si tenne in Berlino una conferenza tra il

sig. di Manteuffel, il Min. di Baviera e quello di Sassonia, sig. di Reust,

giunto allo stesso scopo in Berlino, nella quale si sottoscrisse un pro-

tocollo secondo tutte le forme, del quale pero non si e ancor finora

subodorato il contenuto. Vuolsi poi che cinque govern! Tedeschi ab-

biano gia risposto all' Austria, e che parecchi altri non tarderanno a

rispondere s\ che non manchi fondata speranza che la maggioranza

dei Governi del la Confederazione sia per rimanere unita alia politica
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Auslriaca. La Sassonia ed il Wurtemberg dichiararono gia di esserle

contrarii.

7. Tra ('Austria e la Russia corsero parimente molte note, nelle quali
1'una chiede all' allra spiegazioni sopra il concentramento di truppe
che ambedue vanno fucendo ai confini. Ambedue raunano corpi di

esercito, fortificano le piazze, foibiscono le armi; e i preparalivi di

guerra si funno in palese e si giganteschi , che molli vogliono non

mancar piu allo stato di guerra che una formalila diplomatica. K

quanto all'Austria specialmenle dicesi che il 15'Ottobre si tenesse in

Vienna un consiglio di Minislri dinanzi all' Imperatore, nel quale si

decise, tra le altre cose, di fortificare quanlo meglio si potesse le

frontiere della Callizia e la citta di Oacovia, che gia e circondata da

tre linee di difesa armate di grossi cannoni. Anche parlarono i (iior-

nali di un Consiglio di guerra tenutosi in Vienna nel quale il Gene*

rale Hess opino non dovere I' Austria aspettare piii oltre a prendere
1'armi contro la Russia.

8. Una nota russa dicesi giunta a Rerlino nella quale, secondo la

Presse di Vienna, il Nesselrode dichiarache la Russia non intende ce-

dere di un punto ai drilti acquistati in Oriente, quand'anche dovesse

perdere Sehastopoli e la Crimea. Pone poi i principii ch'essa inlende

seguire nei varii casi possibili. l.i Russia
, aggiunge, e lo Stato piii

forte dell' Oriente, e tale rimarra non ostante alcune sconfitte. Essa

non pose ancora in alto le sue forze principal!-, e pure le Potenze al-

leale non hanno finora di che molto trionfare.

HI.

COSE SCIENTIFICHE.

Nuova tcoria del P. Sccchi per ispie^nre le vnriazioni periodiche

del mafjtietismo terrestre.

La Corrispondenza Scientifica di Roma ha pubblicato poc'anzi una

Memoria del P. Angelo Secchi Direllore dell'Osst'rv.itorio del Colle-

gio Romano sopra le variazioni periodiche del magnetismo lerrettrf,

nella quale il celebre Aslronomo espone I' imporlante scoperta clip

nello studiare queste variar.ioni gli venne fatla d' una legge sempli-

cissima ed universale che tutte le governa e le spiega, a un dipresso

come la legge iH-wtonianadeiratliii/.iono univ<>rsale spiega i fenome-

ni dei moli celesti. Questa scoperlu, oltre lo spargere una gran luce

sui falti magnHiri finora conosciuli, promt-tie e/Jandio di aprire alia

M -ii-nia del magnelismo un piii va>l<> rainpu. 'di act 'lfianu- insieme

e dirigerne con maggior sicurezza i passi neiravvoniiv. iVrdarnepe-

ro una qualche contezza ai nostri lellori vaghi di seguire i progress!
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delle scienze fisiohe, noi ne faremo qui un breve sunto, e per mag-
gior chiarezza cominceremo dal richiamare loro alia memoria alcune

nozioni richieste all' inteMgenza del la cosa.

Chiunque ha qualche tintura di fts'tca sa oggid\, che un ago cala-

mitato e libero al muoversi intorno al suo centre di gravita va conti-

nuamente soggetto ad una forza misteriosa, la quale 1. lo dirige in

un piano che chiamasi meridmno magnetico e la cui divergenza dal

meridiano geografico chiamasi declinazione, 2. in queslOjpiano lo in-

clina coll' uno dei poll piu o meno sotto 1'orrizzonte d'un angolo che

chiamasi inclinazione , e 3. se una causa slraniera rimuove 1'ago

dal suo equilibrio magnetico, appena quella cessa, ei vi rilorna con

una serie di oscillation! la cui rapidita misura 1' ifitensita della forza

magnetica a cui obbedisce. Egli sa inoltre che questa forza direttrice

di tutti gli aghi calamitati si vuole ascrivere al magnetismo proprio

del globo terrestre ,
il quale e appunto una gran calamita che ha h

suoi poli magnetici Nord eSud situati non lungi dai poli geografici.

Ma cotesti tre elementi magnetici dell' ago, cioe la declinazione, 1'in-

clinazionee r intensity non solo variano in un tempo stesso col va-

riare di luogo sulla superficie terrestre, ma in un luogo stesso varia-

no col tempo; e di queste seconds variazioni altresono regolari, al-

tre non sono o almen non paiono e chiamansi percio perturbazioni e

sogliono manifestarsi all' occasione di aurore boreali, di tremuoti, di

eruzioni vulcaniche, diuragani e d'altri simili accident! irregolari.

Le variazioni regolari poi sono diurne
,
annue o secolai i secondo

che si compiono riel giro di un giorno, di un anno oppure di uua

lunghissima serie d'anni. Lasciando stare Ie perlurbazioni e le varia-

zioni secolari, di cui non si hanno finqui che troppo scarse notizie,

noi ragioneremo soltanto delle variazioni diurne ed annue, che pro-

priamente diconsi variazioni periodiche.

Ora egli e manifesto che i fenomeni di queste variazioni hanno una

stretta attenenza col moto (apparente) diurno ed annuo del sole, poi-

che quesli, per dime un sol falto, sorgendo la mattina aM' Oriente

fa deviare verso Occidente, oltre la sua posizione normale d' equili-

brio un dei poli dell' ago quasi respingendolo, e cadendo la sera ad

Occidente respinge 1' ago verso Oriente, e cio con piu o meno iulen-

sita secondo le stagioni e il sito geografico dell' ago ;
sicche lia dal

secolo scorso quando si comincio ad osservare I'andamento delle va-

riazioni periodiche, elle vennero da piu fisici altribuite al sole, come

a causa o diretta o indiretta
;
diretta da quei che considerarono il so-

le come corpo per se magnetico ;
indireita da quei che slimarono il

sole influire sulT ago mediante il variare che egli fa itei ditersi tem-

pi del giorno e dell' anno la temperatura o V elellridta e per essa il

magnetismo della Terra.
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Ma la legge precwa di quest' influenza niagneltca del Sole ed una

semplice ed universale teoria che ue spiegasse i fenomeni benchr

molteplkci e complicati rinianeva tuttavia a trovarsi : ne si pole al-

trimenti, perche dovendosi le leggi ftsiche non indovinare conghiet-
turando a priori , ma dydurre da lunga indu/ tone di fatti ben osser-

vati, mauravano finor.i all' uopo osservazioni per nuraero, per va-

rieta e precisione sufficient!. Pero a qucslo difelto fu largamente

provveduto da alcimi anni in qua , merce lo zelo dei fisici e soprat-

tulto del celebre Humboldl, e la munificenza dei Governi
, massime

del Hi iiaimim che dislendendo per tante e >i svariate parti del mon-

do I'imperio, potea meglio d'ogn'altro prestare alia scienza coopera-
zione efiicace. Parecchi osservatorii magnetic! , oltre i gia eslstenli

,

furono eretti non solo in Europa ma nell' altre parti del globo ed in

luoghi opportunissimi allo scopo per la mutua loro distanza e pel

sito geografico , come al Capo di Buona Speranza sull'eslrema punta
meridionale dell' Africa, nell'isola di S. Elena postanon molto lungi

dall' equatore si geografico che magnetico, a Toronto nel Canada ed a

Hobarton nel la terra australe di Van Piemen che sono due puntl

quasi antipodi e poco lontani dai poli magnetic! della Terra. Questi

osservatorii model lali suM'otlimo di Gottinga vennero fornili a dovi-

zia di strumenti maguetici per fmitr/./.a e precisione squisitissimi .

cioe di declinometri e di bussole d' inclinazione per osservare la de-

clinazione e i'inclinazione. di magnetometri bifilari del Gauss e d'in-

clinometri differetuiali a bilancia del Lloyd per misurare le due com-

ponenti orizzontale e verticale dell' intensila magnetica 5
ed oltre a

questi, d'un corredo compito di strumenti meteorologici ,
come ler-

mometri
,
barometri

, psicrometri ,
anemometri

, anemoscopii ecc. ,

necessarii ad osservarsi insieme coi maguetici per avere piena con-

tezza ed esatla dei fenomeui. Le osservazioni poi furono ordinate e

condotte con tal iegge che tulti gli osservalorii si regolassero col

tempo solare medio di Gottinga e in tulti si consultassero simullanea-

mente tutli gli stromenti allo scoccare di ciascuna delle 24 ore del

giorao, e di piu nei casi di straordinarie perturbazioni ogni 5 minuti

almeno
, succedendosi alle poste d\ e nolle gli osservatori a muta a

mula con regola di disciplina militare : e cio seguitamenle per lo

.-.pa/.io di piu anni, che in nessun luogo furono meno del cinque. Un

s\ vasto e ben ordinalo sistema di osservazioni , quale non si ebbe

mai per 1'innanzi in qualunque altra fisica investigazione , prodttwe

una sterminata mole di parecchi niilioni di dati numeric! preci^i <

(t-iti
,
e percio di sommo valoi-e a risolvere il gran problema delle

variazioni period'u-he , soprattulld dopoche il Colonnello Sahinr li

ebbe raccolli , ridotli e digeriti, e quindi pubblioali a sfxwe del Go-
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verno inglese in nove grossi volumi, opera la piu vasla ed importan-
le ohe in colal genere abbia mai veduto la luce.

Ora questi volumi appunto furono la base principale, benche non

unica
,
su cui il P. Secchi ha fondata la sua novella teoria

} perche
fattosi a studiarli ed a coordinare tutte le osservazioni, delineando e

paragonando tra loro le curve che graflcamente rappresentano le

varie oscillazioni dell' ago e cercando per entro a quel vasto e a pri-

ma sembianza intricatissimo laberinto di falti il principio d' ordine

che li governa, gli venne trovata una legge semplicissima ed uni-

versale che rappresenta e spiega a meraviglia tutte le variazioni pe-

riodiche dell' ago calamitato. I/ Autore la esprime in questi termini.

II Sole opera sopra 1' ago magnetico appunto come se egli fosse

una grande calamita collocata a gran distanza dalla Terra, ed avente

i suoi poli omonimi a quei della Terra rivolti alia medesima parte

del cielo .

Per dimostrare come questa legge contenga inse laragione del fe-

nomeni, si possono tenere due vie diverse : 1' una analitica
,
coordi-

nando tutt' i falti in classi distinte
, esprimendone le leggi speriali e

poi da queste come per gradi ed elementi salendo alia legge supre-
ma ed universale che ne risulta

;
1' altra sintetica

,
statuendo fin dal

principio come vera la legge universale, e quindi sviluppalene a ri-

gor di calcolo le conseguenze mostrando come queste corrispondano
a capello coi fatti osservati. L' uno e 1'altro di questi metodi, che si

servono in tal guisa di mutua riprova ,
ha seguito Tautore successi-

vamente nella sua Memoria
,
non gia svolgendo in tutta la sua am-

piezza la questione proposta, cio che sarebbe materia di troppo luri-

go lavoro ch' ei si riserba ad altro tempo, ma trattandone come per

saggio i punti e i capi piu rilevanti
,
e di questi quel tanto che basti

ad ingenerare una giusta idea e persuasione della novella teoria.

A noi non permelte il nostro intento di tenergli dietro ne'suoi ra-

ziocinii e discussioni ed.arialisi ingegnose, le quali per altro non po-

trebbono comprendersi senza 1'aiuto di figure e di formole algebri-

che; ma bensi recheremo qui, come in un breve quadro, quella serie

di leggi particolari le quali rappresentano ciascuna una certa classe

dei fatti magnetic! dati dalle osservazioni
,
e formano la base di tutta

la teoria. Questo quadro, coi brevi schiarimenli che v' inseriremo,

oltre il dare una sufiiciente idea dell'andamento delle variazioni ma-

gnetiche, quale eel mostrano le piu recenti ed autentiche osservazio-

ni
,
fara insieme ad evidenza conoscere lo strelto vincolo che passa

tra le vaviazioni dell' ago e i moti del sole, e quindi sentire la somma

verisimiglianza almeno della teoria proposta per ispiegarle.

In tre classi principal i possono ordinarsi tutt' i fenomeni delle va-

riazioni periodiche dell'ago magnetico ,
e sono quelle che accennam-
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mo fin da principle del fenomeni di drclinazione, d' inclinazionc e di

intensita. E quanto ai primi, essi osservano le seguenli leggi:

1 .a d Le \ ai i;i/ioiii diurne scguono nel loro corso il tempo locale.

Percio i paesi che sUiiino ul nostro Oriente le veggono prima di nol,

e noi prima di quelli che ci stuuno a Ponenle, appunto come le diur-

ne vicende della luce e delle lenebre che s'avanzano d'Oriente in Oc-

cidenle lunghesso ciascuno dei paralleli terrestri secondo il progre-
dire che fa il sole nel suo moto diurno di meridiano in meridiano

;

con tal divario pero, che dove le fasi luminose e i loro tempi dipen-
dono dalla posizione del sole rispetto al meridiano geogratico, le ma-

gneliche invece dipendono da quella ch'egli ha rispetto al meridiano

magnetico, il quale per lo pin diverge dal geografico ora all'Esl, ora

all' Ovest.

2. a u Dei due poli dell' ago qucl che sta alia distanza minima dal

sole ha una doppia escursione diurna nel modo seguente: la matti-

na, ossia 4 o 5 ore prima che il sole passi pel meridiano del luogo,

il polo trovasi ad un massimo di escursione verso Occidente
;
indi ri-

piega a Levante con celerita crescente, il cui massimo ha luogo pres-

so al passaggio del sole pel meridiano magnelico ; un' ora o due do

po questo passaegio, il polo trovasi giunlo al limite o massimo della

sua escursione orientate; calando il sole all'occaso 1'ago titorna in-

dictio: e finalimi.tr passando il sole all'emisfero inferiore la nolle,

1'ago ripele la stessa oscillazione del giorno ma piii ristietta. Que-
sta ininore anipie/./.a dell' oscillazione notturna

'

manifeslamente do-

vula all'interposizione della Terra, la quale essendo corpo magneti-

co diminuisce I' influenza del sole sopra 1' ago e produce con cio un

efletto equivalente a quel che farehbe un accrescimento piii o meno

grande di distanza tra 1'ago e il sole.

3. a Le ore -limiti di queste escursioni diurne variano colle sta-

gioni e generalmenle anticipano d'estale e ritardano nell'inverno: le

ampiezze poi delle medesime escursioni seguono nelle diverse sta-

gioni la proporzione degli archi diurni (descrilli dal sole quando >i,i

sopra I'ori/zonte) ai nolturni (che il sole descrive stando sotto 1'orlz-

zonte), e quindi elle sono maggiori la stale ,
minori nel verno e pie-

die nei tempi equinoziali.

Le tre leggi che precedono possono riguardarsi come corollarii

d' una legge pui generate che le contiene ed la srmiente:

4. L' oscillazione diurna dell' ago e la somma di due oscillazioni

distinte, la prima delle quali dipende sollonlo dall'angolo orario del

sole, la seconda inoltre dalla sua declina/ione. Queste due oscillazio-

ni sovrapponendosi variamenle producono colle loro interferenze

tutli i fenomeni delle variazioni diurne ed annue sopra descriltc .

11 sovrapporsi di queste due simultanee oscillazioni e 1' intralcialo
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risultamento delle loro interferenze siccome formava il nodo piu o-

scuro del problema, cos\ sciolto che fu gitto subito una luce chiaris-

sima su tutta la questione, e poiche 1' aulore ebbe distinti e separati

coll'artifizio d'un'ingegnosaeliminazione gli effetti proprii di ciascu-

na, vide tosto trasparire sotto la complicata apparenza del fenomeno

composto la semplicita e simmetria del period! elemeolari che il co-

stituiscono e quindi la legge universale onde si reggono.

Venendo ora ai fenomeni dell' inclinazione
,
le loro variazioni pe-

riodiche seguono regole somigliantissimeaquelle della declinazione,

e possono quindi compreudersi sotto quest' uniea legge.

Le fasi dell' inclinazione sono analoghea quelle della declinazio-

ne ma avanzate di 3 ore . Se, per esempio, il massimo di declina-

zione avviene a 2 ore, il massimo d' inclinazione sara avvenuto a 23

ore
;
e cosl del rimanente.

Per ultimo, quanto all' intensity della forza magnetica totale le va-

riazioni diquesta, ossia delle due component! orizzontale e verticale

in cui ella per venire osservata con maggiore agevolezza si suole rl-

solvere, serbano anch'esse una grande analogia colle variazioni della

declinazio.ne, e contengonsi principalmenle nelle seguenti leggi.

1 ,* La componente orizzontale ha generalmente una doppia escur-

sione, ossia doppio periodo diurno (di 24 ore) e semidiurno (di 12 ore);

ma 1' ampiezza del semidiurno e -minima o nulla all' equatore, e ra

quindi crescendo col crescere della latitudine geografica. Le fasi di

queslo periodo ne'luoghi di media latitudine sono somiglianti a quel-

le della declinazione ma ritardate di 3 ore
;
se per esempio, comeac-

cade ad Hobarton, la declinazione ha il minimo alle 20 ore e il massimo

alle 2 circa
,
la componente orizzontale avra il minimo verso le 23

e il massimo verso le 5. Inoltre le medesime fasi dipendono dalle ore

del passaggio del sole pel meridiano magnetico > e anticipano nell' e-

state locale, ritardando nell' inverno .

2.* La componente verticale segue leggi somiglianti all'orizzonta-

le, ed e anch' essa decomponibile in periodi diurni e semidlurni, i

quali dipendono e dalla declinazione del sole e dalla latHudine geo-

grafica .

3.* La forza totale del sole nel variare gli elementi magnetici del-

1' ago non cresce gia colla temperatura delle stagioni ma bensl col

decrescere della sua distanza dalla Terra . Percio questa forza e dap-

pertutto massima nei mesi di Decemfore e di Gennaio, quando il sole

Irovasi piii vicino al nostro globo; benche tal epoca risponda nei

due emisferi terrestri a due opposte stagioni ,
invernale nel nostro

ed estiva nell' emisfero australe. Se poi cotesta forza ^olare segua e-

saUamente la ragione inversa delle distanze quadrate, le osservazioni

JEatte insinqui non bastano a chiarirlo con certezza, ma gia se ne ban-



noargomcnti di molta probabilila, e I' analogia delle altrc leggl Qsl-
die grandemente concono ;i rorrobnrarli.

Tali sono le leggi precipue a cui obbediscono le variazioni diur-
ne ed annuc doll' ago magnetico , le quail lutle si riepilogano in

quell' unit* suprema e generallsslma che nol abbiamo riferilu da

principle ,
ed e per cort dire la formola di lutla la lecria. La verita

di quesla appai ira, speriamo, sempre pin salda collo svolgerne le

conseguenze ond'elh fecondissima, e cimentarle al paragone dei
futti

;
il die peru richiede a ben furlo gran mai'dtrta e di squisite

analisi nell'esame dei ienument e di vasla e robusla sintesi nell'ab-
bracciare e U-ner presente allo sguardo della mente lulto il comples-
so dellc molteplici e svariate cause e circoslanze che qui entrano in

opera , e in n\ille guise intralciandosi producono mille apparent!
anomalte. Cosl, per darne sol questo cenno, a spiegaro adegualatneiile
i fenomeni delle vanar.ioni magnetichc, on basta consideraiv la sola

forza solare che ne e la causa pivcipua, ma con questa si deve coin-

binare eziandio 1' influenza che sopra T ago esercita il magnetismo
prcprio della Terra cangiante anch' esso sia per le continue vicende
termiche ed eleltriche e meteorologiche dell'atniosfera e del suolo,
sia per le variarJoni che la Terr-a inlra, come 1'ago, sente anch' es-

sa dull'azioue Uiretta del magnt't^mo wlai-e ; ed inollre si dovra for-

se aver nguardo ancora al magnetismo di rotaxione prodolto dal

dim-no agglrarsi del nostro globo Intorno al suo asse, al magnetismo
lunare, la cui azione al Colonnello Sabine pare gia posla fuori dl

dubbio, e cevtamente ne appaiono molli segnt in certi perlodi men-
sili (.sservati neHe variarioni del I'ago, all'interferenza delle variazioni

secoiari e delle perlurbaxiuni, e ad a lire cause siffalte. La verita del-

<i ttoria proposla riceve aiuxra gran luce e-ronforto dal paragone
deJle altre ifHilcsi uratc in rampo finora i>er ispiegare le variazioni

periodiche del magnetismo tcrresli e. Perche dove la novella teoria 3i

con mcra \igliosa gratia e ielicila a rendere ragione dei feno-

, le antirlu- si niosli'ano oiamai iuctle a tal prova. Int.illi elle

riduconsi ad uUrihuirc Ir variazioni magnclichc > alle corrtiili ter-

moeleltriche indolle dal Sole nei varil strati terreslri
,
owero alia

elettricitii ila- svolgesi nt-lle vicende meteorologk-hv delle q\ialf il

sole e la causa principak-. (>i;i, bt-nche queste due cagioni c>ni 1.1

i l.in.cnl. >
, ondarie nelle altera/ioiii dell' ago, sono pert)

lontanissime dal polcr fss< i ne la causa pn-cipua < xivrana. Kd a e-rlu-

dei Ir da tal pirmim-n/a ci ba>lii <iui I >-- \arc: 1 ." ch cotesle due

cause hanno un periodo semplice nel giro diurno delk- 24 oie, Jaddo

ve caraltere lullo proprio delle variazioni magneticlir >i I'avereun

periodo doppio come appunto i'esigc la tcoria del Sccchi; 2."che le due
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cause predette nel variare per 1' azione del sole non gli obbediscono

pronlamente ma penano a farlo un tempo notabile dopo gia compile

le fasi aslronomiche da cui dipendono, quando invece le variazioni

dell'ago seguono quasi istantaneamente i moti del sole, comeappare

soprattutto nel rovesciamento che^avviene agli equinozi della decli-

nazione solare, al quale risponde subito un'azione opposta nell'ago.

Finalmente s'aggiungono pure a corroborare la teori;i del Secchi certi

fenomeni delle perturbazioni magnetiche ,
le quali benche paiano a

prima fronle ribelli adogni legge e simmetria di periodo, gia moslrano

pero una cotale larga regolarita di fasi e di rieorrimenti, e sembrano

anch'esse dipendere, come le variazioni periodiche, dall'influenza del

sole operante a guisa di calamita. Cos\ le aurore boreali , che vanno

sempre accompagnate da grandi perturbazioni dell'agp,
sono piu fre-

quenti nei mesi equinoziali, e in quesli mesi i poli del sole sono piu

diretti verso la Terra, laddove nell'altre stagioni le stanno piii o me-

no obliqui. Inoltre le perturbazioni magnetiche sembrano avereuna

singolare corrispondenza colle macchie solari, poiche i loro massimi

e minimi sogliono coincidere nel tempo stesso ed avere un medesimo

periodo decennale. Tanto almeno dimostrano le osserva/ioni falte da

trent' anni in qua : negli anni 1823, 1833 e 1843 si noto un minimo

di perturbazioni e di macchie solari, e circa gli anni 1828, 1838, 1848

un massimo delle une e delle allre. In tal modo tutlo cospira aper-
suaderci che il sole operi sopra la Terra a guisa d'una gran calamita,

lontanissima e vero ma pure gagliarda tanto da potere non oslante

gli oltre ad 80 milioni di migiia che la separano dal nostro globo far-

gli sentire con influenza perenne il suo magnetismo. Se poi il sole

sia veramente corpo magnetico ,
ovvero ne simuli soltanto le pro-

prieta, cio non puo definirsi, e da tal definizione rimane indipenden-

te la teoria proposta, la quale paga di ben rappresentare la leg-

ge dei fenomeni, non si cura d'indagare la flsic'a realta e 1' in lima
,

natura del loro principio , appunto come la legge dei mcli celesti

contenuta nell'attrazione universale prescinde dall'indole arcana del-

la causa che governa tai moti. Ma siccome a questa causa suol darsi il

nome d' attrazione perche ne ha le sembianze ,
cos\ nulla vieta di

chiamare magnetismo solare la causa dei fenomeni che il sole produce

operando a guisa d' un vero magnete. E questo magnetismo , qual

che egli si sia o reale o soltanto apparente, viene sempre a formare

un novello vincolo che stringe il nostro pianeta (e forse ancora V in-

tero corteggio dei pianeti maggiori e minori del nostro sistema) al-

1' astro sovrano che gia c per noi fonte centrale di calore, di luce e

di gravilazione.



IL DOMMA E LA CIVILTA

I.

Dell' importanza e feconditd del domma delT Immacolato

Concepimento di Maria.

IV indicibile aspettazione di grandi cose ed insolilc tiene oggidi

sospesa 1' Europa, anzi il mondo. Dall' una parte la lotta incomin-

ciata nei due estremi lembi deir Europa, e che come fiamma spinta

dal vento tende ad allargarsi e divampare con formidabile incendio

le sue piu belle province , quanti cuori nor. fa palpitare di tema o

di speranza ,
in quante famiglie non semina la gioia o il pianto, la

fortuna o la sventura? Poiche sulle volanti antenne che recano or

nel Baltico, ed or nell' Eusino lo sterminio e la morte
, veleggiano

i voti e i sospiri d' innumerabili madri, spose e figliuoli tremanti alia

notizia di ogni scontro
;
insino a tanto che riabbraccino i loro, cari

incoronati di vittoria, o li piangano estinti nella terra straniera dove

giacquero illacrimati cd insepolti. E poi al di sopra delle famiglie si

agitano ben maggiori interessi, quelli cioe dei popoli e degl' imperi;

e dove pieghera la sorte delle battaglie, quivi s'inclincra eziandio

i Vedi questo volume a pag. 353.

Serie II, vol. VIII. 31
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quella delle nazioni : non guerreggiandosi in questa lotta pel pos-

sedimento di qualche eitta o provincia, ma per Favvenire di tutto

1' antico mondo incivilito.

Mentre tutto intorno si ode il fremito delle armi, ecco dall' altra

parte aprirsi una scena augusta e pacifica ,
dove il senno cattolico

guWato da Dio suggellera con infallibile definizione la verita di un

mistero caro oltremodo all' animo dei credenti. Imperocche la Chie-

sa di Dio non pure si allarga con nuove conquiste di popoli, ma

col volgere dei tempi va dispiegando le sue intime virtu, e a mano

a mano, conforme al moto progressive di tutti i viventi, trae alia

perfetta luce del giorno quei veri che giaceano inosservati o men

conti nell' ampio tesoro della rivelazione. Ora pare si avvicini or-

mai quel momento che fu scelto dalla divina Provvidenza a mani-

festare con maggiore pienezza per la sua Chiesa, oracolo di verita,

1' abisso di santita ed innocenza onde fu adorna la prima fra le crea-

ture mortali
,
la Madre prediletta dell' Uomo Dio

,
con definizione

solenne e irreformabile, dichiarandola scevra dalla colpa di origine

fin dal suo primo concepimento.

Noi sappiamo che gli uornini profani ,
i quali non assaporano le

spiritual! e celesti cose, volgono in deriso queste solennita, e coloro

che pure si pregiano di religione ma effettivamente ne fanno in se

medesimi raro e superficiale esperimento, le contemplano con fred-

da meraviglia. Ne san darsi pace, che in questi tempi travagliati da

formidabili nemici che le vibrano al cuore saette mortali, la Chiesa

di Dio metta in cima de' suoi pensieri la definizione di un domma,

a parer loro non utile ad altro che a soddisfare la pieta dei devoti piu

fervidi che illuminati
;
che a questo fine ordini le preghiere dei fe-

deli, le ricerche de' teologi, i pareri deir Episcopate, e questo abbia

come pegno sicuro di ricche benedizioni che le pioveranno dal cie-

lo. Mala meraviglia di costoro non e ella ancora piu meravigliosa?

Infatti ammettiamo che il procedimento della Chiesa non possa per

ragion naturale spiegarsi 5
ammettiamo per poco che questa gran

commozione di tutti gli ordini cattolici rivolti ad un medgsimo scopo

sia un mistero impenetrabile ai nostri intelletti, che diremo percio?
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Non e la societa cattolica tra tutte le societa religiose ragguarde-

volissima, eziandio umanamente
, per numero, per roltura, per

rari ingegni, per.dottrina moltiforme, per senno di reggimento?

Non e ella guidata dallo spirito di Dio che la informa
,
ne governa

i destini, e per vie or manifeste ed ora arcane la scorge al compi-
mento della sua missione? E non e egli avventata temerita ii sup-

porre che cosi venerando ed augusto consesso senza profonde ca-

gioni si raccolixa da tutte le parti di cristianita volonteroso e quasi

spontaneo concorra in un sol voto
, e pretermessi negozii rilevan-

tissimi al bene del popolo cristiano
,

in queslo concentri tutte le

sue cure e m-l definirlo riponga la piu bella gloria di questa eta?

chi siam noi da sedere a scranna e colla nostra corta veduta giu-

dicare le altissime provvidenze di Dio?

Per verita noi .uffermiamo che dove di questo fatto non si po-

iesse rintracciare la piu leggera cagione, dove i maestri in divinita

i Pastori delle anime non sapessero rendere a se medesimi ra-

gione di tanta alacrita negli studii e di tanto ardore ne' voti che

appianarono la via ed accelerarono il compimento: egli sarebhe

indubitato
,
anzi agli occhi di ogni credente cospicuo, che il dito

di Dio e qui ,
ne questa gran mole si muove per altra virtu da

quella dello Spirito che la informa. Poiche se, nelle cose umane

eziandio . la grandezza delle cagioni ascose suole argomentarsi da

quella degli effetti . molto piu questo dovra dirsi delle sopranna-

turali e divine; essendo contrario alia sovrana Sapienza non pro-

porzionare gli eventi alle cagioni ,
ed essendo conforme alia sua

adorabile maesta far si che il termine de' suoi divisamenti non si

prevegga a fine che 1' uomo suo stromento non se ne attribuisca

immeritatamente la gloria, ma dalla novita stessa e dalPesito ina-

spettato riconosca la profondita e I'em'cacia dei divini consigli. Per

la qual cosa noi concediamo volentieri di non penetrare alle mille

miglia 1' altezza di questo secreto
,
e Odati nel senno della Chiesa ,

nelle speranze concordi di tutti i giusti aspettiamo quel momento

in cui Dio si piacera di rivelare al mondo quai tesori di grazie ab-

bia posto nella solenne consecrazione di questo mistero.
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Sebbene, la perfetta rivelazione del vero soprannaturale, che ri-

ceve I' impronta dell' infallibile certezza dalla sentenza autorevole

del Sommo Pastore
,
non e ella per avventura in se stessa un gran

bene e per se sola desiderabilissima ? lo so che gli astronomi ve-

gliano le lunghe notti coll'occhio in cielo per investigarne i segreti,

raccontarne agli altri le meraviglie ,
e fruire il nobile appagamento

di conoscere cose alte, difficili e riposte, per lo piu senza probabile

congettura di farle valere a qualche utile divisamento nel commer-

cio della vita sociale. E questi uomini vanno presso tutti in fama

di grandi, i loro nomi si pronunziano con segni di riverenzae li tro-

viamo -annoverati fra i piu insigni benefattori dell' umanila. Ora ,

siano pur belli i trovati e ingegnose le ipotesi con che gli specola-

tori del cielo si argomentano di scoprire i segreti degli astri
, non

sara mai che per 1'altezza dell'origine, per la fecondita dei risulta-

menti
, per 1' inaccessibile distanza

,
e per la certissima manifesta-

zione possario ragguagliarsi alle verita sopra natura che Dio si

compiacque rivelare pel Verbo, e successivarnente chiarire ed illu-

strare per opera della sua Chiesa. Laonde siccome le cognizioni

astronomiche o naturali, di qualsivoglia genere elle siano, merita-

mente si pregiano , perche dalla conoscenza della natura si leva

1' ismano spirito a conoscere il Oeatore di quella , per il vestigio o

riverbero di sua bellezza che Dio nel crearla vi stamp6 ;
cosi 1' in-

telligenza dei misteri che vincono la natura e degna di ben piu alto

onore, perche quelli partecipando in maggior copia la luce increata

da cui discendono
,

la riversano piu abbondante e piu pura nello

spirito che le contempla e riflettono men dissimile dal vero T im-

magine dell' Essere infinito. Cotalche in quella maniera medesima

onde soglionsi compatire i dispregiatori della scienza contempla-

tiva , per ci6 che il loro disprezzo nasce da ignoranza o rozzo in-

tendimento che non gusto giammai le inesplicabili dolcezze dello

spirito ,
nella stessa ,

e con miglior ragione , vogliono compatirsi

quegli uomini profani e terrestri che non avendo addestrato 1'occhio

dell' intelletto alia luce soprannaturale della Fede sfatano bassamen-

te chi ripone gran parte della umana felicita nel conoscimento dei
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misteri rivelati *
. E questa risposta dovrebbe bastare a costoro :

con ci6 sia che non siano atti ad intendere come il definire che

fara la Chiesa Gno a qual grado di purezza e santita Iddio solle-

vasse quella privilegiata creatura
,
che voile a se per madre , agli

uomini principale cooperatrice del gran riscatto, abbia virtu ed ef-

ficacia grandissima a ritrarre i veri credent! da ogni ombra di col-

pa anche leggera ,
e ringagliardire la speranza accesa da Dio nei

loro petti che riposano in Lei,

Qua! saldo scudo dell' afflitte genii

Contra colpi di morte e di fortuna,

Sotto '1 qual si trionfa
,
non pur scampa 2.

&Qm<\> '!<: >ff > '.U*'* ,?"'<,]
! ', fr,/'M I ({'fi'' '<

Se non che avviene delle altissime verita manifestate da Dio, quel

medesimo che del sole il quale per rimoto che egli sia da questa

terra, non evvi angolo cosi appartato, o fil d'erba cosi meschino, o

atomo cosi sottile
,
ch egli non colori colla sua luce . non fecondi

col suo calore, non penetri colla sua virtu regolatrice del molo. E

sebbene questa benigna influenza da niuno in tutta la sua pienezza

si comprenda, e solo da poch; in picciola parte s' indovini, ma non

si spieghi , nulladimeno^da tutti universalmente per fede in quei

pochi & creduta, senza meravigliarsi che tanta oscuritadi misteri si

truovi in quel sole medesimo che della luce sensibile & per noi pri-

ina e inesauribile sorgente. Non altrimenti pu6 dirsi di quel dom-

ma che Dio manifesto nella pienezza dei tempi ,
e che in questi

giorni sara per singolar maniera autenticato. Egli al primo guardo

sembra yeramente assai lontano da quegl'interessi che a tenore del-

la sapienza terrena dovrebbero soli chiamar 1'attenzione, le cure,

le veglie, gli studii di tutti gl' ingegni, e il sussidio dell'*autorita

religiosa di cui niuno pu6 disconoscere a tal efletto la mirabile in-

fluenza. Ma chi non voglia fermarsi alia scorza e contentarsi della

1 Animalb autem homo non percipi: ta quat sun: Spiritut Dei ;

enim ett iffi, tt non poltst intelliytre. \ Cor. II, 14.

2 1'ETH.VRCA.
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apparenza ci accompagni nelle semplici ritlessioni che siamo per fare

intorno alia pratica fecondita di questo domma, e Corse potra con-

vincersi che anche il lume naturale di una bene intesa filosofia non

avrebbe potuto in questi tempi di universale dissolvimento sug-

gerire alia Ghiesa nel giro di sue operazioni un consiglio piu as-

sennatoo provvederla d'un'arme piu poderosa. Le sorti della civil-

ta si decidono dalle nazioni colle battaglie, dalla Chiesa colla virtu

della parola, e le eta venture diranno se il cozzo di quattro imperi

approd6 alia salute dei popoli quanto il verbo rinnovatore che si

spicca dal Vaticano. Questo tema fu gia svolto per noi altrove
,
e

quello che siam per dime richiamera sotto altra forma le medesime

dottrine, e presentera nuove idee e nuove relazioni che ne allarga-

no il campo.

La molla piu potente dell'operazione e fuor di dubbio il pensiero,

e quanto il pensiero e piu forte ed il convincimento piu fermo,

tanto 1' operazione e piu sicura. Ora chi signoreggia il pensiero?

Lo signoreggia la pubblica opinione ,
che posta in sua balia e vol-

tabile per essenza ,
e quindi inetta a creare o rinnovare cosa che

duri. Lo signoreggiano i filosofi e gli scrittori, ma piu col distrug-

gereche coll'edificare; piu seminando il dubbio che confermando la

verita: non mai facendo opera durevole. Poiche appena 1'unogran-

deggia spunta un secondo che 1' oscura , e prima che trapassino 6

gia surto

Chi T uno e 1' altro caccera di nido.

La vera legislatrice del pensiero nelle verita fondamentali ed ope-

rative
,
6 la sola Chiesa la quale nella fermezza della fede e nella

forma del culto perpetua i suoi dommi
,
e a' grandi e a' piccoli ne

proporziona la conoscenza.

Per Lei sola si vide e si vedra per tutti i secoli una sterminata

varieta di popoli e di nazioni vincolati da una stessa credenza in cid

che avvi di piu alto, di piu nascoso, di piu disputato dalla sapienza

gentile. Ne alia credenza fermasi questa mirabile unita
,
che cid

potrebbe dirsi non interamente nuovo e sovrumano. Perciocche
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anche il volgo rontro 1' apparente deUato dei sens* presta fede ai

geometri che aflermano il moto rapidissimo della terra, rincstima-

liilc grand'zza <Mle sU'llr, r le rivoluzioni armoniose dei pianrti.

Ma dal credere all' operare corre pran tratto. E sel veggono tuttodi

non sol i filosofi ma i governanti, i quali non giungonoa convincere

della tn'i't'vviti'i di certi provvedimenti salutari anche nelP imminente

pericolo di pestilrnza , quelle moltitudini che pur sono si docili a

dare ascolto a verita meno parventi , ma teoreliche , e paghe del

semplice convincimento. Tanto 1' uomo e restio a credere altrui

quando il credere gli pu6 recare molestia, benchfc da questa gliene

debba risultare non mediocre vantaggio.

Or bene le verita insegnate dal magistero ecclesiastico non sono

sterili di operazione ma feconde. E, gran Dio, di quali opera/ioni?

Quanto v' ha di piu arduo nclla vita dell' uomo : il perfetto stacca-

mento da'piaceri, dagli onori
, dalle riccbezze; la vittoria perpetua

universale di s^ medesimo : la trasformazione di tutto 1' uomo
,

trasumanandosi per non vivere d' altri pensieri, d'altri affetti fuor-

ch^ quelli cui la religione ispira : ecco la potenza operativa della

fede crfttolica. Ora, chiediam noi, se la Chiesa con atto solenne ri-

cliiamasse il pensiero di tutti i suoi figli sopra una verita che di

fronte cozzasse i principii sconvolgitori dell' ordine
,
se ne fermas-

se irrevocabiUnente 1' assenso negl' intelletti
^
se 1' incarnasse nel

culto coi di festivi ,
colla maesta dei riti . colla magnificenza degli

apparati travasandone per tutti i sensi al popolo 1' intelligenza , e

perennandone la memoria
,
se ai banditori della divina parola com-

mettesse di chiarirne alle moltitudini il valore e le conseguenze;

non avrebb' Ella adempiulo in ogni sua parte il gran magistero

onde fu investita da Dio, e appagati i voti dei veri savii, che in Lei

sola li;n in ( riposto la speme di un futuro riordinamento? Si per

fermo : ed e questo ben per T appunto cid che il Beatissimo Padre

Pio IX felicemente regnante divis6 mandare ad eftetto apponendo

la sanzione dell' infallibile suo giudizio al domma dell' Immacolato

Concepimento di Maria Madre di Di >.
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Infatti chi voglia ridurre ad alcuni punti precipui gli error! che

lagrimosamente funestano questa eta, converradi leggeri che tutti

fan capo a quel supremo dell'indipendenza assoluta della ragione e

quinci si partono come tre gran fiumi a disertare la societa
,

la

scienza ed il costume. Perocche quel primo errore nella societa fi-

gli6 la dottrina della sovranita popolare troncando i nervi all'auto-

torita civile che del vivere socievole e fondamento : nella scienza

trasmod6 fino all'inconcepibile eccesso di deificare la ragione uma-

na, o meglio medesimare Iddio coll' universe: nella morale inaridi

la prima sorgente dell'onesta, dinegando a Dio la signoria, all'uomo

la sudditanza, al libero arhitrio la possibilita della colpa 1. Vedia-

mo partitamente come in questo triplice regno dell' operazione e

del pensiero la manifestazione del nuovo domma debba recare luce,

ordine e bellezza
,
ristaurando i principii regolatori della societa

,

della scienza e della morale.

i Perche ad altri non paia che quest! nostri giudizii sieuo arbitrarii e dettati

piutlosto da zelo che da verita, vogliam qui trascrivere la confessione di un pe-

riodico il quale si protesta apertamente nel suo programraa sostenitore del-

1'umanismo, che a parer suo consta di tre termini, Razionalismo, Democrazia

e Socialismo. Delineando la fisonomia dell'eta moderna, scrive egli cosi.

Qual e il carattere proprio dell'eta nostra? E 1'instabilita dell'ordine socia-

le: anarchia politica e civile.

E qual e la cagione prima e originaria di quest' anarchia ? E la mancanza

d'una dottrina comune intorno al diritto ed alia giustizia: anarchia inlel-

lettuale e morale.

" Ed in fine, qual e la cagione inthna e necessaria di quest' altra anarchia ?

E il difetto d' una sanzione suprema, comunemente riconosciuta qual nesso

fatale, incluttabile, della colpa con 1' espiazione, e del merito con la ricom-

pensa: anarchia religiosa. LA RAGIONE num. I, pag. 14. E dopo di aver

riconosciuto che il difetto di religione e il primo disordine, cagione di tutti, il

pover uomo si mette all' opera, e tenta col puro razionalismo ricomporre i ru-

deri di questa Iriplice ruina !



E LA CIVILTA 480

II.

Come per (juesto domma venga ristauralo il principio

delf Aulorild sociale.

Dappoiche nell' opinione dei popoli si abbarbico la malaugurata

sementa della indiperidenza assoluta della ragione individua non

tardarono a cogliersene gli amari frutti. L' uomo indipendente che

altro e rnai se non che 1'uomo sovrano? Ora una sociela di sovrani,

di sovrani assoluti, di sovrani indipendenti, dove troverd un princi-

pio di unita che ne regoli 1' andamento e faccia eonvergere tulle le

parli ad un medesimo scopo? II problema pareva logicamenle inso-

lubile, e non ci voile meno della sapienza civile dei nuovi riforma-

tori per iscioglierlo. Essendo tutli i membri del corpo sociale so-

vrani e pari nell'esercizio dei loro dirilti, la volonla di nessun par-

ticolare deve prevalere a quella degli allri , ma la volonla dei pill

pu6 dar legge a quella dei pochi : essendo per ragione roalemalica

evidenlissimo il sopraslare del numero dei piu a quello dei meno.

Cosi nacque la sovranila della maggioranza. E non si avvidero i va-

lenli ragionalori che queslo era un avvilire 1' uomo alia coniiizione

della schiella maleria . nella quale sola per diflerenza numerica si

calcola ii piu o il meno di valore. Ne avverlirono lampoco che I'au-

torila civile a degnamente esercilarla iichiede senno di mente ,

bonla d'animo, perizia nei pubblici maneggi : che quesle parli an-

cora in quelli che sono educali al Governo difeltano di frequente :

che la molliludine non pur ne e priva ;
ma perche inabile a reg-

gersi da se medesima cade in polere dei Iribuni e de' mestalori , i

quali facendo regnare per essa il loro mal lalento lirannescamente

governano ,
e la repubblica col vano lilolo di sovrana scambia il

pacifico governo del Principe e degli oltimati nel lurbolenlo de'se-

diziosi. E qual meraviglia se 1'arte piu difiicile che e quella di reg-

gere i popoli essendo discesa dalla sua allezza , venuta a vile , e

posta in balia della rozza e passionata molliludine parlori lanli guai,

ed fe gravida di un pauroso dissolvimcnlo?
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Da queste rovine ancor fumanti in gran parte di Europa volgia-

mo lo sguardo a quel sovrumano modello di tutte le societa
,

nel

quale con perfetta armonia s'accordano la liberta ed il potere, senza

clie T uno trasmodi alia tirannia o 1' altra alia licenza. E dall' atto

solenne con cui verra esercitato il piu gran potere che sia stato

concesso a creatura mortale
, imparino le nazioni da quai principii

discenda nella civil comunanza 1'ordine, la pace, la durevolezza.

Tmperocche la Chiesa di Dio o congregazione di tutti i credenti

e una societa perfettissima ,
fornita di un organismo o gerarchia

mirabile di cui Dio medesimo disegn6i precipui lineamenti
,
e 1'au-

torila sovrana che avviva cosi gran corpo e tale che mai non fallira

al suo geloso ministero. Non e qui luogo di esplicare di qual ma-

niera il reggimento ecclesiastico accolga in se quanto hanno di piu

eletto le tre forme governative delineate dai pubblicisti : ma bensi

di chiarire la oondanna che col fatto medesimo delta prossima de-

finizione verra-pronunziata contro il preteso diritto della sovranita

popolare. Eccoci all' esame.

fi dottrina ricevuta fra' cattolici che lo Spirito di verita si comu-

nica immediatamente a tutti i credenti in varie forme aprendo i

suoi misterii e manifestando le sue volonta a cui gli aggrada secon-

do le leggi impenetrabili della soprannatural provvidenza *. Ora

da piu di tre secoli si appales6 nella universalita de' fedeli un senso

uniforme, spontaneo, ineluttabile che misteriosamente agitando le

menti
,
le congiunse in un solo desio di vedere sancito col sovrano

giudizio del Principe dei Pastori 1' Immacolato Concepimento della

Augusta Vergine Madre di Dio. Ed il Principe de'Pastori seguendo

coh'occhio quell' impulso celeste del popolo cristiano lo moderava,

e resistendo a' suoi voti, serbava intatta la liberta dell' opinio.ne ;
e

i popoli ubbidivano senza trapassare d'un apice i savii temperament!

posti dal Principe alia vivacita delle loro richieste. Esempio unico

negli Annali delle nazioni. Per secoli e secoli , milioni e milioni

i De omnium fidelium ore pendeamus, quia in omnem fidelem Spiritus Dei

gpirat. S. PAULIN. Epist. XXV, 36.
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di voci si uniscono mosse da un istinto per umnna ragionc inespli-

cabile ,
senza opera di fazioni

, senza intrigo di parteggiani ;
c fra

quelle piu alto si levano le voci dei santi che piu da vicino ricevono

le influenze dell'eterna verka: le voci dei Pastori die dall'alto sono

scorti nelle cure del gregge : le voci dei Re della terra che furono

eletti difensori della Cristianita : e lutte queste voci rivolte al Vati-

cano dicevano: Definite, che piu si tarda? Chiunque non ammette

questo vero sia sbandeggiato dal nostro consorzio, e cessi di appar-

tenere al popolo eletto. E il Vaticauo risponde: I tempi che Dio

segno ne' suoi decreti non sono peranco giunti. A questo oracolo

quei milioni tacciono e adorano con riverenza. Come il fiotto che

dolcemente si leva e cresce
,
e gonfia e avanza

,
e sul lido placida-

mente s' infrange e poi ritorna : cosi questa prece sempre si rinno-

va ,
e sempre piu fervida e piu Concorde, e sempre ai pie del Va-

ticano riverentemente si arresta.

Non so die vorran dire a questo punto i moderni riformatori.

Poiche se disdice alia Chiesa imporre nuove credenze , e coniar

nuovi dommi
, siccome da loro calunniando si senlenzia ,

non po-

tranno a meno di ammirare la fermezza de' Pontefici romani nel

conservare al pensiero la sua liberla. Se poi, come aflermano pari-

mente
,
la voce del popolo e voce di Dio e sacrilego e colui che la

comprime , questa medesima fermezza che resiste al voto univer-

sale dovra dirsi insopportabile lirannia. Sebbene questa resistenza

nemmeno potrebbero dire dispotica ,
a lei piegandosi con atto os-

sequioso il volere di tutti i sudditi. Di modo che 1'analisi di questo

fatto ci dimostra la sovranita pontificia autenticata doppiamente

dagli opposti principii de
1

suoi avversarii.

Non basta. La Chiesa per la voce del stio Capo sinUimilo come

domma cattolico 1' Immacolato Concepimenlo della Madre di Dio
,

confermera il sentimento comune, e fara chiaro che quel desiderio

cosi sentito del gregge e dei Pastori era santo, divino, dettato dallo

Spirito di verita. Nel medesimo tempo colla lunga resistenza atte-

stera che la voce del popolo anche retta
,
santa e verace

,
non pud

n& dee far legge , qualora non consuoni alia volonta sovrana che a
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nome di Dio lo governa : che insomma 1'autorita legislatrice non ha

seggio nell' opinione della moltitudine
,
ma nella ragione degl' im-

peranti. A questa i popoli ubbidiscano, a questa riverentemente si

piegbino le volonta dei sudditi, avvegnache possano far salire i loro

voti infino al trono dei Principi seguendo le vie pacificbe, legali, e

gerarchicamente costituite.

Quindi si manifesta una delle ragioni per cui la Provvidenza as-

segno a questa defmizione condizioni specialissime di tempo e di

maniere. Perche voile nel sentimento universale di tutti i credenti

porre la base di questa definizione: facendo si, che dove non man-

cano le testimonianze della Scrittura e dei Padri
,
nientedimeno

1'arra piii certa della sua origine divina fosse riconosciuta nell' i-

dea che di quella Immacolata Creatura ebbe il popolo cristiano

da' suoi primordii insino a questi di. Perche voile nel supremo Pa-

store quella resistenza inesplicabile , longanime ,
riverita da tutti,

sebbene contraria al voto comune e dolorosa alia pieta medesima

di tanti Pontefici che nel farla, quasi loro rnalgrado, secondavano

lo Spirito che li signoreggia. Perche voile a questa nostra eta, in-

ferma per estremo languore e quasi disorganizzata per 1" affievolirsi

del potere in mano ai governanti, fosse posto il suggello alia comu-

ne credenza
,
e aggiunta tanta luce al doppio concetto di autorita

e sudditanza. Perche finalmente voile che, smesse le forme piii co-

muni delle conciliari deliberazioni
,
dalla sedia di Pietro erede del

suo spirito, partisse 1'oracolo di verita, ed a quello senza ricerche,

senza disquisizioni tutti s' inchinassero con sommessione il gregge

ed i Pastori.

Ma come potrem noi tra gli angusti confini che ci costringono

lumeggiare tutti i lati di questo fatto religioso e sociale e dimostra-

re quanta sapienza governativa si accolga nella serie dei provvedi-

menti che lo precedettero e 1' accompagnano ? Per ora ci basti

d'averne toccato quel tanto che ci eravamo proposto, quando affer-

mammo consecrarsi per esso la vera dotlrina della sovranita.
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HI.

Come dal medetimo domma vengano rislaurati i principii sovrani

deUe scienze nalurali e divine.

Quanta signoria eserciti nel campo delle scienze filosofiche e teo-

logiche il concetto di Dio non e chi nol vegga. Con ci6 sia die le

scienze si naturali e si divine, non essendo che la cognizione degli

esseri creati, delle loro scambievoli attinenze
,
del vincolo comune

cbe gli unisce alia prima cagione da cui discendono, di questa ca-

gion prima in quanto ne' suoi efletti alle nostre deboli inte^ligenze

si manifesta
-,

di necessita conseguita che alterata 1'idea della prima

causa tutte le altre si alterino parimente , o cessi nell' ordine delle

cognizioni quella mutua dipendenza che recandole ad uuita le riduce

a scienza ,
e restino come sparsi frantumi di un maestoso edifizio.

E come in fatti potrebbe spostarsi il centre e rimanersi immobile

la circonferenza? Ora il vero concetto della Divinita non potendo

essere che di una maniera
,
T alterarlo equivale a confonder Dio

con ci6 che non e lui
,
che e quanto dire scambiarlo colla creatu-

ra, se pure altri non preferisca immedesimarlo col nulla. E 1'uno e

T altro fu insegnato dai panegiristi della ragione indipendente ,
ed

ancor risuona la voce sacrilega di quell' ai.ima fella che pronunzi6:

Dio e il male.

Per quali vie la ragione sciolta da ogni freno sia pervenuta a que-

sto abisso di assurdita sarebbe lungo a divisare partitamente. Ma

e facile argomentarlo. Una ragione indipendente non riconosce il

vero che da se medesima, e si costituisce come norma a misura del-

T oggettiva realta delle cose. E per6 il mondo intelligibile
non e

per lei se non T universita degli esseri che per virtu sua si tra^for-

ma allo stato di mentalita ed acquista la coscienza di s6 mederimo

nel santuario defla ragione. () senza ncorrero a queste soltili de-

duzioni di pochi ,
la infermita innata del nostro intelletto lo trae
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mfallibilmente nell' errore
, ogni qual volta disdegna quei conforti

che Dio pose alia sua fralezza nell' autorita dei savii, nel lume della

rivelazione e nello stesso convincimento della propria fallibilita. Ora

in un uomo che in tutto vuol governarsi a fil di pura ragione 1' er-

rore non pu6 essere solitario, e tosto o tardi fara capo al centro vi-

ziando la purezza del concetto supremo ,
e immedesimando Iddio

con ci6 che non e Lui. Allora la scienza riesce inesorabilmente alia

negazione di Dio ovvero al Panteismo. Toccato questo confine, 1' er-

rore non ha piu misura e trabocca a guisa di torrente che abbia

vinto le rive. Giacche tolto il concetto di una prima cagione perso-

nale, svanisce quello della libera creazione : e tutte le esistenze di-

vengono come le gocce di un gran pelago ,
che per intima virtu

fatale si agita, e con perpetuo bollimento veste le forme or simul-

tanee ed or successive della luce e delle tenebre, della quiete e del

moto, della vita e della morte, della materia e dell'intelligenza. Sva-

nisce il concetto del sovrannaturale
,
e la rivelazione non e piu che

un mito
,
o cognizione di simboli fantastici che appurandosi tra-

passeranno nel dominio della ragione ,
diventando pura filosofia.

Fermiamci a questi tre punti che sono i cardini sopra cui si volge

non pur la scienza naturale e divina, ma tutto il mistero della vita

umana
,
e svelti i quali in principio ,

il corso
,

il termine di nostra

esistenza si dilegua in un amarissimo e disperato disinganno.

Per la definizione che dee sancire il domma della perfettissima

santita di Maria si ristaura nella mente di tutti i credenti il concetto

di un Dio personale alieno da qualsivoglia possibile deficienza. In

verita d' onde mai trae la sua ragionevolezza nell' intendimento del

popolo cristiano questa singolarissima prerogativa se non se quinci

dalla maternita divina, e quindi dalla sovrintelligibile purezza di

Dio? Maria fu veramente Madre dell' uomo Dio, e per6 vincolata a

Lui col legame piu stretto che cada nel pensiero umano, potendo

essa dire al suo Fattore : Tu sei came della mia came, e ossa delle

mie ossa. Ora Dio e 1' ideale supremo della santita, anzi la santita

medesima sussistente
,
che col suo grazioso riguardo le ^creature
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predilette abbella e per giustizia a se fa simiglianti. E qual creatu-

re a Lui piu cara di quella incomparabile die

Tre dolci e carl nomi ha in se raccolli :

Madre, figliuola e sposa?

No
, questa Vergine che il cielo innamor6 di sue bellezze non sog-

giacque alia deformita della colpa, e fino dal suo primo conce-

pimento illustrata dal Sole di giustizia fti come limpido cristallo

investita da' purissimi suoi rai. Non voile per avventura Iddio che

1' area in cui doveano riporsi le tavole della sua legge fosse vestita

dentro e fuori d'oro sceltissimo, che d' oro eletto fossero vestite le

pareti del santuario
;
ed avra tollerato che men puri fossero quel

corpo e quell' anima che dovevano essergli vivo tabernacolo? Cosi

ragiona lo squisito sen*odei veri credenti, e questo ragionamento

confermera con.suo oracolo il Vaticano.

Ma la generazione onde fluisce la maternita e la figliolanza, non

pu6 avere altro termine che un essere personale, e se Dio pot6 nel

chiostro virginale di una donna prendere umanacarne, dirsi ed es-

ser uomo non lasciando di esser Dio, ci6 non pu6 avverarsi che me-

diante la divina personality, centro comune, termine, e quasi com-

pimento della duplice natura. Un Dio personale, anzi avente una

persona in due nature, ecco il principio generatore del domma che

andiamo illustrando.

Di piu un Dio perfettissimo. Mercecche d' onde pu6 originarsi

quella santita che fa Iddio cosi nemico della colpa, che da tutte le

sue circostanze la rimuova, e non possa abitare in un' anima senza

mondarla in quella guisa che il sole fuga d' intorno a se le tenebre?

Certamente dalla pienezza dell' essere e dalla perfettissima bonta

per cui avendo in se la verita, 1' ordine, la bellezza, la bealitudine,

non & disioso di cercarla al di fuori, ne corre pericolo di forviare

nel proseguirla. Che la colpa altro non e se non se 1' abbandono di

quel diritto sentiero che
1

altrui guida alia felicita , ed ogni essere

che non abbia in se la sorgente di queste acque purissime debba

come uscire di se medesima a dissetarsi, e nel brieve o lungo cam-
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mino che la disgiunge da quelle possa venir meno per istanchezza,

sviare per inganno ,
o per orgoglio sostare come quegli che disde-

gna riconoscere la propria indigenza. Quindi tutte le finite intelli-

genze avide di un sommo bene che non e in loro
,
sono deficient!

e peccabili ,
e 1' Essere a cui per ogni parte ripugna la colpa vuol

dirsi indeficiente ed infinita Bonta.

Di tal maniera al concetto panteistico di una divinita impersona-

le, sustrato di tutte le parvenze e caos inesplicabile dove lottano i

contrarii per arrivare ad un termine non mai raggiunto di stabile

perfezionamento; a questo concetto, idolo della ragione indipenden-

te e frutto delle lunghe meditazioni de' suoi ingegriosi cultori, la

Chiesa oppone il domma di un essere perfettissimo , segregate da

ogni corruzione
, compiuto e personale ,

a cui quanto la creatura

piu s avvicina, e piu si abbella e da ogni macchia si terge.

In pari tempo e con 1' oracolo medesimo si ravviva e conferma

dall' autorevple magistero del Vaticano 1' assioma supremo di crea-

zione. Le cose tutte visibili ed invisibili non escono ad esistenza

per una fatale necessita, come i raggi dal sole, le nebbie dal mare,

i frutti dalla pianta : ma esistono e prima non erano
, trapassando

1' infinita distanza che tramezza 1' essere ed il nulla, per virtu della

libera volonta di Dio che voile fuori di se medesimo partecipare

un'ombra, un raggio, un vestigio della sua bonta e della sua beati-

tudine. E non potendo alcuna creatura corrispondere degnamente a

questo divin beneplacito di diffondersi per amore, cre6 a mille e

mille in diversissime ragioni di eccellenza sostanze periture ed im-

mortali, e consertandone con infinita maestria il nascere ed il mo-

rire, le virtu e le operazioni, i tempi, i luoghi, le dignita, i meriti,

le ricompense, form6 quest' universe di cui la ragione ci rivela una

particella visibile e la fede ci racconta le invisibili grandezze. In

fatti pognam mente al gran mistero che ci sta dinanzi, e quivi ve-

dremo non leggi immutabili e fatali
,
ma nuovo e singolarissimo

privilegio. Che dall' un canto ci si affaccia tutto 1' uman genere

uscito dai lombi di Adamo, e da quella infetta radice succhiando

in un colla vita del corpo, la morte dello spirito, rinfefmita delle
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natural! potenze, il fomite della colpa ela ripugnanza degli appeliti

alia legge di ragione ;
e dairaltro una immacolata verginella che pre-

venuta in singolar maniera dalle celesti rugiade pullu!6 da quell'al-

bero maledetto plena di freschezza e vigoria. Nata per via nalurale

dalla corruzione e pure incorrotta, in tutto simile a noi tranne la

colpa e ci6 che alia colpa inchina. E dpnde tanta differenza che

fermi il corso alle leggi universali di natura? Non d'altra parte che

dal liberissimo consiglio di Dio il quale a risanare tutta la pianta

ormai infracidita dal rio malore ne preserv6 quel verde ramicello

per innestarvi poscia un prezioso sorcoletto pieno di nuova vita
,

che per essa si e trasfusa nel tronco, ne' rami, e giunse a ravvivar

perfino le piu loritane radici. Si la comparsa di questa

Vergine sola al mondo senza esempio

Cui ne prima fu simil ne seconda,

usci dai termini delle forze innate di natura ,
comincio un ordine

nuovo che nell' antico non aveva seme o principio ,
e non truova

ragione della sua novita e dell'eccellenza che sorpassa la virtu della

causa, altrimenti che nella benigna e potentissima volonta del pri-

mo Fattore che col suo beneplacito suppli il difetto delle cagioni

seconde. L'Immacolato Concepimento di questa benedetta Creatu-

ra fa dunque argomento del libero impero che Dio esercita sopra

le leggi della natura, fermandone il corso oJ ancora invertendolo,

se cosi gli aggrada, perche Egli solo nella creatrice sapienza le fon-

do e a piacere le signoreggia.

Se non che non pure qui ci si manifesta un essere perfettissimo

creatore ed arbitro della creatura ,
ma sovrano principio di una

nuova virtu che alia natura sovrasta, ed improntandosi in lei a, Dio

la solleva
,
e de' suoi inestimabili carismati la degna. E quale in

fatti pu6 essere la grazia originale onde quell' anima prediletta fu

adorna fmo da' suoi primi albori ? Grazia la quale trae per amore

Iddio insino a noi o, a dir meglio, noi su'>lima alia inaccessible lu-

ce del suo trono ,
e quivi purgandoci 1' intelletto dalle immagini

terrene e confortandolo d' inusitato vigore lo invita a riposarsi nella

Seriell,vol. VIII . 32
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contemplazione di quella incomprensibile bellezza, perdersi nel pe-

lago di tante raeraviglie, e come speglio, che investito dai raggi del

sole, al sole par simigliante; veder Dio, viver di Lui e quasi in Lui

trasformarsi.

Vieni, o natura, ed io t' interrogher6 : venite o superne intelli-

genze che popolate i cieli, e rispondete. Quando Iddio vi chiam6

dal nulla e brillaste numerosi come le stelle che splendono nel fir-

mamento, chi di voi pole mirarsi e dire nel suo cuore : salir6 nel

piu alto de' cieli, e quivi affiser6 il mio guardo nell'essenza increa-

ta, penetrero i secreti consigli dell'Altissimo ed agguagliandolo in

ampiezza di conoscimento gli sar6 pari in felicita , simile in ec-

cellenza? chi pot6 dirlo, e non sentirsi ad un tratto ottenebrata

la mente, spenta la luce piu pura che Hrraggiava dall'alto, e fatto

conscio dell' impotenza naturale di sua virtu? E 1' uomo che di sua

ragione va cosi altero, e pur nondimeno in questa sua ragione me-

desima si trova cinto di foltissime tenebre, 1'uomo che non sa scan-

dagliare la profondita della terra, ne misurare 1'altezza delle stelle,

ne conoscere un palmo di suolo al di la di questa sfera terrestre
,

come sara tanto ardito che pretenda d' innalzarsi per innata virtu

alia contemplazione svelata dell' Eterno vero
, leggere i misteriosi

caratteri di quel gran libro dove si scrivono i destini dei mondi

che furono o che saranno, partecipare la beatitudine infinita ,
be-

vere a larghi sorsi 1' ineffabile dolcezza che sgorga da quella vista,

e vivendo per lo intelletto di una vita tutta divina a Dio diventar

somigliante? Potra qualche valente matematico fidare tanto di si

che creda non esservi problema possibile a proporsegli dai men dot-

ti che lui, del quale prontamente non gli si affacci al pensiero la

soluzione. Lo stesso dicasi d'uno storico, d'un teologo, d'un giu-

reconsulto o altri, per le difficolta possibili ad obbiettarsi nel giro

molto ristretto della loro particolare scienza. La quale fiducia non

e sempre biasimevole e nasce dalla vera o appresa consapevolezza

del proprio valore. Ma che un uomo si argomenti di penetrare col-

la naturale virtu del suo intelletto insino a Dio, e vederlo in quel-

la guisa che Dio vede se stesso, questo non pu6 adilivenire che

per cecita di orgoglio forsennato.



E LA CIVILTl ''.). I

Or bene se V uomo a tanto non pu6 levarsi, Itldio infondendogli

una gratuita virtu ve lo solleva, e sollevandolo lo costiluisce in un

ordine nuovo di cose
,
lo introduce in un mondo soprannaturale di

cui Egli pure fu crealore e rinnovatore. II primo momento di que-

sta creazione seconda e per appunto quell' istantc fortunato verso

cui sono rivolte in questi giorni le menti de' fedeli e la voce del

Sommo Pastore. L' Immacolato Concepimento di Maria fu
,
a cosi

dire, il primo raggio del nuovo giorno che Iddio fece risplendere

sulle umane generazioni abbandonate all' oscurita della colpa: in

quell'atto pare di veder 1' Eterno affacciarsi sopra il caos dell'afllit-

ta umanita e presentando questa unica, integerrima 'creatura dire:

ecce nova facio omnia. In questa definizione dommalica della Chie-

sa troviam dunque il confermamento di quella nobilissima verita
,

assioma fondamentale di tutte le scienze rivelate, che Dio e autor

della grazia e ristoratore della natura. Quindi con questo solenne

giudicato la Chiesa all'assurdita del panteismo oppone tre incon-

cussi principii : 1' esistenza di un essere perfeltissimo ed infinito
;

1'esistenza di un ordine riaturale che da Dio precede perlibera crca-

zione; 1' esistenza di un ordine soprannaturale da Dio create nel

principio e rinnovato nella pienezza dei tempi : e per questi prin-

cipii ricostituisce le scienze naturali e divine
,
e ristaura il princi-

pato della verita nel regno del pensiero.

IV.

Come per questa medesima definizione si rai'riri negli uomini

il concetto e I'amore della giustizia.

t

Per feconde che siano e rilevanti le discipline specolative , pel

comune degli uomini sottostanno in importanza ed efficacia alle

pratiche. Anzi nessuna disciplinn speculativa viene in nome od ac-

quista valore se non trapassa dall ordine contemplativo all' oprrnti-

vo, e improntandosi praticamente nella religione e nella morale.

Di questo modo e il razionalismo
,
ed e pure di questo modo il
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domma che oggidi si rinnova e si riconferma: perche come dal pri-

mo vengono intorbidate le due sorgenti onde scaturisce la santita

delle operazioni, cosi da questo si tornano alia prima chiarezza e

si purgano da ogni sozzura. Di fatto che mai puo rattenere 1'uomo

suH'orlo del precipizio, se non se 1' evidente pericolo di cadervi, e

1' inestimabile sventura di chi vi cade? Un male anche grande non

commove se e vicino, ed un male anche vicinissimo come commo-

vera se non e piccolo e spregevole in apparenza? La dottrina della

ragione indipendente affievoli per 1' un capo e per 1' altro 1' orrore

del gran male che si e la colpa, e con questo atterro gli argini che

s' attraversavano al disordinare de
1

bassi appetiti

,(:', :,,,' rf,,a i&mi.
E libito fe licito in sua legge.

La ragione indipendente in qual maniera potrebb'ella chiamarsi in-

ferma, scaduta, oscurata dalla colpa, soggetta all'errore
,

in molte

parti non signora ma serva
;

se ella si tiene per cosa divina supe-

riore e giudice dei veri rivelati? 1 principii che reggono tutta la

societa moderna, dicono i razionalisti, non sono piu i dogmi sopran-

naturali e gli oracoli misteriosi di qualche Rivelalore ; il Raziona-

lismo e la fede nuova dei popoli , la religione intima dei cuori ; e

dev' essere per I' avvenire il solo culto pubblico degl' individui e degli

Stali i. Questa ragione, legislatrice suprema d' ogni vero morale

e religioso, che santifica col suo consenso le umane aziohi e colla

sua condanna le riprova ,
che in ciascun uomo e prima misura del

bene e del male, che lo affranca da una volonta superiore, che rap-

presenta uno stato d' integrita quasi inaccessibile alia colpa, quanto

discorda dal vero, e qual largo sentiero non dischiude alia licenza?

Ma viene in buon punto a dimezzargli i passi la voce della Chie-

sa che dichiarando questa Vergine sola fra tutti pura ed integra,

preservata da ogni neo
5
e la massa dell' uman genere corrotta, al

cielo nemica, prona alia colpa, tiranneggiata come vile mancipio dal

senso rubello e bisognosa che Dio le porga pietosamente la mano

1 La Ragione N. I, pag. 2.
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per sostenerla si che non cada : dissipa i dorati sogni del raziona-

lismo, richiama 1'uomo alia dura palestra delle virtu, alia lottacon-

tro le male cupidigie che la soverchiano, ed alia vera liberta che e

il regno di Dio nella ragione, e il regno della ragione sopra il ta-

lento. Oh in qual atra notte di oblivione e caduto questo doloroso

misterodel primo fallo e dell' universale corrompimento di nostra

natural E di quanta sventura e cagione questa dimenticanza! Quan-

do lo schiavo non sente il peso delle catene, non aspira a sorte piu

lieta, e nell' avvilita sua condizione felicita e gode, e si compiace

e si pareggia al suo signore, fa mestieri che in lui sia spcnta ogni

favilluzza deir umana dignita, ed ogni memoria di ci6 che furono

i suoi padri. Perch6 gli spiriti generosi fremono alia sola idea di

servitu ed al servaggio antipongono la morte.

Non dissimili a quel primo sono gli encomiatori della ragione.

Dimenticarono che questa sottraendosi all' impero di Dio divent6

schiava. e tale dimenticanza and6 tant' oltre che si bearono della

loro servitu, e quand' essa fu fatta ligia del reo appetito e perdette

quasi ogni traccia della sua antica nobilta, la gridarono reina . la

mitriarono ,
e ne fecero 1' apoteosi. Ma quelle anime privilegiate

che docili a' divini insegnamenti impararono qual sia 1'uomo cadu-

to e qual fosse nell' integrita primitive, non si dan posa, e per ri-

ronquistare una parte di quell' antica signorin non & fatica che lor

paia soverchia. E quanto piu si affrancano dal giogo che li opprime

e si levano in alto a respirare 1'aria serena di liberta in cui soggior-

nano i figli di Dio
,
tanto piu profondamente gemono e piangono

quel resto di servitii che ancora gli aggrava. Non era egli un pro-

digio di santita, di sapienza, di altissime contemplazioni, quell' apo-

stolo Paolo che sfidava tutte le creature a separarlo dalla carita di

Cristo? Eppure questo medesimo apostolo lagrimando esclama :

sento una legge nelle mie membra che si oppone alia legge della

mia niente e mi fa schiavo della legge Jc' peccato. Ahi lasso me!

chi mi liberera da questo corpo di morte? La grazia di Dio per Oesd

Cristo Signor nostro 1.

i Rom. VII.
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Possa la verita che risuona dal Vaticano e si spande autorevole

insino ai confini della terra riscuotere dal sonno mortale di loro ser

vitu quegli sfortunati che delle loro medesime infermita menano

vanto
,
e avendo perduto il concetto di uno stato migliore si ada-

giano nella loro miseria pavoneggiandosi quasi monarchi. Sentano

che T uomo e caduto, aflranto e venuto in bassa fortuna, che Iddio

10 invita a piu lieta sorte, che il cammino per giungervi efaticoso,

sparso d
1

ogni intorno di asperita e di pericoli , che i forti soli vi

arrivano, e che la forza come il desio 6 dono grazioso del supremo

Signore largamente concesso a chi T invoca. Se questo convinci-

mento della presente miseria e della originale grandezza verra scol-

pito da quella voce in tutte le menti, hen avra meritato del mon-

do
,
e ricca messe raccogliera il Padre comune da questo campo

omai inselvatichito per Topinione in cui venne di spontanea e rigo-

gliosa fecondita.

Intanto che questa voce ci ammonisce dell' imminente pericolo

di cadere nell' errore e nella colpa contro di cui mal reggono le

forze illanguidite , ci rappresenta con accesi colori il sommo male

che e 1' opposizione dell' umana volonta alia divina e 1' incompara-

bile pregio della virtu e dell' innocenza. Come ci6 sia diciamo bre-

vemente.

Questa Chiesa cattolica, chi pu6 negarlo? da diciotto e piu seco-

11 che compie nel mondo la missione affidatale dal suo divin Fon-

datore ha operato cose per ogni maniera grandi e meravigliose :

per Lei fu rinnovata la faccia della terra , per Lei ritolte le genti

all' impero di una stolida gentilita, per Lei aholito il servaggio,

nobilitata la donna, santificato il coniugio, difesa la prole. Ella stan-

zi6 un nuovo diritto, lo sostitui alia forza e fond6 le moderne legis-

lazioni. Apri nuove vie alsapere, risvegli6 il genio sopito delle

arti, inizio una nuova cullura. E per dirla in breve, il primato dei

popoli di occidente sopra le altre nazioni dell' universe, e dovuto

prin< ipalmente al centro di luce e di virtu, locate in mezzo a loro

da quel giorno che Pietro fermava in questa Roma la,sede sua, da

Dio prescelta a regina di un nuovo imperio.
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Or bene quesUsocieta operatrice di tanti porlenli, che ha fatto

prova di senno e di sapienza superiore all* uuian;i. quanli studii e

quantc sollecitudini non ha poste in rhiarire, in dilTondere, aasoM-

dare la credenza di queslo mistero. Tariamo le solennila che lo

celebrarono per antico nelle Chiese di Oriente e di Oqcidente ;
i

templi e le are dedicate spccialmente al suo culto ; i rrgni, Je pro-

vince
,

le cilia che sollo quel lilolo srelsero la gran Yergine a pa-

trona: le pie adunaoze, gli ordini religiosi che si fregiarono di quel

nome; e solo loccheremo quello che nella Chiesa di Dio e unico,

ouovo, singolarissimo. unico e singolare nella Chiesa di bio che

le piu delle Universila dove accoglievasi il fiore degl* ingegni MM*
messero la difesa di questa verila con vincolo di giuramenlo ; cbe

pel corso di secent' anni le scuole calloliche si travagliassero in

udornarla; che i sanli con caldi sospiri accelerassero il giorno della

solenne definizioue; che Irentaquallro PonteQci dal magno Inno-

cenzo all' immorlale Pio Nono felicemenle regnante con loro costi-

tuzioni ne regolassero il culto. ne rischiarassero la credenza ; che

due voile nei generali comizii, e poco meno che innumerahili nelle

particolari adunanze.T Episcopato rinnovasse la memoria di questo

domma illustrandone la verita
;
che da lulle le parti dell'orbe cal-

lolico i Pastori delle anime sollecitassero con loro lettere il sueces-

sore di Pietro a confermarla con irrevocabile senleuza.

Or dimandiamo . qual e quest' impresa si vasla e si eccelsa che

impensierisce la callolicita, e richiama a se tulle le forze vive che la

compongono? Uida a sua posla la belTarda incredulita, ma amuiiri

ad un tempo I' inarrivabile sanlila che informa il pensiero callolico.

Lo scopo inteso nel gran lavoro che agila e commove la Chiesa.da

piu secoli non e altro fuor che di chiarire al mondo T immacoialo

Concepimento di Maria Madre di Dio
-,
di Car nolo che quell'

aniuia

da Dio prediletta sopra tulle le creature non soggiacque neppure

un indivisibile istanle alia colpa di engine ; che nell' uscire dalle

mani del suo Failure e congiungersi a) corpo fu adorna della gra-

zia soprannalurale onde si e caro a Dio e metitevole delia felicila

sempiterna. Si, la colpa auche origiuale e per6 piuttoslo difelto di
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natura che perversita di volere e si grande infortunio che 1'an-

darne maculate un brevissimo istante basterebbe per deformare

1' opera piu perfetta del Divino Artefice : e il porgere agli uomini

un adeguato concetto di questo gran male, spalancando 1' abisso

che la colpa pone fra 1' uomo e Dio
,
e il segno piu alto

,
a cui la

Chiesa nelle cure sue di molti secoli potesse volger la mira. Im-

perocche siccome n ulla di cio che s' impronta in uno spirito im-

mortale, si estingue in modo che traccia non ne rimanga nella vita

futura, nulla e pareggiabile ad un istante. di grazia che e fecondo

d' interminabile guiderdone, e nulla parimente pu6 compararsi ad

un islante di colpa fecondo d' eterna sventura. Verita ahi troppo di-

mentica ! e pur tale
,
che dove gli uomini il vivo ne penetrassero ,

rinnoverebbe 1' eta dell' oro
, pallida figura della prima felicita. Di

che
, grazie siano rese a Dio

,
il quale per mezzo della sua Chiesa

voile autenticare cosi solennemente questo gran vero
, cingerlo di

nuova gloria e adornarlo di tanto fulgore ,
che all' eta piu tarde ne"'

arrivi splendentissimo il giorno. .

E qui nel por termine a queste brevi riflessioni dettate dalla spe-

ranza di veder risplendere sulla terra di piu sereni
,
a Te mi rivolgo

o Chiesa di Dio
,
madre de' popoli, tutela della societa

,
luce della

scienza , custode e vindice della morale. La tua sapienza e come

quella di Dio, e le provvidenze tue sopravanzano i nostri corti inten-

dimenti. La ragione dell' uomo agitata da insana febbre di orgoglio

tento riformare il mondo ed il mondo ritorna al caos primitive. Si

Iev6 contro di Te ed usurp6 le tue prerogative 5
ma breve fu il suo

trionfo e doloroso il disinganno. Le sue dottrine fruttarono il dub-

bio e le sue leggi seminarono la discordia. Tu sola hai parole di vita

e balsamo alle ferite mortali. I tuoi decreti sono follie ai ciechi

superbi ,
ma 1' umile investigatore vi scopre il fiore della sapienza.

Suoni dunque la tua voce
,
suoni alta

, solenne
, poderosissima :

1' ascoltino i tuoi figli come voce del cielo. I Pastori la ripetano alle

loro greggi, i padri ai figli,
le presenti generazioni alle avvenire,

e I'lmmacolato Concepimento della.gran Madre di Djo per Te san-

cito sia come stella che dopo tempestosa notte annunzia a' navi-

ganti omai vicino il giorno.
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Continuazione delT ASSASSINIO.

Appena consummato 1' orribile delitto, i legion arii sgombrarono
dall' atrio in varie bande; altri pel cortile uscirono nel vicolo de'

Leutari
,

ed altri pel portone ritornarono in piazza brandendo

tultavia le daghe sguainate e colpeggiando tra loro con inciocca-

menti e fmte di schermaglia per atterrire la moltitudine. II Bezzi e

il Neri fattisi in sulla soglia del palazzo, ed alzando le mani verso il

popolo che afibllavasi per entrare e cominciava a romoreggiare stu-

diavansi di acquetarlo, ripetendo: zitli, zitli, -fmni, fermi, non f

niente, intanto die di bocca in bocca correa la voce : I'han ferito,

I' hanno ammazzato.

La novella dell'atroce caso gitto in mezzo alia folia un muto sph-

vento, e volala quindi rapidissimamente per tutta Roma, empie la

citta di costernazione e d' orrore aspettandosi ad ogni istante lo

scoppio d' una sanguinosa rivoluzione. I rongiurati, non che fuggi-

re, si raccozzarono in sulla piazza, donde il popolo atterrito si fu

i Vcdi qucsto volume a pag. 374.
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tosto dileguato per ogni parte in precipitosa fuga j
e la passeggia-

vano a squadriglie , guatando minacciosi e feroci
,
e come aspettan-

do se da qualche parte apparisse contro di loro alcuna mostra d' o-

stilita. Ma niuno si mosse. La Civica schierata sulla piazza rest6

nella piu profonda ed impassibile inerzia, e lungi dal perseguire gli

autori manifesti d'un si grave delitto commesso poco meno che in

sugli occhi loro
,
aveano piuttosto sembiante di proteggerli : e il

loro Maggiore richiesto dal Lustrini, Maresciallo de'Carabinieri, di

verificare il fatto, rispose : Noi non c intrighiamo, e stette immobile

col suo Battaglione infino a sera, che il Comando Generale mand6-

gli ordine di ritirarsi *. La polizia stette anch' essa poco meno che

inerte, contenendosi a dare alcuni vaghi e timidi rapporti ,
senza

indicare altrimenti ne testimonii ne particolarita rilevanti del fat-

to 2
. D'altra parte il Calderari che stava al quartiere del Borromeo

co'suoi dugento Carabinieri, alia prima novella del misfatto impal-

lidi, e costernato domando al Capo di Polizia che dovesse fare, indi

tenne consiglio tumultuario co' suoi ufficiali, mand6 e rimand6 es-

ploratori a vedere se apparivano prineipii e moti di ribellione,intan-

to che i suoi Carabinieri tementi d'un improvviso rivolgimento e* di

un assalto al quartiere erano corsi aSTarmi e mettevansi in procin-

to di combattere. Ma non ne fu nulla, perche i faziosi lungi dall as-

salire i Carabinieri vennero indi a poco a richiederli di amista, e il

Calderari dopo molti indugi e tergiversazioni, risolve di non usci-

re fuor di quartiere per tema di collisione sanguinosa coi Civici, e

d'aspettare invece nuovi ordini -dai Ministero ,
il quale anch' esso ,

morto il Rossi che n' era Tanima ed il capo, serabr6 aver perduto di

colpo ogni vigore di braccio e di mente e trasse languendo e trepi-

dando in una misera agonia le poche ore di vita che gli restarono

fmo al domani 3.

Ne punto migliore fu il contegno della Camera dei Deputati. Ap-

pena si comincio a bucinare per la sala che il Rossi era stato pu-

gnalato e che si moriva nelle camere del Cardinale
, nacque nelle

1 Process! pag. 359-362. 2 Process! pag. 387. 3 Processi pag. 363-368.
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tribune un' agitazione violenla; molti Deputati lasciarono il seggio;

alcuni, nemici cordialissimi del Rossi ed autori o complici dell' as-

sassinio sogghignarono con gioia feroce
;

altri si tennero in una

stupida e vigliacca indiflerenza. Non manco nondimeno tra ewi

qualcuno piu franco e piu probo che fattosi al banco del Presidente

Sturbinelti gli suggeri e fe istanza che licenziasse il popolo dichia-

rando chiusa la tornata, e quindi a porte chiuse tenesse consiglio

segreto per decidere il da farsi in cosi grave frangente. Ma il Presi-

dente se ne scuso dicendo che tal partito leverebbe maggior tu -

multo e terrore fru il popolo; meglio essere sopir la cosa col silenzio

e coll
1

indiflerenza. E per quest' avviso parteggiavano lo Sterbini,

che dal suo scanno sorridendo studiavasi colla mano e colla voce

d' acquetare la moltitudine ripetendo: quicti, non 4 nienlt, e il Si-

gnore N. che esclamava dispettoso e sprezzante : Che importa a

not? e forse morlo il Re di Roma? Prevalse il peggior partito , e

mentre il popolo dalle tribune affollavasi giu per uscire, il Presiden-

te senza far motto del Ministro trucidato iest& alle porte delta Ca-

mera, con peggio che stoica indolenza d' atti e di sembiante, di-

chiuro aperta la seduta nelle solite forme, fece leggere il processo

verbale dell' ultima tornata, e quindi I'appello dei Deputati; se non

che, trovato meno il giusto numero, ed essendo la sala ormai deser-

ta, si dov6 sciogliere 1' adunanza 1.

In tal guisa un si atroco delitto, qual fu I assassinio del princi-

pal Ministro del Sovrano, commesso in piena luce
, quasi in sugli

occhi d' infinito popolo ,
e con tanta pubblicita e baldanza di ini-

nacce, di appostamenti e di grida, non trov6 allora nei magistral

e nei ministri della pubblica giustizia un solo vindice che punisse

o pur molestasse i rei, bcnche manifest! e mostri a dito per tal? in

tutta Roma
;
come se quel pugnale che avea troncata la vita al Ros-

si avesse recisi ad un tempo lull' i nervi della pubblica for /.a , e

1' ultimo filo a cui s'attenea la fermezza e il vigore dell'ordine pub-

blico. Tanto e vero che il Rossi era a quei di tra i Ministri il piu

1 Processi pag. 381 387.
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fermo sostegno a cui tenevasi appoggiata la mole gia piu tempo ba-

lenante dello Stato
;
e che s' erano percio troppo bene avvisali i

caporioni della demagogia, nel rivolgere contro lui solo tutto 1' im-

peto de' loro sforzi
, per potere ,

caduto lui
, giungere di colpo ai

loro intenti. Due soli in mezzo all' universale spavento e codardia

osarono levar alto la voce contro Ian to misfatto
;
e questi furono

i due figli del Rossi
,
Alderano ed Odoardo

,
i quali appena intesa

la crudele novella corsero frementi di dolore e d' ira al Palazzo

della Cancelleria, gridando : Vendetta e morte allo Sterbini ,
e ve-

duto appie della scala il lago del sangue paterno imprecarono alta-

mcnte alia scellerata fazione rea di tanto assassinio
,
e agl' infanii

che n' erano stati esecutori o complici, e ai Civici felloni o codardi

che lasciavanlo invendicato.

Ma i faziosi
, dopo il colpo riuscito loro cosi felicemente non ve-

dendo farsi da niuna parte il menomo cenno di mossa ostile, trion-

fanti digioia volsero 1' animo a cogliere il frutto del loro delitto,

consummando 1' opera della tramata rivoluzione, di cui Y assassinio

del Rossi era il preludio. Perd invece di dar subito neirarmi e di met-

tere quel di stesso a tumulto, a saeco ed a strage tutta Roma, come

aveano concertato di fare posto che venissero assaliti daiCarabinieri,

accortisi ora dalla costoro inerzia e dal terrore universale d
1

essere

omai quasi padroni del campo ,
diilerirono al di seguente la ribel-

lione
,
non solo per non aspreggiare soverchio gli animi e per

risparmiare il sangue cittadino
,
ma eziandio per meglio disporre

. e assicurare il buon riuscimento dell' impresa ,
tentando innanzi

tratto di espugnare interamente Tanimo del Calderari che vac-ilia

va , e di sedurre colle carezze i suoi Carabinieri cui troppo arduo

sarebbe stato e pericoloso assalire coila forza *
. Per tal fine, i Capi

de' rivoltosi fecero subito correr 1'avviso a tutte le loro bande che

per quel di si soprastesse dal tentar altro; bensi cercassero d
1

atl'ra-

tellarsi i Carabinieri e la sera intervenissero alia dimostrazione fe-

stosa che ancor per tal fine si farebbe pel Corso
; poi si prendereb-

bero provvedimenti per la dimane.
*

1 Process! pag. 470.
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Si cominrio la seduzione dal quarliere principale del palazzo llor-

romeo, dove lasciammo ilCalderari e i suoi dugento Carabinieri che

tuttavia slavano in armi aspettando ad ogni poco 1'assalto de' fazio-

si. E questi vennero in fatti due ore circa dopo 1' assassin io, a fare

assalto non gia al loro valore, ma bensi alia loro fedelta mi lit arc.

Erano una grossa turma di sediziosi , Civici in gran parte , capita-

nata da Cesare Agostini ,
dal Del frate e dal Capiccioni, che reca-

vano in mano fasci di esemplari di un certo Indirizzo at Carabinie-

ri, composto da un tal Avvocato , appartenente al quarto batla-

glione della (avica ( nel quale niilitavano lo Sterbini e 1' Agostini )

e stampato la mattina di quel di stesso dalla tipografia Chiassi edi-

tricedelContemporaneo. Giunti al Borromeo entrarono pacificamen-

te nel quartiere, salutando i Carabinieri come fratelli
; quindi V Ago-

stini e il Delfrate si fecero a perorare caldamente in mezzo a loro

invitandoli a far causa comune col popolo ,
e letto e commentato

d' eloquenti chiose 1' Indirizzo. ne distribuirono loro gli esemplari.

In quest' Indirizzo (che fu pubblicato quel giorno stesso nel Con-

temporaneo e noil' Epoca ) appellavano i faziosi al comune amor

patrio ,
aile comuni fatiche sostenute coi Carabinieri nella guerra

loinbarda , detestavano la politica stolta e tenebrosa che volea se-

pararli dai fratelli, dal popolo, spogliarli dell' onore conquistato

pugnando a Vicenza , cangiare la loro nobile divisa in infame

livrea di schiavo, abusare il loro braccio per gittar la patria

nelle cateno del dispolismo, e servirsene come di carnefici del po-

polo ;
e iiuivano esortandoli a mantenere inviolato il giuramento

d' amore e di fratellanza col popolo, e di esecrazione e di stermi-

nio agli oppressori. A quest' attacco inopinato il Calderari sempre

ondeggiante tra il dovere e la paura, stette buona pezza titubando,

e poi rispose esser egli amico e partigiano del popolo ,
ma dovere

insicnie sostenere i diritti del Sovrano. Senonche insistendo con

piu calore i faziosi ed incalzandolo a deciders! , egli consent! alia

line che alcuni Carabinieri s' attruppassero con esso loro in segno

di fratellanza, e con ci6 si die loro per vinto '.

1 Procei pag. %, 207, 380.
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Riportata cosi questa prima vittoria, s' inviarono al caffe delle

Belle Arti
,
dove

,
secondo la posta data, gia andavasi radunando il

grosso dei faziosi per pigliar indi le mosse di quella infame ova-

zione che aveano concertata per coronare 1' assassinio. Tra la folia

dei cospiratori ivi convenuti spiccavano i legionarii tunicati del

Grandoni
,

ai quali faceasi d' ogni parte gran festa
,
e sopra tutti

al Sicario che avea vibrato al Rossi quel colpo maestro
,
e 1' ab-

bracciavano e il baciavano salutandolo liberatore della patria e no-

velto Bruto. Come parve tempo, a notte gia fatta
,
lo Sterbini col

Fabri sceso dalla sala del Circolo die cenno d' incamminarsi
,
e la

moltitudine che ascendeva a piu centinaia si vers6 fuor delle stan-

ze del Gaffe nella via del Corso, empiendola di fragorose grida, e di

ripetuti viva ai Carabinieri e agli uccisori del Rossi. Quindi spie-

gate le bandiere tricolori
,
accese molte faci e doppieri e torce^a

vento e dato nei tamburi
,

s' incominci6 la marcia militare dell'o-

sceno trionfo, tenendo giu verso piazza del Popolo. Precedeva la

maggior baudiera portante lo stemma del Circolo popolare ,
e con

essa i sicarii Sante Costantini, Luigi Brunetti
,

il Trentanove
,

il

Neri, il Ranucci e il Todini tenentisi a bracciere nella prima fila
,

alia quale seguivano piii altre file di legionarii ,
di Carabinieri, di

Civici e di borghesi. Di tratto in tratto soffermavansi levando piu

alto le grida e ripetendo a pieno coro: Viva i Carabinieri noslri

fratelli, Morte ai preti, Viva la Costiluente, Viva il piccolo Bruto,

Viva Bruto secondo, Viva il terzo Bruto
,
e in questa i legionarii

della prima fila alzando sulle lor braccia a piu riprese Sante Costan-

tini cantavano : Benvdetla quella mano che il Rossi pugnald. A que-

sta orribile musica rispondevano con immenso frastuorio i plausi

della turba seguace ,
e di molti gruppi sediziosi che incontrati per

via s' aggiungevano ad ingrossare quell' orda scellerata.

Pervenuti alia piazza del Popolo trovarono cola Ciceruacchio col

Guerrini
,
ed una grossa ciurma di suoi ribaldi che stavano aspet-

tandoli. Mescolatisi insieme e fatto alto, lo Sterbini, il Guerrini e

Ciceruacchio si spiccarono dalla turba, e recaronsi come Deputati al

ricino quartiere dei Carabinieri a parlamentare con e'ssi. Indi a poco
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Ciceruaccliio ricomparre per cliiamare ed introdurre nel quartiere

tutta la turma. Come furono entrati ed ebbrro invaso il cortile
,

i

cameroni, le lopge cd ogni cosa, cominciarono a far mille carezze ai

Carabinieri, ad abbracciarli, a baciarli, cbiamandoli fratelli : e tro-

vatine alcuni in pena di carcere, sprigionaronli a nome e per auto-

rita del popolo. Quindi uno di quei Graccbi piii loquaci (alia pro-

jiunzia parve piemontese) rivolse a tutti loro una calda perorazione,

csaltando 1'assassinio del Rossi, la liberazione dal tiranno e 1* unione

dei fratelli. La quale finita, gridando Viva I' unione, Viva i Carabi-

nieri noslri fralelli, Viva chi ha ucciso Rossi, \ faziosi uscirono me-

nando seco una ventina di quei Carabinieri (erano circa quaranta)

aventi alia testa il Maresciallo De Celles che portava una bandiera

tricolore, e ripresero in trionfo la via del Corso.

Risaliti pel Corso fin pressoa S. Marcello, col medesimo e mag-

gior fracasso cbe dian/i di tamburi
,
di grida ,

di canti e di plausi ,

volsero a sinistra verso la Pilotta dov
1

6 il quartiere dei Dragoni ,

per associarli alle loro orgie feroci; e li ebbero pronti ai loro inviti,

essendo die tra essi come da principio narrammo, il contagio della

sedizione avea fatto agevole e larga presa. Quindi scesi per I* arco

de'Carbognani e rientrati nel Corso, si condussero sotto al pulazzo

Malta
( dirimpetto al palazzo Doria ) dove avea abitato il Rossi e

dove risedeva tuttavia immersa nel dolore la desolata sua famiglia.

Iri sostato alquanto, gli assassini dimenticlii i.on dico d'ogni genti-

lezza, ma periino di quell' ultimo senso d'umanita che farispettare

come sacro il dolore negli stessi nemici ,
cominciarono a levare un

frasluono feroce d'urli, di fiscbi e di minacce; 6 per mettere il col-

mo al lor delitlo ed agli orrori di quei trionfo cannibalesco, alzato

in sulle braccia il Costantini sotto le fmestre del palazzo gridurgno

a piu riprese: Viva Bruto secondo, Viva T uccisore del Rossi, Morte

aglinfami. Al primo senlire quell' infernale bacrano, e piu a <jue-

ste m'ida di morte T infelice Conlessa entri forlemente in timore ,

cbe gli assassini non sazii del sangue del iruridato Miuislro anelas-

sero* ancora a quello di lei sua vedova consorte e dei due (igli
orfa-

ni, e gia pareale di sentire quell'onda furiosa di plebaglia traboccare

dentro il palazzo ed invasi gli apparlamenti venire a far macello
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delle .indifese lor vite *. Ma Iddio noi permise; e i faziosi sfogatisi

in grida e minacce seguirono oltre la loro marcia
, recandosi di la

difilato all'albergo della Minerva, per festeggiare 1'arrivo di Giusep-

pe Galletti 2.

Costui era giunto a Roma quella sera stessa poche ore dopo Tas-

sassinio del Ministro cui dovea succedere; e ci6, dopo avere scritto

alcuni di innanzi da Bologna allo Sturbinetti e al Montanari che ei

non poteva altrimenti recarsi alia Capitale pel riaprirsi delle Camere

e fors' anche per tutta la prossima Sessione, non avendo danaro ba-

stevole alia spesa del viaggio. Ma il tristo avea mentito per la gola,

ed accingevasi invece a volar sopra Roma per ghermirsi di nuovo il

portafoglio ministeriale che avea perduto airavvenimento del Rossi

e ch' era certo di riacquistare alia sua morte. Della quale antiveg-

gendo, siccome precipuo complice di tutta la trama, appuntino il dT

e T ora, era giunto opportunissimo per goderne il frutto e per fare il

di seguente neH'ultim'atto dell'empio dramma la piucospicua parte.

E vi preluse fin da quella sera col ricevere le festose acclamazioni.

gl'inviti e gli augurii con che i ribelli in truppa , dopo 1' ovazione

menata pel Corso, vennero a festeggiarlo. Al primo giugnere della

turma in sulla piazza della Minerva, la fecero rimbombare di stre-

pitosissimi plausi gridando: Viva Galletti, viva Galletti alMinistero,

,,
.

1 Per sottrarre la famiglia del Rossi a tali paure e pericoli, il Duca di Har-

court Ambasciadore francese, 1'invito quella sera slessa a'riparare, come fece,

net suo palazzo. *...

2 II Galletti, dopo la cadula delMinistero Fabri, era tomato a Bologna sua

patria, donde scrisse al Ministro Montanari lagnandosi delle strettezze in che si

trovava, per non aver piii ne impiego, ne clientele, e pregandolo ad ottenergli

dal Governo qualche carica. II Montanari adopratosi efficacemente col Rossi lo

fe nomjnare Presidente del Tribunale d' Appello a Macerata. Ma egli mal sof

ferendo d'essere rimosso troppo lungi dal centre de'moti politici, prego che gli

si mutasse Macerata in Bologna, ed allege che non potrebbe per poverta soppe-

rire alle spese di quel viaggio; la quale scusa parimente addusse per non veni-

re a Roma alia riapertura delle Camere. Cio non ostante, il 10 Novembre parti

da Bologna, passo in Toscana ad abboccarsi coi capi della rivoluzione, e quindi

pervenne la maUina del 15 a Civitavecchia, e la sera a Roma
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-viva fuccisorc del Rotri, viva GaUetli General* dei Carabimeri. Egli

aflarciatosi al Iwlcone d' una finestra rinpraziA la moltitudine
,
lo-

dolla del suo contegno e feoo larghe proferte dell' opera sua e del

suo zelo per la causa comune della rivoluzione, affermando, esser

egli venuto in Roma non per accattarvi impieghi e cariohe, ma pel

solo motivo di trovarsi ancor una volta in mezzo a'suoi fratelli e

per tutelarecome Deputato gl' interessi del popolo. Intnnto lo Ster-

bini, col Guerrini, con Ciceruacchio e parecchi legionarii saliti alle

stanze del Galletti sfogarono con esso lui
piii largamente in amples-

si c parole il comune giubilo della sua venuta : quindi incalzati

dnll'ora gia tarda si ritirarono. Lo Sterbini cogli altri caporioni

ritonio al Circolo ad allestire I' impresa del di seguente; e la turba

discioltasi in varie frotte si sparse per le taverne e pei caffe a con-

tinuare 1' orgia gozzovigliando e baccheggiando On oltre alia mez-

zanotte 1.

Cosi termin6 1' orribile scena di quell' ovazione, che sank un

marchio eterno d' infamia sull' empia setta clie ne fu rea, e bastera

per metleda in esecrazione ed abbominio altissimo presso chiunque

non abbia spento ogni senso d* umanita e di giustizia. La storia del-

1' uman genere troppo abbonda & vero di scene atroci e di sangui-

nosi delitti, ma per trovare un tratto somigliante a quello che Ro-

ma, la Roma cristiana vide in quel di, ei bisogna cercarlo tra i can-

nibali e i selvaggi piu barbari, ovvero in mezzo ai piu cupi orrori

della rivoluzione francese tra i settembristi della Convenzione 2.

1 Process* pag. 388-403.

2 Per mettere il colmo al delitto ed all'orrore di quell' ovazione, vi fu tra i

congiurati chi s' avvio di cercare il cadavere del Rossi, e di fame scempio tra*

scinandolo per le piazze a trastullo della canaglia trionfantc. E infatti vtrso .

un'ora di notte si udi passare per la Piazza della Cancelleria, gridando: ewiva

qiiella mono cht Rotii pugnalb , una frotta di ribaldi c!ie fermatisi nei dintorni

della chresa diS. Ixirenzo in Damaso parlavano altamente d'irromprre e impa-

dronirsi del cadavere per trascinarlo via. Ma, ijiiil
che ne fosse rimpedimento,

il reo disegno non fu inesso ad effetto. Vedi i procetti pag. 405

II cadavere poco prima era stato deposto in un solterranro della Chiesa, nrt-

It quale fu quindi seppcllito, c dove piit tardi fu crctto il bel monuiuento mar-

StrwU,wl. VIII. 33
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La citta a quello spettacolo rimase inorridita e costernala, ben

presagendo quel che oramai poteva attendersi dall' audacia irrefre-

nata e trionfante dei ribelli. I buoni cittadini e i moderali, die era-

no la parte di gran lunga piu numerosa, ma per isventura la piu

debole, esecrarono quel misfatto, e ne piansero in segreto, ma non

osarono condannarlo altrimenti che col silenzio; e fra i palpiti del

terrore stettero aspettando che si rovesciasse sopra di loro la tre-

menda tempegta di cui ben vedeano imminente lo scoppio. 1 fa-

ziosi invece, pieni di baldanza dopo il delitto e dopo il trionfo del

delitto, si diedero a celebrare altamente 1' uno e 1' altro in Roma e

per tutta Italia
, stampandone i piu svergognati elogi. La Pallade,

T Epoca, la Speranza e il Contemporaneo nel descrivere 1' ovazione

di quella notte trionfano di gioia e la chiamano un tripudio nazio-

nale che ha rallegrato la citta intera, uno speltacolo imponente pe*^

la gran massa di popolo che vi concorse e per ia romana dignita

del suo eontegno, ed un testimonio consolantissimo, un pegno si-

euro della non mentita ne compra affezione che stringe ormai con

indissolubile nodo fraterno i Civici ed i Carabinieri, la milizia ed il

popolo. Quindi, risalendo a parlare dell' assassinio e del Rossi, loda-

no dapprima il digniloso contegno che serbo lamoltitudine restando

tranquilla e silenziosa in quei momenti tremendi in cui eseguivasi

la pubblica vendetta, e lawo&ite calma del Consiglio dei Deputati

che prosegui impassibile le sue operazioni. Poi, tacendo del feritore

e dei complici, attribuiscono il colpo a imperscrutabili disegrii del-

la Provvidenza, che si vale d' ogni mezzo per ricordarci la fralezza

del nostro miserabile essere, e alia vendetta pubblica che piombo

come un fulmine inaspettata sul nemico del popolo, sull' abborrito

avventuriero stato causa di tanti mali ed anelante a spargere il san-

moreu che tuttora si vede. Nell'autopsia giudiziale fattanc pocbe ore dopo 1'as-

sassinio fu riconosciuto causa unica e necessaria dclla morte essere -stata una

sola ferita nella regione laterale sinistra del collo, penetrante oltre quattro di-

ta trasverse con recisione completa della carotide e vena iugulare esterna, e

con recisione parziale della carotide primitiva, prodotta da stromento perfo-

rante ambitagliente.
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gue de citladini dopo averne spente le liberta. Egli trovo la raorte

fra i primi cittadini che incontru salendo la scala dei Deputati, e

tralitto da uo ferro cadde spettacolo di sarigue ai Govern! d' Italia :

egli cadde trafitto sotto i colpi dellu pubblica indignazione, cola ap-

punto dove cadde Cesare, nell' atto stesso die recavasi in Senato ad

uccidere la liberta di Roma : il popolo romano comprese la potenza

di quei momcnti e li voile per se. Cosi parlavano del Rossi 1' Kpoca

ed il Conternporaneo il di seguente air assassinio. Ne mancu il bef-

fardo D. Pirlone d' insultare ancli' esso con plebeo cinismo il leone

caduto, ed alludendo alle condanne die avca sostenute dal Rossi

scrivea il 17 Novembre:

Oh ! oh il Ministero delle condanne si e trasferito un po' lon-

tano di casa . . . non so che dirvi : ha creduto meglio di cambiare

apparlamento. Chi 1' avrebbe detto eh ! povera madama Gazzetta

che ci andava spiflerando, che le insurrezioni dei popoli son paro-

luni che non fanno spavento. lo lo diceva, quando mi si voleva da-

re quella celebre bastonata .la condanna) : badate al flasco. AUro

che fiasco. Corpo di tutti i fiaschi del mondo si e rotto le coma !

Salutea chi resta.

E il 22 Novembre :

Questa sera verra recitato al Teatro Valle il Rruto di Alfieri.

11 Bruto sulle noslre scene e una scintilla viva ai di nostri di questa

verita di azione che dai padri si ridesta nei tardi nepoti. Ed io vo-

glio essere un nepote, e voglio andare a vedere il nonno Bruto . . .

Bruto in Roma visse e fu grande, mi pare ancora vederlo con que-

gli occhi infocati, con quell' ira nel volto, con quel garbo degli

antichi Romani gridare senza tanti complimenti Smetti Cesare

tiranno o ti ammazzo Io non son tiranno Io f ammazzo

E che si avea da fare? o smetti o ti ammazzo *.

Agl
1

insulti dei giornali s' aggiunsero a lacerare la memoria del

Rossi gli scherni delle pasquinate e delle canzoni stampate e diffuse

per la cilia-, le orgie dei conviti e delle cene celebrate pochc sere

1 Processi pag. 403-411.
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dopo il 15 Novembre in alcune pubbliche Iratlorie di Roma dai

Capi e dai precipui complici ed esecutori della congiura per festeg-

giare F assassinio riuscito loro si felicemente *
,
e le carezze e gli

onori e gli elogi profusi con impudenza stomachevole al vile ri-

baldo che avea vibrato il colpo ,
non solo paragonandolo ai famosi

tirannicidi dell'antica Roma e dandogli del Bruto a piena gola, ma

chiamandolo persino con apoteosi blasfema Angela del cielo 2 e con

frase ancor piu empia coniata dall' Epoca Angelo delTassassinio 3.

Al trionfo che menarono i demagoghi in Roma per la morte del

Rossi fecero eco per tutta Italia, e specialmente in Toscana i setta-

rii fratelli. In Livorno al giungerne le prime novelle ne fecero pub-

blica festa come di gran vittoria, ed in Firenze fin dai 16 Novem-

bre (rammentisi il lettore che il Rossi fu assassinato poco prima

delle due pomeridiane del 15) il Montanelli annunziava con giubi-

lo
;
che per gli ultimi avvenimenti di Roma cesserebbe la politica del

Pontefice d'esser funesla alTltalia *. Per saggio del rimanente basti

T arrecare qui ci6 che dell' assassinio del Rossi stampd il Corriere

Livornese il 24 Novernbre.

Roma, la citta eterna, la patria de' Rienzi si e alfine destata !

Su quel suolo quando le liberta erano in pericolo sorgevano a gara

i due Rruti, un Virginio, e i tiranni cadevano. Fra quelle mura di

Roma santificate dai martirio di tante generazioni che stettero pro-

ne dinanzi ad un prete coronato, appariva un terzo Bruto e la citta

di Quirino e con essa 1' Italia tutta chiamava a vita novissima.

Restaci ora a raccontare, come i faziosi giungessero a conseguire

colla ribellione del 16 Novembre lo scopo iniquo, al quale s'erano

coll' assassinio del Ministro Rossi spianata la via.

1 Process! pag. 408. 2 Processi pag. 36.

3 L' Epoca nel suo N." 207 parluiulo dell'omicieh'o politico, disputa se egli six

delitto o virtii
, poiche accoppia in se solo 1'assassinio e 1'eroisino; e couchiude,

1'uoino non dover giudicare, ma potersi il sublime liberatore di un paese, il ge-

neroso omicida della tirannia chiamare I'Angelo dell'atsatiinio, per accoppiare

cosi in un sol nome 1'aminirazione e 1'orrore.

4 Processi pag. 229.



DELL' EDUCAZIONE
DELL' UOMO E DELLA DONNA 1

IX.

Come ddtte precedent osserrazioni possano dedursi akuni prindpii

pralici che dirersiftano I' editcazione deft wotno da quella deUa

donna: e can che misura debbano usarsi qiutti prindpii. Si scio

ylie un' obbiezione:

Abbiamo stabilito che a proporzionare convcnevdmente 1'edu-

cazione a ciascuno dei doe sessi deve tenersi I'occhio alia missione

cbe 1' uno e 1' altro sortirono nella societa domestica, civile e reli-

giosa : abbiamo ricercato per sommi capi a definite questa missio-

ne, interrogando la natura, T autorita, I' esperienza, la verita rive-

lata. Che riman dunque, se non se trarne le conseguenze e dalla

vista del termine assegnare la via da pertorrere per raggiungcrto?

E questo per appunto vuol essere 1' intendimento del presente ar-

ticolo : nel quale non chianwremo per c-rto a rassegna tutte le dif-

ferenze che contraddistinguono 1' educazione virile dalla femminea;

i Vedi questo volume a pig 2N7.
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tema troppo vasto per si poche pagine, e irto di numerose difficolta

piu agevoli a risolversi ne' casi particolafi da chi pratica 1' insegna-

mento che da chi ne scrive: ma ci restringeremo a segnare alcune

regole general! che signoreggiano tutto il campo dell
1

educazione,

e da cui gl' istitutori e le istitutrici potranno derivare le ultime

conseguenze secondo le condizioni peculiari dei loro allievi.

Poinhe 1' educazione delle nobili giovanette, esempligrazia, non

puo essere quella delle giovani popolane, ne le donzelle privilegiate

per doti singolari d'ingegno e di virtu, ossia rhe vivano in mezzo

ad una famiglia di letterati
,

ossia che vogliano dedicarsi all'arte

dell'educare, non debbono istituirsi secondo lenormecomuni, ma

si conforme alle speciali che loro prescrive 1' indole dell' animo
,

della condizione. del ministero. Qualora pertanto alcuno studio od

esercitazione verra da noi disdetto alia donna, non sara con tale ri-

gore che sempre ed a tutte lo crediamo ripugnante; essendo proprio

di chi insegna inculcare gli uffizii comuni adattati ai piu, ne allet-

tare gl'incauti a percorrere vie singolari ma piuttosto distornarneli.

Quindi riprovando, pognamo, 1' uso d' insegnare alle giovinette 1' al-

gebra, il greco, 1'ebraico, la filosofia, non neghiamoche alcune di

loro senza biasimo anzi con lode potessero imparare tutte queste

cose ed altre molte, e correre 1' arringo letterario e scientiflco insie-

me co' fratelli e primeggiare fra loro senza nuocere alle doti e virtu

proprie del sesso gentile, bensi crescergli lustro ed ornamento.

Ma che per6? Forse potra farsi buono un istituto per le donzelle

nel quale a tutte indistintamente s' insegnino le lettere, le scienze,

le arti, per fame delle Agnesi, delle Colonna, delle Tambroni, delle

Kaufmann, delle Bandettini? No certamente, essendo infallibile a

prevedere che per una a cui riuscirebbe di toccare con onore la me-

ta, le dieci e le venti a mala pena raggiungerebbero quella povera

mediocrita che si nomina saccenteria. La quale si tollera negli uomi-

ni perche nel gran numero di quelli che studiano per essere sapien-

ti non e possibile che qualcuno non iscambi la sapienza colla sac-

centeria: non si perdona alle donne, perche volendo teitare una via

che non e da loro, se vi cadono a mezzo non pure fanno argomento
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di dcboli forze ma eziandio di volontaria temerita. Le virtu di un

sesso non disdicono totalmente air altro e spesso vi fanno buona

pruova ;
ma i difetti dell' uno imitati cell' altro muovono a riso e

dispregio. Perche la virtu, serapre bella quando si trova in un sog-

getto meno disposto a riceverla, aggiunge a'suoi pregi quello ezian-

dio dell' insolito e del meraviglioso ;
laddove i difetti , per se gia

spiacenti in chicchessia, appariscono piu deformi in coloro che per

nativa disposizione sogliono esserne piu lontani. E siccome 1' inso-

lito accoppiato al deforme provoca il riso
, cosi questi difetti ten-

gono assai del ridicolo , come ciascuno avra di leggeri osservato

nelle donne saccenti e negli uomini svenevoli e sdolcinati.

Con rhe ci apriamo il sentiero a chiarire un dubbio, sorto nella

mente di piu d'una alia quale non garba quella specie d' inferiorita

che generalmente si osserva nella educazione delta donna , e pare

le si faccia torto
, non permettendole almeno per nobile diletto ed

ornamentocio che nell'uomo e dovereo necessita. Poiche fu dimo-

strato precedentemente che, diversa essendo la destinazione dei due

sessi, e per6 diversa pure la temperie dell'animo e del corpo, altra

dev' essere la maniera con cui la facolta di ciascuno si svolge e si

perfeziona. Ma 1' ornamento che meglio si confa agli uomini ed

alle cose e quello che li perfeziona a norma delle loro native ten -

denze e del loro uso : di modo che alcuna virtu virile potra parer

bella in sesso donnesco appunto perche rara
,
e dove divenisse co-

mune , perdendo il pregio della rarita cesserebbe dalF essere orna-

mento. E che tale sia il giudizio del mondo
,

ei si pare da questo

solo , che quel grade di dottrina onde per avventura un uomo sa-

rebbe numerato fra' mediocri
,
se s' incontri in donna bastera pen

metterla in chiara e bella nominanza. Non pregiandosi pure il valore

intrinseco del merito, ma la rarita che lo rende piu cospicuo.

II dilettq poi non procede egli dalla facilita e prontezza con cui

le facolta apprendono i loro oggetti e se ne pascono? E questa me-

desima agevolezza non deriva ella dalla convenienza che corre fra

la potenza operatrice e il termine dell' operazione? Se e cosi la

donna non potra dilettarsi in altro maggiormente che negli studii
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donneschi
;
e le cure del proprio sesso le saranno talmente con-

naturate che a mal suo grado traspariranno eziandio negli esercizii

virili
,
in quel raodo che Achille, quando viveva nella reggia di Li-

comede colle figlie reali sotto abito femminile
,
tradi se stesso non

potendo dissimulare il diletto che prendeva nel maneggiare le armi.

Senza che non e picciola cosa il tempo involato alle proprie eserci-

tazioni , quasi la sfera dell' educazione non fosse proporzionata alle

facolta di ciascuno e le donne avessero agio di spaziare liheramente

fuori della loro senza detrimento.

Sebbene questo e nulla rimpetto al danno eflettivo che ne torna

a tutto il processo della istituzione. Imperocche questa ad essere

ben condotta arieggia 1'arte del pittore o dello scultore che mira ad

eflettuare un tipo ,
il quale nella varieta degli aggiunti conserva

T unita ideale d' azione o di pensiero. Ed e questa unita talmente

necessaria
,
che dove ella manchi

, pognamo che le singole parti

ognuna in suo stile perfette siano
,
T opera abbia nondimeno del

raostruoso e del ridicolo. E tali sono quelle fanciulle che, colpa della

educazione, affettano un linguaggio, una coltura
,
un portamento r

amori, pensieri e costumi, che ripugnano all' eta, al sesso, airinge*-

gno, alia condizione loro. Perche in luogo di vantaggiarsi coll' a-

cquisto di certe qualita pregevoli in altri, cessano Tarmoniadi tutta

la vita nella quale risiede la bellezza morale ed intellettuale dell' in-*

dividuo, nella maniera stessa che la fisica venusta risulta dalla con-

venienza di tutte le parti del corpo. Ma di cio basti: che 1'esperienza

sara per molte piu persuasiva della ragione e i motteggi arguti delle

compagne loro fa ran palese quanto costi la vanita di voler essere

piu che donna.

Ora per mettere qualche ordine nei principii che diversiflcano

1'edueazione dei due sessi, e con tutto I'esser breve non tralasciarne

alcuno di rilievo, percorreremo le cinque parti onde risulta il per-

fetto alle.varuento di tutto T uomo ed in ciascuna detcrmineremo la

misura che si confa ai giovani e quella che alle giovinette.
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V

7><j//a considerazione del fine si n'rara la rtgola che commisura

I' I'tlurnzinne fisica proporzionerolmente a riascmio dei due sesti.

La prima partf dell' eduoazione
'

quella clie riguarda le cure

del oorpo , e fu per noi altrove distinta col nome di educazioue fi-

M< ;t i. Nt'uli anin pin teneri la mira deU'educatore, qualunque egli

siasi o nutrtce o mad re, altra non puo essere da quella di crescre

il bambino nell' inlegrita e giusta proporzione di tulle le memlru,

nella convenienle disposizione degli organi ,
nella sana lemperie

degli umori: il che fucilmenle si olliene se si provveda clie siano

salubri i cibi, pura I' aria, mondo o agialo il veslire, frequenle

il inolo e alternalo dal riposo ,
le poslure nalurali e non violente,

onliiialo I' esercizio dei sensi. Qualora per6 all' infanzia succede la

puerizia ,
e cominciano a manifestarsi nella slrutlura del corpo le

difference della complessione e quinci una muscolalura salda e spic-

cata , quindi forme piu dilicale e londeggianti ,
allora e manifesto

clie ad ultri coslumi la natura invita i garzoncelli e ad altri invita

le fanciulle. JNe sara dillicile determinare il confine degli uni e degli

allri clii ponga mente allo scopo clie I' educazione fisica dee proporsi

nell' uno e nell' allro caso.

All
1

uomo
,
diceuimo piu sopra , appartengono tutti gli attributi

della l'ur/.a : e le opere dove fa prova la vigoria del corpo, quelle da

natura gli caddero in retaggio. Alia donna per lo contrnrio fan no

corleggio le grazie , onde sovente e piu forte dei forti , pen*h se

non giunge per esse a domar gli elementi e la natura , conquide ,

iucalena e siguoreggia gli animi dei robusli che alia natura ed'agli

fU-iut'iiti mrttouo il freno. Per lo che volendo Iddio punire Tuomo

e la donna del primo fallo li toco* nrl vivo di lor signoria, facendo

chf la dove regnavano servissero, e I' imperio proprio di ciascuno

in soggezione si converiisse. All uomo disse: questa terra che

1 Vedi CiriJltt fao/iro Serie II, vol. V, pag. 5i7.
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rispondeva si docilmente alle tue cure non germogliera per lo in-

nanzi die triboli e spine, ne ti dara pane che innaffiata dal sudore

della tua fronte. E alia donna: e tu che soavemente imperavi agli

affetti dell' uomo e accanto a lui sedevi reina
,

vivrai sotto il suo

potere ed egli ti governera come signore. Talche d' allora in qua

tuomo e la donna portati dall'istinlo a riconquistare il perduto ono-

re, si argomentarono con ogni arte quello di assoggettare la terra

e gli elementi al suo dominio e questa di padroneggiare le volonta.

E quantunque al primo intento meglio concorra 1' ingegno che la

forza, ed al secondo piu conferisca il bello delle virtu che le grazie

del corpo-, nientedirnanco e I' una e le altre giovano mirabilmente,

eson da Dio, ed a nobile intendimento possono come gli altri suoi

doni indirizzarsi. L' educazione fisica adunque senza parlare della.

sanita che e il fondamento ed il sustrato di tutti i beni corporei ,

nell' uomo tendera ad invigorire le membra e crescer loro agilitae

robustezza : nella donna ad aggiungerje grazia e venusta temperata

da modesta e naturale dolcezza. Dalla qual regola rimangono de-

terminati gli esercizii del corpo che meglio si confanno a ciascun

sesso durante lo stadio dell' educazione. E per6 oltre ai giochi piu

comuni della corsa e del salto che variansi in mille modi, giovano

ad assodare le membra dei garzonetti e porgere ai movimenti agi-

lita e precisione ,
la palla ,

il pallone ,
la scherma

,
la cavallerizza

,

il nuoto
,
la caccia

, gli esercizii ginnastici della corda, degli anelli,

dell' albero ,
ed altri mplti di cui avvi speciali trattati e maestri.

N6 meno conferisce 1' aria libera e variamente temperata in cui si

prendono tutti questi sollazzi
, perche il corpo avvezzandosi alle

alternative del caldo e del freddo scema quell' eccessiva sensibilita

per cui facilmente si squilibrano gli umori, e la maschia gioventu

usa ad affrontare la rigidita delle stagioni ,
la inclemenza del cielo,

va con queste esteriori esercitazioni disponendo 1' animo ed il corpo

alia virile fortezza.

Pochi di questi esercizii convengono alle donzelle
,
come quelli

che ripugnano alia modesta ritenutezza dei modi
, ed imprimono

alle membra un non so che di robusto e ardito contrario alia soavita
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dei loro costumi. Ma siccome le grazie del corpo e quelle dell' anima

non devono inehinare alia soverchia delicatezza e alia sdolcinatura,

ma ornarsi di brio e freschezza
, le fanciulle non hanno a crescere

perpetuamente nell
1

ombra delle sale domesticbe
, alia guisa dHIo

piante forestiere che si allevano gelosamente nelle stufe perchi

qualche soflfio d' aria men tepido non le tocchi ed avvizzi. E pero

se dall' un canto non ci paiono confacenti a donna I' uso di caval-

care, di maneggiare armi, di guidar cocchi, e la caccia, e il nuoto,

e la lotta, come pure costumasi da alriine partioolarmente fuori

d' Italia
, dall' altro ci paiono conferire alia sanita , alia leggiadria

delle movenze e del portamento alcuni giuochi di agilita e di de-

strezza come il cerchio, il volantino, la corda, la danza che diffi-

cilmente pu6 vietarsi alle colte donzelle
,
e qualora si pratichi fra

compagne & lieto ed innocente trastullo. Sopra ogni cosa pero gio-

vera loro il non rislringersi per futile vanita in un busto o serrina

che loro toglie la liberta del respiro, impedisce il regolare svolgi-

mento degli organi, e non di rado trae le vanerelle a tisichezza e a

morte immatura. Fnnesta e pure 1' usanza di condurre le costuma-

te giovanette alle lunghe serate di state o d' inverno
, perche dor-

mano poi le tarde mattine e perdano in un sonno agitato le piu

belle ore del giorno che dovrebbero dedicare alia preghiera ,
al la-

voro, ai diletti dei campi, al respiro dell
1

aura mattntina. Ottima
'

1' aria delta mattina. Quando lu buona stagione lo permette ,

molto vi gioverebbe o fanciulle, 1'alzarvi presto, I'uscire dalle porte

della citta
,

il correre pei campi, salire in vetta alle colline
,

il pas-

seggiare lungo la corrente dei fiumi. Provate e sentirete come si

raddoppiera in voi il vigore respirando quell'aura purissima, e co-

me vi s' innalzera lo spirito a sublimi pensamenti, contemplando le

ineflabili bellezze della natura. Quante di voi non videro mai sor-

gere il sole, che e lo spettacolo piu stupendo che possa offerirsi ad

occhio umano 1 ! Bella osservazione ed ottimo consiglio giove-

vote a conservare ugualmente la frwrhczza del corpo e quella

dell' innocenza.

1 Manual* per le giovinetle Valiant di Li ISA AMAI.IA PALADIM 3 XXXV.
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XL

Si stabilisce una norma per conoscere le arti mcccaniche dlle quali

dec essere allevata la giovenlu di dascuno dei due sessi.

Alia educazione tlsica tien dietro per ordine di tempo e di no-

bilta quella che abbiam nominata educazione meccaniea
,
e che si

maneggia intorno alle potenze locomotrici per addestrarle ad ope-

rare la materia dei corpi a noi vicini
,
introdurvi nuove forme e

atteggiarli convenientemente all' uso degli uomini. I rami in cui si

divide Teducazione meccaniea sono per poco innumerabili,e vanno

moHiplirandosi col perfezionarsi della civile coltura. Poicbe le arti

o mestieri, che nella vita silvestre si riducono alia caccia, alia pesca.

e alia grossolana industria di ammannire il cibo, di vestirsi di pelli,

di foglie, o di piume, di architettare una capanna, e agevolmente

si esercitano da un medesimo individuo
;

nell' adunarsi di molti a

convivere insieme per maggior comodo si spartiscono conforme

all' attitudine e propensione di ciascuno. E collo spartirsi vanno

perfezionandosi accadendo-che col lungo studio e uso di una mede-

sima arte
,

si appresentino all' ingegno nuove maniere piu facili di

operare e nuovi prodotti a ottenere piu desiderevoli .

Cosi crescono i beni material, e cresce con essi la brama di pos-

sederli.e dalla brama si acuisce la punta dell' ingegno a investigare

in ciascuna parte delle proprie failure il meglio e il perfeltissimo.

Vengono per tal maniera crescendo in numero ed eocellenza le

arti tulle, come i frutti di un vasto campo il quale ripartito a molte

famigliuole con maggiore solerzia si dissoda e si feconda. Or chi

potrebbe annoverare tutte le arti meccaniche die dagli uomini e

dalle donne si esercitano in questa presente coltura
,
e assegnare

all'un sesso, il luogo e le parti cbe gli spettano a preferenza dell'al-

Iro * ? Ma se questo non si pu6 ,
ne tornerebbe a gran giovamento

1 L' arte dclla fotografia cbe novera aneora pocbi anni di vita, si parte gia

in tanti rami
,
che noi troviamo in Parigi almeno undici speciality diverse di

artisti addetti a questo nuovo genere di lavoro. Vedi gli Annunzii del COSMOS.
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per lo continuo mutare dellc condizioni del vivere sociale che altera

e trasforma 1'economia delle arti, facendole trapassare per diversis-

sime maniere di pubhlica o privata professions ;
dalle cose anzi-

dettericaveremoagevolmente qualche nornia generate che abbracci

tulte le arti possibili ad inven tarsi dull' umana industria.

Di fatto in qualsivoglia arte si debbono considerare tre cose : la

cagione operatrice ,
1' esercizio dell' arte, lo scopo o vantaggio che

ne risulta. La cagione operatrice fe senza dubbio per tutte le arti

V uomo medesimo mediante le sue facolla motrici
;
ma egli & pure

manifesto che nell' effettuare i prodotti di certe arti meccaniche

meglio pu6 la forza che la destrezza ed in altre la destrezza vale

assai piu che la forza. Similmente 1'esercizio di alcune arti & di sua

natura domestico, e pu6 compiersi in seno della famiglia senza per-

dere d' occhio i
figli

e i familiari : e F esercizio di altre vuole 1'al-

lontanamento dal proprio focolare, il concorso di molti e diversi per

abilita e ingegno ordinati in piccole societa che tramezzano la vita

domestica e la civile. Finalmente lo scopo ossia vantaggio dell'arte

mira direttamente o al bene della famiglia ovvero al bene dello Sta-

te, ci perfeziona nelle attinenze di padre e di figlio, di marito e di

moglie, di fratello e di sorella, oppure tende a crescere la pubblica

prosperita, amplificare e confermare gl' interessi reciprochi dei cit-

tadini e dei popoli. E per discendere a qualche particolare illustran-

,io il discorso con esempii : ognun vede che 13 arti di macchinar le

navi, di fondere i metalli, del fabbricare lacarta, quelle deH'arma-

iuolo, del muratore
,
del fornaciaio, del bottaio, del conciatore e

simili uniscono i tre primi caratteri, richiedendo 1' uso della forza,

il concorso di molti lavoranti, il commercio della vita civile, il traf-

fico e la mercatura. Per 1' opposto le arti del filare, del tessere,/lel

cucire, del lavare, del cucinare e somiglianti hanno le tre seconde

proprieta: valendo in esse generalmente piu la destrezza della mano

che non la forza
, esercitandosi anche isolatamente da una sola

persona fra le pareti domestiche, ed ordinandosi immediatamenle al

comodo della famiglia, cio& alle vesti ed agli alimenti che sono i due

primi bisogni della vita cui si estendono le paterae provvid.
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Non pccorre che qui ci fermiamo a dimostrare essere queste ul-

time arti riservate per loro natura al sesso donnesco, come quelle

che raccolgono in se stesse le condizioni che dislinguono le opera-

ziorii della donna da quelle dell' uomo e si confanno al suo vivere

casalingo, alle cure domestiche, alleamorose sollecitudini pel ben

essere della famiglia ;
e parimente le prime appartenere in pro-

prio all' uomo che ha il privilegio della forza, della vita socievole e

delle estrinseche relazioni di cittadino o mercatante. Onde genera-

leggiando diremo arti donnesche quelle che dall' artefice ricercano

maggior finezza che forza, che di lor natura si esercitano in private

non in comune, che mirano alia conservazione e agiatezza della fa-

miglia piu che a vantaggio e increment della vita cittadina. Ed e

converso, arti vinli direm quelle in cui 1' elemento della forza, del-^

1' esercizio pubblico e dell' utilita sociale prepondera al contrario.

Piu malagevole parra I

1

applicazione di questa regola alle arti

che per alcune proprieta spettano alia prima classe, e per altre spet-

tano alia seconda. Cosi il panificio e arte essenzialmente domestica,

e pero femminile, considerato il fine
;
ma nel suo esercizio quale si

costuma nelle colte citta, richiede gran vigoria di corpo econcorso

di piu persone: condizioni che lo collocano nel numero delle arti

virili. II gioielliere per certo non fa grande uso di forza e il suo

maggior pregio e riposto in una cotale abilita e delicatezza di ma-

no, squisitezza di gusto , aggiustatezza di riguardo, cura minuta e

paziente : prerogative possedute dalla donna egre'giamente; ma que-

st' arte tende piu al lusso e splendore nella societa che al comodo

nella famiglia, e richiede commerciali relazioni estere ed implica-

te, ripugnanti aU'indole delle occupazioni donne*sche. Inquesti casi

e in altri somiglianti pu6 generalmente afiermarsi che I' esercizio

dell' arte assai rneglio si adatta all
1

uomo che alia donna, perche la

vita pubblica non esclude la domestica, la forza non si oppone di-

rettamente alia finezza, 1' uomo possiede per qualsiasi arte le attitu-

dini necessarie, benche in alcune la donna gli soprastia, dove que-

sta e per natura ristretta ad un giro piu breve
,
e quanto esce da

quello sopravanza la virtu del suo sesso. Laonde una sola delle tre
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nicntovate proprieta, se primeggi, pu6 baslare perche I artc in cui

risirde disconvenga al sesso gentile, avvegnache per le altre due

uttimamente gli si addica.

XII.

Quanto giovi richiamare le donne dlle occupaziom

della vita domestica.

Ma come cio sia di queste, egli b fermissimo che quelle arti essen-

/ialmente domestiche e femminili di cui or ora discorrevamo, da

niuiia donna per nobiie e colta cIT ella siasi dovrebbero trasourar-

si, quasi vili e bosse tanto che a dignitosa matrona non si avvenga
T occuparsi in esse. Poichfe la bassezza o la dignitadegli atti umani

yuole ragguagliarsi all' intenzione di clii opera molto meglio che

alia sostanza dell
1

operate; e noi vediamo tuttodi uomini di gran

riguardo i quali abbassandosi con eccelso Qne ad abbietti servigi

s' innalzano eziandio nell* opinione di chi non ha 1'animo d' imitar-

li. Ora se il fine della famiglia non pure & conveniente ma nobilis-

simo . se a questo fine la donna deve regolare le faccende di casa,

star sopra i familiari e le fantesche, aver cura delle masserizie, e

far si che ogni cosa dell" abitazione, del cibo e dei vestimenli pro-

ceda con ordine, economia ed onesta, ben potra qualche donzella

non andare a marilo ne sobbarcarsi al peso della famiglia; ma po-

sto che aspiri ad esser mad re non riputera indegno di sua condi-

zione acquistar perizia e metier mano alle volgari faccende di ogni

buona massaia.

K' si vedono tuttodi ottime giovinette educate con amore ad'ogni

piu squisita forma di gentilezza, conoscenli di lettere, sperte nel

canto e nel suono, che disegnano con grazia, e ricamano con mae-

stria, aflabili, pie, modeste, in sonmia modelli di virtu e leggiadria;

ma del conoscere i bisogni di una casa, le regole dell' economit , i

prodotli piu usuali, il niodo di procacciarli, disporli, yalersene, non

ne e nulla, e in lutto il corso della loro educazione non se ne feoe
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verbo. Ebbene se noi poniamo mente al ritratto che Dio stesso ci fa

della donna virtuosa ne' Proverbii di Salomone, terremo una simile

educazione per manca ed imperfettissima.

Chi trovera una donna forte, il pregio di lei avanza quello delle

merci rare e pellegrine. In lei si posa il cuore del suo marito
,
che

non ha bisogno di nemiche spoglie. Perciocche in tutti i giorni

della sua vita essa gli fa del bene e non del male: procura della

lana e del lino, lo mette in opera colla perizia delle sue mani, e si-

mile alia nave del mercatante trae di lontano il suo sostentamento.

Ella si leva prima del giorno, e da il cibo alia famiglia, e ordina il

lavoro alle ancelle. Pose gli occhi sopra un podere, e lo compr6 5

del guadagno delle sue mani piantovvi una vigna. Ella si cinse i

fianchi di'fortezza, e fe robusto il suo braceio. Prov6 e vide come^

frutti il suo negozio ;
la sua lucerna non si spegne di notte. Ella

maneggia'il fuso
,
e le sue palme impugnano la conocchia. Allarga

ai miseri la mano, e stende le braccia ai poverelli. La sua famiglia

non teme il freddo o la neve perche tutti forni di doppie vestimenta.

Ella si ricamd de' tappeti, e si vesti di bisso e di porpora. Nobile

comparsa fara il suo sposo nell' assidersi alle porte fra i senatori della

terra. Ella tesse veli e cinture che vende ai mercatanti di Canaan.

Di fortezza e di onore si ammanta, e la letizia non 1' abbandona

nella vecchiaia. Con sapienza apre la sua bocca e con benignita

governa la sua lingua. Consider6 gli andamenti della sua casa
,
e

non mangid il pane di pigrizia. Sorsero i suoi figli
a predicarla

beata e il suo marito la Iod6 dicendo : molte donne arricchirono la

casa: ma tu vai loro dinnanzi. Fallace e 1'avvenenza, e vana la belta:

la donna che teme il Signore quella avra lode. Datele del frutto del-

le sue mani e per le sue opere sia celebrata nelle adunanze.

Questa grande e nobile dipintura della donna di gran mente e di

gran cuore, non so quanto risponda all' ideale vagheggiato dai mo-

derni educatori. Che si che le 'delicate signore avvezze a dormire

la meta del giorno, e partire V altra meta tra il gran negozio della

teletta, le visite, il passeggio, il teatro o la conversazione Tavranno

per antiquato, e tollerabile al piu nella vetusta seinplicita della vita
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patriarcale. Ma vita patriarcale non era ai tempi di quel gran Re
Core di gentilezza, di coltura, di lusso folgoreggiante : ne vita pa-

triarcale menavano i principi ed i monarch! di cui Omero con tutta

verita poetando ci trnmand6 le costumanze : e pur vedlamo quelle

principesse reine vivere la vita della donna forte descritta da Salo-

mone. Del primo fra' romani imperatori narra Svetonio che avvezz6

la figlia e le nepoti all' arte della lana, ed egli medesimo non port6

che vesti lavorate dalla moglie o dalla figliuola o dalle nipoti. La

quale ultima cosa leggesi pure di due nobilissimi monarchi e con-

quistatori, Alessandro il Macedone e Carlomagno.

Non diversamente opinavano intorno ai doveri della savia e pru-

dente matrona i nostri maggiori di qualche secolo addietro, ed 6

grazioso il documento che porge a tal uopo 1'A. del Governo della

Famiglia. Sta bene ad ogni donna
,

die' egli , saper cucinare
, e

apparecchiare tutte le elette vivande, imprenderle dai cuochi, quan-

do vengono in casa pei conviti
,
vederle loro fare , domandarnegli ,

impararle, e tenerle a mente-, sicche quando vengono i forestiori,

i quali si vogliono ricevere lietamente, elle sappiano fare e ordinare

tutt' i migliori condimenti; per non avere ogni volta a mandate

pe' cuochi, che non si pu6 in un punto, e massime trovandosi alia

villa, dove i cuochi huoni non sono
,
ed i forestieri piuttosto si ri-

cevono. Cosi quel savio ragionando conforme alle costnmanze

de' suoi tempi ;
e poco diversamente una gentil penna dei nostri

giorni tratteggi6 le domestiche abitudini del suo sesso, ne per al-

quanto lungo che sia questo passo, mi fo lecito di trascurarlo, per-

che I' uso e 1' esperienza crescono alle sue parole molto maggiore

autorita che non possono avere le nostre.

fe anche dovere della donna, scrive la signora Patodini 1

,
lo

accudire alia domestica economia, regolarne le minute spese, invi-

gilare sulla buona condolta de servi ,
e distribuir loro il lavoro.

Arricchire la mente di utili conoscen'/.o, massime di quelle che pift

giovano al buon governo delle famiglie ;
conoscere il prezzo dei

comestibili e delle manifatture e dunque necessario per la fanciulla

che vuol divenire massaia.

Serie II, vol. VIII. 34
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u Cercate di farvi abili nei lavori del vostro sesso
,

dai piu gros-

solani ai piu raffinati, Malamente pu6 regolare una casa colei die

non sa adoprare le mani in ogni domestico bisogno. Chi non sa fa-

re non sa comandare: ponetevi bene in mente questo proverbio.

tf La moda d' oggidi vuole che le gentili donzelle si occupino in

ricami di tappezzeria ,
ed in altre galanterie che adornano poi le

loro persone e le camere sceltamente adobbate. Belli veramente so-

no quei lavori, ed esigono destrezza ed ingegno per condurli a per-

fezione; ma non sono di niuna utilita e costano del danaro assai
,

perche le materie che in essi si adoperano ci vengono da ollremon-

te. Parmi adunque che il dedicarvisi al tutto debba riservarsi alle

sole agiate. Non e pero male cbe ogni fanciulla sappia ugualmente

eseguirli ,
sia per occupare piacevolmente qualche ora di avanzo>

sia per insegnarli ad altre : nessuna per6 deve per essi trascurare i

meno eleganti ma piu utili lavori, cbegiovano alia domestica eco-

nomia.

Prima fra le arti destinate alia donna e il filare. La donna fcm-

te, della quale Salomone scolpiva 1'eterno ritratto nelle sacre carte,

cercava la lana e il lino
,

e le sue dita prendevano il fuso. Le ma~

trone romane non vestivano fuorche schiette lane con le loro mani

filate e tessute. Ora poche fanciulle civili imparano a filare, e 1'uso

della conocchia e riserbato alle donne del contado, alle serve ed al-

le povere. Sia pur cosi
, poiche altri costumi

,
altri bisogni danno

nell'odierno incivilimento altre oc^upazioni alia 'donna. Tuttavia e

necessario che le fanciulle sappiano distinguere le varie qualita dei

lini e delle canape e dei migliori filati, che ne conoscano i prezzi ,

e che sappiano scegliere i piu adatti per le varie tele
,
che possono

farsi lavorare dalle nostre tessitrici. La buona qualita e la quantita

delle biancherie & essenzialissima per la nettezza e salute delle fa-

miglie ,
ed e questa incumbenza generalmente affidata alle donne.

Male dunque sapraimo supplire a ci6 quelle che ignorano ad'atto

1' industria nazionale in questa maniera di manifatture.

Niuna fanciulla sdegni d' imparare a cucire
,
rimendare e sti-

rare le biancherie : abbia pure il modo di far fare questi lavori dalle
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fantesche
;

essa deve a loro insegnarli ed invigilarne la compita
esecuzione. II ben conservare le biancherie manomesse porta a fine

d'anno un utile grandissimo ;
e qui cade in acconcio un allro pro-

verbio dettato ai nostri vecchi dall' esperienza : Meglio rimtndart

un giorno che filore un anno *
.

Oltre le ragioni accennate che dimostrano quanto conferisca alia

economia e al buon andamento della famiglia la perizia delle mo-

gli nei femminili lavori
,
come che in apparenza umili ed abbietti

siano alcuni di loro
j
non sara discaro toccarne un' altra d' online

morale , per cui anche le piu basse e spregevoli occupazioni addi-

vengono amabili e decorose. Conciossiache nessuno vorra accagio-

nare d'altro se non se d'amore tenerissimo quella madre cbe vuole

per se medesima provvedere a tutte le miserie del suo fantolino ,

che veglia sul marito infermo e n6n vuole da altra mano fuorcbe

dalla sua gli siano porte le medicine, preparate le bevande, asset-

tate le coltri, terso il sudore, presti gl' inGmi servigi che richiegga

la condizione dell' infermo. E testimonianze di amore pei poverelli

son pure quegli ufiizii prestati da nobili cavalieri e da elette matro-

ne negli spedali, nelle carceri, negli asili d' infanzia
,
abbassandosi

cogli umili , e pargoleggiando coi parvoli per alleviarne i dolori e

reggerne i primi passi nel sentiere della vita. Non mancano a co-

storo tesori da procurare a quei tapinelli sollievo ed istruzione per

opera altrui. E nondimeno Tadoperare per ^ medesimi in quei mi-

nisteri tiensi ed 6 maggior virtu ed incomparabile testimonianza di

sincera affezione. Perch^ quegli che non da solamente parle delle

sostanze, ma da le sue operazioni 5
in quelle dona in quanto pu6 se

medesimo, ne gli rimane con che dimostrare piu efficacemente lo

amor suo. Di che vediamo eziandio le persone legate da scarabie-

vole afietto nei doni reciprochi usati di farsi a significazione
o me-

moi ia della loro amicizia prescegliere ,
dove il possano , qualche

opersf delle loro mani, e quella come parte di se a'piu ricchi e pre-

ziosi doni antiporre.

1 Op. cit.
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Ora non e egli vero che la piu pura sorgente della pace e felici-

ta domestica sta nell' amore che fa un cuore ed un' anima di quanti

dormono sotto un medesimo tetto e si riscaldano ad un medesimo

focolare? E la sede di questo amore non e forse riposta principal-

mente nel cuore della donna da cui si diffonde con soave attrattiva

a tutti i membri della famiglia? Niuno dunque di quei modi che

valgono a manifestare, crescere e ravvivare questo fuoco deve pre-

terirsi dalla donna amorevole della sua famiglia, e fra questi modi

principalissimo e quello di cui trattiamo. Quanto e giocondo il ve-

dere una moglie che o fili, o tessa, o rimendi, o lavi, o cucini, o

sopraintenda a tutti questi lavori , sempre pensi al marito o ai fi-

gliuoli , perche tutte queste opere sono per loro. Quanto e gio-

condo vedere le sorelline che lavorano pel padre o pei fratelli; e,

vanno orgogliosette quando possono di lor mano vestirli con gra-

zia e decoro.

Un colto ingegno italiano, discorrendo il modo di richiamare al-

1' antico onore nell' Italia nostra le arti cui fummo altrui maestri ed

ora siamo discepoli, disse che vorrebbe tutte le gentili donneitalia-

ne non vestissero per lo innanzi che tessuti nostrani, e con cid solo

ravviverebbesi 1' industria semispenta. E noi affermiamo parimente

che se fosse possibile niuno dovrebbe vestire altre. tele da quelle

lavorate in casa dalle sue donne
,
ne cibarsi d' altro messo fuor di

quello ammannito e portogli per cura delle medesime. Con cio sia

che verrebbesi concentrando 1' afietto dal di fuori al di dentro, e

quello spirito di famiglia ,
come lo chiamano

,
che va diradandosi

ed estinguendo nella nostra civilta nemica del vivere casalingo si

riconforterebbe a gran vantaggio della vera felicita del popoli. Ma

siccome non e possibile fermare la piena e cozzare di fronte 1' uni-

versale costume, quello che ognun pu6, ognun deve, si e di richia-

mare la donna dalle frivole occupazioni e dagT inutili passatempi

ai lavori del suo sesso, di tal maniera che 1 amore le addolriscu il

peso delle umili faccende di casa, e la cura di queste aggiunga

sempre nuova fiamma agli affetti innocenti della famiglia.
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I.

Proposta di alcwe difficolla che si oppongono alia definizione do-

gmatica dell' Immacolata Concezione delta B. Vergine Maria

1 vol. in 8. Torino, Tipografia del Progress, 1854.

All' approssimnrsi della deflnizione dommatica dell immacolato

concepimento di Maria non e da meravigliare se veggiamo pullulare

da tante parti or libelli or articoii di giornulastri ,
i quali non po-

tendo frastornare la defmizione del domma, si sforzano almeno con

sofismi e con sarcasmi d' inlorbidare e confondere I

1

animo degl' i-

dioti e de' semplici.

Molti di lali scritti per la loro inettezza non meritano se non

disprezzo. Uno solo, ed e il presente, ci e sembralo richiedere di-

ret la confutazione perche fa niostra di procedere con calma e con

apparato di dottrina e d
1

erudizione . racimolando di qua e di la

quanlo finora gli oppugnatori dell' immacolato concepimento di Ma-

ria ne hanno scritto nei tempi andati.

Non potendo per legge della brevita indispensabile ad un periodi-

co fare uria piena disamina di tutti gli a>pelti in che questo scritti)

pu6 riguardarsi ( al che ci sarebhe mestieri scrivere un libro, non
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un articolo
) ,

ci restringeremo a considerarne un sol lato cioe la

mancanza di logica ,
con che procede in tutti i suoi ragionamenti ,

e per maggior ordkie e chiarezza gli terremo dietro in tutti e sin-

goli i capi in che 1' opera e partita. Da ultimo si parra con quale

animo essa venne scritta.

L'anonimo prende le mosse assegnando le condizioni che si ri-

chieggono per una defmizione dommatica e a questi capi ne riduce

1st somma. Una verita per essere domma di fede bisogna che sia

contenuta o esplicitamente o almeno implicitamente nella dirina

rivelazione. La divina rivelazione e racchiusa o nella Santa Scrit-

tura o nella tradizione lasciata a viva voce dagli Apostoli. Questa

tradizione conservata a principio nel cuore de' fedeli
,
fu poscia di

mano in mano consegnata allo scritto
;
sicche ai tempi nostri niente^

pu6 dirsi tramandato dagli Apostoli che non si trovi nei libri. 11

perche oggigiorno niuno vorrebbe dimostrare contro gli eretici un

arlicolo di fede fondato sopra una tradizione apostolica con questo

solo argomento che cosi si crede e s'insegna di presente nella Chiesa,

ma piutlosto convincerebbe I'eretico che la credenza e T insegnamento

generale della Chiesa su tale articolo promene dagli Apostoli facen-

dolo vedere scritto in documenti certi e chiari, che di secolo in se-

colo non interrotlamente risalendo, ci conducono ai tempi degli Apo-

stoli o molto vicino (pag. 13). Conchiude in fine che le verita, che

trovansi rivelate in modo oscuro e solo implicitamente nella Santa

Scrittura, debbono trovarsi in modo chiaro ed esplicito nella tradi-

zione, e il conferma coll'autorita del Lirinese il quale dice che la

Chiesa di Cristo sempre solledla e gelosa custode dei dommi a lei

dati in deposito niente mai in essi cangia, niente diminuisce od ag-

giunge,

Ognuno fin di qua si pu6 accorgere della sofistica dell'A., e del-

1'arte fina con che intorbida il naturale discorso del raziocinio con-

vertendolo in paralogismo. Imperocche egli va restringendo a poco

a poco le proposizioni universali riducendole a particolari e muta

gradatamente lo stato della quistione per inferirne il proprio erro

re. Dice che la tradizione conservata per alcun tempo nel cuore
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de' fedeli si ando scrivendo poi a poco a poco , sicohe a) giorno
d' oggi niente siuvi die non sia scritto. Ma primieramente chi ha

definite che i monumenti, nei quali la Chicsa inrcima per cosi dire

e munifesta la sua credenza, sia la sola scrittura'-, e non piultoslo

qudonqtM segno sensibile espressivo dell' intcrno concetto? Per

It'uno le-feste, le pitture, le statue, i Icmpli, i ritii, le oeremouie,

e in generale ogi.i altra espression sensibile del jensiero si ehhero

sempre e debbon aversi per monumenti
,
da.cui si possa attingere

la fede e la credenza dei popoli e 1' insegnamento delta primitiva

tradizione. In secondo luogo, quand^anche fosse vero che ogni co-

sa si consegnasse di mano in mano allo scritto
,
onde sa egli che

quest'opera sia oggidl interamente compiuta? Ha istituito foree un

perfetto calcolo tra le cose tramandate a viva voce dagli Apostoli e

il tempo in che si sarebbero indubitatamente scritte? Egli afferma

cbe cio si fece in pocbi secoli. Ma da quali memorie il ricava egli?

Ci6 potrva farsi, non vi ha dubbio ; ma che si sia fatto, come si

dimostra?

Parimente egli dice cbe noi non oseremmo dimostrare agli ere-

tici una verita di fede con questo solo argomento cbe cosi crede

ed insegna di presente la Cbiesa di Cristo. Qui cade in un solenne

abbaglio confondendo la dimostrazione da farsi all'erotico con quclla

da farsi al catlolico. In tanto presso 1' eretico quella dimostrazione

non vale
, perche 1' eretico non riconosce al presente I' infallibilita

della Cbiesa
; per6 6 necessario ricorrere alia fede degli antidn

secoli, la credenza dei quali 1' eretico amm^tta per vera e condurlo

posda di mano in mano sin.o ai tempi nostri per mostrargli che

la prisca fede concorda pienamcnte con quella cbe la Chiesa pro-

fessa- oggigiorno. Ma col cnttolico non ci e uopo di tanto ;'con-

ciossiacb^ ammettendo egli che la Cbiesa , perno e colonna della

verita, non pu6 mai cadere in errore
,

basta dimostrargli cbe una

cosa e generale credenza e insegnamento della Cbiesa per infr-i ir-

nc irn'iniiinabilmontc che dunque essa e verita da Dio rivelota.

M> anclic cou lui si arrecano provo dcdoltr dull' antirhilii, mo-

strando fil filo come (juel vero 6 il medesimb che esplicitamente o
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almeno implicitamente si e creduto in tutti i secoli della Chiesa;

ci6 non si fa per bisogno ch'egli ne abbia, bastandogli la presen-

te autorita della Chiesa cui egli crede indefettibile, ma si fa unica-

mente per raffermarlo viemeglio ed istruirlo e porlo in grado di

rispondere agli opponenti.

La terza fallacia che 1' A. commette si e che dopo avere stabilito

che la parola di Dio si contiene o nella Santa Scrittura o nella

Tradizione, e che una verita per essere di fede basta che sia impli-

citamente e in modo oscuro racchiusa nella parola di Dio, vuole po-

scia che qualunque verita implicitamente e in modo oscuro contenu-

ta nella Santa Scrittura sia chiara ed esplicita nella tradizione. Ma

di grazia come si'accordan tra loro queste due cose? Se basta la

contenenza oscura ed implicita nella parola di Dio in generale, per

concessione dell' A.
,
e la tradizione ancor essa & parola di Dio,

per concessione dell' A. medesimo
$ pare che secondo le regole della

logica si sarebbe dovuto inferire che per essere una verita rivelata

basta che si contenga implicitamente e in modo oscuro o nella Di-

vina Scrittura o nella divina tradizione. Come egli dunque ne infe-

risce per contrario che tutto ci6 che e oscuro ed implicito nelle di-

vine Scritture debb' esser chiaro ed esplicito nella divina tradizione?

L' autorita poscia del Lirinese invece di favorirlo il condanna;

perche il Lirinese in quel medesimo luogo del suo Commonitorio

dice espressamente che il domrna della Chiesa cattplica benche non

vada soggetto a mutazione, ammette nondimeno e richiede pro-

gresso 5
in quanto cioe col volgere dei secoli si va sempre piu ri-

schiarando ed esplicando ,
e mostrando esplicitamente quelle parti

che prima solo implicitamente e in virtu racchiudeva. E reca Fesem-

pio del seme e del fanciullo
;
dei quali il primo si svotge in pianta,

il secondo cresce in uomo mature manifestando ed attuando quel-

le forze e quelle parti che prima in modo latente e potenzial con-

tenevano.

Ne in fine minor difetto di logica si scorge nell' esempio che F A.

apporta del primo Concilio tenuto dagli Apostoli, per trarne argo-

mento in suo favore. Egli dice che gli Apostoli per decidere se per
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la salute eterna fosse necessario oltre la fede in G. Cristo osserva-

re la circoncisione e la legge di Moise
,

si raccolsero in Gerosolima

esaminando con ogni diligenza la cosa, pigliando in seria conside-

razione le disposizioni di Dio e raflrontandole colle antiche profezie,

e che cosi veunero a quella sentenza : mum est Spirilui Sancto el

nobis di non assoggettarvi a quella antica obbligazione. Chi non

vede che quest' esempio e anzi un' aperta confutazione di ci6 che

pretende FA.? Imperocche, secondo il suo giudizio medesimo, gli

Apostoli pervennero a quella decisione in quanto sotto F assistenza

dello Spirito Santo interpretarono le disposizioni fatte da Dio e le

profezie riguardanti la nuova legge di grazia in confronto dell' an-

tica. Or da questo che seguita? Seguita che accadendo alcun dub-

bio nella Chiesa, pu6 essa a siiniglianza degli Apostoli esaminar con

diligenza la cosa, raifrontarla coi testi delle divine Scritture, e col-

le verita contenute nella divina tradizione, e cost sotto 1' assistenza

dello Spirito Santo interpretare se nell' una o noil' altra e in qualche

modo racchiusa la verita controversa. 11 che importa che la verita

controversa non richieda di essere espressamente e dilucidamente

contenuta nella parola rivelata
,
ma che basti esservi racchiusa

in maniera eziandio oscura ed implicita. Ne fa ostacolo la previa

dissensione di alcuni
;
conciossiache anche intorno a quel punto

definilo dal Concilio Apostolico vi fu da prima gran discussione e

diversita di pareri , eziandio tra quelli che aveano ullicio di predi-

car 1' Evangelio : et quidam descendentes de ludaca docebant fratres:

quid nisi circumcidamini secundum moreni J/o;/.<i, non poteslis *al~

tart i. Sicche fu duopo di grande investigazione tra' Seniori rac-

colti in Concilio per discernere la verita : cum aulem magna con-

(Utisilio fierel
2 fm tanto che levandosi Pietro tra loro non pronun-

zio il suo giudizio ,
al quale si uniformo tosto Giacomo e tutta la

mollitudine. Ne Pietro defini quella controversia allegando un'es-

pressa ordinazione contenula nella parola di Dio , ma la derive da

un' altra verita da cui scendeva qual corollario, cioe dalla vocazione

\ Act. Apottolorum XV, 1. 2 Ivi. 7.
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delle genti alia fede senza veruna distinzione tra esse e il popblo

ebreo; di che conseguitava 1'inutilita della circoncisione, destinata

a separare i discendenti di Abnamo dalle nazioni gentilesche: e oon-

ferm6 questa illazione col fatto stesso della venuta dello Spirito

Santo sopra i gentili convertiti, benche non fossero circoncisi : Ftri

fratres, vos scilis quoniam ab antiquis diebus Deus in nobis elegit

per os meum audire genles verbum evangelii et credere. El qui novit

corda Dem teslimonium perhibuit dans illis Spiritum Sanctum sicut

et nobis, et nihil discredit inter nos el illos, fide purificans corda eo-

rum. Nunc ergo quid lentatis Deum imp&nere iuguni super cervices

discipulorum quod neque patres nostri neque nos portare potuimus?

Di qui pu6 il lettore avere un saggio della logica colla quale dis-
--*

corre 1' Anonimo contraddittore in tutto il rimanentedel sao libro.

A raggiustargli pertanto il discorso bisogna raddrizzare i principii

che stabilisce in questo modo : perche una verita sia di fede e ne-

cessario che in qualche modo, almeno latente ed implicito, sia con-

tenuta nella divina rivelazione; la divina rivelazione e compresa

nella Santa Scrittura e nella tradizione apostolica; dunque perrhe

una verita sia di fede, e quindi capace d' essere definita come tale,

basta che si mostri essere racchiusa almeno in modo latente ed

implicito nella divina Scrittura o nella divina tradizione. La tradi-

zione poi si ricava dall' esame non dei soli libri dei santi PP.
,
ma

eziandio da tutti i monumenti, qualunque essi sieno, attestanti la

credenzadei popoli fedeli. A questa tradizione non nuoce che alcu-

ni dottori o semplici credenti abbiano opinato il contrario ;
altri-

menti moltissime verita di fede dovrebbero escludersi ,
non essen-

doci quasi nessuna verita definita dalla Chiesa ,
la quale non sia

stata prima contraddetta da alcuni, non escluso lo stesso domma

defmito nel Concilio Gerosolimitano tenuto dagli Apostoli.

Premessi questi principii, veniamo ora a rispondere colla mag-

gior brevita clie potremo alle singole difBcolta proposte dall' ano-

nimo.

1 .

a
Difficolta ! 11 dogma del peccato originale. L' A. por mostrare

impossible 1' immacolato concepimento di Maria, allega molti testi
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della Scrittura e dei IT. die allmnano tutti i discendenti di Adamo
nascere infelti dalla colpa di origiiie; e non s'avvede che e fuor di

luogo allegar la legge generale contro la possibilita d'un privilegio,

il quale per ci6 stesso che e privilegio suppone la legge generale in

contrario. Egli si mostra simigliante a coloroche per provare 1 im-

possibilita d"e' miracoli ricorrono alia cosianza delle leggi della na-

tura
; quasiche non fosse appunto questo die costituisce il miracolo,

1' esser cioe fuori dell' ordine stabilito in natura. L' An. soggiunge

che ronseguenza del per cato originale e la morte; e per6 dove Maria

incorrere il peccato originale, perche incorse la morte. Con questo

argomento potrebbe dimostrare che anche Cristo incorse il peccato

originale, perche anch' egli mori sulla Croce. Ma senza ci6, siffatta

mam'era di argomentare deH'anonimo potrebbe ritorcersi contro di

lui in questo modo : Conseguenza necessaria del peccato originale

nella donna e il partorin; con dolore; ma Maria partori senza dolore;

dumjue Maria non incorse il peccato originale. Se ha forza il suo

argomento, del pari dee averla anche il nostro : fondandosi ambidue

nella stessa connessione tra causa ed efletto. Ma in verila non ha

forza ne 1' uno ne 1' altro
; perche la morte e le altre penalita ,

ben-

clic incorse dull' uomo peril peccato originale, nondimeno sono

separabili da esso peccalo. Laonde Crislo benche immacolatoassun-

se tutte le pcne ed imperfezioni della nof'ra corrultibile natura;

assimilatus nobis per omnia absque peccato. Adunque essendo queste

due cose, il peccato e la pcnalila, separabili; pole in Maria veriC-

carsi \" una sen/a dell' allra
;
e pero siccome I' aver parlorito senza

dolore non e segno certo che non incorse il peccato originale, cosi

1' esser soggiaciuta alia morte non e segno che Y incorse; ma 1'a-

verlo incorso o no deve ricavarsi da altri argomenti.

Ma 1'An. e oltremodo piacevole allonhe per confermare Tassu'i-

ta suo,.ricorre al Concilio di Treirto. Egli dice die il Concilio di

Trento fu lalmente persuasn ( he la esp:
..fin-rale ill S. Pao-

lo, in </uo omnes peccaventnt Nirta\a jiialunque eccezionc, che fu

costretto a dichiarare rspli< itamente non essere sua intenzione di

compreiuU-re nel suo decreto intorno al peccato originale la Beata
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ed immacolata Vergine Maria. Dunque secondo il nostro A. HCon-

cilio di Trento si pose in opposizione con S. Paolo. San Paolo, se-

condo lui, vietava ogni eccezione e per6 comprendeva anche Maria
;

il Concilio di Trento fondandosi sulle stesse parole di S. Paolo non

vuol comprendervela. Dunque uno dei due convien che sbagli.

sbaglia S. Paolo, il che sarebbe una bestemmia; o sbaglia il Con-

cilio di Trento, il cbe sarebbe un' altra bestemmia. Ma la logica

del nostro Anonimo non sa concepire questa opposizione, supposto

il senso che egli vuole attribuire alle parole di S. Paolo
5
anzi crede

che lo stesso non aver voluto il Concilio di Trento includer Maria

nel decreto intorno al peccato originate, sia un' avervela inclusa.

Ma lasciando stare queste stravaganze, il vero si e che il Conci-

lio di Trento con quella sua dichiarazipne mostr6 che le proposizio-

ni universal! si di S. Paolo come delle altre Scritture e dei PP. e

Concilii anteriori intorno alia propagazione del peccato originale in

tutti gli uomini, non vietano 1' eccezione per rispetto allaBeatissi-

ma Vergine ;
e pero non puossi senza grande femerita e incoerenza

dopo tal dichiarazione continuare a credere cbe quelle proposizioni

generali inchiudano anche Maria.

2.
a
Difficolta. 11 privilegio di G. Cristo di essere il solo senza pec-

cato. L'Anonimo raccoglie una nube di testimonii per provare che

Cristo e il solo giusto ed impolluto. Ma tutto il suo raziocinio cade

per terra col solo osservare che quei testi parlano di giustizia e pu-

rezza connaturale e proveniente da virtu propria, non gid di san~

tita e purezza partecipata e avuta per largizione di grazia. Altri-

menti, prendendo quelle voci in rigore, esse escluderebbero da tutti

gli altri non solo 1' esenzione dal peccato originale ma anche ogni

posteriore santita. Intorno a ci6 non occorre sofiermarci.

L'Anonimo aggiunge affermarsi dai SS. Padri che intanto Cri-

sto fu il solo uomo senza peccato ,
in quanto fu il solo uomo con-

cepito senza concupiscenza per sola virtu dello Spirito Santo in

una Vergine immacolata. Onde inferisce che non essendo Maria

nata di madre vergine . dovette contrarre la colpa di o/igine. Qui

ancora e mirabile la logica dell' Autorc ; conciossiache egli stabi-
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lisce tal ronnessione tra il nasccre <li padro c di madre c II ron-

trarre la colpa di orpine che sia assolutamento impossible soparar

Tuna cosa dall' altra. Dunque , secondo lui
, se Cristo fosse voluto

nascere nella comtine maniera 'il che qnantunque non convenevole,

nondimeno non inchiudeva assoluta ripugnanza) avrehhe anch'egli

contratta la colpa; e cosi si sarebbe avverata questa bellissima con-

traddizione, che Colui nel quale abitava la stessa santita per ossen-

za, sarebbe stato al tempo stesso soggetto al peccato.

Che se la sua logica non si sente da tanto che ammetta come

possibile, nella fatta ipotesi, una contraddizione cotanto spettaco-

losa
; uopo 6 concedere non sussistere quell' assoluta e necessaria

connessione tra Vesser concepito alia comune maniera e 1'incorre-

re la colpa originale ,
sicch& tal legge non possa rompersi. E pero

fu possibile che Maria andasse immune per divina largizione dal

peccato di origine, benchfc non nata di madre vergine. Laonde se

non vuol altribuire ai SS. Padri la contraddizione teste notatn, dee

concedere che essi dicendo esser Cristo il solo uomo senza peccato,

perchfc fu il solo concepito di madre vergine, intendean parlare della

esenzion dalla colpa in virtu della condizione stessa del nascimento,

c non della esenzion dalla colpa che avvenga in virtu di privilogio

contro la legge comune, e che riguardi non la concezione altiva

in cui cominci la formazione del corpo ,
ma la concezione passiva

cioe la informazione che ne fa I'anima nell'istante che vien creata.

3." Difficolta. II pricilegio di Maria Vergine di esser sola bene-

detta fra le donne. Di questa prerogativa di Maria 1'Anonimo forma

una diflicolta contro 1'immacolato concepimento della medesima in

(jin^lo modo. Dopo d'aver recato alcune testimonianze de' SS. PP.

che chiamano Maria la sola benedetta tra le donne per aver con-

cepilo e partorito non nel dolore ma nel gaudio , siccome madre

del figliuolo di Dio; ripiglia : Se dunqite e Maria sola benedella fra

le donne, se in lei sola fu cessala la malcd'zione di Era, perchr con-

cept iiell' alleijrezza nn fnttlo aenza pecfalo , e certo che tulla ma-

dre di Lei <i\uiml<t I' ha concepita pesava la mnlrdizione genn

e perd Cha concepita nella colpa originale. Qui in buona logica dee
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all' Anonimo negarsi il supposto, doe che pel mistero dell' imma-

colata eoncezion di Maria s'intenda il primo istante della formazione

del corpo di Lei nel seno materrio, che i Teologi soglion chiamare

. concezione altiva. 11 che e falsissimo
; imperocche il peccato formal-

men te preso non macula il corpo ,
ma 1'anima

5
e la formazion del

corpo di Maria esordi al modo ordinario di tutti gli uomini pel con-

corso de' suoi parenti , essendo prerogativa del solo Cristo, 1' esser

nato di madre vergine. Ondeche 1' immunita di Maria dalla colpa

originale consiste in questo che I'anima sua benedetta fu creata in

grazia, e fin dal primo istante di sua esistenza ed infusione nel

corpo fu ornata della giustizia, il che i teologi soglion chiamare

concezione passiva. Ci6 posto, e lontano da verita che ammesso il

domma dell' immacolato concepimento di Maria si viene ad attri-

buire anche alia madre di Lei la prerogativa propria della sola fi-

gliuola. Imperocche Maria eoncepi nel gaudio in virtu della condi-

zione stessa del concepimento che fu per opera dello Spirito Santo,

rimanendo vergine illibata e purissima, e pero produsse un frutto

senza peccato , per 1' ordine stesso del concepimento. II che non

compete alia B. Madre di Lei
,
la quale concepilla alia maniera or-

dinaria. Sebben non mancano scrittori antichi, i quali attribuiseono

anche a ; -S. Anna 1' aver concepito nel gaudio, perche eoncepi unu

figliuola immune dalla-colpa di origine. Ne per questo 1' aggua-

gliano a'M^ria1

',

rimanendo- sempre un' infinita distanza tra il con-

cepire una figliuola immacolata *per grazia' ricevuta, e il concepire

il Figliuol di Dio cioe la stessa santita per essenza.

Quindi sciogliesi eziatidio 1' obbiezione che si prende dall'oppo-

sizione fatta da S. Bernardo ai canonici di Lione, pel celehrar che

facevano la festa del concepimento di Maria. Lo zelante Santo per

errore credette che quella- festa si riferisse non alia concezione

passiva ,
cioe all' istante in cui fu creata e cornmista al corpo 1' ani-

ma benedetla di Maria
j
ma alia concezione attiva

,
cioe air istante

in cui i suoi parenti diedero opera alia formazione del suo corpo.

Cio chiaramente apparisce da quelle sue parole : alioquin ubi erit

praerogaliva malris Domini, qua singulariter creditur exuUare et
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prolis et intcyriiatc carnis, si tnnlundem dedcrix ft nuitri

4.' Diflicolta. // dnmina ddla necessild dfllti rrdntzione di Crislo

per tutti yli uoinini. Non ci fcrmeremo nella soluziouc di questa

diflicolta
,
essendo troppo manifesto esser due le maniere di redi-

mere alouno dall'iucorrere in qualche gran male; Tuna di libcrar-

nelo dopo d' averlo incorso
,

1' altra di preservarlo acciocchfe non

I'incorra. II singolar privilegio di Maria console nell' essere sUta

Ella sola redenta in questo secondo modo. E I'Anonimo stesso par

che senta 1' insussistenza della sua obbiezione; giacchc- alia fine cou-

cede che Maria Vergine potrebbe dirsi redenta in (juanto fu pi

vala
, purche- constasse per indubitate testimonianze cbe Dio voile

salvarla in questa nuova e singolare maniera. Or cbe ci6 const!
,
e

cbiaro da tutte le prove che si arrecano da'teologi per dimoslrare

la sua esenzion dal peccato originale.

5.' DifTIcoIta. // dogma della rigenerazione spiritual*. L' argo-

mento dell'Anonimo si riducc a questo: Secondo le parole di Cristo

a Nicodemo niuno pu6 entrare nel regno di Dio se uon n

di acqua e di Spirito Santo. Dunque Maria per enlram nel Regno

di Dio dovette anch' essa rinascere, e per6 non fu santa nel primo

nascere ossia nell' esser concilia. Ma qui ancora gli vicii nuMio la

logica. Imperocche o egli fa for/a nelle material! parole di quel

testo ,
o nel senso in cbe Cristo stesso le spiego. Se fa foraa m-lle

parole, allora dovrebbe escludere dal Regno de' Civli tutti i S.-uiti

dell' antico testamento, i quali non rinarcjutTo di acqua e Spirito

Santo ma di solo Spirito Santo, non avendo ricevuto il batlt-simo.

Se poi fa forza nel senso in die Cristo stesso .spiego quelitesto. non

pu6 dedurne nulla in suo favore. Conciossiaohe Cristo diciiiard vo-

ler egli dire cbe per entrare nel Regno de' Cieli Lisoguava appar-

tenerealla generazione spirituale non alia geuerazione canialc ; (
>

cbe per6 chiunque trovavasi appartenente. a questa seconda ,
bi-o-

gnava die ijuindi innanzi rinascesse di acqua e di Spirilo Santo per

1 Epi$t. 174.
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essere ascritto alia prima : Quod nalum est ex carne, caro est ; el

quod nalum est ex spirilu , spirilus est. Non mireris quia dixi libi ,

oporlet vos nasci denuo. Dunque il nasci denuo secondo Cristo e il

medesimo che nasci ex spirilu. Or Maria stabilendosi concepita sen-

za colpa ,
si stabilisce nata ex spirilu , perch6 fin dal primo istante

di sua esistenza fu santificata per virtu dello Spirito Santo.

6.
a
Difficolta. Le leslimonianze de PP. e degli aulori piu anlichi

che provano essere passalo anche in Maria Vergine il peccalo origi-

nate . Per quanto 1' A. si lambicchi il cervello, non trova nessun

testo dei SS. PP. il quale affermi veramente che Maria abbia con-

tralto il peccato originale ;
solamente apporta dei passi che con-

tengono proposizioni equivoche come quelle che chiaman Maria

carne del peccato. Ma qui jvpertamente apparisce la mala fede

dell' Anonimo; imperocche i SS. PP. usan sovente anche di Cristo

simile espressione, essendo il sacrosanto suo corpo preso ancor esso

dalla comun massa adamitica. Dira dunque 1' Anonimo aver quei

SS. PP. pensato che anche Cristo contrasse la colpa di origine?

Del rimanente, posto ancor ohe ci fosse tra gli antichi scrittori

chi avesse opinato per rapporto a Maria contro la pia ed universale

credenza, niente potrebbe per verila inferirsene; conciossiache bi-

sogna'ben distinguere ci6 che essi asserivano come privati dottori
,

da ci6 che asserivano come attestanti la tradizion della Chiesa. Co-

desta distinzione cosi capitale/e trita in teologia, vien qui intera-

mente trascurata dalP Anonimo. L' autorita poi di quei teologi ,
i

quali sorta la questione opinarono contro la pia sentenza ,
vien

rovesciata dalla piena del consenso universale degli altri.

7.
a
Difficolta. Le testimonianze dei PP. che allribuiscono a M. V.

colpe alluali. Noi non discuteremo la verita o falsita di ci6 che qui

afferma 1' Anonimo
-,
solamente avvertiamo che la sua logica vien

meno per doppio capo. Prima perche suppone necessario nesso tra

la colpa originale e le colpe attuali. II che e falsissimo; potendo

benissimo incorrersi nelle une senza deiraltra, e viceversa. Di fatto,

Adamo avea la giustizia originale, e nondimeno pecoo non sol ve-

nialmente ma mortalmente. Con qual dritto dunque 1' A. dall' aver
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alcuni Padri erroneamente opinato che Maria SS. cadesse in qual-

clie venialka vuol concliiudere aver i medesimi opinato che essa

fosse incorsa nel peccato originate? In secondo luogo, se non ostante

che alcuni PP., come attesta I'Anonimo, han creduto che Maria ca-

clt'sM' talvolta in colpe veniali
,
nondimeno e dottrina della Chiesa

per autorita del Concilio di Trento, che Maria ne fu al tutlo esnite;

ne seguita che quand' anche fosse vero aver alcuni PP. opinato che

Maria incorresse la colpa originale, tuttavia la contraria sentenza

puo esser donima della Chiesa cattolica. Onde lo stesso suo argo-

mento si rivolge contro di lui.

8.' Difficolta. Le prove dei PP. e degli antichi che la B. V. e stala

redenla, liberate e specialmenle mondala e purificata. In vero e cu-

rioso 1' An. in questo rapitolo. Imperocche i testi ch' egli arreca

fan pensare piuttosto il contrario di ci6 ch' egli vorrebbe. Ne sia

esempio quel tesLo di S. Agostino la dove avendogli Giuliano oppo-

slo : tu ipsam Mariam diabolo conditione nascendi transcribes ; ri-

sponde : mm transcribimus diabolo Mariam conditione nascendi; sed

ideo quia ipsa condilio solvitur gratia renascendi '. L'Anonimo dice

che questo passo dimostra S. Agostino contrario all' Immacolata

Concezion di Maria ;
il che potrehbe essere, se la dialettica di

S. Agostino fosse somigliante alia sua. Ma essa era ben difle-

rente. Giuliano opponeva a S. Agostino che dalla dottrina da lui

propugnata intorno al peccato originale seguiva 1' assurdo che Ma-

ria stessa sarehbe stata soggetta al diavolo per condizione del na-

scimento. S. Agostino risponde negando quesla conseguenza, e

recandone per ragione che in Maria la condizione ossia la legge

del nascimento fu sciolta per la grazia del rinascimento. Intorno

a che notiamo due cose: prima che se Giuliano opponeva' quale

assurdo che Maria fosse soggetta al peccato originale, vuol dire che

ai tempi di S. Agostino I' esenzione di Lei da quella colpa era dot-

trina assai comune nella mente dei iVdeli. Secondo, che S. Agostino

pensava il medesimo. AUritnenti non avrebbe egli in buoua logica,

i Opere imperfccto contra lulianum lib. IV, 1--

Serie 11, vol. VIII. 35
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potuto rispondere a-Giuliano: Noinon as&oyyetliamo Maria al dia-

volo per condizione del nascimento; percke siffalta condizione fu in

lei sciolla per grazia del rinascimenlo ; ma avrebbe Jovuto rispon-

dere : Ivvero che noi assoggettiamo Maria al diavolo per eondizione

del nascimento, ma facciamo che tal condizione venga poi seiolta per

grazia del rinascimento. La qual risposta oltre al non esser quella

che diede S. Agostino, ha questo difetto.che sarebbe stata scioc-

chissima
, perche non assegnando A Maria nessun singolar privile-

gio al di sopra almeno di alcuni altri Sanli, non sarebbe valuta a

negare la conseguenza che Giuliano obbiettava. L' Anonimo sofi-

sticamente fa forza in quelle parole sc.iolta e rinascimenlo ; ma non

s'accorge che sciogliere unailegge rispetto ad alcuno, suona il me-

desimo che non farla valere; e che la grazia del rinascimento non

significa altro se non che la grazia della generazione in Cristo ossia

della redenzione. Laonde essendo stata Maria preservata dal pec-

cato originate in virtu dei meriti del Redentore, ottimamente si dice

che la condizione del nascimento fu sciolta ossia non fatta valere

in Lei per la grazia del rinascimento ossia per la grazia di Cristo.

In generate, la quistione non e se Maria fu redenta, liberata, puri-

ficata e via discorrendo. Imperocche se ricevette la grazia pei me-

riti del Salvatore e se la grazia del Salvatore produce questi efletti

in quanto esclude la colpa; & chiaro che questi effetti si debbono

affermar di Maria per ci6 stesso che fu ornata di grazia santificante.

Bensi la quistione si e se codes ta grazia fu comunicata o no a .Ma-

ria fin dal primo istante della creazione dell' anima sua benedetta;

e la Chiesa crede che si. Ma 1' Anonimo, confondendo T una cosa

coll' altra, da a divedere di neppure intendere lo stato della con-

troversia.

9.* Difficolta Le spiegazioni che i difensori dell' Immacolala Con-

cezione di Maria danno alle testimonialize dei PP. che loro sono con-

trarii. Per non infastidire di troppo i nostri lettori
,
noteremo un

solo dei molti cavilli in che puerilmente cade T Anonimo. Egli non

potendo negare che la distinzione comune presso i teologi di con-

cezione atliva e passiva basta per solvere la maggior parte delle
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obbiezioni, e conciliare tra loro i testi del SS. PP. opposti nell'ap-

parenza; ripiglia che i
teologi dovrebbero diniostrare die questa di-

stinzione sia una verita rivelata. Oh questa si che e degna! Dunque
secondo lui allorche nella inlrrpretazione ed inU-lligenza si del SS.

PP. c si ancora delle divine Scnitture si applicano i canoni dell'arte

critica, o le leggi della logica, o le verita razionali, si dovrebbc pri-

ma dimoslrare che siflatti canoni e siflatte leggi e siflalte verita sono

altrellanti dommi di fede? Questa e una preziosa scopcrta di cui la

teologia dee sapergli grado altamente. Ma fin a tarito che I* oracolo
'

di li non venga ammesso , diremo la scoperta apparirci ridicola,

siccome quella che convertendo le condizioni stesse della nostra in-

telligenza in verita di fede, renderebbe impossibile la stessa Fede.

Acciocche una distinzione sia giusta, si richiede che essa sia vera e

bene appropriata. Or se 1'Anonimo non si professa (raduciano
,
dee

confessare esserci nella produzionc d' ogni umano individuo due

momenti tra loro dislinti : 1* uno in cui 1' opera dell' uomo da prin-

cipio alia formazione del corpo, 1' altro in cui 1' azione divina crea

lo spirito e in quellol' infonde. Or essendo diversi questi due mo-

menti, chi vieta'che si appellino^con nomi diversi? Non e anzi cio

necessario? Questo appunto fanno i leologi.

10.' Difticolta. La novila della sentenza delT Immacolala Conce-

zinnc di Maria Vcryine. Ognuno si aspettrrebhe che qui I' an<Mi-

mo indicasse il tempo, il luogo, le persone'per lequali comincin ad

apiiariiv questa sentenza tra' fedeli la prima volta. Nulla di tutlo

cio. Egli per contrario vuole che noi moslrianio 1'origine dell (;>-

posto erroiv da lui propugnalo. Se t dottrina di (ede, egli din-, che

la beala Vwgine fn iiremrvalu dal peccato originate, la sentenza con-

irariu i' un> errore contro la fede; e se t tm errore, $e ne deve coo-

scere e fissare T incominciamento, e chi I' ha inlrodotto nella Chitsa.

Non s'accorge il dahbenuomo che questosuo ragionamento puo per

intero rivolgersi contro di lui. Imprro "he potremmo noi ali'istes-

so modo ripigliare: se non e dottrina di fede che la H. Veruiiu' fu

preservata dal peccato originate, se e una novila, come voi dite ;

so ne deve conoscere e lissare il cominciamenio e chi 1' ha intro-
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dotta nella Chiesa. Determinated dunque codesta epoca ;
nomina-

ted codeste persone; indicated come e dove essa ebbe i suoi pri-

mordii. E ben noi abbiamo maggior diritto che non egli di usare

tal mododi argomentazione; perocche noi siamo in possesso; e 1'ob-

bligo di dimostrarne 1' illegittimita incombe a chi eel contrasta.

Altrimenti sarebbe bella se ogni pacifico possessore dovesse dimo-

strare i titoli del suo possesso e la novita delle pretensioni dell'av-

versario.

Del resto non per bisogno che se ne abbia
,
ma per un soprap-

piu i teologi soglion mostrare come T occasione alia contraddizio-

ne di questo mistero fu data innocentemente da S. Bernardo con

quella sua lettera ai canonici di Lione. E diciamo innocentemente,

si perche non essendo defmito quel domma
, potea senza colpa

impugnarsi ,
e si perche egli riprovava la sola concezione attiva,

creduta da kri oggetto di quella festa. Mossa poi una volta la qui-

stione, non e meraviglia se quindi e quinci si dividessero le senten-

ze, come accade in ogni controversia, eziandio evidente.

ll. a
Difficolta. Le testimonialize della Scriltura e dei PP. che si

dllegano in favore dell' immdcolata Concezione della B. Vergine.

Sarebbe opera infinita se mostrar volessimo tutte le stranezze con

le quali 1' An. si sforza d' infermare le moltissime e chiare testimo-

nianze che militano in favore del privilegio di Maria. Basti dire

ch' egli per abbatterle stabilisce questo canone : che esse debbano

essere intese in tal senso
,
che per la loro inteYpretazione non ven-

ga menomata la verita della trasmissione del peccato originate in

tutti senza eccezione. 11 qual modo di argomentare e veramente

ridicolo tanto in filosoQa quanto in teologia. fi ridicolo in filosofia,

perche con circolo vizioso prende come principio certo quello stes-

so che e in quistione. Si vuol sapere se per I'autorita de' SS. PP.

sia fede della Chiesa che la legge generale intorno alia trasfusione

del peccato di origine comprendeva tutti, o se per singolare privile-

gio ne fu eccettuata Maria. Or T anonimo per risolvere questa qui-

stione stabilisce come presupposto che qualunque sien5 le espres-

sioni de' SS. PP. si debbano interpretare in guisa che questa
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eccezione non sia stata fatta. Ci6 fa ricordare di quel disputante il

quale alle obbiezioni dell' avverserio rispondeva : concede lotum
,

tlummodo stet mea thesis, fi ridicolo poi in teologia , perche come

avvertimmo pid sopra, dopo il Concilia Tridentino non si pu6 piii,

senza error, sostenere che i testi generali delta divine Scritture in-

torno al peccato originale comprendono tutti siflattamente , die

neppur Maria possa intendersene eccettuata. Ma per venire a! parti-

colare in un caso almeno (giacche ci e impossibile esaminurli tulti)

diciamo una parola del celebre passo della Genesi , la dove Iddio in

procinto di fulminar la condanna incorsa da' primi parenti pel loro

peccato dice innanzi tratto al serpente : lo porrb inimicizia Ira te

e una donna ,
e tra il seme tuo e il seme di lei ; inimicitias ponam

inter te el muHerem
,

el semen tuum el semen illius 1. Qui aperta-

mente si fa un contrapposto tra 1' ordine della caduta e 1' ordine

della Redenzione. Siccome il primo era cominciato dal guadagnar

che fece il diavolo una donna ,
osso e came del veccbio Adamo;

cosi il secondo sarebbe cominciato dal perderne un' allra , osso e

carne del nuovo Adamo. Codesta perdita dee riferirsi all' esenzione

dal peccato originale, non alia liberazione che poi se ne facesse ; al-

trimenti rispetto a questa donna non sarebbe avvenuto nulla di sin-

golare in tal proposito, sicche fosse mestieri preconizzarne si alta-

mente la inimicizia coll' antico omicida. Ogn-mo che vien purgato

dalla macchia originale di gia incorsa, diventa nemico del serpente.

Se lo stesso accadde in Maria
,
dove sta la sua gran prerogaliva

d'esser predicata dalla bocca di Dio medesimo qual nemica per ec-

cellenza di esso serpente? L' An. travolge il senso naturale e legit-

timo di questo testo, volendo applicarlo al mistero soltanto della

clivina Incarnazione. Ma allora sarebbe bastato dire : inimicilias po-

nam inter le el semen muUeris. A che fine introdurre eziandio la

donna come nemica del serpente, cio& del diavolo avvelcnanto colla

colpa di origine?

1 Gen. XIV, IS.



550 RIVISTA

12.* Difficolta. La prova presa dalla fesla delta concezione. Que-

sta difficolta non ammette molta discussione per un cattolico
,
e

qui ai cattolici solamente parliamo. certo die da tempi antichis-

simi si trova la celebrazione del concepimento di Maria, e la Chiesa

non pu6 festeggiare se non ci6 che e santo. Universaleggiatasi poi

a poco a poco tal solennita e mossosi dubbio intorno all' intelligen-

za della medesima, il Sommo Pontefice Alessandro YI1 con Bolla

Apostolica dichiar6 che per concezione di Maria, oggetto di quella

festa, s'intendeva il primo istante della creazione dell'anima della

beatissima Vergine e della sua infusione nel corpo. Or TAnonimo da

buon giansenista dice per quanta sia da riverire t autoritd del Pon-

tefice, la sua decisione non pub fare che sia stato quello che non e

stalo; e cosi toglie ai romani Pontefici la prerogativa d' essere le-

gitirni inlerpreti ,
come delle divine Scritture, cosi degli usi e delle

tradizioni della Chiesa. Ma come prova egli che innanzi non sia

stato quello che defmisce il Pontefice Alessandro VII? Perche al-

tri Papi prima di lui non vollero defmirlo
,

e perche alcuni teolo-

gi aveano innanzi creduto che oggetto di quella festa fosse la san-

tificazione di Maria presdndendo dal determinato istante in cui

venne eseguita. Dunque secondo la logica dell' A. i Papi astenen-

dosi in un tempo dal definire una cosa, tolgono issofatto la facolta

ai Papi posteriori di poterla definire? Del pari secondo la logica

dell' A. T interpretazione data da semplici teologi anteriori inferma

ed annulla 1' interpretazione solenne de' romani Pontefici? Ogni di-

screto lettore puo giudicare che debba pensarsi di tali inferenze.

13.
a
Difficolta. 11 senlimento generate de fedeli intorno V immaco-

lata concezione di M. Vergine, In questa ultima difficolta 1'autilogica

dell' anonimo fa la piu brillante figura e smaschera finalmente lo

spirito ond' e informato. Imperocche non potendo egli negare che

al presente tutti i fedeli e i Pastori con unanime coBsentimeoto

credono e professano T esenzione di Maria dalla colpa originate ,

esce in aperte bestemmie'contro 1' infallibilita e perpetuita della

Chiesa. Egli dice che e cosa strana volcr giudicare diuna aposloli-

ca tradizione dal senlimento generale'de fedeli dopo 18 e piu secoli
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caduti in tanta ignoranza e corniltela trapassando cio che nescrisse-

ro i Padri e lulli gli anlichi. Nel qual passo noliamo tre rose : 1 . la

taccia d' ignoranzn e corruttela che da a tutta la Chiesa cattolica
;

secondo, la supposizione ohe il sentintento universal^ di tutli i f>-

deli, inolusi i Pastori, tilie e quanto dire di tutta la Chiesa, possa

essere in opposizione colla tradizione apostolira; nel qual caso le

porte dell' inferno sarehbero prevalute contro la Chiesa di Cristo

rendendo vana la promessa di lui : Portae inferi non praevalebunl

adrersus earn. In 3. luogo la menzogna che il domma dell' imma-

colata concezione di Maria si voglia appoggiare al solo consenso

de' fedeli trapassando ci6 che ne scrissero i Padri e tutti gli antichi.

Per tacere di tante opere immortali scritte da cattolici per dimo-

strare il filo della tradizione in online a questo singolar privilegio

di Maria e per restringerci alle sole opere contemporanee, leggansi

se non altro i due grossi volumi in folio puhhlicati or ora dal Pas-

saglia e 1' opera analoga del Ballerini. Nfllc quali la tradizione della

Chiesa sopra questo punto e svolta ampiamente e in maniera del

tutto irrepugnabile.

Mai' animo dell'Anonimo molto piu si rivela nelle parole che ap-

presso soggiunge, cioe che la senlenza dell' immacolata concezione

per quanto sia ora yenerale ed autorizzata nella Chiesa non e il sen-

Ihncnlo proprio della Chiesa di Gesii Cristo cohnna e sostegno della

reritd; e finalmente conchiude che se si defwisce il contrario di

ci6 ch' egli pensa in ordine al privilegio di Maria , bisogna unirsi

alia Chiesa antica da lui interpretata, e applicare all'odierna f ana-

thema sil di S. Paolo. Kellissima conclusione ! Con essa rAnonimo

annienta la visibilita, il magistero , la gerarchia della Chiesa, e la

riduce a pachi eletti nascosti che sono egli e i suoi consorti ;
i qi^ali

liynno ildono d'intendere il vero senso de' dommi e di formarr il

corpo mistico del Signore dotato d' infallibilitd. Ne pago di tanto,

minaccia di scomunica non solo tutti i fedeli dell'orbe cattolico. ma

eziandio T intero episcopato con a capo il romano PonteGce. \

mente in questa ultima conclusione, dobbiam confessarlo, 1'An. si

scorda della solistica serbata in tutto il corso dell' opera 5
si raostra
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anzi molto logico. Ma se non perde la logica, cade al eerto nella

pazzia. Imperocche qual pazzia maggiore che antiporre il proprio

giudizio al giudizio di tutto il senno cattolico? Nondimeno accioc-

che non manchi neppur qui la contraddizione, egli pretehde di con-

tinuare ad appartenere alia Chiesa nell' atto stesso che afferma di

volersene separare. Qual sia il bandolo di tutta questa matassa il

cerchi il lettore da se medesimo
;
noi non bastiamo a trovarlo. Ma

forseche 1' unica maniera di svilupparla si e che questo libro sia

veramente lavoro d' un astuto giansenista, il quale si finga cattolico

per potere a fidanza uccellare i semplici co' suoi sofismi
;
raa che

alia fin non sapendo piu mantener la maschera sul viso, vien contro

sua voglia a manifestarsi per quel che e.

II.

De Immaculato Deiparae semper Virginis Conceplu CAROLI PASSAGLIA

Sac. e S.I. Commentarius. Pars II. Romae Typis S. Congre-

gationis de Propaganda Fide MDCCCLIV.

Nel dare qualche cenno intorno alia prima parte dell' opera qui

annunziata consigliatamente ci restringemmo a farla da semplici

espositori delle cose in essa trattate, temperandoci da ogni lode, la

quale non paresse spontaneamente fiorire dal mettere in chiaro la

contenenza del libro e non potesse venire trapassata in silenzio

senza incorrerela taccia d'ignoranti o maligni. Da quali ragioni noi

fossimo consigliati a contenerci entro i termini poco dianzi accen-

nati non e malagevole indovinarlo. Ora benche si breve sia lo spazio

interposto fra 1' esame della prima parte e quello della seconda di

quest' opera egregia, i giornali piu accreditati d'ltalia, di Germania

e di Francia fregiarono di tali encomii il dottissimo A. che noi sa-

remmo liberi a tenere diverse cammino in questo breve ragguaglio

sopra la seconda parte dell
1

opera del Passaglia. Ci6 non di meno

deliberiamo di non dipartirci dal metodo.seguitato nel disaminare

la prima parte, e lasciando ad altri il pregio di farvi sopra profonde
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investigazioni, saremo lietissimi ove ci riesca di dare a'nostri leltori

se non un perfetto ritratto ( che non sarebbe per awentura possi-

bile in una breve rivista ) , almeno un abbozzo non diflbrme del-

F opera stessa.

In due sezioni compartesi questo secondo volume
;

delle quali

la prima ha per argomento 1' accomodazione delle Scritture alia

Vergine , e la seconda le testimonianze delle Scritture intorno alia

medesima Vergine. A chi comprenda il valore de' vocaboli e ma-

nifesta la differenza essenziale tra 1' una e 1'altra sezione
;

e per
chi nol sapesse, bastera di avvertire coll' A. che le prove risultanti

dal senso accomodato siccome da quello che non e contenuto nelle

Seritture ne significato dallo Spirito Santo, non hanno valore di

prove bibliche
,
ma valgono solo a dimostrarci la tradizione eccle-

siastica; e tutta la loro forza derivano dall' autorita de' PP. e di al-

tri scrittori i quali si valsero della accomodazione. In fatti 1' acco-

modazione consiste nel trasferire a cose different! da quel che inte-

se significare il divino Spirito le voci della Scriltura che considerate

in se stesse e disgiunte dal contesto sono adatte a significarle. Cosi

esempligrazia le parole del salmo Cum sanclo sanctus eris el cum

perverso penerleris, chi le consideri secondo la serie del discorso

vedra che nulla han che fare cogli efletti ordinarii del praticare coi

buoni o coi malvagi ; pur tuttavolta considerate di per se, sono op-

portunissime a significar questi efletti. Se altri adunque le pieghi a

questo significato, si dira farlo per accomodazione. Dalla qual no-

zione del senso accomodatizio scaturiscono due conseguenze da

non dimenticare nel caso nostro. L'una si e che gli autori dell' ac-

comodazione stimarono T obbietto al quale adattano le parole della

Scrittura fornito di tali prerogative, che con quelle parole stesse si

esprimanp acconciamente. LT altra conseguenza si e che gli autori

dell'accomodazione riguardarono le formole scritturali da loro adat-

tate siccome altrettanti segni ai quali riccnoscere 1' oggetto dell'ac-

comodazione e le sue proprieta. Ma se queste due conseguenze son

vere
, apparira chiarissimo che dal senso in che i PP. adattarono

alia Vergine le formole scrilturali
, comprovasi incluttabilmente la
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tesi e 1'ipotesi le quali, siccome avvertimmo nelP esame della prima

parte, sono 1' argomento di tutta 1' opera.

11 raccogliere tutte le formole scritturali che in monumenti ec-

clesiastic! di ogni eta furono applicate alia Vergine era un mettersi

in pelago da non poterne-venire a riva; e percio saviamente 1' A.

divis6 di restringersi a quelle formole che'nelle liturgie e ne' SS.

PP. orientali ed occidental! ricorrendo piu spesso sono piu oppor-

tune a mettere in chiaro il sentimento della Chiesa cattolica intor-

no alia assoluta purita della> Vergine da-qualunque colpa e al par-

ticolar privilegio dell' esenzione dalla maochia di origine. Ora le

parti della Scrittura piu frequentemente accomodate alia Vergine

sono il Cantioo de'eantici, i Proverb ii, 1'Ecclesiaslico e il Libro dei

Salmi. Aqueste per tanto ricorse l'A. e parti la sezione in tre capi

trattando nel primo delle testimonianze del Cantico de'cantici-, nel

secondo di'quelle- de' Proverbi e dell' Ecolesiastiro e nel terzo di

quelle cbe ne' monumenti ecclesiastici si veggono derivate da' sal-

mi. Nessuno ricerchera da noi di stringere in pocbi cenni 1

quello

che nel nuovo volume empie presso a trecento pagine in quarto^

ma bastera d1 avere in picciol campo delineate prima il metodo con

cui vien condotta la trattazione; di poi alcune formole che'a com-

provare la tesi e 1' ipotesi del Passaglia a. noi sembrano piu efiicaci.

E quanto al metodo da lui seguitato, proposto nel titolo di ogni

articolo quel capo delle Scritture cui vuol dimostrare accomodato

alia Vergine, primieramente ne cbiarisce il senso letterale notando-

ne le forinole piu degne di osservazione. In secondo luogo dimostna

qual conseguenza fluisca da quelle formole in favore del suo as-

sunto
, presupposte le due leggi dell' accomodazione da noi recate

piu innanzi. In terzo luogo comprova TUBO fatto di que' passi scrit-

turali in senso accomodatizio ne'monumenti liturgici e nelle opere

de' SS. PP. In quarto luogo riepiloga in ogni articolo le formole

cbe avea gia arrecate distesamente e dimostra la forza cbe hanno a

comprovare la tesi e l'iiK)tesi.
Per poco cbe altri si faccia a conside-

rare le cose qui divisate consentira che, a voler far befie, non si po-

tea fare altramente
;
e che se ciascuna di esse, e la terza singolar-
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montc, vonne r^^nita a dovrtv. alia dimostrazionc dell' immacolato

concepimento di Maria, benche dedotta dal senso acromodati/io

delle Scritture, noti si puo ripugnare da clii tra i fonti delle argo-

mentazioni teologiche rironosca I' uso pubhlico della Chiesa nella

sua liturgia e la non interrotta dottrina (!<' PP. Ora a noi sembra

che il Passaglia non solo adempiesse le parti mentovate qui sopra,

ma le adempiesse ad esuberanza
;
del che per6 noi lasoiamo ad allri

il portare nn risolulo giudizio. E del metodo seguito dall'A. basti-

no quest! cenni.

Venendo ora alle formole usate dai PP. nelP adattare le sarre

Scrittura alia Vergine, poiche il darne anohe soli i sommarii |>sti

dall' A. al fine d' ogni articolo empirebbe parecchi fogli , accen-

neremo alcune delle piu efficari ad esprimerne 1' immacolato Con-

cepimerito, traendole dal primo capo: dalle quali si potra conget-

turare di quelle che s' incontrano nei seguenti. A significant' la

ptiivzza immacolata di Maria troviamo n;' PP. e ne' monument!

co.'lfsiastici, ch' ella e immacolata siccome immacolato e il germe

nato di lei; bella siccome lo Sposo ; sola purissima; non acciecata

dal gusto dell' albero interdetto
;
noa concepita ne' peccoti 5

olez-

zante di tal purita che scaccio il fetore di Eva e dal seno del Pa-

dre attrasse 1' Unigenito nel suo seno '
. Ni men chiaramente e-

sprimono tal privilegio la dove scrivono ch' ella e campo mondo

dalle spine de' peccati ^
fiore ammirabile, immarcescibile onde mo-

vesi fragranza di vita, come da Kva usci fetore di morte, ramo

non soggetto a condanna ; figliuola di vita
\ giglio nato dalle spine

e fra le spine ma senza provarne puntura ;
colomba piu Candida

della neve e n'lla stessa sua concezione leggiadra colomba; onori-

ficefiza del genere umano ,
la quale tutta bella partori Lui che e

Ix-llo tra i figliuoli degli uomini e fu trovata degna che in lei abi-

ta^o quegli che e la purita per essenza c da lei sbocciasse qual

purissimo fiore 2. A tali formole consuona il nomare la Vcrjiino

germe ognor verdeggian te e solo in tutta la propagine adamitica

i I>ag. 620. 2 Ivi, e 536 e segg. 548 e *gg.
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non mai violate; solo a portare nelle foglie scolpita non la legge di

morte, ma la legge di liberta. E di pari valore arrecansi altre molte

testimonianze in questa dotta scrittura.

Bellissima poi ci pare sopra le altre la V Sezione nella quale non

esitiamo di affermare che il dotto scrittore ha superato se stesso. Lo

scopo di questa sezione si & il ricercare se nella Divina Scrittura vi

sieno testimonii che a norma delle piii rigorose leggi ermeneutiche

si debbano intendere della Vergine e dell' assoluta immunita di Lei

da qualunque macchia. Per procedere convenientemente in cosi fat-

ta ricerca e da presupporre che sono da tenere in conto di oracoli

dello Spirito Santo non sole quelle cose che vi sono verbalmente

espresse, ma quelle altresi che vi si contengono virtualmente e so-

no intimamente connesse colle parole della Scrittura e conseguita-

no dall' accurata analisi delle idee per queste parole signiilcate. La

verita del qual presupposto consentaneo alia natura dell' umano

linguaggio viene stabilita dall'esempio di Cristo e degli Apostoli, dei

generali Concilii e de' SS. Padri, dai quali vediamo comprovate le

verita della Fede con testimonianze della Scrittura che le contene-

vano solo virtualmente. Del rimanente non trattasi qui di un senso

conseguente che sia quasi per molti gradi remote dall' immediate,

ma si di quello che coll' immediate e prossimamente connesso
,
e

traesi dalla nuda e semplice analisi delle idee. Ora di tali passi scrit-

turali
,
dai quali in questa forma deducesi 1' immacolato concepi-

mento della Madre di Dio, tre ne offre I

1

antico testamento, ed uno

il nuovo-, questi sono T oracolo del Genesi al capo III, vv. do, 16,

1' oracolo di Isaia al capo XI, 1
,

il salmo CXVIl, e la salutazione an-

gelica nell' annunziare a Maria 1' onore a cui Dio la sublim6 di sua

Madre.
t
L' interpretazione di questi luoghi vien traltata con tale

ampiezza che di per s& darebbe materia d' un giusto volume. Di-

ciamo alcuna cosa del prime e del terzo.

E quanto al prime testimonio con due maniere di argomenti

compruovasi che vi si contiene in virtu 1' immacolalo concepimerito

della gran Donna sopra cui cade la gran predizione, cioe con ar-

gomenti interni ed esterni, ch' e quanto dire o dedotti dalla serie



DBLLA STAMPA ITAUANA ;,.,7

dell' orazione e dal testo, o fondati sopra i' autorita degl' interpret!.

E per rispetto alia serie dell'orazione le parole E porro inimicizia

Ira te e la donna, e il seme tuo e il seme di lei , disaminate con

tutto il rigore ermeneutico rendono questo senso: Tu a guaslare

1' opera mia e perdere 1' uman genere contraesli una fallace ami-

cizia colla prima donna
;
ma io per riformare 1' opera mia e ricupe-

rare 1'uman genere porro fra te e un'altra donna, cui sono per ec-

citare, una verissima inimicizia
;
tu alia prima donna ti accostasti,

siccome amico ad arnica, e sotto ombra d' amicizia la seducesti, e

.
il seme suo con lei insieme assoggettasti alia tua tirannia : ma io a

fin di rendere vane le tue frodi e i tuoi inganni ed espugnarti con

quelle medesime ai mi da cui tu speravi un Urionfo pienissimo , su-

scitero un'altra donna a te nimicissima, la quale colla sua prole in-

sieme ti porti un odio indelebile , e ti debelli e vincitrice ti spogli

del la preda ond'esulti. Col quale commentario conformissimo all'ar-

inonia del contesto risulta una evidentissima opposizione fra 1'astu-

zia di Satana nel perdere 1' uman genere, e la misericordia divina

nel ristorarlo. Ed infatti con questi trepassi 'precede Satana nell'o-

pera sua. Prima si valse della donna siccome di mezzo e di strumen-

(o, con cui vincere 1' uomo e in lui e per lui rovinare tutta la sua

discendenza. Di poi simulo un' amicizia bugiarda, per conciliarsi

in tal modo F animo della donna , e ridurla primiera di tutte in

servitu. Finalmente, sedotta la donna e prr lezzo di lei vinlo I'uo-

mo
, soggetto al suo dominio tutta la loro posterita. Per vie del

tutto opposte procedette la divina misericordia, e trascelse una nuo-

va donna, perche da lei, siccome mezzo e strumento uscisse il nuo-

vo Adamo, pel quale si salvasse tutta I

1

umana generazione ;
ado-

peri 1' inimicizia della nuova douna col serpente, siccome wiydo,

per comiuciare a rompere i vincoli del servaggio: e finalm

preservata la nuova donna e procreato di lei il nuovo seme

mezzo di questo ridono la liberta a tutta 1 umana famiglia. Tale

fu la divina ecouomia nel ristorare il f.^ccato di Adamo; ma die

ne siegue ? Ne siegue per corollario prossimo e n^essario

stato proposito di Dio riparatore ,
cbe la promessa Donna mai non
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avesse amicizia con Satana
;
che mai non ne incorresse la servitu

;

che nissun detrimento le recasse 1' originate seduzione; che con lei

incominciasse la vittoria contro di Satana; che la vittoria con lei

cominciata pel seme di lei si estendessea tutta 1'umana stirpe; che

niente avesse ella di comune colla prevaricazione e la caduta; ch' el-

la appartiene all' ordine d' una ingenua liberta e di un pienissimo

trionfo dell' antico serpente. Allorche adunque fu rivelato il modo

della divina redenzione, fu insieme rivelato 1' immacolato concepi-

mento di Colei
,
che fu prenunziata col protoevangelio od oracolo

degli oracoli.

Ne men chiari argomenti si deducono a trarre la medesima con-

clusione, o dalle parole del testo o dalla interpretazione data da-

gli scrittori ecclesiastici. Ma perche intendasi per 1' una parte la

necessita in cui siamo di trapassarle in silenzio, e per 1' altra la

base saldissima a cui si appoggia 1' A. nella sua dimostrazione
,

i

commenta'tori da lui addotti in conferma della sua esposizione so-

no Giustino Martire, Ireneo, Tertulliano, il vero e il supposto Ori

gene, Cipriano, Gregorio di Neocesarea, Zenone Veronese, Ambro-

gio, Cirillo Gerosolimitano
, Epifanio, Sofronio il seniore, Anfilo-

chio, il vero e il supposto Grisostomo, Severiano, Proclo, il vero

e il supposto Agostino, Massimo Tprinese, Pietro Crisologo ,
Teo-

doto di Ancira, il supposto Atanasio, Esichio e Crisippo Gerosoli-

mitani, Anastasio Antiocheno, Basilio di Seleucia, Procopio di Ga-

za, gli autori de' trattati adversus quinque haerests e de viroperfeclo,

Andrea Cretense, Giovanni di Eubea, Sedulio e Giovanni Geome-

tra. A questi si aggiunge una nuvola di scrittori dell' eta di mezzo,

quali sono Giovanni Damascene, Tarasio e Germano patriarch! cpo-

litani, Leone Augusto , Giorgio di Nicomedia, il V. Beda, Vala-

frido Strabone, Giona d' Orleans, Anselmo cantuariense, Fulberto

di Chartres, Bernardo di Chiaravalle, Pietro cellense, Ugone di Rou-

an, un Anonimo del medesimo secolo, Amedeo di Losanna, Ru-

perto tuiziense, Andronico cpolitano, Isidoro di Tessalonica. Con

questi cospirano le chiese Siriaca
,
Armena e Coptica ,

siccome

pruovano Efrem, Bar-Cepha, Gregorio illuminatore, Stefano di
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Sunio e Hregorio narecense. Ne copia minore di tcstimonioiizo som-

ministrano gli antichi monumenti liturgici cd ecclesiastic!, il mes-

sale mazarabico, il golico o ^alli< ano anlieo; il responsoriale e 1'an-

tifonario della f.liiesi roninnn : gli antichi inni c le seguenze dei

Latini: i menei, 1'ottoeco e il triodio do' fivci. Se ima nube di si

atitorevoli testimonii d
1

ogni eta e di tutte le nazioni, fra cui piu

fiori la religion*' di Crisle non basta a im-tlere in sodo un' interpre-

tazione conformissima ai canoni della
piii severa ermeneutica, in-

v.ino Ira i fonti degli argomenti teologici si pone il coucorde inse-

gnamento dc' Padri e la cattolioa liturgia. Due sole opposizioni

pu6 muovere uno scrittore caltolico, vogliani dire o die i passi

addolti non sieno genuini ,
ovvero che non contengano la dotlrina

che 1' A. vi ba scorto. In qucslo campo e ragione che si combalta
;

c hi riesca a convincere I'A. dell'una cosa o dell'altra, gli porgera

orcasione di adempiere la promessa scritta in fronte al volume con

questi latinissimi giambi

Emendanda siqua viris doctis hie rnint.

Aon ero stulte repugnans aut amans prave mea,

Quin statim cvlpanda delens, praebeam rectis locum.

Che poi questa promessa non sia fatta per pura formaiita, ma

che nasca da srhictto amore del vero, cene da l'A. due chiarissimi

indizii; 1' uno con la dimanda fattari d
1

emendare un abbaglio, del

quale diremo qui in notn * e 1'altro indizio con la via tenuta s-

[MUH-ndo il swondo inciso del versetlo soprallegatb del Genwi.

V. poroh^ piu manifesto apparisra questo amore della >vrita.rhedo-

vrchhe essere la norma d' ogni scrittore onesto non che cattolico,

veggasi in qual forma procede l'A. nel trarre da questo inciso nuovi

argomenti in conferma dell' Immacolata Concc-zione della Vergine.

ndoch6 qtialunquc dimostrazi(iic rnneneutka e vaoa se non

1 A pag. 171 (P. I.) arrecasi un teslo deH'Annli;io, siccome conleneulf un

a^giunto dclla Vcrginc , quando invccc ragioiiasi d' altro soggello. \ t-ro t die

dal to|;lici c quclla trstmioiii.uiza nulla si toylif alia dioioslrazione dfll'uio fatlo

)i (iiu-ir.ii, .iiinlo; tanle allrc ne rcslano di tnonumrnli atitorevoliuitni.
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pongasi prima in sodo la certezza della lezione e il valore de' vo-

caboli, cominciasi ad esaminare coi presidii interni ed esterni qual

delle due lezioni sia da stimare genuina, se ipsa in femminino, o

ipse in maschile; e poi si chiarisce il valore d' ogni altra parola. E

quanto all' ipsa e gl'
islrumenli e i testimonii e i canoni grammali-

cali e le leggi ermeneutiche persuadono che la lezione ipsa difficil-

mente od in nissun modo si pu6 tenere per genuina. Ma dond'ebbe

origine questa lezione ? Varie sono le congetture e le opinioni disa-

mihate dall' A. con molta erudizione e sagacita (n. 990-904). Del

rimanente quale che ne sia 1' origine, intorno alia lezione ipsa con-

siderata in s6 stessa egli stabilisce con irrefragabili prove 1 . che

essa leggevasi in versioni anteriori a quella di S. Girolamo -.2.

che non trovavasi nella versione lavorata dal S. Dottore sul testo

ebraico; 3. che dall' eta di lui fino a passato il secolo quinto pres-

so gli autori latini fu in uso la lezion mascolina e la femminina; 4.

che nondimeno dal secolo sesto innanzi la femminina prevalse nel-

1' Occidente per guisa, che a ragione e stimata universale e comune.

Ne perci6 sarebbe esattissimo il dire che dall' eta di S. Gregorio M.

infino a Sisto V e Clemente VIII cessasse del tutto in occidente la

lezione mascolina. Egli e nondimeno verissimo
,
la lezione femmi-

nina a buon diritto chiamarsi ed essere la lezione ecclesiastica della

Chiesa occidentale, e non poter perci6 contenere un senso erroneo

o iron del tutto conforme alia verita. II che
,
oltre ad altre ragio-

ni dall'A. arrecate confermasi ancora dimostrando che la lezione

femminina e biblica di valore e di peso. Da questa serie di pro-

posizioni confortate con irrepugnabili prove, ecco gli argomenti

che trae 1' Autore in favore dell' immacolato concepimento della

Madre di Dio. L' inciso ipsa conterel caput fuum, esprime un pienis-

simo trionfo che la seconda donna dovea riportare di Satana. Ma

tale non potea dirsi cosi fatto trionfo, se la Vergine anche per solo

un istante fosse stata soggetta a Satana perlacolpa d' origine. Dun-

que 1' inciso ipsa conleret caput tuum dimostra la Vergine immune

dalla colpa d' origine. La qual conclusione si puo rendere evidente

in piu modi : e prima se si consider! il soggetto agente, 1' oggetto
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paziente, la nuitua relazione tra 1' uno c 1' altro e la immagine ret-

torica, onde questa relazione c significata. Ed infatti il soggetto

agente e la seconda donna nemicissima a Satana; 1' oggetto pa/it n-

te e Satana che arde contro di lei d' un odio implacabile : la nuitua

relazione e significata col verbo conterere, nel quale viene adorn -

brata la vittoria della donna e la rovina di Satana rappresentatoci

sotto 1' immagine d' un serpente il quale con la testa alia levan-

dosi contro la donna per infettarla col suo veleno micidiale
,
non

pure viene respinto ma ne va con la testa schiacciata. Ma come

tutto ci6 si sarebbe avverato ,
se la Vergine nel suo concepimento

avesse corso la sorte di tutti i
figli d' Adamo ? Ne il tartareo dra-

gone vanamente avrebbe levato il capo contro la Vergine, ne in-

darno vomitato contro di lei il suo veleno. Perche dunque non vada

sossopra ogn^ cosa ,
ne si giudichi contro ci6 che riccrcano i ter-

mini della proposizione e I

1

immagine adoprata dallo scrittore ispi-

rato
j
e forza confessare esente la Vergine da ogni colpa. Delle altre

prove interne che I

1

A. deduce dalla connessione di questa propo-

sizione colle antecedenti
,
e delle esterne fondate sopra le testimo-

nianze dei PP. noi taceremo di buon grado per venire all'esposi-

/ionc del capo 111 del Commeritario.

Oltre il senso letterale , immediato ed istorico non v' e alcuno

tra i cattolici il quale non ammetta nelle divine Scritture il senso

spirituale mediate e mistico, direttamenle inteso dallo Spirito San-

to ,
sebbene le parole lo esprimano solo in modo obliquo e rimoto

e per mezzo degli oggetli da quelle significaii ;
e non sia ibrzato ad

accettare come le prove dedotte dal primo senso , cosi ancora gli

argomenti die si traggono dal secondo. Ora la prerogativa di-U'Im-

macolata Concezione di Maria si pu6 ella comprovare con argo-

menti tratli dal senso spirituale? o
, quel che torna al medesimo ,

v'ha egli nella Scrittura un tipo, il quale non per 1'accommodazio-

ne de'PP. ma per vigore di prove dedotte dalla Sacra Scritlura sim-

boleggi quel rarissimo privilegio? lTn tipo si fatto per giudizio del

Passaglia si dee riconoscere in Ester ,
tra la cui storia e quella

dell' umana riparazione vi ha tanti riscontri, che simbolo piu adatto

Sent 11, vol. VIII. 36
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a prefigurare la Yergine nori si rinviea forse in tutta la divina Scrit-*

tura.

E per toecare almeno d'alcuni di que riscontri, aVasti che prima

era in grazia del re, e poi per la sua disobbedienza gli spiace, trovia*

mo im riscontro in Eva che di cara al Signore, per la disobbedienza

gli diven to nemica ed incorse la sentenza di condarinazione. In luo-

go di Vasti sottentra Ester, che per la bella singolare si concili6

T ammo d' Assuero; ed alia prima donna succede la seconda, che

piena di grazia ritrova grazia appo Dio. Nel trono di Vasti assidesi

Ester, con dignita di reina : e regina di tutti i viventi vien costi-

tuita Maria. Ester viene trascelta per essere scudo al suo popolo e

salvarlo dalla rovina; e non altrimenti vien preparata Maria- per

essere rifugio e salvezza del genere umano. Ester trov6 tanta gra-

zia appresso del Re, che ottenne quanto bramo e arizi tutto di spe-

gnere il furore di Amano per opera di Mardocheo : e la Vergine

sola senza esempio piacque tanto al Signore ,
che consegui per o-

pera di Cristo nato di lei di fiaccare le forze di Satana e di abbat-

terne la tirannide. Sola tra tutti gli Ebrei fu Ester a cui si volgeva

il re con tali parole : Ester che hai? lo sono il fratel tuo, non t^-

mere. Non morrai
;
che non per te ma per tutti fu decretata cote-

sta legge; e sola fu la Yergine, cui non involgessel'universalecon-

danna, e degna perci6 di udire dall'Angelo: non temere, o Maria;

perciocche trovasti grazia appresso a 1 Signore. Ester ci viene rap-

presentata sotto Y immagine di fonte, di stella, di-sole, il quale, di-

sgombrate le tenebre
,
rimena gli splendori della luce : e Maria e

stella del mare, e luce che spunta di mezzo alle tenebre, e fonte

oude sgorgano rivi di grazia sopra tutti i mortali. Di E ster fmal-

mente leggiamo prenunziato : e nata la luce cd il sole, e gli umili

furono esaltati e divorarono gi' illustri
5
e gli stessi concetti, e signi-

ftcati con le stesse parole ,
udiamo di bocca della Yergine ,

la quale

nel meraviglioso suo cantico esalta il Signore che ha deposto dal

soglio i potenti, ed esalta to gli umili. Bellissimo e questo riscontro,

che nui abbiamo tra dollo quasi a parola j
ma ne il concetto puo dir-

si nuovo, nc puo aver forza dimoslraliva di argomento\eok)gico, se
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con salde prove dedotto o dalla Srrittura o ilnlln tradizione non ista-

biliscasi che nel libro di Kster, oltre il senso istorico, sia forza am-

mettere un senso mistico dircttamente inteso dallo Spirito Santo,

sebbene in niodo obliquo e rimoto. Or qaesto c ci6 chc mai non pro-

Yarono quanti riconobbero in Kster un tipo della f.ran Vergmee
che ora per la prima volta vediam provato con evidenza, prendendo
a mezzo terminc il salmo CXVII.

Era usanza del popolo israelita che de' piii segnalati benefizii da

Dio ricevuti, non solo ncgli annali e nella istoria, mm si ancora per

mezzo d'inni e di canti si trasmettesse la momoria alia piii Ion tana

posterita. Or non sappiamo se da piu grave rovina fosse minac-

ciato tutto insieme il popolo ebreo di quella che gli sovrastA dalla

crudelta di Aman
; o piii splendido benefizio ottenesse da Dio, che

nell' esserne preservato per opera di Mardocheo. Dunque e appe-

rhi credibile che con qualche salmo non celebrasse la divina mise-

ricordia che 1' avea tratto dall' eccidio gia gia imminente. Or que-

sta congettura conformissima all'uso della nazione giudaica puo <li-

venire un certissimo teorema, provando che 1'argomento del salmo

CXVII secondo la Volgata e i Settanta,e CXVIII secondo gli ebrei,

non fbho ultra origine che la vittoria dagli ebrei riportata di Aman

e degli altri loro nemici. E per fermo non potra rimanere alcun

dubbio, se il tempo in che il salmo fu scritto non discord! dnH'rla

di Ester e di Mardocheo; se la materia del salmo nulla abbia di ripu-

gnante alia istoria dell'una e dell'altro, ed anzi con lei mirahilmen-

te consuoni
; se, ammessa questa esposizione non rimanga veruna di

quelle difficoltache restano insolubili in tutte le altre senlenze pro-

poste fin qui dagl' interpret!. Ifa queste tre condizioni son messe

fuor di ogni dubbio; la prima si dall' autorita di scrittori antichi e

recenti, che da' caratteri interni del salmo; la seconda con tutti gli

indizii negativi e positivi , e specialmente col piu perfetto paralle-

lismo e colla piu perfetta corrispondonza tra questo salmo e il libro

di Ester; e la terza con un argomenlo ab exdunone, il quale non

trasandi veruna delle opinioni fin qui ronosciute. Resta per conse-

guente che non ad altro debbasi riferire questo salmo, che al fatto

della liberazione d'Israele per opera di Ester e di Mardocheo.
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Vero e che di qui nulla si puo conchiudere a favore della Imma-

colata Concezione della Vergine ove il salmo si riferisse per guisa al

falto di Mardocheo che non avesse altro che il senso, cui sopra di-

oemmo immediate, istorico, letterale e non avesse anche un senso

mediato
,

mistico
, spirituale. Rimane pertanto a sciogliere tale

quistione; e, posto che abbia ancora il secondo senso, rimane ancor

da chiarire qual sia 1'antitipo ossia la persona ed il fatto cui lo Spi-

rito Santo voile prefigurati. Or il vero si e, che il salmo CXVI1 ol-

tre il senso immediate, istorico, letterale contiene un senso media-

to, mistico, spirituale 5
ed inoltre che la persona di Mardocheo e la

preservazione d'Israele dallo sterminio che gli sovrasto dall'odio di

Aman prefigurarono la persona di Cristo e la liberazione del gene-

re umano dall' antico avversario. Della quale proposizione la pri-

ma parte non ha mestieri di prova, atteso 1'unanime accordo con

cui viene riferito al Messia dagli ebrei, da' cristiani, e quel che to-

glie ogni dubbia, negli Evangelii, negli Atti, nella lettera agli Efe-

sii, e nella prima epistola di S. Pietro. Ne piu difficile e il provar

la seconda parte. Infatti Mardocheo e in senso istorico e immediato

la pietra riprovata da chi edificava e poi divenuta pietra angolare:

ma queste parole del salmo indubitatamente in senso mistico e me-

diato si riferiscono a Cristo : fu dunque Mardocheo figura di Cristo,

e figura significantissima. E per fermo in Mardocheo noi troviamo

1'immagine d' un eroe per 1' una parte reietto dagli uomini e con-

dannato al patibolo della croce, e per 1'altra esaltato da Dio e seel-

to per la salvezza del suo popolo. Ma qual figura si puo rinvenire

piu acconcia ad esprimere Cristo, cui gli uomini dispettarono fino

a configgerlo in croce
;
e il quale il Padre esalto dandogli un nome

sopra ogni nome, costituendolo pietra angolare e salvatore di tutti

gli uomini ? Non consiste in questo tutta la economia divina della

redenzione neh" una e nell' altra sua parte, delle umiliazioni e della

glorificazione dell'Domo Dio? Una figura di Cristo hassi perci6 a ri-

conoscere in Mardocheo
;
del quale non ci narra la divina Scrittura

alcun fatto che non abbia il suo riscontro nel figurato. All' odio

d' Aman e degli ottimati contro di Mardocheo risponde T odio di
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Satana e de' principali giudei contro Cristo. AI supplizio della croce

decretato contro di Mardocheo risponde il supplizio dagli ebrei de-

cretato ed eseguito contro di Cristo. Agli ebrei oppressi dalla ti-

ranuia di Aman il genere umano oppresso dalla potesta delle tene-

bre. Alia vittoria da Mardocbeo riportala di Aman la vittoria con-

tro di Satana riportata da Cristo. All' esaltazione di Mardocheo la

esaltazione di Cristo. Alle leltere scritte contro tutti i iriudei ildc-

creto di morte contro tutti i
figli di Adamo. Al chirografo di morte

scritto contro gli ebrei e affisso alia croce di Aman rendendolo di

niun valore, il cbirografo di morte scritto contro di noi e cancellato

da Cristo alfigendolo alia sua croce. Alia liberazione degli ebrei per

opera di Mardocheo, la redenzionc del genere umano operate da

Cristo. Alia letizia e al giubilo degli ebrei, la letizia e il giubilo dei

redenti. Insomma corre un perfetto riscontro fra la storia della libe-

razione del genere umano e la storia della liberazione degli ebrei ,

tra il figurato e la figura, Ira la verila e 1' immagine, tra il serpente

ed Aman
,
Ira Cristo e Mardocheo.

Ma nella isloria di Mardocheo
,
oltre lui ed Amano interviene ,

anzi primeggia Ester alia quale sarebbe assurdo il negare la pro-

prieta di cssere tipo e figura di un' altra
,
siccome a colei che in

tutto quel fatto e sostenne le prime parti e fu da Dio preordinala e

preparata a compirle e prenunziata con tulti i caratteri convenienti

a persona che dovea prefigurare in se stessa la gran Madre di Dio.

Contuttoci6 poich6 non ogni cosa 6 tipica in Ester, resta a cercare

in quali sue doti adombrasse la Vergine? IN lulte quelle e in qudK-

sole, le quali hanno atlenenza colla liberazione d'Israele dalloster-

minio. Or di tali cose altre riguardano la preparazione di Ester, al-

tn> le doti e gli uffici proprii di lei. E primieramente fu scelta e

piTparala dal Cielo a distornare dal suo popolo la rovina imminen-

te. Di poi per questa esimia deslinazione siccome fu adornala di

singolare bellezza a conciliarsi 1'aniiiio di Assuero; cosi fu SCLMV-

gata dal rimanente del popolo e levala alia dignila di reina e sola

tra tutti, immune dalla legge di morte, pole conseguire colla sua

mediazione che il popolo ancora venisse sotlralto alia strage.
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Che se tali sono le prerogative, con cui da Ester fu prefigurata

Maria, qual conseguenza ne inferiremo? Ne inferiremo 1. che Ma-

ria fu divinamente preordinata a porgere il braccio ai caduti. 2.*

Che risplende di tanta grazia e di tanta eccellenza, che sopra ogni

altra creatura piacque all' Altissimo. 3. Che separata d' immenso

intervallo dal rimanente degli uomini
,
e fregiata delle prerogative

di reina e di sposa, ne anco per un istante fu nemica al Re supre-

mo. 4. Che, libera dalla sentenza universale di condanna, adempi&

le parti richiestedall'ufficiodi mediatrice. Conchiudasi adunque ohe

con la promessa gia fatta ad Ester : Noli meluere. . . Non morieris,

non enim pro te, sed pro omnibus haec lex constitute est
, intese

lo Spirito Santo di significare il privilegio rarissimo conferito alia

Vergine di andare immune dal peccato di Adamo
,

in quo omnes

peccaverunl.

Tale a noi sembra in compendio I' argomentazione del Passaglia

nel comprovare la tesi e 1'ipotesi dell'opera sua dal senso mistico e

spirituale del salnao CXVII. Che sieno per giudicarne i maestri in

divinita, noi lasceremo d' investigarlo. Ma poiche nello studiarci di

compendiarla le avremo forse tolto non poco, non pure di hellezza

e d'eleganza, ma si ancora di forza
,
se ad alcuno non paresse ab-

bastanza stringente o dimostrativa, il pregheremo che innanzi di ri-

fiutarla si compiaccia di leggerla in fonte. La qual preghiera vo-

gliamo estesa ancora alle altre parti dell' opera del. Passaglia da noi

brevemente abbozzate. Ci6 prescrivono 1' equita e la giustizia ;
e

ci6 sembrano richiedere ancora i riguardi dovuti ad uno scrittore,

al quale (se a noi non edisdicevole il dirlo) per altezza d'ingegno,

per vastita di scienza teologica, per acume di critica, per cognizione

di lingue, per facondia ed eleganza nello scrivere latino crediamo

che non molti si possano contrapporre dall' eta nostra infino a quella

di Dionigi Petavio.
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COSE ITALIANS.

STATI Po.vrrncii. \. Cardinal! e Prclati ginnli in Iloma 2. Nuovo Minislro

<l<
>;li Stall I'niii 3. Ililiro della carta nionota 4. Coniiuiuione i&lituila

da Sua Sanlita al mi^lionniirnio drllr produzioni interne .*>. Frsla di 40

Martiri 6. Henelicenze di S. M. I' Imperator I.ni
,i Napcleonp 7. II San-

to Padre reca&i a visita re i primordii del Museo cristiano lateral

1. (Hire i molli (iardinali e Prclati, i cui nomt si leggono ncl passato

quaderno, vcnuti in Roma per assistere alia solcnne deflnizlone del-

1' Immacolalo Concepimeuto di Maria SS. sono anrora piunti. fine al

momenta in cui scriviamo, pli Imiia uti -siiui e Ro'erend. Sljrp. Car-

dinali, Cosenza Arcivescovo di Capua, Lucciardi Vesrovo dt Senipillia.

Pecri Arciv. Vesco\o di Perugia, De Angeiis Arcivescovo di Fermo,
llattliiou Arcirescovo'di Besancon, Riario Camerlenpo di S. R ( tii-

sa, Yamiicclli-Casoni Arcivescovo di Ferrara. De Canalho Patriarca

di l.isbona, Carafa di Traetto Arcivescovo u. Benevento, Riario Arci-

tescovo di .\apnli, I "alconieri An iu-scovo di Ravenna, Bonnel y Orbc

Airivescovo di Toledo : i I'.i \< -n n<li ni.i Mi.i^i^noii An ivescofi Ar^

rigonl di Lucca, Fransoni di Torino, Miiuuri di Firenre, Hug\i dl
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New York, Walsh di Halifax in America, Vespignani di Orvieto, Ta

glialatela di Manfredonia , Zwysen di Utrecht, Angelotti di Urbino,
Antonucci di Ancona, Debelay di Avignone, Folding di Sydney nella

nuova Galles meridionale
,
e i Reverendissimi Monsignori Vescovi

Apuzzo di Anastasiopoli inpartibus, Landi Vittori di Assisi, Grant di

Southwark in Inghilterra , Briggs di Beverley ,
Folicaldi di Faenza,

Ketteler di Magonza, Timon di Buffalo in America, Falcinelli diForl\,

Atanasio di Lipari, Acciardi di Anglona e Tursi nel regno delle Due

Sicilie, Caputo di Oppido, Cantimorri di Parma, Rafiaelli di Reggio di

Lombardia, Bruni di Ugento, Zangari di Macerata, Filippi di Aquila,
Malou di Bruges, Mengacci di Civita Caslellana, Van Genk di Adres in

partibus coadiutore del Vescovo di Breda in Olanda, Bertolozzi di Mon-

talcino, Caiani di Cagli e Pergola, Pellei di Acquapendente ,
Aronne

di Montalto, Bourget di Montreal nel Canada, Thibault di Montpellier,

Donney di Montauban, Ferretti di Chioggia, Gross coadiutore del Ve-

scovo di Liverpool, Rizzolati di Hu-Quang nella Cina, lona di Mon-

tefiascone, Laudisio di Policastro, Newman di Filadelfia, Pallu du Pare

di Blois, De Salinis di Amiens, Ginoulhac di Grenoble, Firmache di

Adras elemosiniere di Sua Maesta 1' Imperator di Francia, Trucchi di

Anagni, Bedini di Terracina, Brinciotti di Bagnorea, Gigli di Tivoli,

Carletti di Rieti
,
Foschini di Citta della Pieve

, Derry di Clonfert in

Irlanda
,
Mac Nally di Clogher in Irlanda, Ricci di Segni, Giraldi di

Sessa, Singlau di Borgo S. Sepolcro.
2. II d\ 9 Novembre il sig. Luigi Cass, che trovavasi gia in Roma nella

qualita d' Incaricato d'affari degli Slati Uniti presso la S. Sede, ebbe

F onore di essere ammesso all' udienza di Sua Santita, alia quale pre-
sento le lettere credenziali che lo innalzano ora al grado di Ministro

residente. Fu egli accolto dal S. Padre coll' usata sua benignita : e

quindi passo a visitare 1' Em. e Rev. sig. Card. Segretario di Stato che

lo ricevelte coi riguardi convenient"! alia novella rappresenlanza.

3. II Giornale di Roma dei 16 Novembre avvisa.ohe il 1. di Dicem-

bre comincera al banco dei Depositi del S. Monte di pieta il cambio in

moneta d' oro e d' argenlo dei Boni del Tesoro di scudi cinque. II

cambio si effettuera in ogni giorno non festivo, a banco aperto dalle

ore nove alle tre, e sara continuato flno al 20 di Dicembre, nel qual

giorno cessera il corso dei Boni suddetti, che a seconda dell' editto

dei 21 Gennaro di quest' anno sarebbe dovuto cessare nel giorno

31 del detto mese. Sara dunque nel giorno 20 compiuto il ritiro di

tutta la cartamoneta governaliva, e i Boni del Tesoro di qualunque
valuta non saranno piu d' allora innanzi ricevuti ne cambiati da al-

cuna cassa camerale.
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4. La Sanlita di N. S. nella su;i conliuua >ollecitudine per quanto
puo conferire alia prosperila de' suoi Slali, >ulle <>ra Miluila uua

speciale Commissione consulliva allo scopo di proporre alia Sua sa-

pienza la proposta di qualclie disposizione govcrualiva, alta a miglio-
rare le interne produzioni dello Stalo. Tra le qual'i essendo princl-

l>,ilissima quella dell' agricollura, e intendimento del S. P. <! la

Commissione si applichi in prima nll'argoiiK nto imporlanlissimo (Id-

le colonizzazioni, col proposilo di superare tutte quelle diflkolla die,

vere od esagerate da pregiudizii ,
non mancheranno di presentarsi

in opera >'i ardua. La Commissione composta di dodici membri Ira

ecclesiastici e secolari ai quali presiede I' Eminenza Rev. del Cardi-

nale Altieri.

5. II giorno 19 di Noverabre si fece nella chiesa del Gesu di Roma
la solenne festa delta rintegrazlone del cullo concessa dalla Sanlita

di .Y S. ai quaranta Marliri della Compagnia di Gesii
,

uccisi dagIL

eretici per odio della fede nel 1570 nel medesimo giorno, e sopra la

medesima nave die portavali missionarii nel Rrasile. II R. P. Cac-

ciari dell' inclita Congrega/.ione dei Rarnabiti ne disse un' eloquente
orazione panegiiica. Alcuni cenni sopra il loro marllrio, e il culto

i-he gia ebbero, e il molivo dell' iuterruzione si possono vedere

uella Civiltii Cattolica II Serie, vol. VI, pag. 5/3.

6. La popolazione di Civilanova, gia gratissima alle molte benrfi-

cenze compartitele da S. M 1' Imperatore Luigi Napoleone che m-l

suo terrilorio possiede vaste tenute, il giorno cinque di Movembre

espresse la sua riconoscenza verso s\ munifico Principe con illumi-

naiioni ed allri pubblici atli, ncll'occasione di novellibenefididaLui

1 icevuti. I quali sono la i-tilu/.iouc in quella cilia di un ricovcro pel

fanciulli
,
e la i iedificazione dalle fondamenla dell' ospudale civico,

accresciulo aucora di un ricco sussidio annuo pel miglior Irallamento

degl' infermi, corredalo di biancherie e suppellellili, e dato infine a

dirigere alia benemerile Figlie della Carila di S. Vincen/o de Paoli,

che con ispeciaK ai^namenlo di rendila saranuo inviale di Francia.

7. 11 gioruo di gioved\ 9 di Novembre la Sanlila di N. S. Papa Pio I\

uelle ore poraeridiane accompagnato da S. E. il signor Cardlnale

Antonelli Prefello de'Sacri Palazzi Aposlolici e da' Prelali della sua

corle degno recarsi al Laterano per visilare i primordii del Museo

Crisliano. Erano gia parecchi anni che Sua Sanlila insignemenle be-

nemerilo delle crisliane Anlichila aveva uell' animo I' esecuzlone di

cos\ nobile divisamenlo. Voleva aggiungere un Museo al denaro da

lui non duplicalo, ma Uiplicalo verso le annual! escavazioni de'sa-

cri cemelerii, che sono la prima fonte de' monumenti che servono ad

arricchire il Museo.
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Aveva anche scelto e destinato il tuogo nel Laterano ove tnette-

re naano alia grandiosa istiluzione. V era'costi una galleria da pochi
conosciuta che il Ponteftce di gloriosa ricordarua Sisto V veniva co 1

rimanente del palaz/.o costruendo perche avesse a servire a lui e

a' successori di transito dagli appartamenti interni al portico mag-
giore della Basilica dal lato di levante. Avevala gia finita di costruire

e falta dipingere a buon fresco da' suoi pittori, masstme da'fratelli

Zuccari, quando fu da morte rapito. Dopo dugensessant' anni Pio IX

gitta I' occhio sopra il gran vaso
; piacegli e giudicalo all' uopo op-

poi tunissimo.

Vi mancavano le scale che due dovevano essere, I'una che con ven-

tun gradi dagli appartamenti scendesse alia galleria, 1'altra che con

trentadue mertesse al fondo della galleria stessa. Doveva altresl to-

gliersi lo squallore dei dugensessant' anni che mostravano i colori

della volta derelitta per s\ larrga eta : e tutto fu fatto per la molta

diligenza dell' Eminentissirao Prefetto de' Palazzi Apostolici, che il 21

dell' ultimo Settembre chiamati a se il P. G. Marchi e il commenda-
tor de Fabris direttore de'Musei Pontificii, loro aflido I' opera della

creazione del nuovo Museo.

Questi il 25 Settembre si misero all'opera di distaccare dal Vatica-

no i marmi che gia Benedetto KIV vi avea collocati e trasferirli al La-

terano. Non erano pochi: due statue minori del vero rappresentanti

Gesu Cristo in abito da Buon Pastore
,

la cattedra col Ciclo Pasquale
di sant' Ippolito intagliato nell' estradosso della cattedra stessa e la

moderna statua fatta scolpire dal Pontefice Pio IV
, diciotto fronti di

sarcofago ,
ed altri dodici tra ftanchi di sarcofagi , sarcofagi minori e

altri bassirilievi, a'quali andavano unite le iscrizioni e graffiti collo-

cati agli sguanci e sotto le finestre della Biblioteca Vaticana.

II rimanente Settembre ando tutto in questo trasferimento, e non

fu posta mano alia creazione del Museo nuovo
,
se non il due Otto-

bre. Era la galleria di Sisto settanta metri lunga, dieci alta e selte

larga, e convenne da prima sotto la cornice che cammina intorno la

volta ripetere con bella varieta 154 metri della fascia che al di sopra

ricorre
, per vedere nelle pareti vertical! gli scornpartimenti della

volta stessa. iNe apparvero quattordici principali e quindici seconda-

rii. De' quattordici ne furono scelti undici pel collocamento d'un-

dici sarcofagi che ripetuti sull' uno e sull'altro fianco sono ventidue,

due ne ftirono aggiunti al ripiano della scala che mette nel quadri-

portico superiore, uno nel ripiano della scala che mette al portico

della Basilica e un altro rimpetto all' arco che serve ora d'mcrresso.

Sono ventisei in tutto. Due di questi sarcofagi che sfl(no i primi nel



ripiano drlla galleria, i due rhe trumin!i nel mcyjo della pill<

due alia fine saranno posti M>UO una edin.la. II tempo i' manrato pet
tutle costruirle, ma una da cui posj* arpoiwntai>i drlle allrr

erelta. Un sarcofago a cui nc- sovrapposto un secoiido
,
come ab-

biam 4rovato nel cimllero di PrelMato, in una rripta chc non puteva
essere slala spogliala ,

e posto sopra un imba>anicnto da Irenla in

quai-anta cenlimetri piu ampio del sarco, -o. So gll angoli e-

sterni deH'imbasamenlo levansi due colonne con base ecapitelli .-

until, sopra a' quali una cornice architravata cammina : quindi a u-in-

sta distanza I' una dall' altra un giro di colonnine con capilelli sor

montati da cornice e timpano con simboli crisliani beii proporzlona-
to. Sotto il timpano della edicola e di tulto il suo cielo una pittura

cimitei iale. Kappresentano queste edicoie il costume crisliano antu <>

Non potendosi sepellire neirinterno delle basiliche collocaTano i loro

sarcofagi nell'esterno de' portici e delle esedre e a custodirll e roeglio

difendtMli vi aggiungevano la edicola.

Vcnticinque fronti di sarcofago furono ordinate ad una giusta al-

ter/a o sopra I sarcofegi o sopra la scala con bella armonla. Ore sulle

pareti stesse eransi incominciate a ordinaie le lapidi con isrrizioni e

ur.illiii. o con soli graflili, i quali aggiungeranno bella c dotta varieta

ai bassirilievi. Ma dovendo nella correnle sfagione la galleria 8e*'vire

di studio a' forastieri die abbiamo in Horna rispeltabilisslmi, ed a)

cittadini, il cotnpierla sara opera de' mesi estivi.

I \ vi altres^ una sala'nel loppiato superioie, nella quale si e dnto

luogo alle fedeli copie, che il Santo Padre fa trarre dagli oripinali

de'sacri cimiterii. Inedile sojio queste pitlure e di un' importanza

foi'Sie maggiore che quelle che il Bosio fu il primo a ritrarre, e chr

niuno dopo di lui si e pre*o cura di .mim-nt.ii.

A q'aeiili primordii eras! posto termineil giorno ltlmodi(Hlobre.

II S. P. ora piu che mai da serie occupazioni aggravate, seppe pure

trovare nel giorno nove del seguente Novewbr? le ore pomrridtene

libere per oss r\are di nuovo i! Inogo sceHo da lui \rdnlo rid(tto

a ( i istiano Museo. Hecossi aduuque accompagnato dall' Kmlnrnti

simo Antonelli e da' suoi Pieluli in forma privala, ed osservata opil

cosa M coinpiacquc- palt-sare il suo gradiiwnto si per la disnosizione

in (he ciiiiK. jmsii i monument! ,
rt per la celeriUi con cheognloow

era stata ''onddtta.

TratU'iinoi in prima innai./i ;il viiroftgo roapprforeciiep

ni innan/i rrauli -l.it<> |>res-nt.il(. dai l',r\nMidi Monaci Oisslnesi dl

to Milla \ia JMii-n*!-. I. il tttTCot sale superando il peso

di 25 mila libre, con isculture a doppio ordinr in-lla sola fcccta prtnd-
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pale. Alcuni anni addietro fu tolto dalla cripta dell'altare del Santo

Apostolo ;
ed era al sepolcro di Paolo s\ vicino, che da quel lato non

si sarebbero potute sostruire le fondamenta del la nuova confessione

con le grandi colonne d'alabastro d'Egitto, quando queslo sarcofago
non fosse stato rimosso. Talche a giudicare del tempo in cui venue

in quella profondita riposto ,
ne sembra potere con molta probabi-

lita affermare che il falto accadesse negli anni del la prima riedifi-

cazione della Basilica Ostiense, quando Valentiniano
,
Teodosio ed

Onorio, furono costretti ad ordinare la riedificazione della Basilica

Ostiense per la sola causa della ristrettezza dei limiti che Costantino

le aveva prima dati. In quel tempo a noi sembra che tra le grandi

opere che accompagnarono la riedificazione vi potesse aver luogo
anche quella di riporre in quel sotterraneo, che poi rimaner doveva

immutabile, una mole s\ grande: in altra congiuntura sarebbe stalo un

mettere sospetti di profanazione il tentare quel pavimento con le

volte sottoposte. Crediamo allresl che il marito e la moglie che non

sono che abbozzati entro la conchiglia posta in mezzo al primo ordine

delle figure fossero persone di grandissimo conto, mentre ebbero ot-

tenuto un luogo si santo per la loro sepollura, e che la scultura ri-

manesse cosl imperfetta per la ragione che o coglievasi il momento

dell'apertura della cripta peri lavori necessarii nella ricostruzione, o

convenia rinunziare ad ogni speranza d'essere in quel luogo sepellito.

Rappresenta il sarcofago i misteri principali di nostra santa fede.

V e 1' unita e trinita di Dio, v' e 1'incarnazione del Verbo, v' e 1' ori-

gine della nostra chiesa dal fianco del Redentore morto sulla croce,

v' e il peccato originale ,
v' e la fede dono di Dio

,
v' e il sacramento

della Eucaristia, v' e la finale risurrezione, v' e il primato su tutta la

chiesa dell' Apostolo Pietro
,
e v' e il mistero della grazia assbtente

sempre ai martiri nella difficile guerra che debbono combattere.

La dottrina pura e schietta della Chiesa nel quarto secolo, non e

involta nelle fantasticaggini e nelle sofisticherie con che pretesero

di figurarla nel medio evo. Perc.he la unita e trinita di Dio e espressa

nella unita di azione concorsa nella formazione di Eva. Tre persone
d'una eta medesima virile, 1' una Iddio Padre sedulo sopra sedia di

giunchi con suppedaneo coperta d' un drappo ,
un' altra lo Spirito

Santo posto dietro la sedia, una terza il Verbo Eterno collocato sulla

sinistra. Nell'ordine inferiore la stessa sedia non coperta del drappo,

e sulla sedia laVergine immacolata: dietro la sedia lo Spirito Santo e

sulle ginocchia della madre il Verbo incarnato. L' unita di azione e

significativa della unita di Dio e questa azione e quella delfaciamus
ei adiutorium simile sibi. Adamo teste create giace innanzi a Dio Pa-
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dre sepolto in quel sonno mlsterioso: II Verbo per quern omnia facta

sunl trao dal fianco del dormlente Eva, e volto a Dlo Padre la pre-
senta al Padre stesso e allo Spirito Santo che gli mette nelle membra
10 spiraculvm vitae, mentre il Padre le comparle la sua benedizinne.

11 nuovo Adamo non dnrmiva ma pendea morto dal suo palibolo ,

quando Ix>ngino con la lancia gll fert il costato, e ne sgorgo sanpue
ed acqua, ossia ne sgorgo la Chlesa figurata nella formazlone di Eva.

Ma 1'incarnazione nell'ordine in feriore pare una seconda triade per
il modo come rappresentasi. Mercecche la sedla e la slessa che sopra; lo

Spirito Santo tiene lo stesso posto che sopra : II Verbo come dl re-

cente incarnate e fanciullo
,
ma nel luogo medesimo che sopra. VI

manca Iddio Padre, e Maria la madre col dlvino infante In seno tien

le vecl di Dio Padre. Tanloche chi la guardi non sa trovare, per quan-
to studii

,
la via dove possa essersi insinuata la colpa ,

con lo Splrtto

Santo che 1' adombra alle spa He con la catted ra di Dio Padre su rui

siede con il Verbo incarnato che le si asside sopra leginocchia. E una

triade seconda di tre persone ad una delle quali manca 1'essere infi-

nita 1'essere di divina.

II domma del peccato originale e in questa forma espresso. Adamo

ed Eva hanno gia mangiato il porno loro presentato dal serpente

ingannatore che e altorcigliato tuttora all' albero ferale ed un altro

ne tlene in bocca. 11 Verbo destinato a Redentore comparlsce gia ve-

stito di umana sembianza nel ftore degli anni con tunica e palHo ,

porta nella destra un mazr.o di spighe, nella sinistra un agnello e si

colloca tra i due progenitor'!. Hail sembiante pacifico e mlsericordlo-

so come quegli che viene non per punlre e vendicare ma per redi-

mere-, e volge prima ad Adamo il rlmprovero o gli da le spighe sim-

bolo del pane cui sara costretto quind' innanzl a manglare col sudor

della fronte; volgerassi poi ad Eva, a cul consegnera I'agnello simbolo

della lana cui ella lavorera per fornirsi una veta
,
che megllo delle

foglie di fico la ricuopra. Maledlra per ultimo il serpenle e gll pro-

gnostichera la nuova Eva lllesa dal suo morso ch gll professera e-

terna inimicizia e schiacceragli col piede il capo.

II dono della fede che non entra nelle mentl nostre se non per\in

effetto della redenzione, e simbolegglato nel cleco nato che da <

riceve la luce degli occhl materiali : ed I santi Magi guidati da <r

fede si accostano con 1'oro, 1' incenso e la mirra a quella triade che

rappresenta la incarnazlone. Quegli che e il primo ha gia veduto lo

Spirito Santo che sta dietro alia sedia dl Maria, e gia rivoltosi a'com-

pagni loro lo Indlca con la destra
,
mentre colla sinistra presenta a

Gesu infante 1'oro che seco ha recalo.
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II domma della transustanziazione e significato nell'acqua mutata

in vino e nella multiplicazione del pane e del pesce. Cos\ il Cristo che

richiama Lazzaro alia vita non pure ci predica la risurrezione del no-

stro Cristo , senza la quale \ana sarebbe la fede nostra
,
ma eziandio

la risurrezione finale comune a tutti, quando tutti risorgeremo, ma
non tutti ci troveremo cambiati o immortal izzati.

II primato di San Pietro
,
a cui m,olti milioni d' uomini vivono ri-

belli, e qui espresso in un modo si chiaro che conviene avere la su-

perbia che tenga il luogo della fede per non persuadersene. Nel ra-

gionamento che Cristo tiene a' suoi apostoli nell'ora della cena ultima

volge qui a Pietro il discorso in presenza del gallo, e lo awisa della

preghiera fatta al Padre per la indeficienza della sua fede; e perche

ravveduto che siasi confermi i fratelli suoi. Quindi gli predict che non

avra il gallo cantato prima che egli lo abbia negate. Gli da poi il pri-

mato, ossia gli pone in mano la verga che qui vedesi in mano a Pieli o e

che m'un mai degli altri apostoli puo darci a vedere. Permettequindi

che scortesemente gli manchi di fede per ben tre volte
5
la qual cosa in

figura a me pare di riconoscere in Mose. Mose infin che trattossi del

conversare da solo a solo con Dio, mostrossi pronto e docile: appena
riceve 1' intimazione di recare la sua parolaagli Ebrei mostrasi restio :

e non mi avranfede, ripiglia. Quivi Iddio fa che gitti in terra la verga

chetien nelle mani e gliela comerte in orribile serpenle, eil serpen-

te di nuovo in verga. Fa poi che si chiuda la mano in petto e la trac

coperta di lebbra in modo da sentirne schifo egli stesso
;
la ripon di

nuovo e la trae vegeta e fresca, come la mano d'un fanciullino. Vien

per ultimo alia prova dell' acqua. Attingi , gli dice Dio, acqua dal

fiume e versala sul terren ntfdo, e sangue era cio che dal fiume aveva

attinto: e qualvMqve voltavorrai attinyer dul fiume, insanyue I'acqua

sara convertita. Con tutto cio Mose stimasi inetto al grave incarico e

a cansarlo si argomenta con nuove ragioni. IS'fgalo die Pietro ebbe il

suo Cri&to
,

ossia messe che ebbe in una profonda umilta le fonda-

menta deir inaudito suo potere, si acco&ta ad una pietra, la batte, e

vede sgorgare acqua in gran copia. E la divina parola predicata da

lui nel d\ della Pentecoste per le piazze di Gerusalemme. Lasinagoga

si scinde in due partiti, e sono gli Ebrei die dociii corrono all' acqua

viva di Cristo, e gli Ebrei cbe congiurano contio Pietro, eaflerratolo

per le braccia U trascina-uo a' tribunali de' loro Scribi.

Daniele non e che il tipo de' mai tiri
,
ed egii sta quivi orando tra

due leoni dimentichi di loro ferocia. L' Angel di Dio tiene ancora la

mano nei capelli di Abacucco qua recalo per 1' aria col caneslro de'

pani, non tanto perche Daniele lolgasi la lame, ma perche simbo-



il pan delta vita . il fane oV forti . I* KucarlMia. K <uHn
di Tob'M una flpnra identica con quella ch* e diptro la sedia di hio

Padre e della divina Jladre In persona dello Spirito Santo, la qunl

pare psortt Ifctniele a eilnr-<i di qnel mistico alHicnlo e sil.lar quindi
il tiranno e la morte. fc qwsto il sarcdftgo ,

su ctii I'io IX da prlmt
si trattenne.

SnerpS!Mvamente trapasso al altrl sareofat:! e vide Pietro in me/.-

zo alia divina Trinde, fitnrata In tre persone di umnua f)rma, togliersi

i ralzari da' ptedi come gi.i Moso al cominciare dell'erta dov'era II ro-

yfto che ardeva e non si abhrudara. L' osservo dl poi con Abramo.
Abramo o gla rol ferro alr.ato por fare a IVio il ^ncrili/io rhe ^li area

chiestodel carisslmo fipMuolooh'crasi compiitriulo donanrli. M.t -ciitc-

sl In un istante medesimo fermare da doppia inano : la ma no di I>i> -jli

trattiene nell'alto la destni al/;it:i: la mano di Pietro lo piplia pel slnK

Stro brarcio che ticn sul capo alh viltima da lul amatHSima. Chinm.iM

Iddio contento dclla gcnorosa oblarlone clic volca compierp da un la-

tordaH'altroPiptro part* cjli ctiipda doversi a lui *pipl po>to. pssprgli de-

stinatoa subpntrare npll'ufTi/io di sMcrificalorp. II sacrtfi/.io d'Abramo

f\i pei-fpilissimo per tntto cioclu1 a lui sp^ttava: ma non ebbe la virtu

di olocausto per clo ctie rlguardava lo spurgimento del sanpin- dclla

Yittima. Vanamcntp qulndl prptenderebbesl che fosse fipura da ogni

partp perfptta dell' olocansto che ebbe il suo compimento <ul ralva-

Tin, ove Oisto offprt la sua til i lino a versare tutlo il ^M<l san^ue v

a morire. Se non P dnnque fip:nra pieni>-'nna del (Tiient() >acrlfl-

rio della croce, e fipura meravijliosa dell' ineruento cHft/io rhe ad

ognl ora si offerisce sti' noslri altari. Pletro P il prinio ohe I-'MIIIOVO

In commemor.inone dpi snrrifir.io della erore . il -.Kiifi/Mi incniento

del la Messa, e come primo de' sacerdoll della nuova IPPUP lo rapprp-

senlano i crlstlani antichi nHI*a!to prima di chledere ad Abram. -li

cpda il luo^o, P alti-c volti- sovente etrli s..lo s..rntii-a l-arco a M^nlfl-

car la natnra Id sacrifir.lo che nella chir-a >i oftVi-

II Santo Padre cinnse poi alia scala ch niena al lo^piato supe-

rlore dorc si vedp Cristo sal'trp al ciplo, non come ci vipn de-ci;itto

e proposto a credere negli A til Apostolic! : nia \i-desi nella sua fipura

e nel suo tipo. Klia vii-n iapito al cielo sopra un carro e ad I

che islanlemente gliel chiede la^ria nel sno mantello la sua viilu ^ul

carro d'Elia e gia montato Cristo , e Pietro sotlo al carro stende le

manl per rlcerere il mantello, che egli non avrebbe c-ii mil di chle-

derKli. ma che Cristo stesso lien nell'arla Mispp.o per mcttere II colmo

alle virtii e al polere di cui lo l;i,ci i invi >tii >. Pare po*sa leggersl In

Pietro il senlimenlo dl viva umilla che gll si desla nel petto a quella
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incomprensibile liberalita del suo Redentore. Reputasi indegnodi pur
toccare con le mani quella veste, e quindi reca innanzi il pallio suo

stesso entro a cui ricevere la memoranda eredita.

Uscito dalla galleria e venuto alle superiori logge voile entrar nella

sala delle copie delle pitture simiteriali dove trattennesi alcun poco
innanzi alia pittura degli Evangelisti , scompagnati dagli animali che

H simboleggiano ,
cosa da non destar mera\iglia al principiare del

quarto secolo
,
alia quale epoca sembra la pittura appartenere. So-

pra un bisselio in tunica e in un gran manto ravvolto Cristo siede

ed ha nella sinistra alcuni pugillari insieme legati, a'piedi uno scri-

nio con entrovi tre volumi in membrana. Gli sta sulla sinistra Tapo-
stolo san Giovanni e distinguesi al mento non vestito di barba, men-
tre altri tre sono tutti piu o meno barbati. All' estrema diritta vedesi

1'apostolo san Matteo; ed e facilissimo il riconoscerlo per la Stella che

indica che e quella de' Magi, storia da lui solo nel Vangelo descritta.

Gli altri due che apostoli non sono, tengono 1'uno il luogo ultimo e

1' altro il primo }
ed e Marco senza meno, a cui hanno voluto conce-

derlo per onorare Pietro. Mercecche nell' anno quarantesimoquarto
di Cristo aveva egli accompagnato Pietro, e qui a consolare e tenere

ognora viva la fede de' fratelli scrisse il vangelo che ebbe 1' approva-
zione da Pietro stesso e da Pietro come autentica scrittura fu dalo leg-

gere alia chiesa. Tanto era il rispetto in che per il suo primato ave-

vasi Pietro, che la sola approvazione ottenutane bastava ad un sem-

plice discepolo ad essere levato al primo posto degli Evangelisti.

Sono queste le principal! cose
,
sulle quali il S. P. fermossi di mi-

glior grado. Di troppo oltrepasserebbe i limiti d' un articolo questa

nostra scrittura ,
se volessimo piu oltre proseguirla. Avvicinavasi la

sera, e il S. P. volea visitare eziandio la nuova casa che a' RR. PP.

Passionisti fa edificare presso la Scala Santa. Sigriifico di bel nuovo il

suo gradimento verso lo zelo con cui il P. Marchi e il Commendator

de Fabris eransi studiati di sollecitamenfe servirlo. Questi riverenle-

mente gli baciarono il piede, ed egli trapasso alia nuova fabbrica,

accompagnato anche in quella visita dall' Eminentissimo Prefetto

de' SS. PP. AA.



COHTKMPORAKll .,77

STATI SARDI (Nottra Corriipondenza). I. Violaiione del Cimitero Callolico di

Novara 2. Protesta di Mon. Vcscovo 3. L'orazione del Prof. Paravia

i I .a Pastorale di Mons. Fransoni 5. Vessaiioni ai llcligiosi (\. Noli-

zie varic e proposta di tin problcma al sig. lacob Dina scrittora dell' <>/,-

nionc.

1. Yen tic a morle in Novara il 25 di Ottobre un Valdese per nome
/anoia; di che i protestanii ricorsero al Sindaco della cilia (lav. De

Medici con una supplica firmala dalla Maggioran/a degli Evanyelici di

quella cilia, pregandolo a consenlire che al loro correligionario fos-

se dala sepoltura nel Campo Sanlo. II Sindaco, avulone il parere

de'Minislri, rescrisse favorevolmente, e il giorno dopo il **adavere

del /anoia veniva Irasporlato nel Cimitero Callolico con grande so-

It-Hi ii 1. 1. II Ministro Bert, corso in gran fretla da Torino a Novara,

compl la turn-In cerimonia, indirizzando agli accorsi parole, che un

gioruale minisleriule dichiaro le piu religiose, e le piu evangeliche,

terminando colla recita dell'Orazione domenicale e del Credo. La

Huona Novella dei 3 Novembre scriveva : Noi andiamo supcrbi pel

noslro
(?) paese dl poter consegnare nelle nostre colonne un falto che

cancelleru in parte almeno, presso i forastieri, 1' impressione doloro-

sa che vi avevano destato i fatti di Nizza e di Trino: e nutriamo spe-

ranza che il nobile esempio del Sindaco e del Municipio di Novara

nun aiidra perdulo per quei sindaci cui potrebbe accadere di trovarsi

in simile circostan-/a. Ma checche dicano i proteslanli, il cerlo si e

che il Municipio di Novara col suo permesso non solo violoil cimi-

tern catlolico e le leggi della religione dello Stato, ma oltrepassu ezian-

dio i termini del suo potere. (iiacche considerando il fatto unica-

meule dal lato legate, e passando per buono il principio messo in

campo dai giornali liberlini, essere cioe i Cimlteri proprlela de'Co-

muni, rimane vero pero che non tocca ai Sindaci cd ai Municipii de-

terminare chi debba o no essere sepolto nel Cimilero Cattolico. Ex

di fatto che cosa stabilisce 1' Islruzione per rAiumini>lrazione dei Co-

muni del 1." Aprile 1838. v La custodia dei Cimiteri incombe qumu-
lalivamente ai Parrochi ed agli amministralori comunali; ma per

quanto riguarda (juoti ullimi essa ha per vnico oggetto la polizia sa-

nitaria e la materiale consen-azione del silo e fabbricati annessl.

Ma pur troppo Ira noi non e piu spesse volte la legge che dec-Ida il

da farsi, ma la passione e 1'odio contro u cattolicismo. L'/ride Aowt-

rete poi, giornale che Iia in Novara il privilegio degli annuiuii legall,

colse 1'occasione di qucsta sepoltura per levar la voce contro la litur-

Serit //, to?. VIII. 37
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gia cattolica e cel^brareinvece il culto Valdese, e nel suo n. 44 chia-

mava voci disarmoniche \e preci del la Chiesa, facendo voto che i rri-

stiani imitassero i voidest.

2. II Vescovo di Novara, giustamente commosso per siffatto avveni-

mento, indirizzava una lellera circolare ai parrochi della sua Diocesi

sotlo i 6 di Novembre
,
nella quale feci

, diceva, i miei richiami a

chi si dovea, ma non essendosi potuto ottenere che fosse disumato

il cadavere, secondo quello che a tutta ragione prescrivono le gra-

vissime leggi della Chiesa, venne almeno disposto che quella lingua

di terra esecrata per la tumulazione dell'eretico, fosse separata con un
muro totalmente dal cimitero cattolico. Questo sara poi riconciliato

e purificato secondo il prescritto del sacri canoni Nel medesimo

tempo il Vescovo annunziava a' parrochi di aver mandate al direltore

Gerente dell' Iride Novarese un monitorio, il quale portava la data

dei 3 Novembre ed avvertiva il sig. direttore Luigi Camoletti delle

bestemmie e delle eresie scritte nel suo num. 44, invilandolo a ri-

provarle apertamente nel primo od almeno nel secondo prossimo
numero del suo giornale. In caso contrario, aggiungeva, dovro far-

ne pubblicare in tutte le parrocchie della Diocesi la so'lerme proibi-

zione, afllnche i fedeli aIk mia cura affidati possano tenersi in guar-
dia da un periodico, che tende a propinar loro il veleno delPeresia.

11 sig. Camoletti, ben lungi dalf obbedire al paterno invito del suo

pastore, nel num. 44 dell' Iride disse forma Imente: non faro a nessun

patto laritrattazione da Monsignore desiderata di quanto ho detto nel

mio articolo ingiustamente incriminate, perche non so ancora a par-
tita ultimata chi di noisara il disseminatore di massime false, 1'eretico.))

Intanto egli e gli altri giornali gridano contro rintolleranza de' rat-

to I ici, mentre essi sono gF intolleranti
,
che non permettono alia

Chiesa il libero esercizio della sua disciplina ,
e mentre insultano al

rilo cattolico, con enorme contraddizione pretendono che gli eretici

sieno sepolti nel luogo consecrato. La qual cosa vide perfino il Cor-

riere Mercantile., scrivendo nel suo num. 267 del 14 Novembre.

Mentre (/' Iride) tanto grida contro le superstizioni cattoliche, per-

che fa eziandio tanto chiasso domandando, come inestimabile e indi-

spensabile benefizio, una tomba in terrene consacrato dall'acqua be-

nedetta e dalle ceremonie dei preti cattolici? Che razza di logica e

cotesta? L' Iride freme ed inorridisce al solo pensiero di un morto

prolestante, sepolto fuori del terrene consacrato per i cattolioi. Ditn-

que 1' Iride e oltrecattolira, e nell'impelo deHafede, nell'entusiasmo

dello zelo vuolr die perfino i cadaver! V;ildesi proftttino della catto-

lica lustrazione e benedizione ? Per verita q-westa e P un-ica conse-
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gaeocavehe si possa ricavare dal suo slrauo articolo malgrado le mol-
te frasi anliralloliche, di puro Vangelo ecc. ecc. (lu>i il nmlrMino
Corriere.

3. II 3 Noverubre, facendosl la solenne aperlura della noslra I ni-

Yersita, dis>e la prolusimic il di. sig. (lav. I'n.i.-x.n- I'u-r Al

dro 1'aiavia, nella quale tratto della necessita die lianno Ir > icn/.e

del la religione, e della responsabiliu che prsa ><>pra gli scritlmi. I)i-

mcUc> die la missione di chi scriv< consisle au/.i tull< nH difrndere

la religioue, la morale, i benefi/ii , e trionti della reli^imif <;iitoli-

ca; provu che chiuuque alleulaa quesla religioite e iieinirud-ll i >o-

cieta ,
del paese, della iainiglia e delle ste*se libere blilu/.iniu: <m-

suro i ruinan/.iei i. che si piacrxmo di celebrare i loro eroi S4-elli dalla

feccia della suciela : toccu della critica e dell' abuso che se n< fa in

Italia per esallare le piii tristi scritlure e deprimere le buone, pudi-
caudo secuudo to spirilo di parte e il livore dell aniino : in somma il

cav. 1'aravia rectlu uu' ora/ioue uoa meno furbita nella forma che sa-

\ i-i nella soslaiua. E dico savia non solo per un buon caltolico, ma

|n i ( Immque nou si trovi nella trisla qualita di quei perversi -

rullori di ogni cosa buona che il sig. I'rofessore riprovo nella sua

Ora/ioDe. Ed appunto perche i noslri giornali^ti liberlini sono nel nu-

mero di questi ullimi, lulli si strinsero addosso al ch- professore e

lo malmenarono per parecclii giorni insullandolo, betreggiandolit . c

chiedendo al governo la soppressione della calledra di eloquen/ 1 li

eio recavaoo per ragione che 1'eloquenza non s'insegna. Meglio avreb-

bero dellor (he I'eloqueo/a non s' imparada tutli: del che verameule

i loro giornali sono una prova perenloria.

4. Mollo piu eccilo gii sdegui del nostri giornali liberlini la lettera

pastorale dell Areiveseovo di Torino sopra ii sequestro del beui del

Sminario e I'occupazione deiconventi. 11 BianchMiiovini neirr'/iibiw

dei 1C NoM-iulirc aerugo I Arcivrx-ovo di latrocinio, accusa die sol-

to lu petina del Biauclii-(Ji(tvini divt-ula niilti rldicola. II Parlatnfnto

poi, facendo t-oro v\l'OpinionK e ad allii moltis>imi ^ioi nal,i>li i, del-

to un artirolo di tre rolounr pieno <i iusulti conlro il Vesrovo e

i pa>iuraU', a mi dojx> gli elogi di lutli i buoni non uvn<-ava

piu altro encomio che la rabbiadaessa eccitat.t mi tn-U. U'" >i i rab-

bia pero prova che I'Aivivescovo ha ragiom-, t- >r.tio i libertmi in

snl viv... lntiiUi t-i Sr!ii\arono la qu<v-.liun\ imnlif I'Ai

di Torino pn.\a die il MMJIK-UIO d-M honi d'l Seminario era rcjsa da

buona p-/./a >t.ililita e cle c una vrra \ioia/i..nr ilrlla proprit'U, ecc.

i pmnalisli si cont.-m,UM di insult ire lo spoghalo.

, he il coli-i-a
'

.|"->i ct-^-iiu in -.,,,. il iniuislero avesse

quella lealla che dee avere un Governo, manlerrebbe la daU parola
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restituendo ai frati ed alle monache i luoghi provvisoriamente occu-

pati. Ma sipensa percontrario ad occuparne altri, esista ruminando

una soppressione parziale o tolale degli Ordini religiosi. Essendo

corsa voce che si volcano sopprimere dal Governo soltanto gli Ordl-

ni religiosi, che poleano dare qualche cosa alle finanze per diritto di

vacanza, quindici consiglieri del Municipio di BUSCA domandarono al

Governo la soppressione dei frati Cappuccini, che sono in quella cit-

ta. La Gazzetta delle Alpir\. 136 scrisse a questo proposito: Tut-

ta la popolazione, tostoche seppe il motivo e resitodellaseduta, fece

plauso alle determinazioni del provvido Consiglio . Tutta la popo-
lazione ! Eppure confessava la Gazzetta che que' padri vivendo d'ac-

catto avevano grandi elemosine. E come mai una popolazione ,
che

vuole soppressi i frati, puo largheggiare verso loro in offerte? Inol-

tre io ho sotto gli occhi una protesta data sotto il primo NoVembre,

spedita al Ministero e sottoscrilta da 700 e piu cittadini di Busca,
nella quale si dice cosi: Senza entrare nel merito dei motivi, che

possono avere ispirato ai signori consiglieri del Municipio di Busca

una tale deliberazione, H sottoscritti, cui non e d' aggravio, ma vo-

lenterosi si prestano alle limosine necessarie per la sussistenza dei pa-

dri Cappuccini, si limitano a protestare energicamente, che essi non

solo non aderiscono a tale voto, ma che anzi ardentemente desidera-

no
,
che il convento sussista in Busca a beneflzio del la popolazione

religiosa, sia per la esemplarita del la condotta dei membri di tale

corporazione, sia perche tale corporazione coll' opera e coi consigli

specialmente in cose religiose fu sempre di sommo benefizio alia po-

polazione .

6. L' Ab. Vacchetta continua a distruggere il Seminario di Torino.

VI stavano tuttavia i Professori col Rettore, e alcuni famigli, che ser-

vivanochi da 15 chi da 20anni. L'Economo generate li licenzio colla

gratificazione di 150 franchi per una volta sola. Quella povera gente

invecchiata nel servizio del Seminario si trovera oggid\ nella mag-

giore strettezza, e cio per opera d' un prete ! L'Abate Bertetti fu, se-

condo che merilava, sospeso a divinis. La guerra tra Valdesi ed Evan-

gelid continua in Torino. II Desanctis poi, che teneva per gli Evan-

gelici, fu licenziato e sconsecrato dai Valdesi. Nella lettera con cui i

Valdesi licenziano questo ex-frate apostata egli e qualificato per^a-
dre di famiglia. Almeno non potra piu ora negare, come nego altra

volla, di aver preso moglie. Continuano i giornali repubblicani e co-

stituzionali acantare conciliazione e terza riscossa. Finora pero non

sono che chiacchiere, ne i savii vedono pur da lontano la possibilita

di una nuova guerra all' Austria per parte del Piemonte. II Ministro
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dell a guerra La Marmora vleto sotto severe pene al soldatl ed uffizlall

la lettura del Goffredo Mameli, siccomc gia aveva vietata quella della

Voce delta libertA e di allri glornali. Nessuno si meraviglia di questo:

an/.i tutti i savil appluudono. Solamente si vorrebbe sapere penli. l.i

Chiesa e la Congregations dell'Indice non possano avere sopra i fedeli

quel dirilLo che lia un Ministro della guerra. Queslo e un problema

degno di esser sciolto dal signor lacob Dina (noroe che ha tutta I'aria

di appartenere ad un Israelita) che, secondo le rivelazionl iatte dal si-

gnor Bianchi Giovini nell' Unione
,

'

proprio uno depli scritlori del-

\' Opinions, ,/f

II.

COSE STRAN1ERE.

SPASNA. i. Le Cortes 2. Turbolenze e Carlisti 3. Protesta contro 1' auten-

ticita del proclama dclConte di Montemolin 4. Nolizie religiose.

.
. .

I . II giorno 8 di Novembre la Regina di Spagna apers: le Cortes co-

slituenti con un suo discorso . se suo si puo chiamare un discorso II

quale, perche meglio si vedesse che non era suo, le fu posto visibil-

mente in mano dal President*- del Consiglio dei Ministri un istante

prima che ella lo dovesse leggere. In quello la Regina comincio col dl-

chiarare ch'essa veniva con un piacere che mai il magglore a porsl

in mezzo agli eletli del popolo. Se il 26 Luglio (segue la Regina} lo

riconobbi tutla la verita e mi confidai pienamenle all' amor patrlo

popolare , egli e glusto che in queslo istante solenne io non tardi a

ringraziare II popolo di suo ammirabile proredere, ed a chiedere il

medesimo zelo a quelli che cooperarono coi loro sfor/.i allo stabili-

mento della nuova epoca di prosperita e di felicita < he s' inauguro

allora per la patria noslra. Parla poi del suo rispetto alia libertii

ed ai dirilti della nazione. e venendo alia legge fondamentale che le

Cor'.es debbono stabilire, si raocomanda loro, dicendo. Lavoslra ri-

?oluzionesara, non ne dubito, degna di vostra nobilta, degnadl esser

ricevuta dai vostri mandanti, degna di essere benedelta ed arclamata

dalla posterita. E toccato degli ultimi awenimenti forse, dice, nol

ci siam lulti ingannati : d'ora innanzi sforziamci dl riuscire e con-

chiude coll' eccitare le Ck>rtes a far in modo che I' Kuropa ammlrl

ancor una volta la Spagna ,
vedendo il bello spettacolo di una Re-

gina che senza esilare si getto nelle braccia del suo popolo ,
e dl un

popolo che, mentre pensa ad assicurare ! -n- lilM-rt.i. rispondel-

T appello della sua Regina come il piu coraggioso, il piu nobile ed II
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piu cavalleresco di tulti i popolLw Fa pero pena il pensare che que-
sto popolo, lodato qui comecavalleresco, nobile e ooraggioso, non e

allrimenU il popolo spagnuolo; ma quella mano di libertini che nella

Spagna come altrovesi prende giuoco cos\ del vero popolo come della

vera felicila delle nazioni. E qualichesi vogliano essere quei rappre-
senianti a cui la Regina indiri/./.o il /non suo discorso, certo e che il

vedersi che essifecero innanzi una Hegina confessarsi rea
,

chiedere

perdono, promeltere emendazione, se non dovette accrescere nelle

loro menti quel concetto della dignita reale
,
che pure non puo non

essere ancora grandissimo neH'immensa maggioranza del vero popolo

spagnuolo , pole pero eccitare in loro sensi quasi di pieta e di com-
misera/.ione per una Regina che tanto pareva abbassarsi.

INell'andar ch'ella fece al palazzo delle Cortes, nel giuhgervi ein

tutto il tempo in cui duro la lettura del discorso non un viva, non un
allro qualunque siasi grido o segno di entusiasmo erasi fatto udire o

vedere, ma la fine del discorso fu salutato da rnollissimi viva alia Re-

gina intramezzati pero di alcune poche acclamazioni alia liberta ed

alia sovranita del popolo. Anche nel ritorno al palazzo reale la Regina,

fu molto applaudita a dispelto di tutti gl' intrighi messi in opera dai

democratici perche 1'accoglienza fattale in questo solenne giorno fos-

se un aperto segnale di sua decadenza dal trono.

11 gionno 9 si tenne nella Camera la prima tornata, nella quale non
vi fu ne gran concorso- ne avvenintento alcuno di rilievo. Solo si

tenne caso di uua proposta fatta daalcuni membri piu liberali, i quali

chiesero che si stabilisse per prima cosa il regolamento delle Camere.

Ecio perche essendo quesle Camere costituenti non era loro diccvole

lo stare alle antiche leggi delle Camere non eostituenti. II giorno 10

furo*io eletti il San Miguel a Presidenle delle Cortes
,
ed a Vicepre-

sidenti i sig. Madoz, Infante, e Dulce. II di precedente airapertura

delle Cortes la Regina concedetle pieno perdono a tutti grimplicati

nelle turbolenze del 24 Agosto.

2. Non cessano i tumulti qua e cola nella Spagna, e novel lamente

ve n' ebbero dei gravi assai ad Estella nella Navarra. Molti giornali

assicurano che tutti questi scompigli sono ora procurati dal partito dei

Carlisti. Ma non sarebbe impossibile che i libertini, veri autori dei

tumuJti, spargessero ad arte queste voci per allonlanare da se i so-

spetti, ed assicurar sempre piu il proprio trionfo con porre in mala

TOCC i loro avversarii politici benche qiuelissimi. E non vedemmo noi

in IliUia i cospiratori di professione accusare allamente di cospira/io-

ne coloro contro cui essi medesimi cospiravano?

3. Ed a proposilo del partito Carlisla noi leggiamo neJ Parlamento

dei 19 di Novembre una lettera al direllore di quel foglio, sottoscrilta
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dal sig. Thomas d' Agioul, nella quale, fra le altre cose, si assicnra

cbe la proclama/ionepubblicata da lull! I fogll ed attrlbuila al Conte
di MonlemoHn non e allrimentl opera del Principe, lo posso dirvl,

soggiunge, che quel documenlo e apocrifo <-d affatlo ignorato dal

Principe che lo vide la priina volta nei giornali. II ( '.oi.it- pare ri-ttluto

di *larsenechkiso In un cstremo riserbo, da cut i soli avvenimenli po-
trebbero farlo usc.ire. L'cvilarki appartieneachl governn la Sp.ipna.

4. Delle cose religiose di pugna poco parlammo t'mora, lasriando

uidovinare piulloslo che de^criveiulo ai noMri letlori le vessazioni che

in Ispagiia come aitrove la liberta moderna sunl recare alia (Ihiesa.

Ala non ci convieue ora tacere di un' odiosa calunnia sparsa ad arte

dal Governo in alcune sue circolari colle quali vorrebbe far credere

che il clero Spagnuolo non assist*- come doveva ai coU-rici, fuggendo
ana diiian/i al pericolo. All;i .|ii.il acx^usa rispondono baslev<lim>nle

i Vescovi di Saragozza, di Cartagena, di Badaior, di I.ei ida, di Murcia

ecc. ,
i quali tulti con ogni fatta di assistenza e di saci ifi/ii secondali

ancora dai loro cleri cercarono di soccorrere al proprio gregpe per-

cosso dal ilagello. II Municipio di Alcala, quasi voleitdo proteslare

contro la menzo^na di quelle circolari del Governo . volo pnbblict

linyia/Minriiti al clero della cilia, mandando copia dell'allo solenne

al Vescovo ed al Governo.

(ihe se il Governo non riusc^ a persuadere la popolazione callolica

di Spagna della poca cariU del suo clero ,
riusd pero colle spogHa-

/.iuui viulenle e colle espulsioni a fame amtnirare la sofTerenzi. <>i.t

parlammo dell' espulsione dei monaci dall'Kscuriale. Ora si da come

cerla la cacciala dei Gesuili dalla lor casa di Loiola. Muno si in.M-

vigliera che que' religiosi finiscano coll' essere cacciati da un gover-

ns che dicesi liberal*-: il meraviglioso sarebbe se lossy r<> lasciati vl-

vere in pace. Ma e. pcro molto gra/.iosa la scoperla di un arsenale

4'aimi che i Giornali dissero trovalo In quella rasa. K perdu- dun-

que ilgoverno in Madrid si lagna di non avtre arml, e le ra ex>inpe-

rando a gran pre/./.o d.illa guardia i-ivica che le rubo ai soldali ? Per-

che non ricorre all' arsenale di Ix)iola ?

I.a Bolla del giubileo dala dal S. Padre non fu in sulle prinv l-

aciata pubblicare in Ispagna. Ma finalmenle i Ministri ne permiaero

la pubblit ,i/ioiir.
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FRANCIA. \. Accademia francese 2. Carild cattolica, c i prigioni polacchi

3. II Ministro americano Soule
,
e il congresso di diplomatic! americani.

INGHILTERKA. 4. Conversione insigne 5. Imposture di predicatori prote-

stanti. CINA E GIAPPONE. 6. Notizie varie.

1. II 9 di Novembre si tenne nell'Accademia Francese la solenne tor-

nata in cui 1'illustre Savoiardo Mons. Dupanloup Vescovo di Orleans

fu ricevuto con tutte le usate formalita nel seggio accademico, al qua-
le era stato scelto come successore del 4efunto accademico sig. Tis-

sot. Nel nobilissimo discorso che il venerando Prelate tenne ad una
udienza sceltissima, di cui facea parte 1' eccellenza del Nunzio Apo-
stolico presso la Corte di Francia, egli prese a difendere e commen-
dare lo studio delle lettere classiche, dimostrando lo scopo a cui puo
farle giovare chi cattolicamenle le impara, le insegna e le promuove.

Rispose a nome dell' Accademia il sig. di Salvandy con discorso mol-

to religiose e senlito, essendosi sciolta 1' adunanza con tiducia di tut-

ti i buoni che quest' atto solenne
,
non solo serva alia manifesla-

zione di quella stima in che sono in Francia le buone lettere, ma al-

1' infusione ancor sempre maggiore nelle lettere medesime di quello

spirito religioso che, siccome non puo vedersi meglio personificato

che in un Vescovo, cos\ non puo non essere desideratissimo da tutti

i buoni cattolici nell' illustre Accademia di Francia.

2. Benche la carita tutta divina del clero cattolico in occasione di

pestilenze sia cosa s\ ordinaria che ormai rendono di se meraviglia

non quei sacri ministri che si offrono alia morte, ma quelli che nol

fanno, pure non sara fuori di luogo il notare cos\ in generate che i

medesimi protestanti non polerono frenare la loro meraviglia nel ve-

dere come e nel Pesercito francese d'Oriente e nellepopolazioni d'Oc-

oidente i soccorsi del la piu squisita carita corporate e spirituale non

siano mai mancati ai cattolici
,
laddove ai protestanti pur troppo

mancarono gliuni e gli altri. Special mentepoi eccitavano lo stupore

degl'inglesi quelle suore della carita che essi forse per la prima volta

vedeano in Oriente assistere ai malati; di che ora dicono i giornali

essere partite J' Inghikerra signore cattoliche e protestanti per ren-

dere ai malati di loro nazione i medesimi servigi. E dello zelo del

clero di Francia nell' assistere a' colerici abbiamo un bel testimo-

nio nella leltera che il Minislro dell' istruzione sig. Fortoul scrisse

poco fa al Vescovo di Verdun, la quale comincia cosi : II llagello

che colp\ una parte della Francia trovo in ogni luogo il clero pron-

to a' doveri di sua missione. Menlre tutti fuggivano, esso solo restava

al suo posto al fianco de' morenti
,
dove continuava speese volte col

sacrinzio della vita, il suo minister di sacrifizio .
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Nell'isola di Ai\ stanno i Hussi fatti prigioni a Bomarsund. Tra essi

sono 165 polacchi callolici del quail cos\ parla In una sua lellera del

13 Novembre il Sacerdote A. lelowicki andalo da Parigi a visilarli.

Mi e impossible di descrivervi 1'impressione prodolla sopra il mi
animo dalla pieta e dalla fede di quesli prigioni, el'efletto lor caglo-
nato dalla parola di Dio di cui erano privl da tanli ani)i. fc veramente
la piela, la fede, la pazienza e la costanza del primi crisliani. Incor-

porali nei regglmentl dl scismatici conservarono tuttavia intatta la

loro fede
,

la quale ora essl mostrano apertamente con preghiere e

con cantici inlramezzali di lagrime Tra questl 165 Polarrhi ve ne ha
140 non ancora creslmati. Monsignor Vescovo del la Rocella verra

tra breve a conferir loro questo sacramento .

3. In quest! ultimi giorni discorsero mollo I giornali del slg. Souli1

Minislro americano in Ispagna, come di un demagogo mollo ardento,

non ultimo eccitatore della rivoluzione spagnuola, e uomo insomma
mollo pericoloso, anche perche alleato con lutll i democralici piii

violenti. Un anno faeglisi balte in duello in Madrid coll'Ambasciato-

re' francese che fu leggermente ferito. Pol si reco in Francla, e sog-

glnrno in Parigi e in parecchle cilia del mezzod\. Pare che il Governo

francese non si fidasse molto di questo diplomatico, glacche ora il Mo-

niteur, volendo retllficare molle inesalle relazioni corse poco fa su

pe' giornali a proposito suo
,
c'informa pressoche uflicialmente che

il Minislro dell' inlerno die ordlne alle frontiere che il slg. Sonlr

non dovesse entrare altra volla nel lerritorio francese senza saput*

del Governo. Or accadde che il Soule sbarco a Calais II 24 d' Otto-

bre : di che egli fu avvertito di dovere soslare alquanto finche vc-

nissero da Parigi gli ordini a suo riguardo. Sdegnossi PAmba-ri i-

tore dl tale fermata, e senz' attendere altro riparti per I .ondr.i. In-

tanto scrivevasi di Parigi a Calais che se il sig. Soule voleva arrc-t.u-

sl in Francia gli si vielasse lo sbarco : ma se dovea solamenle traver-

sare il paese per recarsl in Madrid notea ronlinuare il suo viaggio.

Non ci ;itimin/i;i il Moniteur che il Souh; abbia accetlato questo par-

lilo , e solo si rcslringe a dire che I richlami ialll sopra quest' acri

dente dall' Ambasciatore americano in Parigi, e le risposte che rice-

velle dal Governo francese farono gli uni e le allre conformi all'aml-

cizia che corre fra i due Govern!. E quest' ultima dichiarazione e

quella che piu imports, servendo essa a tempcrare di molto qtn-llr

nolir.ie di guenra prossima a rompersi tra la Francia e 1' America,

che i giornali ci davano da qualche tempo. Tuttavia a chi voletw

proprio sapere rhe cosa abbia fetto il sig. Soulr, noi possiam annun-

/iare, secondo le notizie del Sttcle, ch'cgli vonne a Parigi dovedimoro

tre giorni, ando pol afl un suo possedimento di Francia vicino a Ca-



586 CRONACA

stillon sua citta nativa
,
donde alia fine del mese ritornera alia sua

sede diplomatica di Madrid.

Siccome poi anche i nostri libertini italiani fecero molti conti
,
e

levarono molte speranze sopra un congresso in Ostenda di parecchi

diplomatici americani tra i quah era pure il sig. Sonic, n on sard

male il far loro sapere suila fede deH'Z/m't'grs, che dicesi sopra cio si-

curamente informato, che qnel oongresso non si tenne ad altro scopo

che a porsi d' accordo sopra la candidatura del sig. Buchanan che

aspira a succedere al General Pierce nellapresidenza degli Stati I'.mil.

4'. I gtornali protestanti non meno che i callolici annunziano, qiielli

con dolore, questicon gioia, la conversione al cattolicismo del sig.

Roberto Wilbelforce gia Aircidiacono anglicano di East-Riding, e cu-

rato di Burton Agnes. Egli e fratello al notissimo Vescovo anglicano
di Oxford, ed all' antico curato di East-Farleigh, la cui conversione

al cattolicisjiK) fece nel 1850 s\ gran rumore. La chiesa protestanle

perde nel sig. Roberto Wilberforce uno de' suoi membri pin dntti,

piu virtuosi, .piti stimati
,
ed anche piu popolari. Egli dopo presi i

suoi gradi all'Uuiversita di Oxford fu professore al Collegio di Oriel,

predicatore-dell' Universita
,
e pubblico esaminatore. Pubblico varii

lavori tra i quali / cinque imperi; L'lstoriadelerastiamsmo, un trat-

tato sopra /' Inffarnazivne, un volume sopra 1' Eucaristia, ed inftne.

pochi giorni prima della sua conversione, un lavoro sopra la Svpre-
mctzia reale in opera di religione. L/ autore di tante opere teologi-

che non si puo accusare d' ignoranza 5
ed appunto perche egli era

bene islruito ed uomo di buona fede fin\ con renders! alia verita cat-

tolica. Pare che il mezzo speciale, di cui si servi la Provvidenza per

condurre all' ovile di Pietro un membro s^ dotlo della Chiesa angli-

cana, sia stato appunto quella supremazia della Regina d'Inghilterra

nelle cose di religione, che condusse poco fa la Ghiesa protestante a

negare la necessita del battesimo. 11 Times ci fasapei-e cheil Wilbel-

force si condusse a Parigi con un altro illustrecomerlito, il Rev. sig.

Manning, per farvi 1' abiura solenne deH'eresia. Paragonino i lettori

le conversion* al catlolicismo di cotesti uomini s\ rispettati nelle loro

patrie, colle perversion! al protestantesimo der liberlini e de'vi/iosi sli

fatiameute perduti d' onore fra noi, e giudichino se questo solo pa-

ragone non debba far arrossire tulli quei ministri niente evangel ici

ciie si aggirano nelle citta italiane in caccia di si nobili prede. Lo

studio e la buona vita conduce i dotti anglicani al cattolicismo; I' i-

gnoranza ed il vizio conduce i mali cattolici al protestantesimo.

5. E quali siano i mezzi che nel centre medesimo del protestaiUesi-

mo si mettono in uso per tener saldi nt-lla infedelta i pop(5li ineyannati,

si puo vedere da cio che scrivesi da un cattolico di Scozia nll'Univers.
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Gira 01 a la Soozia (dice quella letter tin individtin rhe dlc*sl fran-

pivdu-ando PIT opni dove le plu pazze cose sopra la religion*
caUolica. iVr ern- meplio m-duto diet- di aver eserritato per tre
amii in Manna 1' uflizio d inquisilore e martoriati di sua mano piu
dflui >

. Segue la letlera a racconlare skrom' egli fa pagare molto
can I enliala IM lla sila in cui racconta le me favole ai buoni pro-
teslanli Scozzesi, che nell' anno del Signore 1854 spendono II loro

danaro per udire le torture che un inquisitore francese feoe soffrire

agli erelici per tre aniti nel bel mezzo delta Francia. Yengano ora I

ministi i pi otestami a piangere in Roma e in Firente sopra I'ipnorauza
delle popolazioni caUoluhe. Che se i collissimi prolestanti Soooesi
credono buonameiite a -i solenne fanfaluca, nluno dee stupind oh'eitsi

abbiano anche credulo a quest' allre asseiv.ioni dell'ex-inquteltore;
cioe chft a Paiigi i preti violano ledonnesugli altari. che i convent! di

donuecattulkhe sono case infaroi, che i preti irlandesi fanno pa pare

ad ogni fedele tre scellini per settimana ecc. Tutte queste asT7.lonl

erano, e sono forse ancora ascoltate per piu ore e credute ed applau-
dite e, quel ch' e piu curioso, pagate in Dundee ed altre citta della

Scoiia da piu migliaia di quei si colti e civili protestanti che quando
poi calaus. iu Italia a visiUrci, pare che nun sappiano far altro che

compatire alia noslra supersti/ioue ed alia nostra ipnoran/a.

6. Le ultime notizie della Tina che vediamo nei giornali sono molto

sfkvorevoli alia causa dell'insurrezioi'.e. Deono ricordarsi I nostri let-

tori che questa poco fa pareva trioufante perftn dl Pechlno. Ora inve-

ce scrivesi da Hong-Kong all' Univers che gl' insorti non solo non

avauzano ma indietreggiano di molto. 11 famosn Tay-ping-Uang, dopo

tmpadronitosi di Nanchino c dichiaratala sede dell'lmpero. attese in-

i lie i popoli corressero a preslargli soggezione. Ma wsl luvece

temeano di lui e di sue orde saccheggiatrlci. Le sue trupne furono

mal accolte, e IKHI pass'irono mai il Sciang-Tong. Gl'lmneriall, rin-

tVanratisi dopo il primo smarrimento, presero ad incontrarlecon ar-

dire
,
e le cacciarono di tutta la provincia di Ilu-Kuang da loro sac-

cheggiata barbaraniente. In sulle prime, vedendosi che i riMli dl-

sliupgevano i templi dfgl' idoli, ed aveano qualche cognizione deUe

\tiit,i iTi.-ii.nn-, .>i fivditleda taluno ch' essi fossero per Civorire

la vera rcligioue. 1 miui>lri prote>lanti specialmenle furono prett

all' inganno, e ardenti di far convers-ioni a buon mercato introdus-

sero nel campo rilx'llr molie migliaia di Ribbie tradotle e corrotte al

loro solito, ed altii lilm di pioUManlica d'uozione. I ribelli .-nn-u.i-

\ano k llil.bu-. le li^ni-\aii(. Ic iiiUMpretavano. Che ci voleva di piu

I

-i i diclnaiaili buoni pi l ->ianli ? Si lie hiHe eglialtro per essere pro-

testantc i-lu- un;i liibbiu Uadotta Ira le roani? Quindi quelle prime
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notizie di conversion! al cristianesimo sparse a gran voce dai ministri

protestanti. Ma ora essi paiono disingannati; giacche vedono che il ca-

po del ribelli, preso da emulazione, si pose ancor egli a scriver libri

di divozione a suo modo. E in verita noi non sapremmo che dire. Se

un ministro protestante predica 1'indipendenza dalla ragione nell'in-

terpretar la Bibbia, non e egli per lui un bel frutto di conversione il

trovare un suo neofito che vede nella Bibbia cio che gli par di vede-

re, e scrive i suoi nuovi dogmi in divoti trattatelli? Vero e che in

questi libri egli si dice essere il figliuolo secondogenito di Dio, epre-
tende di comunicare visibilmente con suo Padre

5
ed anche questo e

frutto evidente della lettura della Bibbia fatta alia maniera prote-

stantica. Chi non si rallegrera dunque coi ministri anglicani di queste
loro conversion'!?

Le ultime notizie di Canton sono che i Ministri di Francia
,
d' In-

ghilterra e degli Stati Uniti partirono di cola verso il Nord coll'in-

tenzione di recarsi a Pechino per un abboccamento coll' Imperatore.

Scopo del viaggio, dice 1' Osservator Triestino, si e di trattare diret-

tamente colla corte della riforma dei trattati.

Una lettera riportata nell' Ami de la Religion dei 4 Novembre
,

data da Sciang-hai il 24 Agosto ,
riferisce che gli Americani venuti

dal Giappone assicurano esservi ancora dei cristiani in quel reame.

L' Ammiraglio Stirling dicesi ora partito colla sua squadra verso il

Giappone donde pretendesi che andra adassalire i Russi nella baiadi

Ochkotzk. La squadra anglofrancese comandata dal Price e dal Poin-

tes fu veduta fra le isole Sandwich e la California diretla alia volta di

Sitka. Leggesi poi in un foglio tedesco essere partito novel lamente

da Amsterdam alia volta del Giappone un legno da guerra a cui ne

terranno dietro degli altri. La quale spedizione ha per iscopo di ripor-

re in istima nel capo dei Giapponesi i Paesi Bassi, molto scaduli nella

loro opinione dopo veduta la flotta amerieana
,
ed ancora per assi-

curare al possibile i possedimenti olandesi. E pero molto dubbioso

(dice il Weser Zeitung) il buon successo di tale spedizione, mancando

ora all' Olanda i mezzi di mantenere a lungo le sue colonie.

Gi'ERRA i)' ORIENTS. 1 . Fa llo d' arnii del 2b Ottobre $. iiattaglia del 5 Xo-

vembre 3. Invio di soccorsi agli allcati ed ulliiui falli 't. Austria c

Prussia 5. Russia e Prussia 0. Russia cd Austria.

1 . II bombardamento diSebastopoli ed il conseguente avamarsi len-

to s\ e micidiale, ma pure costante degli alleati sotto le mura nemi-

che "cominciato il 17 Ottobre ando continuando fino ai 25, siccome

dicemmo nell'ultima cronaca, giunla appunto fino alKassalto del Li-
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prandi accadulo in quel d\. Da quel gioroo gli alleali. bench-- conli-

nuaero 1 a^edio $ 1'avan/arsi colle ballerie, purepiu clie ad assail re

Sebaslopoli dovettero pensare a difendere se medesiml. E quanlun-

que le relazioni degli alleali de' Kussi conveiigano nei dire che il

canipu ailealo non fu potuto sforzare e die gli allacchi ru&si furono
UiUi respiuli, egli non e pero meno vero chc i lavori d'asjedio furono
mollo danneggiali dagli assalli russi, edallonlanato percio il pericolo
di un piossiroo assallo generate, odalmeno sminuila d'assai la spe-
i an/a drlla sua riuscita. Dunque il giorno 25 il Liprandi aali col la

sua divisione il campo trincerato degli alleati, che difende la via da
Balaclava a Sebaslopoli, dove prese quallro ridoUi difesi da Turdii e

da Inglesi , > impossesso di undici cannoni e fece grande strage della

cavalleria inglese. 1 Turchi visto preso il primo ridollo scapparono da

tulli i lali, >cn/.a nemmeno inchiodare i cannoni veuuli cost in mano
dei Kus>i die ii spararono dietro ai fuggilivi. TutUvia _gl' Inglesi ve-

nuti in aiuto dei Turchi ritennero il nemico, e non si sarebbero too-

i alt perdile allio che dei caunoni e dei ridoUi se gli t'sseri di Lord

Cardigan non >si fossero precipilali per ollre un miglio denlro 1'eser-

cito i usso, in guisa che giunsero lino nelle batterie che corouavano le

allure, do v e alltrrarono a sciabolate inolli ailiglieri. Ma fu pur in-

fine netessario di rilornare donde un imprudenle ardore aveali so-

spinli , e rilornare solto un fuoco di fianco che stramazzava le inte-

i e die, sicclu 1 di quel coi po composto di ollre a 700 uomini, appena
un 180 polerono riloinarc sani e salvi al campo inglese. La colpa di

quedlu gloiiosa ma inutile e deplorabile strage ,
non sapeasi in sulle

piinie a c hi durla, se ad un < omando niul dato, mal iuteso o mal ese-

uilo; ma ora un dispaccio del Daily JVu: ci annunzia che Lord Car-

digan coiuandanle degli ussri fu da Lord Italian sospeso dal suo

conianclo
, per I inconMdcia/.ione usila MI (|ues>to fatto. Dei quallro

iidotti due
v
dice la relazione i ussaj fuiuno dunolili e due eonservali

e iorlificati aucor piii , per conservare una posiiione ulile a doini-

naie il villa^gio di Kadykof, dove passa la \ia ehe dal campo nemiro

conduce a Balaclava. Le relazioni seguenli ei dissero che gli alleali

aveano ripresi due ridolti, i quali non possono essere che quelli che

i Uushi demolirono: ne degli allii due che CJM alhu/arono sempre

meglio, si sa punto che >iano aneora rilornuli in mano degli allt.iU.

Selim 1'aseia, ai-rau,ionalo di negligenza e di iinprevidenza In q

fello di Balaclava, fu spedito poscia a '. .ianlin<ipuli i- uiudiram da

un Iribunale di guena. I >uoi Turchi appeiia -i
(

. u u.uosalvare lal-

l' iiidfgna/ioiu- inuU-e, lautu pin i In- in. nd LI loglesj eomballe\.ui<.

,1 agli a.e,,mpaim-nli altendevaiio a rubair nelle leodedegU

alleali. 1 coi i i>pondenli the recarono questi pai t ^>DO

che non conviene per queslo dubitare del soccorso che i Turchi pot-
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sono recare agli alleati. Giacche se alcuni pochi fuggirono, le molte

migliaia resistettero con gran valore all'esercito russo in sul Danubio.

Per questo roveseio gli alleati si videro piantato dietro loro il ge-

nerale Liprandi bene afforzato in una posizione che prima serviva

loro di difesa. Pare dunque che avrebbero dovuto ad ogni modo cac-

ciarnelo: ma forse i supremi comandanti degli alleati giudicarono
non dover essi pensare ad assalire cola i Russi quando i lavori d'as-

sedio procedeano d'altro lato sen/.a molestia, E procedeano difatto

assai bene, continuando il bombardamenlo dal 25 fino al 5 di Novem-

bre, avanzandosi la trincea sino a 250 metri dalle forte/ze, piantan-

dosi nuove batterie ed ogni cosa preparandosi per un assalto generate

che diceano doversi effettuare appunto il giorno cinque. Ma i Russi

seguivano ad assalire gli assedianti : ed il giorno 26 cinque mila di essi

usciti dallafortezza attaccarono la sinistra delle trincee inglesi, cac-

ciatine pero con perdita grave, che i dispacci alleali fanno giungere
ad un migliaio di morti.

2. II giorno cinque pareva essere il destinato all'assalto diSebasto-

poli : ed ecco che appunto quel giorno i Russi, di buon mattino, con

grande apparato di truppe, accresciute daglillsseri venuti dal Danubio,
ed animati dal la presenza dei Granduchi Michele e Nicolo attaccarono

la destra della posizione inglese dinanzi alia piazza. Nello stesso tem-

po la guarnigione faceva una sortita al fianco sinistro contro la linea

francese. Si -combatte per dodici ore con incredibile accanimento e

con danni gravissimi d' ambe le parti. II Mentschikoff si restringe a

dire che 1' attacco contro il fianco destro ebbe per effetto la presa di

una batteria nemica, i cui cannoni vennero inchiodati
,
che 1' attacco

contro il fianco sinistro ebbe per risultato 1'inchiodamento di 16 can-

noni. 11 Canrobert riconosce che le perdite degli alleati sono gran-

dissime, qualifica per immense quelle dei Hussi, nove mila dei quali

dice restati sul campo di baltaglia. Ginque generali inglesi Ruller,

Adams, Bentinch, Torrens, e Brown furono feriti. I dispacci russi ag-

giungono che la divisione del Forey, dopo respinli i Russi, avanzossi

fino a tenlare d'impossessarsi di un bastione della piazza. II che non le

riusd. Questo e quanlo si sa della battaglia dei 5 mentre scriviamo.

3. Benche i Russi abbiano fallito nel loro scopo principale di libe-

rare la piazza daH'assedio, benche il Canrobert assicuri che 1'assedio

continua, benche di fatto i Russi sieno stati respinti con perdite mag-
giori di quelle degli alleati

, pare pero evidente che i danni recall

alle operazioni d' asscdio da questa sortita debbano procrastinare

sempre piu Tassalto generale di Sebastopoli. Cio non ostante gli al-

leati non paiono punto pensare ad una ritirata; ch^ anzi scrivesi da

Varna aver Omer Pascia ricevuto ordine di spedire nel la Crimea 20

mila uoniini di truppe scelte, le quali gia stanno imbarcandosi, e pa-



recchi piornali riferiM-ono che d' Inghillerra e di Francka vlsl vanno
conlinu.imrnir mandajido liupp* o proviMoni. Si dbconv an/.i di

mandarvi sulla Holla a vapore del Ilaliico uu esercilo nuovo di ben
')U inil.i uomini. il quale ser\a ad opprioicre LUu^icol IIUIIUTO, coii-

quislare la Crimea, e poi manluuervisi: cose tulle che si ripiardano
ora poro nuMio the per impossilnli coJIe sole truppe che gli alleati

salvarono sotlo Sebaslopoli dalle raalalUc e dai coroballimenti. In-

lanlo tinoal 12 diiNov. ne i liui lie pli alteali fecero verunu assalto:

continuo bensi 1'assedio ed il hombardumeiUo, ma tinu a ijurl ^ioino
M'ii/.a graiide risulLinieiilo. lirou>i g'uuai in (.iiinca i paliul)arispe-
dili d'lnghillena prrchr dislrug^ano grin^orobri poslidai l'iii>si alia

bocca del porlo. Mentre quesli coiuinciavano le loro ricogoi/iuni, gli

aJlealiandavano lorlificandosi sempre piii sulla loro dr-u.i i ndeo-

do le Irincee lino a Halaclava. II Principe iNapoleoue recos&i a Co^lan-

linopoli per i i-l.ibiln-i in salule colla spcianzu, dice il iloniteur, di

poti i ritoniare in Crimea a tempo per assistereairassailo. Vero die

non si tralla piu ora t.inlo di aalhr la cilia quaolo di soslenere una

\(i.i cantpagna d'inveruo comballula Ira due csercili poU-ntissimi,

della quale 1'assedio di Sebatilopoli nun pare piu esser allro che un

r|ii>idio lilevaule. Nt e da credere die 1' inverno sia per co>lringere

gli allcaii a iliii. ii si. I porli del Sud non geluno in Crimea: e il mar
IVrin segue a concedere ai vascelli uua via se nonagevolealaieno non

iniptalicabile. Ben e vero che, se fmoiti in suite rive della Oimea gli

a I lull hi! OM< > favoi ili dal buon lempo, dalla nu>la cl 1 Mai .N< 10 in giu

verso il cauale di (loslaulinopoli a\\iitnt n> in\r giandi puxclle,

che noil solo dunncggiaiono alcuni navi^li di tia>poil<i, ma. a ijnanlo

dicesi, cagionarono la perdila della nave ammiraglia egi/.iaiw, edi un

fcscafo

che trasporlavn SCO malati. C.io die < necessarioagli alleati

>i rinfor/.i d'uomini ; e quesli, dice il JUonitcvr ,
saranno tali da

raddoppiare Ira breve I'eseiulo, il cui numero i>allo egli nun vuole

peio far fono.vere per molivi di piudeuza.
\. l.a in.ta prussiana di cui demmo il Minto nel pa&salo quaderno

ebbe veraniente la ii-|M)sla da uoi actrnnata >opra la lede dun gior-

nale ledesco. Lssa fu scritta a Vienna il 230llobre, ed ai iiO dello

nieM- il Gabinello di Ik-ilino ic ri>pondt\a con uii dispanio

com ilianlissimo, il quale, stroudo il concoide x-nliix'di noolli foj;li te-

di M hi, non lascia piii dubbio vrruno sopra un compiulo aerordo Ira

le due corli. Pare che a quesla < otu -ilia/ione abbia niollo cooperalo

il Min. Havarese sig. di Pfordlen. >ii-ia I. - opo della rui m.^iooea

Vienna ed a I'.ei lino non - cuiiloimi i p.nn ,

ni \oglionoeheegli abbia impreso qnel M.tuuio I" 1 (1 ' du<%

priueipali (,o\emi lede.M-bi. id altii die
i>

i
\ llto '"
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stato delle difference, e secondo il veduto regolare poi la politica del-

la sua corte. Ad ogni modo si da ora per certo che eglieconcordo i

due Governi, ed assicuro quello di Vienna che la corte bavara secon-

dera pienamenle la sua politica. Vuolsi che abbia fatto gran senso

presso la corte di Berlino la dichiarazione falta dal Gabinetto di Vien-

na nella nota dei 23 Ottobre sopra la minaccia che I'Austria vede in

quel gran radunamento di truppe russeche si fa nelle sue frontiere.

La risposta prussiana contiene, dkono, cinque punti : nel primo la

Prussia aderisce pienamente ai qualtro punti di guarenligia : nel se-

condo pone per condizione che 1'Austria non chiedera altro, qualun-

que sia per essere 1'esito della guerra ;
nel terzo^si fa cenno di una

proposta da farsi in comune alia Dieta per eccitarla ad aderire a

quattro punti ; dopo la quale accettazione I' Austria
,

la /Prussia e la

Dieta dichiareranno alia Corte di Russia che le quattro franchigie so-

no necessarie per la pace di Euro pa ,
nel quarto si assicura I' Au-

stria dell'aiuto della Prussia e della confederazione non solo nelcaso

di un'invasione russa nel territorio austriaco, ma eziandio in quello

di un attacco contro le truppe austriache nei Principal'! ;
nel quinto

si tratta delle disposizioni prese e da prendersi dalla Giunta militare

della Dieta. 11 giornale tedesco che da queslo sunto assicura parimen
te che il Conte Buol fu molto contento della nota prussiana ,

e gia

le ha risposto. Un' altro aggiunge che la risposta e data sotlo i 9 di

Npvembre e giunse a Berlino il 13, ed assicura che essa contiene fon-

date speranze di poter giungere una volta ad una politica comune tra

le corti Tedesche, e specialmente tra 1' Austria e la Prussia. Per ora

dunque e voce comune dei giornali che 1'Austria e la Prussia sono in

buona via di concordia.

5. Quanto alle relazioni della Russia coll' Austria e la Prussia, si sa

orachequesta prego la corte di Pietroburgo con una sua Nota dei 23

Ottobre di acceltare le quattro domande degli alleati
,

di ritirare le

sue truppe dalla Gallizia, e di riappiccare le pratiche coH'Austria. A

questa nota rispose la Russia che essa non potea accettare le quattro

domande se non che come principio di pratiche 5
che sua intenzione

era di entrare sopra cio in negoziati coll'Austria; che col gran raduna-

mento di truppe fatto sui confini tedeschi non intendeva punto di

minacciare 1'Austria, e che per togliere ogni sospelto le avrebbe fatte

retrocedere.

6. E che le truppe russe retrocedano di fatto dai confini austriaci lo

assicurano molti giornali, ed altri aggiungono che si e pure sospesa

Ja marcia delle truppe sopravvegnenti. Ma non per questo cessano i

timori e le difese dell' Austria, la quale prepara anzj nuove lere, e

chiama all'armi le riserve, e guernisce le piazze come se aspettasse da

un momento all'altro di dover venire alle mani.
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TRATTA DAI PROCESSI *

HI.

LA RIBELLIONE.

Colla morte del Conte Rossi e coll
1

in fame trionfo che i suoi as-

sassin! ancor ebbri e fumanti di sangue ne menarono per tut ta Roma

la nolle del 15 Novembre, non ebbe gia Gne il tragico draninia da

essi ordito e condotto con si trista felicita di successo a compimento.

Anzi quello non ne fu che il primo atto , e come il primo benche

forse il piu dillicile passo nella scellerata carriera che corsero per

giungere a quello che era lo scopo supremo dei loro intend, innalza-

re cioe V edificio della Repubblica sulle rovine del Governo Papale.

Quindi, appena s' ebbero tolto di mezzo il Ministro, ch' era aquei

di il piu potenle oslacolo ai lor disegni e il cam pione pi6 saldo del-

lo Stalo, volsero subilo 1' anirao e il braHo contro del Principe, e

del cadavere del Rossi si fecero come sgabello per assalire ii trono

i Vedi questo volume a pag. 505.

Serb II, vol. VllL 38



594 STORIA DELL' ASSASSINIO

e la persona stessa dell' augusto Pontefice rimasta omai indifesa
j

avverando con ci6 la generosa parola che il Rossi poco prima di

esser ucciso aveva pronunciato : se i ribelli osassero mai venire ad

aperla violenza contra il Pontefice , dovranno prima passare sul

mio corpo. Percid all' assassinio del 15 tenne dietro con immediata

conseguenza la ribellione del 16, ordita, promossa e compiuta da

quei medesimi che dell' assassinio erano stall autori e complici ed

esecutori , non avendo questo doppio delitto di sangue e di fello-

nia che un solo principio e ad un sol termine mirando, per cui

ottenere niuna atrocita di scelleraggine parve mai alia setta dei

mazziniani pericolosa o soverchia. La quale intima connessione

degli avvenimenti succedutisi in quei due di del Novembre, benche

gia appaia evidentissima dal narrato infinqui , acquistera tuttavia

maggior pienezza di luce e riscontro adeguato in quei tanto che

siam ora-per soggiungere-, descrivendo come abbiamo promesso da

principio, in brevi tratti e sempre sulle tracce dei Processi auten-

tici i funesti eventi del 16, cioe I' assalto mosso dai ribelli al Qui-

rinale e la sacrilega violenza con cui assediato e tenulo prigione

nella sua reggia il Vicario di Gristo pervennero ad insignorirsi del

temporale principato di Roma.

Come gia narrammo nel precedente articolo, la sera del 15 do-

po le orgie dell' ovazione menata pel Corso e terminatasi in suli;i

piazza della Minerva dove la ciurma recossi a.festeggiare l'.arrivo

di Giuseppe Galletti, lo Sterbini gran condottiere della rivoluzione

romana era tomato cogli altri caporioni alle sale del Circolo popo-

iare per ivi allestire e ordinare tutta 1' impresa del dimani. II dise-

gno dei demagoghi era di fare il di seguente unagran dimostrazio-

ne popolare e recandosi con essa al palazzo del Pontefice imporre

al SovTano le loro dimande : accettasse il nuovo Ministero demo-

cratico da essi proposto insieme col programma Mamiani del 5

Giugno, riconoscesse il principio della nazionalita italiana, consen-

fcisse al convocare la Costituente ed a far la guerra contro 1' Au-

stria. Se il Papa ,
dicevano ,

si rassegna a tai condiSioni ,
noi 1' a-

vremo con ci6 solo spogliato di fatto della sua sovranita, di cui-egli
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non serliera piu che unn larvu e un titolo vano in so, ma pureuti-

lissimo per noi, valendoci esso a coprire come d' un velo di legilti-

mita in faccia al mondo cristiano la nostra usurpazione ed a pro-

teggere sotto 1 ombra del mnnlo pontificio i natali della nostra Re-

puhblica. Se poi , come e piu probabile , egli nega d' arrendersi

allora e da venir subito con esso lui alle minacce . alle violenze,

all
1

armi, tanto che o egli ceda alia forza e per cessare sangue ae*

cetti il nostro giogo, ovvero perisca nella slrage insieme co' pochi

suoi fedeli: e cosi noi d' un I ratio compiremo domani coll' audacia

e col ferro la grande impresa che col ferro e coll' audacia abbiamo

quest' oggi si felicemente incominciato.

Pertanto in conformita dell' empio disegno, lo Sterbini comineio

dal comporre il novello Miuistcro
,
e sentito prima i7 roto unanitne

del paese, come narra I Ejwca. cioe dei pochi ribaldi che erano con

lui al Circolo, scrisse la lista dei Ministri designati, ponendovi in pri-

me luogo Terenzio Mamiani e Pietro Sterbini. Indi concepi le do-

mande da presentarsi al Papa risguardanti i quattro articoli fonda-

mentali della rivoluzione , poc' anzi menlovati ,
cioe il principle di

nazionalita
,
la Costituente , la guerra all' Austria e il programma

Mamiani: alle quali domande parve al Cirrolo da aggiungerno una

quinta della promozione del Galletti a Generate dei Carabinieri . a

fine d' assicurare cosi al loro servigio per in zzo del capo 1' intero

corpo della piu valorosa milizia che avesse lo Stato. Inoltre fu con-

venutodi dar la posta in piazza del Popolo versa il mezzodi al

grosso delle loro bande e masnade, le quali di la prenderebbero le

mosse della dimostrazione e si recherebbero prima sotto il palazzo

della Cancelleria per associarsi il Gonsiglio dei Deputati e quindi al

Quirinale donde non partirebbero se non a impresa fatta e vittorio-

se
^
e fmalmente fu risoluto d' invitare perci6 e di attrarre da 0901

parte in quel turbine sedizioso il pin sran numero che si potewe

non solo di borghesi e di Civici ma ezianuio di militari d' ogni di-

visa e d' ogni grado. F) come avvisarono cosi fecero *.

1 Process! pg. 470-472
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Venuto il di 16, la citta plena tuttavia d' orrore e di'costerna-

zione per gli avvenimenti del giorno e della sera innanzi
, stava

con ambascia aspettando la catastrofe della cominciata rivoluzione,

la quale non poteva esser lontana, e minacciava di dovere riuscire

oltremodo funesta e spaventosa. Al Ministero i colleghi superstiti

del Rossi sopraffatti anch' essi da terrore non ebbero vigor d
1

ani-

mo ne di consiglio che fosse pari al frangente pericolosissimo , in

cui versavasi lo Stato e bastasse a vincere o a stornare la tempesta

che incalzava. Furono bensi convocati la mattina al Quirinale i Pre-

sidenti dei due Consigli e con essi anche il Galletti per trattare la

composizione d'un nuovo Ministero, che era il piu urgente bisogno

della cosa pubblica; ma non fu possibile in quel difficilissimo tem-

po che correa riuscire a combinare in poche ore quel che in altr

circostanze meno procellose richiede spesso il dibattimento di piu

giorni. Giunse intanto anche in palazzo la voce, che gia divulga-

vasi per la citta, d' una gran dimostrazione che i sediziosi farebbe-

ro in quel di per esporre al Papa le domande del popolo. Siccome

per6 non si temeva ch' ella dovesse riuscire a quelle violenze e a

quei furori sacrileghi in che poscia proruppe ,
cosi non le furono

presi contro altri provvedimenti fuorche chiamare i varii capi della

Guardia Civica e far loro divieto strettissimo di pigliare veruna

parte a quel popolare movimento *. In tal guisa, mentre la dema-

gogia vittoriosa allestiva e squadronava tranquillamente in mezzo

a Roma le turme dei suoi satelliti per dare al trono pontificale 1' ul-

timo e decisive assalto, questo per un tristissimo concorso di fello-

nia
,
di vilta e di inettitudine restava presso che deserto de' suoi

difensori, ed al Pontefice non rimaneva quasi altro seudo che 1' in-

vitto coraggio del suo petto, il quale in quel terribile giorno mostro

maggiore d' ogni pericolo ed uguale all
1

altezza del suo trono.

I ribelli al tempo stabilito convennero in grandissimo numero alia

posta prelissa in Piazza del Popolo, e vedeansi fra la turba de
1

bor-

ghesi e de' Civici milizie di vario genere, e con esse alcuni ufficiali

e il Calderari che ordinato ad alcuni de' suoi d' unirsi* con esso lui

i Process! pag. 472.
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misesi alia testa della moltiludine, non e ben certo se JHT U-mperar-
ne i possihili eccessi regolandone i raovimenti, ovvero per null' ai-

tro che mostrarsi afl'ratellato col popolo. Quando parve tempo ,

schieratisi tutti in piu file presero le mosse e preceduti dalla banda

militare e dnlla bandiera del Circolo portata in asta dai legionani

s'incamminarono su pel Corso. Giunti che furono a Piazza Colonna,

piegarono a destra e presero verso il palaz/o della Cancelleria, in-

grossandosi per via ognora piu la turba di nuovi drappelli faziosi.

In sulla piazza della Cancelleria fecero alto, e.tra lo schiamazzo

dei consueti viva mandarouo ricbiedere i Deputali che sedevaho a

consiglio di venire con esso loro al palazzo del Papa p^r presenlar-

gli a nome del popolo le comuni dimande. Kispose per tutti Pietro

Sterbini, il quale aflaccialosi d' in sulla loggia che sovrasla il porlone

del palazzo, lodo altamente ed approvo la condolta della molliludi-

ne, conferm6 che si dovesse andare al Quirinale per ottenere dal

Principe la sanzione delle loro volonta e innanzi tutto un nuovo Mi-

nistero democratico. E qui I rat la fuori una carta recito ad alia voce

i i K mi i dei Ministri da lui creati al Circolo la nolle innanzi, ed avu-

tane 1' approvazione , conchiuse la sua diceria con queste signili-

( antissime parole: Anche dal Papa terra accordato, e te non f ac-

corderd, abbiam cuminciato, dobbiam finire. Quindi sceso dalla log-

gia venne con alcuni Deputati giu in piazza per capitauare ju-lU

sua ciurmaglia di ribelli che si dava nome di popolo verso il palazzo

del Quirinale, per dove ripresero incontanente con immensi cla-

mori la marcia. Tra via s' abbatlcrono in u>ia carrozza dov' era il

(ialU'tti, ed appena T ebbero scorlo, lo salularono con allo irnsluo-

no di viva, e faltolo scendere vollero die s' unisse con esso loro,

e fosse T oratore principale e come il capo dell' ambasceria ch& in

lor nome mlim-libe a parlamenlare col I'ap.i. II Galletli si porse

di honissima grazia ai loro invili o comundi, ed accettato con rin-

graziamenli 1' incarico prosegui con essi la via del Quirinalf
'

tempo stesso altre squadre di riltaldi condotte dai Facciotti, dal

i Proces&i pag. i~3.
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Fabri, dal Bezzi e da Ruggero Colonnello s' erano attestate in piazza

Yenezia, d.ove avea dato loro la posta 1'innominato Signore che ri-

verivano corne lor duce supremo. E questi non fu tardo a comparire

in mezzo a loro bollente piu che mai di quel furore demagogico per

cui segnalossi tanto nei fatti della rivoluzione. Armato di fucile e

brandendo in mano uno spadone ignudo si pose alia testa di quelle

sue masnade di sgherri venali e assoldati alia setta anarchica dal

suo oro, e li infiammava alia strage da lui meditata gridando : lia-

fjazzi forte, oggi e I ultimo giorno pet preli. Quindi fra i plausi e le

grida incondite de' suoi corse con essi a raggiugnere il grosso della

fazione che gia s
1

era accampata in sulla piazza del Quirinale *.

II Galletti con pochi altri entr6 subito in palazzo, dove per mez-

zo del Cardinal Soglia fece porgere a Sua Santita le domande del

popolo , soggiungendo essere questo in sulla piazza ed aspettare

con impazienza la favorevole risposta. II Pontefice nulla sbigottito

a tale annunzio di cui ben intendeva I' arrogante e minaccioso si-

gnificato fe rispondere che provvederebbe Egli stesso
,
a cui cio

spettava, alia formazione d' un nuovo Ministero dent.ro lo spazio

di 24 ore: delle altre dimande non fece alcun motto. Con tal ri-

sposta tonio il Galletti in sulla piazza ed appena 1 ebb' egli ad alta

voce promulgata in mezzo alia turba aflollataglisi intorno, che da

questa si Iev6 un grido altissimo e furibondo : No, adesso, subilo, lo

vogliam subito
,
e con esso un frastuono terribile di minacce, d' in-

giurie e di maledizioni foriere dell' imminente catastrofe. A voce

di popolo il Galletti fu rinviato in palazzo non piu a pregare ma ad

intimare al Papa la loro assoluta volonta, accettassee sottoscrives-

se subito le loro dimande
,

altrimen ti non guarderebbero piu con

esso lui verun termine di rispetto ,
e si torrebbero di viva forza

quel che egli non volesse concedere d' amore. II Galletti rientr6 a

fare la fellonissima ambasciata, lasciando sulla piazza le turbe fre~

menti che si agitavano e romoreggiavano come un mare in burra-

sca, e nell' impaziente aspettazione della risposta fatale ondeggia-

1 Process! pagg. 483, 484.
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Tano dubitando a qual partito s
1

appiulim'bbe il Papa, se atterrito

cederebbe alle loro minacce
, oppure se ostinerebbesi fermo in sul

rifiuto. Ma la loro incerlezza non fa lunga, percbe il Ponlvfice ap-

pt-iia udi farsi dal Galletti la temcraria proposta, mosso da giusla

mdtgatrione' , rispose subito un fcjrmissimo no; a Lui compel cr*:

tutto il dritto di scegliere i suoi Ministri
,
e tale scelta a ben faria

volere tempo e agio e liberta, ne mai Egli s indurrebbe a lasciarseia

imporre dal terrore o dalla violenza popolare. Quesla forte e di-

gnitosa risposta del Sovrano fu incontanente riportata alia niolti-

tudine dal Galletti, il quale avanzatosi in sul terrazzo del lorrionrcllo

cbe fiancheggia il portone del palazzo pontificio, con tristo ed ab-

battuto sembiante quasi di vinto, ed in un flebile lono di evidente

disapprovazione pronunzio in mezzo all' universale silenzio la rici-

sa disdetta che il Papa rinviava alle loro istanze. Allora la furia mai

rattenuta finqui della sedizione ruppe ogni freno e scoppi6 in aper-

tissima guerra di ribellione. Un urlo spaventoso di alTarmi, all' ar-

mi rimbombo da tutle le parti frammislQ alle grida : riva la repnb-

blica, viva la rivoluzione, morteai preli: e tutti corsero immanti-

nente di qua e di la ad armarsi di ferro e di fuoco con espresso

disegno di fulminare e d' incemliare se bisognasse il Palazzo Papale

per irrompere a viva forza e menarvi orrenda strage *. No il pa-

lazzo aveva altra difesa cbe le po( be guardie Svizzere solite a cu-

stodirne 1' entrata, le quali avvezze gia da qualrbe tempo al tumulto

di popolari dimostrazioni, ne temendo cbe questa dovesse fitiirr piu

trnjricamente dell' altre, non si dicrono da principle gran pensiero

dell' attrupparsi e dello scbismiay/are cbe facea dinanzi a loro si

gran folia di faziosi, infmaltantoc bo le fero*-i minacce e gl*
iusulti e

le apertc violenze non le forzarono a sbarrare le porte e metier

inano all' armi.

Intanto il Calderari clu- liainmczzo alia turba tumultuante era

stato (in allora teslimonio inerte di ogni cosa, poicbe vide In

messa volgere a si funesto termine e c.-rn-rsi da epni parte all'armi

1 Process! pag. 473, 474.
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scese anch' egli dal Quirinale e si ridusse co' pochi suoi al quartiere

del Borromeo, dove benchfc 1' evidente e presentissimo pericolo del

suo Sovrano lo chiamasse altamente a pronta difesa
,
e benche vi

fosse tra' suoi ufficiali chi ve lo spronasse con ardore
,
stette pure

buona pezza trepidante ed affannoso non sapendo a che risolversi.

Sopravvenuto quindi il Bezzi con altri caporali della rivoluzione

per eccitare i Carabinieri ad associarsi in arme col popolo, egli mo-

str6 di piegarsi ai loro inviti o minacce, ed armata una grossa squa-

dra delle sue milizie le mando al Quirinale non veramente per unir-

si coi ribelli ma piuttosto per tenerli a freno
, per6 senza dar loro

ordine di resistere alia forza colla forza e solo inculcando che si

regolassero con prudenza. Poi messosi alia coda dello squadrone lo

seguiva dalla lunga, finche giunto appi6 del colle, si abbatte in una

turba di faziosi che tornavano alia piazza ben armati per 1' assalto.

Questi veduto salire al Quirinale quella squadra di Carabinieri e

sospettando che fossero per combattere i ribelli
,

si fecero addosso

al Calderari e con alte grida e rninacce di morte lo strinsero a dar

conto di se e di que' suoi armati. In tale stretta non esitd a ri-

spondere ,
cbe egli era pel popolo ,

e che prima avrebbe volta la

spada contro il proprio petto che sguainarla contro del popolo. Di

che soddisfatti gli aggressori cambiarono le minacce in plausi ,

ed egli corso a raggiungere la sua truppa pervenne con essa in

sulla piazza ,
dove se non infelloni con aperta guerra contro il suo

Principe ,
lo abbandono certamente coll' inerzia in cui si con-

tenne. Poich& rinchiusosi nella guardia reale, senza dar mai ordini

alle sue milizie le Iasci6 poco meno che spettatrici oziose degli

orrori di quella sera
,
mentre egli colle lagrime agli occhi altro

non osava che pregare i faziosi e scongiurarli che non venissero

agli estremi i. Cosi in questo giorno come nel precedente 1' irre-

soluta e connivente timidezza del Calderari
,
che teneva in mano

la piu valorosa e fidata milizia del Governo
,
diede vinta ai ribelli

la causa dello Stato
,
che 1' energico valore d' un leale ed assen-

1 Processi pag. 474-476.
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nato Capitano avrebbe potuto non solo difendere ma far eziaiulio

trionfare con gloria.

Frattanto i ribelli tornati gia d' ogni parte in sul campo della

piazza e per tutto intorno al palazzo pontiGcale occupale le vie. le

case e persino i tetti ed i campanili cominciarono il sacrilege assal-

to. Una frotta di mascalzoni ita a Campovaccino ne avea trascina-

to su a Montecavallo un traino di barocci, di carri
,
e di carrette

d
1

ogni guisa e ammonticchiandole alia rinfusa con alt ri simili im-

pedimenti ne abbarr6 gli sbocchi delle strade vicine. II Grando-

ii i e molti de' suoi legionarii tra i quali segnalavansi i sei che di-

cemmo esscre stati sortiti air assassinio del Rossi
, occuparono le

vicinanze della chiesa di S. Carlino dirimpetto all
1

estremita del-

1' ala orientale del palazzo. Lo Sterbini , il sig. N., Ciceruaccbio, i

Facciotti, il Bezzi, e gli altri corifei della rivoluzione scorrevano

per ogni lato ordinando squadre , dando avvisi ed istruzioni ed ac-

cendcndo colle grida e colle bestemmie il calore della zufla. I Ha

teropesta di archibugiate eomincio a fulminare da ogni parte il pa-

lazzo, il cui rimbombo empie tutta la citta di spavento. Le mura ,

le porte e le fmestre ne furono grandinate; e non si perdon6 nep-

pure alle stunze papali, dove penetro piu d'una palla. Ma 1'Angelo

di Dio prolesse in quel giorno con ispecial cura la vita preziosa del

Vicario di Cristo, contro di cui alcuni dei piu felli tra i rivoltosi te-

neano volte le mire de' loro archibugi pronti a spararli al primo

apparire cb'Egli facesse per avventura da qualcbe finestra o dalla

loggia del palazzo. Bensi cadde vittima de' ribelli Monsignor Pal-

ma , Segretario delle lettere latine, colpito a morte da una fucilata

cbe parti dal campanile di S. Carlino mentre egli accostavasi alia

finestra. E 1' Eminentissimo Lambruscbini cbe abitava nel Palazzo

della Consulta corse gravissimo pericolo d' essere trucidato da una

mano di legionarii penetrati a furia nel suo appartamcnto, m- riu-

sci a scampare dai loro pugnali cbe mediante un pronto e penosis-

simo trafugamento.

Per fare quindi piu larga e pronta breccia, con arlili/.ii e materie

incendiarie fu appiccato da piu parti il fuoco ai portoui e special-



602 STORIA DELL' ASSASSIMO

mente a quel che s'apre in sulla strada di Porta Pia di rincontro al

Noviziatodi S. Andrea. Se non che accorsi prontamente i Vigili di

palazzo colle trombe
,
le*fiamme non poterono fare gran presa ,

e

gli Svizzeri colle alabarde e co' fucili vigorosamente soslennero e

respinsero 1' impeto degli assalitori. Allora il sig. N. avvisatosi di

sforzare a colpi di cannone la porta maggiore del palazzo, con una

turma di suoi sgherri scese al vicino quartiere dei Dragoni alia Pi-

lotta
,
e trattone fuori un grosso cannone chiamato il 5. Pietro lo

fe strascinare a furia di cavalli su per 1'erta del colle fino al mezzo

della piazza , dove appuntatane la bocca verso il portqne minac-

ciava ad ogni istante di spararlo, e li presso al focone stavano col-

le micce accese il Torre e il Calandrolli pronti a dar fuoco. Ma il

consiglio de' men furibondi che si ritentasse con trattative I' animo

del Papa forse men difficile a piegarsi dopo tali violenze congiunte

a minacce di peggio ,
e le rimostranze e la coraggiosa attivita di

qualche uffieiale de' Carabinieri fece sospendere 1'esplosione fatale,

che avrebbe forse aperta la via ad un orribile macello. Fu pertanto

risoluto di fare una breve tregua dalle ostilita, e di mandare in quel

mezzo al Pontefice alcuni deputati che gli ripetessero le dimande

del popolo e gli assegnassero T ultimo limite di tempo , trascorso il

quale essi verrebbero senza piu all' ultimo eccidio *.

Erano gia passate le otto della sera
, quando Federico Torre ,

Pietro Guerrini
, Ruggero Colonnello e due altri , presentaronsi a

nome dei ribelli in palazzo ,
e quivi con modi superbi e minacciosi

chiesto primieramente del Galletti e lamentatisi che 1'ambasciatore

del popolo fosse soprattenuto in Corte come ostaggio , poiche fu

loro risposto trovarsi egli nelle stanze pontiflcie parlamentando col

Sovrano
, replicarono ferocemente essere tempo omai.di troncare

gl'indugi, il cannone stare alle porte pronto ad esplodere se il Pa-

pa non si piegasse subito ai voleri del popolo. Fu loro domandata

una mezz'ora di tempo per deliberare, ma il Torre non voile con-

cedere che un solo quarto d'ora
, spirato il quale si darebbe fuoco

1 Processi pag. 475, 476, 484-486.
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al S. Pietro e si tornerelibe con piu furore nll'nssallo. Queste pa-

role furono subito recate al Pontefice, il qnale sereno ed intrepido

in mezzo aH'estremo pericolo die lo minacciava, avea tenuto saldo

il suo primo rifiuto fmch& sper6 clie la sua fermezza potrebte vin-

cere 1' ostinalo furore della ribellione. Ma ora veggendo ehe il piu

resistere non eondurrebbe ad altro che ad un' ornbile strage , de-

termin6 di eedere alquanto all' estrema violenza , non per6 seriza

prima protestare altamente ch' Egli arrendevasi a farlo pel solo

motivo di cessare lo spargimento del sangue. Percio in quel bre-

vissimd respiro di tregua oonceduto dai nemiei , ricbiamato a se il

Galletti, in presenza di parecchi Ministri delle Corti estere accorai

fin dal principio della sommossa a fargli scudo delle loro person*

e chiamando essi in testimonio e con essi i loro Principi e tutto il

mondo cristiano della sacrilega violenza a cui era forzato per mi-

nor male d' arrendersi , compose con esso lui un siffatlo tempts

ramento. Concedeva il Ministero democratico , non pia quale era

stato proposto dai faziosi ma modificalo in tal guisa: I' Abate Ro-

smini Presidenle del Consiglio e Ministro d' istruzione pubblica
*
,

il Mamiani dell'estero, il Galletti dell' interno, lo Sterbini del com-

mercio e dei lavori pubblici, il Campello dell' armi, il l.umili delle

finanze e il Sereni di grazia e giustizia: quanto alle nitre domande,

senza nulla definirne ,
consentiva soltanto che si presentassero ai

Consi^li per essere disaminate e messe a voti. II cbe mentre dal-

1'una parte non lasciava inferire punto ch' Egli ora le accettasse o

gradisse dalla qual cosa era 1'animo suo alienissimo, dava per6 dal-

1' altra agio e tempo di rigettarle poscia apertamente^ oltreclie il

proporie alle Camere essendo sempre in potere di ciascun Deputato,

la concessione di tal proposta non inchiudea veramente niuna tes-

sione 2.

II Gulletti ricomparve (inalmente in sulla piazza ed anminzio alia

moltitudine questa risposta del Papa, la quulr ln'nclif fosse lontana

1 Rinunzio il di scguonte e gli fu surrogate Mon&ignor Muturelli.

2 Processi pag. 477.
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dall' adeguare le sediziose loro dimande
,
fu nondimeno accolta e

salutata con alte grida di gioia, come 1'annunzio d'una gran vitto-

ria. E posate le armi e sciolto 1'assedio discesero dal Quirinale assor-

dando col frastuono de' loro schiamazzi festosi le contrade di Ro-

ma e mettendo colle licenze del trionfo il colmo agli orrori di quel-

la memorabile giornata. Intanto i principi della rivolta applicaron

subito 1'animo a trar vantaggio della vittoria, e come se non vi fos-

se piu in Roma ne Sovrano ne Papa, toltosi in mano tutto il go-

verno della cosa pubblica si diedero a farla da signori assoluti della

citta. Gia qualche ora innanzi mentre fervea tuttavia la ribellione e

1'attacco al Quirinale, lo Sterbini, e il sig. N. col Vinciguerra, collo

Spini, col Pinto, col Meucci e collo Scifoni tornati per poco al pa-

lazzo del Circolo s' erano quivi costituiti in Club di permanenza e

dichiaratisi di lor capo e autorita rappresentanti della vera ed asso-

luta volonta del popolo s' erano eretti in Governo provvisorio *.

Lo Sterbini cbe era Presidente del Circolo divent6 quasi re di Ro-

ma, e dalle sale del palazzo Fiano si diede a pubblicar proclami, a

dettar leggi, a mandar ordini ai varii capi e corpi delle milizie, che

piegarono vilmente la testa sotto la verga dell' audacissimo tribuno

creatosi dittatore, e tradita la causa del Sovrano legittimo si fecero

schiavi della trionfante demagogia. La quale per assicurarsi il trion-

fo e per consummare il delitto della sua sacrilega usurpazione, in

quella notte stessa voile disarmato il Pontefice dell'unica fedel guar-

dia rimastagli e rea di null' altro cbe dell' intrepido valore mostrato

in quel di nel difenderlo, eperci6 cacciati dal Quirinale gli Svizzeri

sostitui in loro vece i Civici che sotto sembianza di difendere e di

corteggiare il Papa lo guardassero come prigione e lo vigilassero

come nemico 2.

Tale fu la funestissima giornata del 16 Novembre e tale 1' imme-

diate termine a cui riusci la lunga e gran trama della congiura de-

magogica onde noi siam venuti seguendo colla narrazione lo svol-

gimento. I settarii della giovine Italia ebbero ottenuto cosl lo scopo

i Process! pag. 477. 2 Process! pag. 478.
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al quale miravano da gran tempo tutte le loro macchinazioni, e per
cui solo aveano levata tanta guerra contro il Ministro Rossi as-

salendolo priraa colle calunnie e coi vituperii e poi col pugnale.

Spogliare il Papa della sua sovranita, insignorirsi dello Stato, rove-

sciare tutti gli ordini civili e sacri di Roma cattolica e sulle sue ro-

vine plantar le basi d' una repubblica che fosse per essere il centro

e il capo d' un' Italia tutta democratica e pagana, tal era 1'oggetto

supremo dei loro voti e dei loro sforzi
, e colla ribellione vittoriosa

del 16 Novembre cominciarono a conseguirlo. Perci6 grandissima fu

la festa che menarono della scellerata vittoria prima in Roma c poi

per tuttoil resto d'ltalia, ed incredibile 1'oltracotanza in che mon-

tarono per si felici successi promettendosi ogni gran cosa per 1'av-

venire. I giornali democratici di Roma, il Conlcmporaneo, la Palla-

J, 1' Epoca, la Speranza, il D. Pirlone, il Giornale del Popoloecc.

colla medesima svergognata baldanza con cui aveano celebrato I'as-

sassinio e 1' ovazione del 15 , levarono a cielo la rivoluzione sacri-

lega del 16, chiamandola un portento faustissimo da cui 1' Europa

comincerebbe a render giustizia al coraggio de' Romani e 1' Italia

tutta trarrebbe nuovo argomento di confidare nel suo avvenire e di

sperare in Roma , ed un glorioso avvenimento che ha rendulo al

pubblico la sua dignita e agl' individui il sentimento del nome ita-

liano distruggendo yiolentemente 1' opera di reazione alia quale il

caduto Ministero avea posta la mano. II Populo Romano, dicevano,

ha sentito la propria forza ed ha provato al mondo non esser egli

solamente un popolo da banchetti e da spettacoli ; egli svegliossi

terribile nelle ire come sempre fu nelle battaglie, e si mostrd pan

al suo nome ed aH'antica sua grandezza ;
stretto in alleanza frater-

na colle milizie fece tale dimostrazione dignitosa, rispluta e gagliar-

da che riporto dopo ostinata lotta la piu compiuta vittoria. Roma e

risorta e faru, risonarc nuovamente il suo nome per tutta Italia :

essa diverra la rocca saldissima della liberta italiana perche non v'ha

terra cosi diletta e naturale alia liberta come la terra romana *.

1 Process! pag. 478480.
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Se fu sfrenato il tripudio de' tristi, immenso dall'altra parte fu il

dolore e la costernazione di tutti i buoni ed universale 1'orrore che

dest6 in tutto il mondo cristiano la fama dell'empio attentato. Da

molti secoli la maesta del Vicario di Cristo non era stata vilipesa

e calpesta come fu in quel 16Novembre da una ciurma ribal-

da di frenetici demagoghi ,
e forse non ebbe mai a patire si gravi

onte da' suoi proprii sudditi e da tai sudditi in cui il delitto di

fellonia aggravavasi della piu nera ingratitudine. Ma 1' eccesso me-

desimo della loro scelleraggine acceleronne la rovina
,
accumu-

lando piu grave sopra il loro capo 1' esecrazione di tutto il mondo

incivilito
,
mentre dall' altra parte la grandezza delle sventure di

Pio e le amrnirabili virtu da Loi mostrate nel tollerarle valsero

ad accendere piu vivo nei popoli 1'entusiasmo deiramore e dell' os-

sequio cattolicc verso di Lui
,
ed a crescere splendore alia dignita

del Papa*o , preparando cosi quella potente ristorazione che indi a

pochi mesr, schiacci6 il capo all'idra demagogica annidatasi in Cam-

pidoglio e rimise in trono Ira i plausi di tutto il mondo il Padre

universale de' fedeli. Per tal guisa Iddio che suole volgere a sua

gloria ea maggior bene e stabilita della sua Chiesa le tempeste con.

che 1'umana malizia congiurata coll' inferno in ogni eta e con isva-

riatissime guise si va argomentando di annientarla,torn6 in sereno

e trasse a vantaggio e gloria del Papato ancor questa suscitatagli

contro in questi novissimi tern-pi dai settarii dell' iteliana demago-

gia, i quali, come oramai a niuno pu6 esser dubbio, colla romana

rivoluzione, non agognarono solo ad usurparsi la temporale sovra-

nita del Papa, ma ad annichilarne eziandio, se fosse possibile, la

spirituale monarchia e con essa distruggere la Chiesa e il Cattoli-

cismo di cui sono essi i mortalissimi nemici.

Non appartiene al nostro tema 1' andar piu innanzi nel racconto

dei fatti che seguirono dopo il i6 Novembre, e a farlo ci manche-

rebbe qui la guida sicura dei Processi autentki sulle cui orme noi

siam venuti tessendo fmora la nostra narrazione. Prima nondimeno

di chiuderla dobbiamo soggiungere qualche contezza
,

tratta pur

dai Processi
,
intorno alia sorte incoritrata ai tristi personaggi che
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nella cospira/ione e nello tragodie del 15 e del 16 Novemhre do noi

narrate ebhero come au tori o complici le |)rime parti, (iin aceen-

iinmrno fin dal principio come il Ministero del Itt Novembre non

die cercare e puniro gli assassini del Rossi come il debito di giu-

stizia e 1'onore stesso del loro magistrate e le espresse istanze d'al-

cuni generosi Deputati altamente chiedevano, prese anzi a proteg-

gerli apertamente ed a guiderdonarli : e certamente ne avea ben

d' onde.

I legionarii del Grandoni che vedemmo eseguire al pala/zo della

Cancelleria il tramato assassinio e il di seguente concorrere all as-

salto del Quirinale ottennero subito dat Ministro Galletli con re-

scritto del 2f Novembre la facolta desiderata di ordinarsi in laita-

glione regolare ,
d' eleggersi i loro ufliciali e d' oocupare un (juar-

liere proprio, e poco dopo il Grandoni eletto a Colormello perven-

ne aU'ambito premio de
1

suoi delitti 1. Poi lo Sterbini stato gia

precipuo condottiere della scellerata impresa ed ora Ministro de'

lavori pubbliri, affine di acquetare le infinite domande con die I'as-

sediava tnttodi la ciurma de' suoi cagnotti ingordi della preda cbe

egli avea loro promessa , immagin6 di nutrirli a spese pubbliche,

e perci6 il 22 Novembre propose ed ordino uno distribnzione di la-

voro da farsi al pubblico, la quale sotto il bel colore di sovvenire

la plebe indigente, riuscisse, come infatti riusri, al doppio scopo di

pagare a
1

suoi satelliti coir oro dell' ernrio la mercedu dei pamli

misfatti e di tenerli sernpre al suo soldo presti ad ogni nuova seit

leraggine. Quindi fe cominciare a Tor di (Juintn poco fuor di cilti

i lavori d' una strada suburbana, lavori poco utili perse, ma som

mamente opportuni all' intento del Ministro. Cireruacchio ne lo

creato Ispettore Generale con piena facolta di arrolare tra le squa-

dre dt'gli oporai rhi e quanli gli fosse in grado e di farli pagane a

suo talento. Queste squadre che erano chiamate la caMglia di Ci-

eeruacchio furono la falange esecutrice di tutti i cbiassi e tumulli

e violenze e sacrilegi e stragi che funes.t? rono Roma in quei tristb-

i Processi pug. 488, 185.
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simi mesi dell'anarchia democratica. Per capisquadra ed assistenti

del lavori furono scelti i piu benemeriti della rivoluzione, e tra gli

altri due de' sicarii del Rossi
,

il Ranucci e Sante Costantini con

Francesco suo fratello
5

i quali siccome erano tutto cosa del Mini-

stro e di Ciceruacchio che li chiamava i suoi fedelini ,
cosi prese-

ro a fare sui pagamenti e sulle spese dell' opera le piu impudenti

e grosse ruberie fino alia somma di 7 od 8 scudi per giorno. Di che

stomacato qualche ufficiale ne mosse piu volte segreta querela allo

Sterbini
,
ma questi lungi dal ripararvi rimand6 lo zelante accusa-

tore prima con ciance e poi con asprezze. E i tre ribaldi non solo

proseguirono impunemente i loro ladronecci, ma saputo dallo Ster-

bini stesso 1' accusa, assalirono in mezzo al campo dei lavori 1' in-

felice ufficiale ,
e spianategli al viso le pistole ed appuntatigli al

petto i pugnali erano per ammazzarlo se gli astanti non avessero

frastornato il colpo e calmate 1'ire degli aggressori. I quali sfogan-

dosi in vituperii e minacce e millanterie dicevano altamente lo Ster-

bini essere loro protettore ed amico, che non potrebbe quando pur

il volesse, far nulla contro di loro perche troppi e strettissimi vin-

coli lo teneano loro obbligato; e poi alludendo apertamente all'as-

sassinio del Rossi e quasi gloriandosene , soggiungevano aver essi

tuttavia la macchinelta, la macchinetta di Rossi sempre pronta e

che non falla, e badino i ncn, che con noi c e poco da fare il bravo,

qui ci abbiamo ancora il professore della carota, il professore di

Rossi. E andavano sovente ripetendo codeste bravate
,

tanto che

era voce comune non solo aver eglino cooperato all' assassinio del

Rossi
,
ma 1' un d' essi esserne stato il feritore, e ne acquistarono

tutti e tre a Tor di Quinto e in Roma il soprannome di tagliaca-

rote, per allusione alia carotide che il Rossi ebbe tronca dal pugna-

le del sicario. Ma piu ford pesavano i sospetti sopra Sante Costan-

tini ,
il quale come si vede nei Processi , non solo fu certamente

mandatario dell' assassinio siccome uno de' sei sicarii destinati ad

eseguirlo ,
ma venne inoltre se non convinto con indubitata evi-

denza per aulore materiale di esso
, accusato nondimeno per tale

da testimonianze e argomenti di tanta probabilita che fanno quasi
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certezza. Dei quali non ultimo 6 certaniente I

1

amore c il riguardo

spccialissimo con cho sopra tutti i suoi complici fu tratuto ilallo

Sterbini, da Ciceruacchio, dal Guerrini e dagli altri sopranun|ife
del la rivoluzione, in cui servigio egli avrehbe fatto un si bel colpo.

Dopo le ruberie impunite di Tor di Quinto egli fu creato Tenenle

nella legione Masi, e da Ciceruacchio e dal Guerrini fu scelto per

compagno del loro viaggio in Toscana, quando vi si recarono per

promuovere 1' unione di quella Kepubblica colla Humana 1.

In somiglianti guise , con gradi militari , con lucrose cariche a
commission! civili e coir impunita licenza delle dilapidazioni, delle

rapine e dei saccheggi privati e pubblici , gli usurpatoh di Rom*

premiarono questi e gli altri loro satelliti dei delitto di sangue e di

maestu che aveali resi arbitri dello Stato. E non accade il soggiun-

gere ch' essi davan I' esempio dilapidando in loro pro I

1

erario e la

ricchezza pubblica ed alTrettandosi come presagbi del loro corto

regnare a raggiungere quel che un do
1

ribelli ingenuamente con-

fesso nei Processi 2 essere stato fine ultimo delia rivoluzione . il

rubare. Venuta poi la ristaurazione del Governo legittimo, la co-

scieriza delle commesse scelleraggini e il timore del meritato sup-

plizio spronu in fuga tutti i rei principal!, che trovarono e godono

tuttora quasi tutti in estere contrade asilo non solamente sicuro ma

sovente onorato. Alcuni nondimeno furono raggiunti dal braccio

della giustizia prima che giungesscro a valicure i eonfini, come i due

Costantini e Felice Neri che sul pun to d'imbarcarsi per la Grecia ven-

nero arrestati in Ancona nel Gennaio del 18oO. Di questi e de pochi

altri che furono per la stessa causa incarcerati, vennesubito ordina-

to il Processo, il quale pero e per le ragioni gia da noi recate in sul

principio, e ancora pel difetto che nei primi tempi aveasi di tesUmo-

nii tementi di esporsi parlando alia vendetta dei settarii , ando ID

lunghezze non consuete. Finalmente iM7 Maggio dello stanle anno-

18oi il Supremo Tribunale della Sacra Consulta termioo questa ce-

lebre causa, intitolata Roinana di lesa mould con omiddio in prrsona

1 I'rocessi pg. -489 - 520. 2 ProeeMi pg. 62.

Smell, vol. VIIf. *
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'del Conte Pellegrino Rossi, pronunziando la sua sentenza. La quale

di tutti i rei non contumaci, due soli come precipui colpisce con

pena di morte, il Grandoni e Sante Costantini; pochi altri condan-

na in galera perpetua o a tempo , sospendendo tuttavia sovra altri

minori complici in gran numero la vendetta della pubblica giusti-

zia. Mitezza che parra soverchia a chi consideri la gravita della

causa e del delitto-, ma oltre che la mitezza non e punto cosanuo-

va ne strana in questa Roma, dove la giustizia criminale necessa-

ria alia pubblica sicurezza, viene sempre temperata di sacerdotale

mansuetudine, parve anche ai giudici che in questo caso la contu-

macia di molti tra i principal! rei dovesse farli meno sev6ri contro

i men colpevoli e rendere prudente V applicazione di quell' aforismo

legale: aequum est parcere multitudini. Dei due sentenziati a morte

il Grandoni abbandooatosi alia disperazione, prevenne strozzandosi

con un fazzoletto in carcere la scure del giustiziere o la grazia del

Principe ,
e Sante Costantini ostinatosi in quella funestissima im-

penitenza che sembra essere il marchio diabolico della setta a cui

serviva, and6al supplizio vomitando fin all' estremo grida di ribel-

lione e di bestemmia.



TJBALDO ED IRENE
RACCONTO DAL 1790 AL 1814

UNA GIORNATA A SOPERGA

Uua mattina dell' autunno 1795 Jopo la colezione t'baldo fu

pregato dall' Irene di salire con lei in sul terrazzino fuor della saia

ad aiutarla arrosare alcune pianticelle di cauielie color d'angiolo,

di Giorgine indoppiale color lilla e chennisine, vaghissimi Gori le

unr e le all iv, e da ornar bellamente la ringbiera del balcone ove

solea la madre loro intrattenersi a lavorar-. Lbuldo COD un an-

nailiatoio scendca lesto alia foirtanella, e correa su coll
1

acqua liui-

pidissima e fresca: 1' Irene spargeala collo spruzzaioio, e poscia

abbever6 certe sue belle rose multiilore, moscatelle , e di Beugala

a boschetto e a spalliera di colore perlino ed incarnato , colle quali

soleva ogni giorno far qualche mazzolino da porre innanzi alia sua

Madonna.

Com'ebbero terminato di dar 1'acqua ai vasi, mentre I'lrene tc-

gliea da certe pianticelle i getti e il seccume ,
L'baldo In Jisse sot-

tovoce Sai, Nene, ch'io sono in gran pensiero di Lauretta? Sta-

mane alia messa mi raccomandai a Dio per aver lume e consiglio,

ma non so proprio che mi fare. ler sera fuori dell' ora coniMfti
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^cesi alle stalle per vedere il rnustafa
,

clie a passeggio si risen tiva

alquanto da un piede, e aveva ordinato gli si facessero certi bagnuo-

li. Or mentre venia soletto dietro le rimesse
, veggo Silvestro

,
il

mozzo giovane , che armeggiava sotto le fmestre di Lauretta per

legare a uno spaghetto ,
calatovi da lei, un libro. lo mi rattenni

dietro un pilastro, e vidi che Lauretta tiro su il libro, e poscia im-

magH6 col detto funicino una lettera, e scesela al mozzo, facendo-

gli non so che cenni , a' quali Silvestro rispondea col capo, che si.

Tu vedi
,
Nene. II mozzo elle mezzano a qualche frodo di pessimi

lihri, e a qualche secreta corrispondenza : parmi che nostra sorella

non abbia proprio riputazione alcuna di se
, quand' ella si getta a

coteste vilta.

Certo, rispose 1' Irene, Lauretta non si considera
;
che se la

entrasse un po' in pensiero di quanto ella scade della dignita e al-

tezza sua abbandonandosi alia stolta in mano d'un cialtrone di stal-

la, che pu6 torle ogni buon nome presso la gente , per fermo la

non si avventurerebbe a cotali indecenze..Tu mi trafiggi Baldo
,

e

qui bisogna porvi riparo il piu saviamente e discretamente che sia

possibile.

Eh io stamane venni tardi alia messa
,
come vedesti ,

e sai

perche? Poscia che vidi Lauretta entrare in cappella, dissi a Cen-

<cio: aiuta parare il prte, ed esci con lui a messa , ch' io ti scam-

ijierd poco appresso il Vangelo En' uscii
,
e andai difilato alia

camera di Lauretta e vi rovistai per tutto a vedere se mi desse nelle

mani quel libro. Nol trovai punto, che me n'incresce all'anima.

Mai facesti
,
Baldo mio

,
e volevi operare un bene con una

iinala azione.

Oh perche? Cosi 1'avessi trovato, ch'io vi rimestai sino al pa-

gliericcio ,
e io ti scommetterei ch'ella se 1'ha in tasca, e pareamelo

vedere, e tentai un po' colla mano per sentire il sodo.

Nol fare mai piu ,
Baldo. Ti par egli? Essa ci e sorella ,

e tu

non ti dei permettere di frugarle in camera
-, poiche la virtu dee

*3sser discreta, e non dee aver 1'aria sospettosa e di fare la spia; che

Sroppo il dicono cotesti scredenti ,
dandoci voce di mestatori delle
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famiglie, artelici di brighe domestiche, nimici della pace fra'paren-

ti, delator! maligni.

Puh ! Hai anche tu le superstizioni d'esser delta Inquisitora?

Che se nulla nulla uno teme Iddio , pare a udir costoro che pianti

in casa
,
in iscuola

,
in camerata il tribunale dell' Inquisizione , e

oh' egli ci sia per gran maestro? lo son franco e leale. Hassi egli

a vederci perir la sorella ahbindolata da qualche frammassonaccio

secreto che ce la getti in alcuna congiura , come ci disse il Conte

Arrigo I'altro ieri della marchesina Natalia
,
che ricamava le nappe

tricolor! da spargere fra le brigate?

Ed io ti replico ch' egli non ista a noi a fare i frugoni in ca-

mera della sorella
;
no s' ella scorse in tanta bassezza col mozzo

dobbiamo vilificarla per cotesto, ch' ell'e nostra sorella maggiore e

dobbiamo averla in queir onoranza che le s avviene. II nostro de-

bito si e di trovar modo ch' ella si riconosca del fallo ,
e si tolga da

si brutto vezzo di legger libri perniciosi all' anima sua. Tu dovre-

sti dapprima da te a lei, piacevolmente e con sentimento d' amore

e di tenerezza fraterna, significarle che tu per caso t' abbattesti a

vedere quel doloroso accidente
;
che te ne dolse fuor di misura

;

che per aflezione di cuore ne I'ammonisci rammentandole a quanta

vilta lasciossi trascorrere, esortandola a consegnarti quel libro, che

tu cercheresti via secreta di farlo restituire se I'ebbe in prestanza ;

che s'ei fossele stato compero da qualche sciagurato manutengolo,

diatelo, e tu il brucerai senza leggerlo ,
e senza che altri ne sappia

mai nulla. S'ella si commove a cotesto tuo alto amorevole, tu Thai

riouperata al pentimento e alia virtu : s' ella poi s' ostinasse , dillo

alia mamma.

Cioe fa la spia. Oh qui si siamo all' Inquisizione.
*

Nonsignore. Cotesto non e fare la spia ; e provvedere diritta-

mente al bene dlla sorella : e poiche ti venne meno ogni industria

dal tuo canto per indurre la sorella a bene
,
e' si dec ricorrere al-

1'autorita de' genitori senza nota di ranportamento indiscreto o ma-

ligno. I tristi per iscreditare la virtu ,
e lasciar correre il vizio ad

ogni eccesso, hanno inventato ad arte lo spatiracchio della spia , e



614 UBALDO ED IRENE

gridan la croce addosso a quei dabbene che cercano di porre rime-

dio ai disordini ,
chiamandoli trombette , soffioni

, rapportatori ,

spionacci; e per tal guisa spaventare noi altri giovani e ritirarci dal

giovare a' nostri fratelli e a' nostri amici.

Tu vuoi distogliermi dal cercare la camera di Lauretta
,

il

dirlo alia mamma e in fine il medesimo
; poich'ella frugherebbe poi

tan to, cbe il libro le cadesse in mano.

Ella fara secondo il suo consiglio ,
ch' ella e madre

,
e opera

ogni cosa coll' autorita che Dio le ha dato sopra di noi.

Gia con te non ci s'esce, io fard a tuo senno : ma a proposito!

e della lettera che cald in mano del mozzo?

Oh della lettera poi ad ogni patto tu dei dirlo a nostra ma-

dre : qui vacci oltre 1'anima, I'onore e la pace di casa. Dio sa
,
cui

Lauretta scrive ! Baldo , t' avvedesti mai di quel Monsu, che spac-

ciasi per foruscito di Francia, per realista, per Visconte, che viene

a vefflia in 'casa Sanmarsano, e fa le ronde intorno a Lauretta? Lao 7

Bice Sanmarsano ,
che tu sai quant' e buona e quanto ci amiamo

sin da piccine, me ne fece avveduta, e noi ci ponemmo 1'occhio da

un pezzo ;
e la Bice mi disse

,
che suo padre favellandone un giorno

in casa, torse un po' il naso sopra quel Monsu, e a certi tratti e a

certe parole mozze, che osservo in colui, dubita forte ch' egli non

sia qualche gabbamondo, qualche male arrivato, venutoci per ispia

Oh qui si, che calza bene tal nome. Io non vo' alrnanaccare
;

ma. . . .

Senti
, Nene; dappoiche tu m' entri.nel Visconte ,

io dirotti

rotondo; che quando la mamma perdette la sua scatola d'oro poche

sere fa , io giurerei che la vidi porla sul tavoliere da gioco dopo

aver pigliato una presa del suo siviglia ,
e il Visconte stavale ritto

a lato mirando .giocare. Mamma venuta a casa non trov6 piu la

scatola, cercossi in rarrozza, chiesene deslramente all' arnica sua,

niuno la vide. Quei cinque diamanti
,

e massime quel grosso di

mezzo la scatola ,
brillavan troppo : non vorrei

,
Nene mia bella ,

che il Visconte la si ciuffiasse per dote anticipata della Lauretta. Io

rimossi piu volte da me tal sospetto ;
ma pure che vuoi ? Piu Io

scaccio, e piu, come le mosche, mi riviene al naso
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M. -litre i due putti rrano in queste confidenze , L'baldo fu chiar

inato dair abate Leardi suo maestro, poiche dovean furr una iii-

terclla di sollazzo a Soperga , e n' avean da piu porni I' invito dal

superiore d'un novello Convitlo, apertosi due anni innanzi in Tori-

no, il quale a quei di villeggiava sopra un bel poggio presso a san

M6 i. II Superiore era uu allievo del famoxo abate Diesbach , ed

emulava il suo zelo, la sua saviezza e la sua tli^ i v/iuiie, argomen-
tandosi per ogni santa guisa di rondurre le anime dolcemente a

Dio 2. E perch6 1'animo de
1

fanciulli e ancora la piu bella, pura e

amabil porzione del regno della Virtu, capace di rendrre il cenlu-

plo in quel terren ver^ine ,
ben lavorato ehe sia dal sagace e de-

stro agricoltore, quel degno sarerdote aperse un ronvitto di teneri

giovinctti dagli ottoai died anni. N avea gia una brigata assai nu-

merosa ,
e i primi entrati eran tutti all' usciolino degli undid e do-

did : lieti, vispi, pieni d'anima e di fuoco.

Ubaldo che sail alia basilica di Soperga in carrozza, gli antivenne

d' un quarticel d' ora ; e mentre passeggiava sullo spianato eccoti

spuntare i primi piu spiritelli degli altri cbe di poco li seguiano al-

ia sparpagliata. A vederli salire per quell' erte pareano braccbetti e

levrieri in caccia ; tale era 1' andare
,

il venire , 1' arrampicarsi , il

forviare, il retrocedere e il ravviarsi. Se v'era un dosso o una rip*

rigida e dirotta, su per quella appunto si metteano a corsa; se v'era

una sieperella di sanguine o di lentisco, per mezzo a quella dovea-

no travalicare; se un fosso s' attraversava , un ardito saltavalo , e

tutti gli altri dietrogli. Chi facea il salto netto a pie iiiunti avea- il

ball ini.-iini: chi piu timiduccio peritavasi e non giugneva di la ma vi

cadea dentro, n' avea la baia Ehi, gridtva il Prefetto ai tardivi.

lestj, avanti
-,
o voi laggiu poltroncelli, forti, animo, su E qtidti

spronarsi e correre e ansare ,
finche tutti furono in drappello.

1 Cosi appcllasi i! villaggio di san Mauro !>:tto Soperjja.

2 L'Ab. Diesbach era uno gvizzero convtrtilo, il quale opero di gran bene a

Torino e altroTr in sn! t.-rniinare del secolo teorso. Uno dei iuoi pii grandi

gttuoli di spirito fu I'Ab. Lanteri fomlatore de' PP. ObUU di Maria.
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Allora s'avviarono alia cbiesa; cantarono YAve Maris Stella dinanzi

a Maria, e poscia furorio condotti a vedere i sotterranei, ove si riz-

zano le tombe dei Reali di Savoia.

Ivi le arche dei Re sono scolpite di battaglie e di trofei; quelle

cinte d' auree corone sono le urne delle Regine ;
da un lato avvi i

monumenti dei Principi della famiglia regnante, daU'altro i sepolcri

del regio stipite di Carignano. Allora cotesti avelli erano meno ador-

ni di quelli dei re; ma nel muto loro aspetto pareano attendere an-

ch'essidi pareggiar le reali tombe, e d'incoronarsi. Se non cbe, 1'aer

lento che aleggia fra il silenzio di quelle funeree sogliei non sapea

quanti gemiti 1'avrian rotto quando la prima corona di Carignano

avrebbe incoronato il monimento del primo Re, che scendeva in quel

sotterraneo, ove solo trovan pace i regnanti. Avrebbe udito a pie

di quell' area ricordare ad uno ad uno i pregi dell' animo e della

mente di Carlo Alberto; la pieta, la gentilezza, la cortesia del pri-

mo Cavaliere d' Italia; 1' altezza de' suoi pensieri, la nobilta de' suoi

atti, 1'amore del buono e del bello che gli scaldava il regio pelto,

e il mosse a proteggere con forte braccio la religione e la dignita

del regno.

Ma quella corona, che brillo cosi chiara sull'augusto capo degli

Amedei, dei Caroli e dei Vittorii
,
la quale aggiugneva al Mauro di

Sardegna la croce bianca di Savoia, la vermiglia di Genova , e 1' a-

quila del Piemonte
,
non parve grande abbastanza a re Carlo Al-

berto di Carignano, e pens6 di strappare dall' ugne dell' aquila im-

periale il biscione di Milano e il leon di Venezia. Colse piu bramoso

che consigliato il momento, in cui 1'audace colubro, e il fiero leone

avean ficcato il dente nell'uno e 1'altro capo dellaugello di Cesare,

e mosse i suoi prodi al Mincio e all'Adige per dargli 1' ultima stretta

e slender 1'ombra della sua corona dall' uno all'altro mare: misero !

che cozzava contro il consiglio di Dio
;
e videsi sfiorar quella coro-

na sui campi di Custoza
,
e sentilla poscia infrangerglisi in capo

sui prati di Novara!

I giovinetti uscirono alquanto mesti dal silenzio di quelle tombe,

ma saliti in sulle altissime ringhiere della cupola del tempio, spa-
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ziaron meravigliati la vista per 1' ampia cerchia delle alpi; corscro

a diritta coll'occhio i piani lomhardi sin oltre al Ticino, e a sinistra

1'immensa tesa delle campagne pedemontane insino agli apennini

della Liguria. Vedean serpeggiare a basso maestosamente il Po, e

verso la plaga orientale sollevarsi i bci colli dell'alto Monferrato in-

coronati da cento castelli, antiche sedi dei guerrieri delle crociate

e dei Signori,che,dopo aver accompagnato ai trionfi i Duchi di Sa-

voia, in quelle magioni solitarie godeano i riposi della pace.

Giunta 1'ora del pranzo, e avutone il segno, i giovanetti si disser-

rarono come una frotta di volteggiatori aH'assalto d'un ridotto ne-

mico; tanto fu 1'impetocon che si avventarono alle tavole, ciascuno

secondo la sua brigata-, e perch6 eran nuovi del sito, ciascuno si ri-

mescolava coH'nltro per vedere ove fosse il numero della sua posata

e (Mia sua tovagliuola, ammusandosi in quella fretta, dandosi del

capo, intraversandosi colle gambe, e scalcagnando le scarpedel com-

pagno.Come si furono assettati, e comincio il giro de'maccheroni,

fu bellissimo il vedere que' monelletti inforcare quelle lunghe fila,

ravvolgerle, aggropparle, e giu,maHullando a due palmenti con un

dir si davvero, che parea avessero a far qualche loro gran vendetta.

Intanto i piu ciarlieri tranghiottiano e cicalavano, e udiasi un ro-

mor confuso e aflbgato ,
come avviene in cbi parla col boccone in

bocca, e soflfia, e mugola, e trafela.

Ognuno avea le sue grandi avventure a narrare-, ognuno cian-

ciava senza por mente se fosse ascoltato: e interrompeansi. e moz-

zavansi le parole in bocca: si: no: la non e cosi: anzi e tutta dessa :

e il dire, e il ridire, lo sghignazzare, e 1'ingoiare, formava un pas-

seraio
,
un patassio , un romore del finimondo. In mezzo a questo

frastuono vedevi que'capi ricciutelli agitare le anella de' capelll pel

capo e per la fronte
;
animar certe guanciotte rubiconde ,

certi oc-

chietti vispi e trafiggenti,e un ragguazzar di quelle gambette che

dalla panca non aggiugneano a terra, e un alzardi mani, e un cion-

care d' acqua tinta a piene tazze, poich6 il fuoco interno attizza i

fanciulli a rinfrescarsi di continuo. In mezzo a tanta burrasca, ap-

pena il superiore facea iss e tutti zitti in un baleno : indi a
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mano a mano que' sbadatelli ripigliare il cicalio
,
e ravvivar la fan-

iara; e ad ogni nuovo messo plaudire ,
trinciare

,
e ingolare con si

novella freschezza come se pure allora si sdigiunassero.

II superiore a quella gioiosa vista guardava con occhio paterno

que'putti, e gongolava in mirarli tanto lieti,-tanto contenti e spen-

sierati d'ogni cosa trionfarsi quelle vivande: perche volto all' abate

Leardi, cui Ubaldo sedea vicino, disse Amico, potrestemi dir voi

ove que'galletti rubizzi,che beccan su a furia,si gettin eglino tanta

roba in buon'ora? lo per me a vedere que'corpicini non so proprio

hnmaginare ove possano capir tanto' foraggio.

Oh non sapete voi, che i fancUalli hanno ventriglio di struz-

zoli, e smaltirebbero il ferro? lo mi credo che abbian nello stomaco

certe caverne elastiche, e certi sbocchi,e golfi, e seni, e ridotti da

insaccare, e mgoffar dentro un carico di nave-,anzi penso che a ma-

no a mano che il cibo entra cola trovi certe correnti comedi smeri-

glio che 16 tritano e consumano, foss'egli d'agata e di diamante-, e

risolutolo nei minimi termini, lo si port ino in succo e sangiae a rin-

carnareque'corpicciuoli,erifiorirli di tanta vita. Que' garzonetti spic-

cheran tanti salti, sventoleranno i polmoni di tant'aria, esaleranno

pei pori tanti spiriti, che questa sera a cena li troverete freschi, e

parati a un altro assalto di piattelli. E poi dite voi nulla quel pro-

cedere alia sbadata, quel non avere un pensiero al mondo,quel git-

tarsi dopo le spalle ogni cura eogni dispiacere, quel non limarsi iu

desiderii acuti, in incerte speranze, in dubhiosi consigli^ quel non

allividir 1'animo coll'invidia,roderlo coirambizione,avvelenarlo col-

1'odio, intisichirlo coll'ira, rosolarlo coll' amore, e consumarlo col

rimorso? Amico, quelle animette candide e serene non ispingono

mai i pensieri al domane, vivon la vita quale trasvolaloroin presente,

come una fonte cristallina, che scorre incessante, e se trova qual-

che intoppo, mugola e spumeggia, e sguizza e fugge piu chiara ad

infiorare le rive. A chi ha 1'animo di quella tempera i pasti sono

sempre saporiti, le digestioni sono senipre felici.

Voi avete in poche botte di pennello colorito la beata inno-

cenza della pargolezza; ed io v'assicuro che ora vedendoli si lieti,
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. giulivi e spensierati sento un gaudio corrermi al cuore rhe tulto lo

inebria, ed invidiadoleemente quellu saula kr

iinranza, ch'e si corta

e sfuggevole; e il garzoncllo h passa,e nnn I'apprezza se non qtian-

do e fuggita, e per richiamarla non ritorna niai piu. Felice I'educa-

tore che ha 1'arte di prolungarla ! Guai al primo che la invola i

quell'anima pargoletta ! micidiale e ladrone piu crudele dei <lra-

goni e delle tigri. lo vi prometto, che al considerate quei visi co-

loriti e gai, sui quali traspare la chiarita della meute verginHlu. io

mi sento tutto riscuotere, e penso Che sarann' eglino di qui a die-

ci, di qui a quindici, di qui a vent' anni ? Quanti avranno serbato la

purezza de' pensieri, il raggio della pieta, la fiamma viva della fede?

Quando io gli veggo in cappella , e massime quando comunico del

corpo di Cristo i piu grandicelli, io non posso rattenere ie lagrime

antiveggendo il rio governo che ne faranno le passioni , i dettami

del moiulo, le seduzioni della bellezza, i rispetti umani, I'iiifmgi-

mento de'falsi amici, e sovru tutto una scienza lusinghiera, fallace,

vana, superha e nimica di Crislo.

Oh datevi pace, soggiunse il Leardi,che il vasello nuovo serba

lungamente il buon odore di ch'e imbevuto; e cotesti pargoletti, se

futti grandi, scapestreranno alquanto, torneranno poi di leggeri a

coscienza.

Nol crediate, amico. Quando la fede in Italia era inlera, un

giovinotto scapicollava alia sciamannata in sul bollor dell' eta: attu-

tito poscia alquanto I'ardore, ricuperavasi al pentimento e alia

pieta, come n'abbiamo spessi esempii nelle stone del medioevo;

ma ora, usciti di mano al pio istitutore, eccoti gli apostoli di Sa-

tana che perverton loro la roente col volterianismo, li arreticano

nella massoneria, li allacciano nelle conpiure; e se non giungono a

tanto, raffreddan loro ogni spirito cristiano per sorta, che poltri-

scono in una indiflerenza brutale, imbestiandosi come il giumento,

olio non disconosce Dio perch' e insens-rto, ma eziandio non 1'onora

e non lo riverisoe. Uomini di questa guisa da alquanti anni in qua

ci brulicano, come glinsetli srhifosi . in ogni online di cittachni.

Cotesta e gente che non distingue oraai piu il ben dul male, I T-
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rore dalla verita, il giusto dall' iniquo, il cristiano dall' idolatra, il

cattolico dall'eterodosso: la vita morale e spenta per lui; vive e ve-

geta soltanto al piacere, e non ha altro nemico a fuggir che il do-

lore. Ponete al pubblico reggimento di colal genia governanti , e

voi vedrete andare a sfascio e Cristo, e la Chiesa, e i buoni costu-

mi, ed ogni diritta legge naturale e civile.

In su questi ragionamenti il vicerettore avea dato il cenno di

levarsi da tavola; e detto Y Agimus, i putti scesero in sul prato del-

la basilica a sollazzo, sparpagliandosi a brigutelle, e dandosi tanto

movimento, che prima di scender dal monte per ridursi in villa, i

servi girarono i panieri della merenda, e quasi tutti ricaricarono il

pezzo si bene, che la batteria giocasse a dovere insino a sera contro

1' assalto del maggior nemico che s' abbiano i lanciulli, ch' e la fa-

me. L' abate Leardi con Ubaldo avviossi in tanto alia china per

iscendere in sulla via del Pilone, ove attendeali la carrozza : e men-

trecalavano adagio favellando della festa di que' garzonetti, giun-

sero a un bivio e tennero in sulla destra. Ma fattisi oltre alcuni

passi trovarono ivi ritta una giovane forese
,
che scorto Y Abate di

lontano, s' era fatta verso la proda della via, e come lo si vide gia

presso, divenuta tutta rossa in viso, gli disse Ministro di Dio,

vorreste avere la carita di deviare alquanto per venir confessare

mio padre gravemente infermo? L'Abate rispose che ben vo-

lentieri e avviaronsi dietro la forosetta, la quale sospirava, e la-

crimando gemeva in sul timore di perdere il padre suo.

Pervenuti a un abituro, ivi entrarono sotto un portico ov' eran

de' vomeri, delle carriuole, degli erpici, e de' graticci ,
arnesi ru-

rali
;
e piu in la a capo il cortile le stalle ,

la fienaia, la stipa e il

gallinaio. Come furon passati per la cucina, che trovaron pulita e

bene acconcia , e gli stovigli lucidi come specchi , videro in una

stanza venir loro incontro due altre fanciulle tristi e peritose degli

ospiti, e una loro zia alquanto attempata, ch' era la sorella dell' iu-

fermo. L' Abate Leardi veggendole tanto scorate e lagrimose fe

loro animo, e chiesele della malattia, e come fosse
aggravato,

e se

medico ci veniva
,
e usasse medicine al suo male. Al che risposto
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il meglio che poterono, fu aperto un uscio clie mettea nella camera

lfll iniermo.

Videro un buon lotto d'alto pagliericcio e due materassi, con uoa
I it -I la coperta di canapina bianca listata di rosso alle falde, e in mez-

zo tessuta di sopraggitto a iiorami
;

il malato avea sotto il capo due

grandi guanciali affibbiati con nastri vermigli, sopra il capo un alto

crocefisso di gesso dipinto a rigagnoli di sangue e a squarci livid j

alle ginocchia e sul petto; una Madonna di Loreto in carta colorata

di tinta porporina e di viso bruno; la piletta dell' acqua santa di

stagno,e sopravi un ramoscello d'ulivo benedetto. Sopra un casset-

tone anttco era un tabernacolo di vetro chiuso con listelli di cart*

dorata, e dentro un san Giuseppe vestito in gonna di seta che tinea

per mano il vezzoso bambinello Gesii. In tutti gli arneti scorgeasi

di roolta pulitezza, e ordine; che vi si vedea 1'agiata contadinan/a .

e I amore delle figliuole intorno al padre.

Come il buon contadino scorse 1' abate Leardi
, serenossi tutto>

net volto, rizzossi alquanto in sulla vita, e con am ho le mani levos-

si la berretta, dicendo Ben venga il Ministro di Dio : vi doman-

do perdono d
1

avervi disagiato ,
ma io mi sen to crescer la febbre

addosso, e awertito dalla figliuola, che un sacerdote scendeva da

Soperga, le dissi: corri, Caterina, esupplicalo di venirmi confes-

sare

I, abate dettogli: metti in capo; lastolli il polso, interrogollo sit

1' ansio cresceagli in petto, vide le fattezze, udi la voce, e non gli

parve punto aggravate. Perche voltosi a lui lietamente , gli disse

Domenico, sta di buon animo, e non pare che tu sia poi ancora

a caso di morte come tu ti credi. Se vuoi ti confesso al nomc di

Dio; ma non sei grave, e non ci veggo fretta.

La fretta 1'ho io, domine: no no, sinche ho U capo sano e mi

basta il fiato, la prima cosa confessiamoci, e se occorre piglianu> il

santo Viatico, poi sia che si vuole, i rcnti sono iiitanto chiariti e ID

partite acconce : oh trattasi di presentarsi
al giudizio di d

vacci 1'eternita: j>osta quella al sicuro, Oio avra cura del rimaneo-

te. Per certo mi duole di lasciar queste tre fanciulle senza avvia-
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mento; ho due figliuoli grand! che ban moglie e figli, m' aiutano

governar il podere-, ma coteste putte perdettero la madre ha molti

anni, e stanno a guardia di mia sorella, che scusa loro padre, ma-

dre e ogni cosa : non fo per dire, cli' ella mi sente, ma la Marghe-

rita e donna di vaglia, amorosa, sollecita e discreta verso la casa :

e poi e poi, non evvi egli il padron grande, ch'e Dio benedetto, il

quale ha cura delia formica, dell' ape e insin della vespa? pensate

s' egli non accorra sotto le ali della sua misericordia la mia derelit-

ta famigliuola? lo era un povero orfanello, e fui bifolco a dieci anni,

e mi convenia faticare per raccogliere sei bracciate di istrame ogni

di, e per mercede n' avea sovente busse, e pan duro di cruschello

e acqua fresca-, a poco a poco venuto grande mi tirai innanzi, e

per grazia di Dio condussi un poderetto in mio capo, e poscia, cre-

sciutemi le braccia co' figliuoli, ne menai un maggiore ,
e campai

da molte disgrazie . e fui favorito di molte buone venture
,
tanto-

ch6 il pane non mi venne mai meno : e se le mie figliuole avranno

il santo timore di Dio e saranno oneste e costumate, non fallira mai

loro la provvidenza, eziandio morto me.

Non dite, riprese il prete, ch' io spero potrete ancora allogar

le vostre fanciulle convenevolmente, e intanto crescerle nella virtd

co' vostri buoni esempii, e farvi nuovi meriti per la vita eterna.

Di ci6 faccia Dio, ma per confessarsi a tempo vantaggiato non

si muore, ed io bramo di mettermi nella pace santa, acciocche non

m' avvenga come al povero Marchese, il padron vecchio, ch'io nol

posso mai ricordare senza rammarico e senza rimorso.

Oh di che ti rimordi? Egli sara morto di malattia che tu non

potevi imped ire di certo.

Ma potevo ben impedire al poveretto che non morisse fra tan-

te angustie-, penocchfe dovete sapere che quando il Marchese co-

mincio a peggiorare, e vegliavanlo continue il di e la notte, io fui

cbiamato a farvi le nottate , ch' eran lunghe e fastidiose ,
essendo

gia del Novembre, poiche inferm6 in villa per santa Teresa. La not-

te gemeva incessantemente e mi chiamava Menico,.dammi here;

Menico, rimboccami un po' il lenzuolo
; Menico, acconriami i guan-
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ciali, tirami su un pochino che son troppo avvallato, dammi lacon-

servadi lampone, oh asciugami il sudore; per tale die non mi da-

va mai sosta. Ma il dolore mio non e qui. Quando me gli migero

per astante, il marchesino mi fu sotto il viso, e faeendo le pugna
Itoda sai, Menico, mi grid6, the non gli dicessi mai che (tfggio-

ra, ma digli sempre che non & nulla, ch' e quasi sfebbrato, che ti

\ma vt'dtTr a' cam pi ,
che gli farai gustare il vin nuovo Le

damigelle figliuolc sue m' erano addosso Menico, guai a te se

lo alterrisci rolle tue ubbie ; digli sempre che migliora a gran ptM.
Povero papa, non lo contristare, sai? Agl' infermi deesi far stmpre
buon animo Pensate, .Ministro di Dio, s' io mi tenea in guardia

di non contravvenire agli ordini del padron giovine !

Intanto il Marchese sonnecchiava alcuna volta , e allora facea

capolino in camera il maestro di casa , e vistolo dormigliare , en-

trava in punta di piedi, apria ieggcimente uno stipo e ne traea le

gioie, candelieri d' oro, coppe d' oro, oriuoli a sveglia , e poi certi

fascetti di carte che nascondeasi in petto ; chiudeva, e via. Alcuna

volta tornava per ripigliare altri oggetti, e se il padrone svegliavasi

in qutlla, e vedealo portarscne cerli belli archibusi da caccia; e

quello rispondea pronto Bccellcnza ,
ho veduto che I'acciarino

ha un po' di ruggine, vo a dargli un po* d'olio S* egli era in sul

portar via i lucernieri d' argento, dicca: ch' era mestieri forbirli

alquanto colla pelle ;
e cosi di (juanto era prezioso in quella camera,

or con un colore or con un altro, faceasi lo spoglio, ne vedeasi piu

ritornare mai nulla. Poscia quel ciurmatore fact-ngli le moine, asciu-

gavagli il viso, acconciavagli 1' origliere, e togliea destramente in-

tanto una chiave che tenea sotto il capo : indi loccavagli il polso,

e fatto un ghignetto dicen Ma sa, eccellenza, che non v'r rfuast

febbre? il miscro del padrone ardea come una fornace.

Talora il Marchese diceagli Carlo, mi sento male assai, credi

iu che siavi pericolo? Perkolo di lie .' rispondea I' asluto; vo~

slni Eccellenza ha un po' di catarro, spetlorato il quale, ella slari

meglio che rjiai Ma se vi foaee qualcbe pericoloavrisamelo, smi,

poiche voglio far le cose del crislianc Si vede, ripighavalo scti-
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-tro
,
che vostra Eccellenza ha dormito male stanotte

;
che malin-

conie son queste? Si, siamo all' olio santo eh!

Non dico gia questo ,
ma ho un ansio forte La tosse... mi

xreda... e la tosse che 1' affatica
,
del rimanente ella n' avra ancora

a vivere e star bene di molti anni
,
e tornera a Corte

; quest' anno

si dice che verra una canterina ch' e un portento: musica del Pai-

siello
,
e tanto basta. Anzi quando il procaccio va a Torino faro

rinnovare la condotta del palco. Sempre il secondo appresso le

logge di Corte
,
n' e vero ? A proposito ! Vuol mandare il solito

presente de', sei fagiani alia contessa Livia ? E detto tutte que-

ste baie, il brigante se ne uscia di camera col fardello del migliore.

Intanto il padrone affogava pel catarro. Una notte mentre met-

tea certi sospironi, mi chiamo con voce sommessa
,
e mi disse

Menico, tu hai gia moglie, e sai le cose del mondo, e se' pruden-

te. Eh ! gioventu, caro mio, storditaggini ! ora si pagano ,
e Dio

voglia che siamo a tempo. Eccoti questo mazzetto di chiavi
,
cote-

sta apre quel cassettino la, vi troverai di molti rotoletti di doppie di

Savoia, avvene cinquanta in ciascuno. Tu pigliane due
,
e porte-

ralli domani di secreto al parroco d' Andeseno dicendogli ,
che gli

dia alia Rosa del poggio, la vedova che tu conosci E qui si stro-

picciava la fronte lo le ho ferito il povero Matteo in sulla rabbia,

perche alia caccia tirando alia lepre inseguita dal mio cane, uccise

il salvatico, e m' accec6 il bracco. lo avea carico 1' archibugio di

scaglietta , gli ruppi il nervo della coscia
,
e zoppico per qualche

anno
;
ma poi gli si mise una paralisia che trascinollo nel se-

polcro

Dettomi questo chin6 il capo in seno: tacque alquanto, e geme-

Ta d' un guaio fondo e cupo; poi alzo la mano e chiamommi. Ac-

costatomi
,
strinse la mia e mi disse Menico

, pigliane altri sei

rotoletti, e salirai in Chieri all' Arciprete di san Giorgio ,
e diragli

II marchese vi manda questo danaro
,
voi sapete a quale ospizio

dovete darlo secretamente. Vi si raccomanda
,
e confida nelle vo-

stre orazioni lo gli dissi Eccellenza, non vorrei.chemi si ap-

piccasse addosso qualche nespola di ladroncello domeetico a pigliare
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taut' oro Le son poi in tullo ijuatLrocento doppie, rispose : -ta

buono, che niuno sa i fatli miei
, e cotesto e danaro che non np-

parisce ne conli ; io in' ailido alia tua prudenza. Non posso di cio

commettermi ai servitori : don Nicola nostro cappellano. mi si di-

ce infermo : dunque , Menico
,
fo a credenza con te E mentre

dicea queslo sudava, e gli caddero dai:li occhi due grosse iacrime.

II niattino in luogo di coricarmi, andai ad eseguire le commcssio-

ni del mio signore, ma dai due parrochi volli la carta del ricevuto,

che consegnai la notte appresso al Marchese.

Breve, il Marchese venne a una stretta ch' io credea mi passane

allora: riavutosi alquanto, vo in fivtta al maestro di casa, Io sveglio

egli dico Levatevi, che il padron muore, e voi Io ci fate morire

come una bestia senza sacramenti 11 maestro fra il sonnolento

e 1' adirato disse bravando La bestia sei tu
,

villan malcreato
,

che non lasci dormir la gente. Vo tutto il giorno a zonzo: Carlo di

qua, Carlo di la, diacin s' ha egli a schiattare di sonno e di fatica ?

Bada ve di non tar parola al padrone, non sara nulla Cosi detto

si gitto adJosso una pulandrana, e venne su al Marchese, che gia

era alquanto in farnetico; e costui dirgli le piii sciocche tiritere
,

e'

die stava gia meglio, e che il medico avea detto iersera al marche*

sino e alle damigelle, che non v' era dubbio, sperassero; la stagio-

ne ritardava alquanto la risoluzion del male: pel resto lasciassero la

cosa a lui

Avea buon dire quell' adulatore, ma io vistolo partire , me ne

andai dililato al vecchio Tommaso , ch' era il suo cameriere an-

tico, e Io feci salir di letto di presente: ci venne, e visto il padrone

col rantolo, chiamollo: aperse gli occhi il povero {infermo e gua-

tollo mezzo stupito Signor Marchese , gli disse Tommaso, vuol

che le faccia Venire il purroco ? Dunque sto male eh ? diase il

il padrone -Non dico. . . . gia. . . poi, Eccellenza , e meglio far

le cose a tempo; siamo stati giovaui; si sa; cose di mondo: mi spie-

go? gia, voslra Eccellenza, in intende;^un po' d' assoluzioiie non

fa poi male Tommaso, dunque i'a presto Eccellenia

Serie II, vol. Ylll. M
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11 malato mi guarda, e dice, Menico, sai che ? Riapri il cassetti-

no
, piglia un alttro rotolo

,
e portane mezzo a S. Francesco di

Chieri, e mezzo ai Cappuccini, che mi celebrino tante messe. Ve^

di ? i parent] fanno gran chiasso
,
funerali sontuosi: va benissimo,

la nobilta del casato richiede cosi
;
ma poi , requiescat in pace ,

e

non vi pensano piu: mettiamo intanto al sicuro questi sultragi. Dio

mio ! ho fra 1' altre cose sull' anima due duelli, e due poveretti ci

morirono
; quelle messe valgano per me e per loro. Ah, Menico,

raccomandami alia Madonna: speri tu che il Signore avra miseri-

cordia di me ? E il mio figliuolo dov' e
,
Menico ? Che vuole ! il

Marchesino e stance, dormira E il vecohio sospir6 e rimase co-

me assopito. Prima dell' alba giunse il parroco, il quale abitava da

lungi un miglio ,
ma il Marchese durava nel suo assopimento, e il

rantolo della morte cresceva.

II parroco lagnossi d' essere stato avvertito si tardi
;
chiamo il

Marchese; apriva gli occhi, e poi gli chiudeva ,
tanto avealo occu-

pato lo stupore Signer Marchese, vuol confessarsi ? Siii - e

rantacava. Allora il parroco ci fece uscire di camei)0. Intanto le

hovelle corsero per la casa che il padron muore: eccoti il medico,

il quale prima dormia come un tasso Subito ii Marchesino
;
av-

vertite le damigelle Oh le damigelle ! grido il maestro di casa ,

le lasci dormire. La diceva iersera, che non v'cra dubbio, or veg-

ga ella stato un tracollo subitano
,
chi potea prevederlo ?

Poco stante il parroco esce
,
e dice Accendete le candele per

1' olio santo, npn v' e tempo da perdere , gli ho dato 1' assoluzio-

ne cosi per breviorem, il povero Marchese e piu di la che di qua

Corrono
, vanno , vengono . un battibuglio dell' ottanta. 11 cre-

dereste ? appena appena pot& dargli 1' olio santo
,
e la benedizione

papale. La mattina mi riparai in casa, e feci yoto alia Madonna

dell
1

Oropa, che appena fossi aggravato alquanto nelle malattie
,
la

prima cosa confessarmi , poscia il restante. Eh padre mio , come

muoiono i signori ! No no : i medici, i figliuoli ,
i parenti, i servi,

tutti congiurano a farli morire sine lux
,
sine crux. ib6: non mi
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torna, che ho F anima anch' io, e voglio salvarla voglio , se posso.

Dunque, padre mio, confessalemi.

Ma tu sarai stance di tanto dire: vuo' tu here un sorso d' ac-

qua ?

D' acqua ! Mai no, padre Caterina, portami un mezzo bic-

chiere di vin vecchio di Barolo noi contadini usiamo cosi; 1' a-

cqua e buona pei broccoli. L' acqua ! Buone forze vuol darmi I

1

a-

cqua; un po' di vino s\ Ed ecco la Calerina col vino, e il malato

berselo d* un fiato, e porsi la mano al petto e dire Ah che con-

forto ! Padre, son qua con voi: or ci avrei lena per una confession

generate

Tutti usrirono: Ubaldo si trattenne in cucina colle figliuole , le

quali predicavano le virtu del padre , e massime la sua elemosina

Non ci passa mai un poveretto , diceano
,

che s' efrli e ora di

pranzo papa non lo divida con lui : s' epli e di mattina un po' di

pane, un po' di polenta non manca mai : il dopo pranzo da lore

eziandio qualche bicchier di vino, in ispecie se son vecchi, o infer-

mi. Certe notti piovose ricoveriamo i viandanti, e talora ne ahhia-

mo Ire e quattro sul fienile
,

cui papa avea dato prima un no' di

cena. Alle funzioni di chiesa sempre il prirao: alia confraternita del

Santissimo e quasi sempre Guardiano o Massaio, e che belle feste ,

e come ricche fa egli ! Noi manda alia dottrna senipre. e il parro-

co ci cre6 maestre. Pei contratti de' buoi vengono da papa: per le

liti da papd; per consiglio delle mezzerie, delle eondoU, e de' fitti

dei poderi da papa. Oh il Signore ce lo lasci, che fa tanlo bene a

noi e agli altri

Ubaldo le confortava , e in su quello usc'i !' Abate Leardt ,
e

dette molte parole ^di
consolazione a quella pia famicrliuola ,

se ne

uscl. Mentre affrettavano un po' il passo per giugnere atla corrotza

prima che annottasse, il Maestro voltosi ad Ubaldo gli disso Hai

veduto come fanno i buoni cristiani ? Menico ti fece una prm

scuola, figliuol mio, sesaprai profittarne.
Rammentati. quando Id-

dio mandera qualche grave malattia ai tuoi gonitori . di non ester

crudele con essi come il piu dei signori fanno. La cosa d' indugiar
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tanto gli ultimi sacrament! per non ispaventare e aggravare gl' in-

fermi pigli6 tanto piede, che in certi luoghi il volgo adirato impre-

cando all' avversario, gli dice Che tu possa morire come i Signo-

ri Dio mio ! puossi egli far peggio ? Di guisa che i confessori

prudenti alle Dame e ai Cavalieri danno per ispeciale ammonimen-

to Quando vedete che la malattia non si risolve ai primi giorni,

chiamate subito il confessore. Yi diranno che le sono malinconie:

lasciateli dire
;
confessatevi sinche siete in capo e in forze

,
altri-

menti morrete alia peggio Beato chi ci obbedisce
,
Ubaldo mio :

che noi veggiam tutto di chiamar subito il Medico, teneV consulti,

vuotare le spezierie; ma di prete e di confessione e mala creanza

parlare al cristiano infermo. Pur tu sei giovine e non sai che i si-

gnori n' ban piu bisogno della povera gente. Vanita
, ambizioni

,

competenze , picche , invidie, mormorazioni
, prepotenze , gioco ,

lusso, sfarzo, superbia, ghiottonerie, sbevazzamenti, balli, teatri
,

amori, ozii, mollezze
;
e cio nella vita ordinaria dei signori. Ag-

giugni le amministrazioni
,
le liti

,
le tutele, gli uffizii de' pubblici

magistrati, i carichi di Corte , gli anni della milizia
, ambascerie

,

governi, debiti, prodigalita, impegni , protezioni male allogate , e

mill' altre miserie pubbliche e private che assediano la nobilta e la

ricchezza. E costoro, che piu d' ogni altro doveriano far le cose a

tempo e con buone disposizioni, per ordinario si lascianoire quasi

agli estremi innanzi d' avvertirli di spegner le partite accese con

Dio e col mondo. lo torrei d' esser mendico piuttosto di lasciarmi

veder morire come fanno il piu de' grandi. Dio rende loro dai ii-

gliuoli ci6 ch' essi fecero ai proprii genitori.

Ma, disse.Ubaldo, i medici non hanno essi 1' obbligo d' avver-

tire della gravita del male ? chi meglio di loro puo saperlo ?

Sta zitto, Ubaldo. I medici dei signori son come le campane

della parrocchia: suonano afesta e a morto conforme le tira il sa-

cristano.
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INTORNO AL DOMMA

DELL' IMMACOLATA CONCEZ10NE

DELLA MAORE DI DIG

Se il Divino Autor della fede non avesse ailiilato il sacro deposi-

to della sua parola se non clie alia morta lettera della Bibbia non

dando alia sua Cbiesa 1' esser piii che divulgatrice de' sacri libri .

come xogliono i Protestant!
, ben sarebbe luogo ad un' istoria del-

1'eresie
,
non ad un' istoria de'dommi ; poiche, additato in qual

parte della divina Scrittura questa o quell' allra verita rivelata si

trovasse espressa, e notato in qual tempo fosse scritto il libro che

la contiene e da chi
,
altro piii non rimarrebbe che dime. Simil-

mente se il Divino Fondator della Chiesa , costituendola conserva-

trice e maestra della fede confidata a lei dagli Apostoli per tradi-

zione d' insegnamento e per istrumento di Scrittura, avesse ri-

stretto nel giro de
1

primi secoli quel magistero vivente per cui el-

la dichiara, svolge, definisce dommi e p
rescrivc simboli , di modo

che fosse rea di prevaricazione se piu aggiungesse un arlicolo al-

ia profession della fede da lei composla : 1' istoria de' dommi piii

non avrebbe materia gia da quatlordici secoli ,
diseccaUseoe la
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fonte con quel simbolo costantinopolitano, a cui la Chiesa non po~

tea far la giunta d' un Filioque senza scomunicar se medesima; ne

ad uomo d' intelletto potrebbe sorgere in mente il pensiero dell' i-

storia di un domma nori contenuto espressamente in quel simbolo.

Ma la Chiesa di Cristo non e quel cbe gli Scismatici e i prote-

stanti la fanno
,
sibbene quel cbe la fece il suo Divin Fondatore

;

da cui postacustode incorruttibile della rivefazione, stabilita colonna

e base di verita
,
costituita infallibil maestra ai popoli della fede

,

con autorevole sicurta di scienza spiega e ragiona progressivamente

le verita rivelate, secondo la misura del lume che il Dioidelle scien-

ze a' suoi Dottori comparte ;
e fatta dispensatrice dei misteri di

Dio, e tutto insieme interprete e giudice della dottrina rivelata, com-

misurando con sapientissima economia alle persone e ai tempi il mo-

do e la misura del predicarla, or permette la disputa cbe pu6 dilu-

cidare la verita senza metterla in dubbio, ora decide le controver-

sie che potrebbero pericolare od infoscar la credenza. Ond' e cbe

col volger degli anni e il succedersi dell' eta la doltrina cattolica si

vada in ogni sua parte esplicando e determinando, e cosi all'istoria

de' dommi aggiunga ogni secolo la sua pagina. Non solo adunque

e ingiusta Taccusa che muovono gli acattolici alia Chiesa di fabbri-

car nuovi dommi, per ci6 solo che alcuno novdlamente ne sanziona

e determina-, ma ne ancbe e ragionevole e giusta la meraviglia di

quei semplici ed inesperti cattolici cbe si stupiscono nel veder tras-

formarsi a' di nostri in domma di fede quel che ne' tempi ajndati non

era altro piu cbe una pia sentenza. Che se a meraviglia in ci6 fosse

luogo, dovrebbe nascer piuttosto dal veder per si lunghi anni im-

pugnato da molti come opinione mal ferma, e da' suoi difenditori

propugnato fin qui col modesto nome di pia sentenza uii domma si

manifestamente espresso nella prima pagina delle Scnitture divine,

e che tante e si chiare testimonianze della tradizione cattolica di-

mostrano apertamente contenuto nella parola rivelata
,
ed esplici-

tamente creduto fino da' primi secoli della Chiesa : tanto mal si ap-

porrebbe chi s' avvisasse non contenersi questo verc nella rivela-

zione fuor solo implicitamente, ne altro indizio potersene rinvenire
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Delia rredenza del popolo cristiano prima chc deU'ImniacokUCon-
cezione si relebrasse la festa.

Fin d'allora eke piacque al clemenlissimo Iddio di rial/are I'uo-

IIH. caduto a spesronza di salute, manifestaBdogii 11 suo pietoso COB-

siglio di i istorarne le perdiie e la rovint , insieme col la promecea
d'un Redentore il quale , secoiido Adamo

, rigeaererehbe a vita i

generati a morte dai primo prevaricalore , gli nnnuuzio il nasci-

mento d'un'altra Eva, che nemica eterna d'ogni peccaio riparereb-

be il fallo d'K\a sedotta, e sarebhe in verita matin- de' viventi. E
il signer Iddio disse al serpente : /o metlero inimicizia ffa le lu

doima, e fra la tua progenie e la progenie di Lei: ella ichittectra il tu

capo, e tu cercfwrai indarno di nwrderc la tua pianla. Nooeme-
slicri di molla perspicacia d' intendimento per iscorger manifesttlt

in (juesta senten/a Torigine immacolata delta Santa Madre di Dio:

la quale se non pu6 dirsi in queste parole dellaGenesi cbiaramente

rivelata, certo il velo che la ricopre e sottile tanto che lo sguardo

vi penetraagevolmente. Imperocche se le leggi ermeneutichee 1'tu-

lorevole interprelazJone de' PP. concordemente dimostrano quel che

qui non & luogo ne uopo di dimostrcre, cioe significarsi pel serpeote

il diavoio, e per la donna doversi intruder Maria: sequesta ininii-

cizia di Maria col serpente dev'esser propria di Lei, cioe oonvenire

a Lei singolarmente e dislintameute da ogni altro, come di Lei sin-

golurinenle e dislintamente e predetta: inter it et mulirrein, el inter

semen tuum el seinen tiliii* : se tale inimicizia al demonio che ne i

obbietlo deve intendersi penale e passiva, poiche per castigo Iddio

giieT intima : quia feristi rem hone . . . ininriciliat ponam ; e per6

inimicizia vittoriosa nella Vergine che ne & soggetto : se nimista

deU'uomo contro di Satana non puo iutendersi in altro che nell'es-

ser 1'uomo in amisla con Dio, nou in quanto per essa si avvicina ai

beoe delta giustizia, ma in quanto si allontana per essa dal fldf

del peccato, di cui Satana fe padre: si fa parvente il senso della di-

vina sentenza lo metlero 'inimicizia ecc. akro non poter eascre che

questo : lo mettero al niondo una donna che sempre pura ni rate-

chinta mai di peccato partorira colui che porra fine ai peocato.



632 CENNI STORICI INTORNO AL DOMMA

Essendo che in quanto e avversione dal male che inizia o compie

1'amicizia con Satana, e dicesi propriamente peccato, da que' Santi

che visser sempre innocentissimi, e singolarmente dal Battista che

santificato prinaa di nascere nescivit labem nivei pwdom, non pu6

dirsi che si distingua Maria fuorche in ragione di tempo, dicendosi

di Lei che non fu mai in peccato : non potendosi dire con verita di

quelle imperfezioni lievissime ,
da cui non va immune in terra la

santita piu pura, che per esse tanto si scemj 1'inimista de' Santi con-

tro il demonio ,
e per6 si distinguono da Maria , la quale da ogni

neo di difetto per singolarissimo privilegio fu sempre monda. Sif-

fatte imperfezioni, le quali non altronde si originano che dalla na-

tia defettibilita della creatura, non hanno coll'autor del peccato re-

lazione di sorta : molta bensi e strettissima relazione ha con esso il

peccato originale per cui 1'uomo nasce schiavo di lui$ e quindi al-

lora solo con verita potra dirsi che la Vergine ebbe un' inimicizia

tutta sua propria con Satana, se libera dalla colpa originale non fu

mai per essa sotto la sua tirannia. Che se altri potesse fingere o

imaginar compossibile siffatta inimista coll' originale servaggio, non

sarebbe certo un'inimicizia penale a Satana e vittoriosa alia Vergi-

ne; poicbe 1'inimicizia dello schiavo forzato contro il tiranno e pe-

na del misero oppresso ,
non punizione del dispietato oppressore.

Assommando in fine ogni cosa in poche parole ,
diremo che in in-

telletto sano non potra mai capire come colei di cui Iddio solenne-

mente predice che sara mortal nemica al demonio, ne fosse, ezian-

dio se per poco ,
suddita e serva. E questo basti aver ragionato

intorno alia prima rivelazione fatta da Dio net Protoevangelio della

immunita perpetua da ogni peccato nella Santissima Madre del

Redentore. A cui questo che ne abbiam detto non fosse tanto e

bramasse dissetarsi a piu chiara e piu larga fonte , legga quel che

ne discorre Francesco Saverio Patrizi nella sua operetta De Imma-

culata Mariae origine a Deo praedicta di recente data alle stampe ,

nella quale ,
come in ogni altra scrittura di quel dottissimo uomo

,

tutto e pensato e detto s\ bene, che non potremmo altrimente fuor-

men bene.
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Sol ci piace, per qualche compenso di quel che lascia a desidc-

rare il detto da noi , di soggiunger qui il bellissimo commentario
che alia divina sentenza Inimicitias ponam: fa in un suo inno Au-
relio Prudenzio antiripando cosi una splendida testimonianza del

quarto secolo in favor del!' Immacolato Concepimento: testimonian-

za che val sola per molte, per essere di tal uomo, i cui cantioi fu-

rono giudicati degni di far parte dell' ecclesiastica salmodia. Kcco,
die' egli, che dir volea quell' odio antico, e quella irreconciliabile

nimista dell' uomo coll' aspide: la Vipera infernale giace schiaccia-

ta in terra sot to i pie del la donna. Per quella Vergine che fu degna
di partorire un Dio ogni veleno e vinto e domo

;
e 1' angue reo di-

vincolandosi indarno per isnodarsi di sotto il pie virginale ,
rivo-

mita sull' erha 1' inipotente suo tossico.

Hoc odivm veins illud erat,

Hoc erat aspidis atque hominis

Digladlabile dixcidium,

Quod modo cernua femineis

Vipera proteritvr pedibus.

Edere mmque Deum merita

Omnia Virgo venena domat:

Traclibus anguis itieaplicitis

Virus inerme piyer revomit

Gramme concolor in viridi.

Non sapremmo con qual altra imagine piu significativa e parlante

si potesse dipingere I'immunita di Maria dall infezione della colpa

originate ; ne 1' arte cristinna trovo sin qui miglior modo d' espri-

mere in figura 1' Immacolata Concezione, che rappresentando la

Vergine in atto di conculcar coll' ehurneo piede la testa del vene-

nalo serpente. Se dunque il serpe maligno oppresso dal virj:ineo

piede rivomiti impotente quel morlifero tossico ond' egli infetta fin

dal primo suo germe F umaoa stirpe, Mjna non ne fu mai tocca ,

e per6 fu scevra dal comun vizio d' ori^ine.

Questa manifestazione primiliva del doinma di cui intendiamo

descrivere brevemente lo svolgimento e le fasi , era necessario illu-
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strare con qualche studio, perche da essa sgorgano e si derivano

quasi tutte le testimonianze della tradizione
,
e quindi tolsero per

ordinario gli scrittori ecclesiastici le figure e i colon con cui ci la-

sciarono espresso quel che sentivano intorno alia originalc illiba-

tezza della Vergine Immacolata.

Or venendo a 'tempi dell' evangelio (poichfe lanecessita d'esser

brevi non ci consente il dimorarci a discorrere per le figure e i ti-

pi in cui credettero i PP. adombrata dagli scrittori ispirati del Te-

stamento antico la perpetua mondezza e santita di Maria) e ricer-

cando se alcuna cosa ci lasciassero detta gli Apostoli Aell' interne

rata origirie della Vergine: negli atti della passione dell' Apostolo

S. Andrea ci vien trovata un' aperta e solenne profession di questo

domma dalla bocca stessa del primo Apostolo di Cristo. Conciossia-

che rendendo egli ragione della sua fede ad Egea Proconsole
,
ve-

nuto a dipe dell' incarnazione del ligliuol di Dio
,
cosi parla : . E

poiche della terra immacolata era stato formato il primo uomo, era

necessario che d' una Vergine Immacolata nascesse un uomo per-

fetto, si che il figliuolo di Dio
,

il quale avea da principle creato

1' uomo ridonasse agli uomini la vita eterna che per Adamo avea-

no perduta. Niun canone ermeneutico concede 1' attribuir piu

sensi ad un aggiunto ripetuto in due membri rispondentisi di uno

stesso periodo, ove di necessita nol richiede la natura de' soggetti, a

cui non possa convenir tale apposito in un sigqificato medesimo :

or nella protasi dell' apostolico detto 1'aggiunto Immacolata dato al-

ia terra, vale Non mai per lo innanzi macolata : dunque ancor nel-

1' apodosi in cui e dato alia Vergine, dee valere Non macolata pri-

ma. Ed ecco il domma che fa la Vergine Madre non mai macchia-

ta di colpa professato esplicitamente fin dagli Apostoli ; e, quel che

assai rilieva notare, professato in una confessione della fede sicco-

me conducentissimo a dimostrar credibile e condecevole che 1' U-

nigenito di Dio prendesse umana carne in seno di donna.

E veramente 1' economia della redenzione e ristorazione dell' u-

man genere in alcuna cosa parrebbe monca
,
se

,
come al vecchio

Adamo peccatore e propagatore del peccato, in ordine di riparazione
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risponde il nuovo che e Cristo
, il quale scevro in tutto di colpa

sbandi e distrusse 1& colpa, non rispondesse all' aiitica un' Eva no-

vella che sempre incontaminata e monda da ogni peccato meritas-

se di cancellar la colpa di quella e ristorar 1' onore del femmineo

sesso.

Quindi e che il santo Vescovo e martire Ireneo, nobilissimo allie-

vo del piu illustre discepolo di Gio. Evangelista, S. Policarpo, nel

quinto de'suoi celebratissimi libri Adversus haereses cosi discorrele

parti e F uflicio di Maria ncIT economia deir umana redeiizione :

Come fu sedotta dall' Angelo la prima donna a disubbidire a Dio,

cosi Maria fu persuasa dall' Angelo a soggeltarsi a Dio : e per tal

modo la Vergine prudente divenne avvocata della Vergine stolta.

E come per Evaancor vergine fu condotto a morte il genere uma-

no
, per Maria sempre Vergine e ricondotto a vita

, equilibrando

1' obbedienza d
1

una Vergine I

1

inobbedienza dell' altra. > Ora e

manifesto per se che all uflicio di riparatrice del fallo d' Evu at-

tribuito alia Vergine non si confa il partecipar per condizione d' ori-

gine nella medesima colpa; e alle parti di avvocata mal si puo coo-

cepire come convengasi 1' aver comune il reato con la sua cliente.

La qual comparazione di Maria con la prima donna come di due

cose fra se contrarie, delle quali la perfczione dell' una e nata ad

adempiere il difetto dell' altra
,

e messa in campo e tratU'cgiata a

vivi colori anche da S. Giustino filosofo e martire nobilissimo nel

suo Dialogo con Trifone giudeo ,
ove cosi ragiona 1' inrarnazione

del Verbo: D'una Vergine si fece uomo
,

; Hint-In' 1

per la medesi-

ma via ond' ebbe principio, per la suggestione del serpente, I' inob-

bedienza, dovesse parimente aver tcrmine. Perocche Eva essendo

ancor vergine ed incorrotta ,
con accogliere il serpentine sugg'eri

mento , partori la disubbidienza e la morte : e Maria Vergine dan-

do ascolto all' annunzio del messapgero celeste concepi I'ubbidienzt

della fede, e partori la letizia della vita >. Ad Eva insidiata cs*'dol-

ta a divenir cagione di morte quando ancor era vergine nel corpo ,

c nell'anima ancora adorna dell' originale giustizia ,
Giuslino con-

trappone Maria che annunziata e crtdt-nte e lalta madre di
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chi non vede che con ci6 stesso
, per legge d' opposizione , egli e-

sclude da lei la colpa d' origine?

Con altre immagini ancora gli antichissimi PP. pennelleggiano la

originale immacolatezza e perpetua santita della Vergine. S. Dionigi

d' Alessandria nell' insigne epistola che scrisse contro Paolo Samo-

sateno cosi ragiona di lei: Quest' unica e sola Vergine figliuola

divita gener6 il Verbo vivente, per se medesimo sussistenteincrea-

to e creatore; e segue a chiamarla abitacolo santo, dal capo alle

piante lutta benedetta, sempre protella dalla virtu dello spirito, loda-

tissimo tabernacolo di Dio, verginal Paradiso ricco d'ogni bene: ha-

bens omnia. Ne con piu lucide tinte potea figurarsi 1' originale

purita di Maria che dicendola figliuola di vita
,

all' opposto degli

altri discendenti di Adamo che si dicono figli d'ira e di morte, e

lodandola sempre da Dio difesa e tutta benedetta, ne mai esule dal

Paradiso dell' innocenza, poiche ella stessa e desso.

E perche piu chiaro apparisca come fin dall'entrare del terzo se-

colo della Chiesa si credesse e si professasse esplicitamente la illi-

batezza natia ed originaria della Vergine: in una omilia d'Origene,

che e la prima in diversos
,

la troviamo adornata di questi titoli :

Degna di Dio, Santa ed Immacolata del Santo ed Tmmacolalo (e pe-

r6 come lui di originale santita ed immacolatezza), unica dell'uni-

co : tesoro celestiale
,

ricchezz-a della Divinitd
, pienissima santita,

perfetta giustizia: che non fu mai sedotla dagTinganni del serpente,

ne infetta mai dalV avvelenato suo alilo. Piu apertamente di cosi

non puo volersi espresso dagli antichi un domma che la severita del

parlar teologico e I' uso ecclesiastico ancor non avea segnato e de-

finite con immutabile formola.

Che se non contend di seguitare di eta in eta la propagazione

ascendente della credenza cattolica intorno all' Immacolata origine

di Maria , vogliamo investigarne la diffusione estensiva di luogo in

luogo, e intendere che sentissero intorno a cotesto punto le diverse

Chiese della cristianita, con agevol fatica troveremo fin dal quarto

e quinto secolo le Chiese d' Oriente e d' Occidente in* mirabile ac-

cordo di sentimenti nel celebrare sempre immacolata la Vergine.
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E del sentimento della Chiesa siriaea abbiamo interprele e testimo-

oio il piu illustre de' suoi Padri e Dottori S. Efrem diacono edes-

seno
,

il quale nelle sue orazioni
,
o meglio iuni di lode alia SSmt

Madre di Dio con inesausta dovizia di figure e di titoli da viocere

ogni immagiriazione ed ogni memoria ne canta ed encomia in mille

diverse forme la sempre illibata ed originate purezza e santita. Lei

dice Immacolata , ajl'alto scecra da ogni macchia di colpa, in lutlo

pura e casla, piu santa de' Serafini, incomparabilnienle piu (jloriosa

di lutle le allre schicre superne. Lei celebra e loda dono sommamen-

te nuovo di Dio, immacolatissima, pienamenle immacolala, Siynora

sempre benedella
, prezzo del riscatlo d Eva

,
die schiaccio il capo

dell' infernal dragone , che fu sempre di corpo e d' am'ma inlera ed

immacolala. E come cio fosse poco ,
non adeguando la nobilta del

soggetto alcuna lode che possa confarsi a semplice creatura . Lei

chiama la purita, I' immacolatezza, la santita medesima sub Deo.

Qual fosse la credenza delle Cliiese greche potremmo raccogliere

da molti PP.
,

e singolarmente da S. Epifanio di Cipro nel lihro

dell' eresie, e da S. Cirillo d' Alessandria nell' orazione che disse ai

Vescovi adunati nella chiesa della Vergine Madre in Efeso dopo

celebrato il Concilio : ma niuno meglio I'espresse dell' anonimo au-

tore delforazione De laudibus Mariae Deiparae che va sotto il nome

di S. Epifanio , e si recita oramai per tutta la Chiesa nel novello

ufficio dell' Immacolata Concezione dentro t ottava. In qual modo

potro io, dic'egli, predicar felice si come e degno la radice della fe-

licita e della gloria? Da Dio solo in giu Ella ad ogni cosa sovrasla:

per nalura piu bella de
1

Cherubini stessi e de' SeraGni , e di lutli

i cori degli angioli : a cui lodare lingua d' uomo ne d'angelo non e

lanta . Parole somiglianti a (jueste per evidenza e forza di esj>res-

sione troviamo in Ire altre orazioni d origine greca, di cui no

ramente si fannoaulori S. Gregorio Neocesariense di-llcdur jniiiu-,

e S. Anfilochio della terza; ma non .nonta gran fatto il non s;i|

certo chi le scrivesse; quando cio nullameno ci moslrano la co-

mune credenza del tempo in che furono s<.
%

ritte. E ne' due sermo-

ni ascritti al Taumaturgo di Neocesurea, che Gerardo Vossio fece
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latini, e sono In Annunciationem Sanclissimae Genilricis Dei, leg-

giamo chiamata la Vergine Paradise sempre fiorente d' immortalita

in cui germino 1'arbore della vita, vastimento di luce, domicilio di

virtu, fonte perenne: oriente del Sole intelligibile, fiore immacola-

to, prato odorosissimo
,
vite ognor verdeggiante. E nella sua sesta

orazione in S. Deiparam san Proculo Vescovo di Costantinopoli

GOSI di Lei ragiona : ben poteva Ella esser fatta tempio di Dio ,

poiche di terra monda era stata formata : essa e celeste globo <Ji

novella creazione, dal quale il Sol di giustizia che non conosce tra-

monto tenne lungi ogni tenebra di peccato .

Ne punto meno esplicite ed evidenti son le testimonianze che

del sentir della Chiesa latina abbiamo espresse negli scrittori e nei

Padri che 1' illustrarono. E nel principio del secolo quinto una

splendidissima ce ne porge Caio elio Sedulio, prete e poeta egre-

gio ,
che meritd d' ingemmar co' suoi verai la liturgia e 1' ufficio

ecclesiastico : onde coi sensi e con le voci di lui la notte sacratissi-

ma del Natale cantiamo alia Vergine Madre :

Genuit puerpera regent

Gaudia Matris habens cum virginitatis honore,

Nee primam similem visa est nee habere sequentem :

da cui tolse il Petrarea que' suoi dolcissimi versi :

Vergine sola al mondo senza esempio,

Che il eiel di tue bellezze innamorasli,

Gui ne prima fu simil ne seconda.

Or quel nobilissimo cristiano cantore cosi descrive poetando la

mondezza di Maria da ogni infezione o colpa originale! Come di

mezzo le acute spine spunta lamolle rosa, k quale, nulla in se aven-

do che punga ,
oscura colla sua bellezza il pungente spino che la

produsge : cosi della stirpe d' Eva nascendo santa Maria, una Ver-

gine novella cancello il delitto della vergine antica :
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Ac velut e spinis mollis rosa surgit aculis,

Nil quod laedat habens, matremyuc obscurat honore:

Sic Hevae de stirpe sacra veniente Maria

Viryinis antiqnae facinus nova Virgo piaret.

COD immagine piu felice non potea idoJeggiarsi ne-a piu severo rigor

ill termini esprimersi I

1

iuiuiaeolata origitie di Maria
, poiche di

ijiu'sta elettissima e fulgidissima rosa e delto die nulla essa tiene

del vizio del la pianta da cui gertnoglia.

M;i dalla disputa di A ur<>s! ino contro Giuliano abbiamo del comun

sentimento de'cristiani intorno allaoriginale purita di Maria tal do-

eumento, che soto pu6scusarne cento altri. CoDciossiache daobbie-

zione ia forma d' accusa mossa al Predicator della grazia da quo!

diseepolo e difensor di Pelagio evidentemente apparisca che i fedeli

di ijni-ir eta aveano |>er somigliaute a bestemmia il dirche la Ver-

gine fosse infetta mai di peccato, e per esso scbiava al demonio : e

la risposta con cui il S. Dottore ne4 quarto libro dell' opera irn-

perfetta contro il medesimo diuliano ribatte 1'invidiosa calunnia,

contenga ed esprima una formate negazione delT esser mai stata

la Vergine in reato di colpa e in soggezione di Satana. Ecco, di-

ce Giuliano al Dottore d'lppona assertore deiruniversalescadimento

e della colpa originnria di tutti i figli d Adamo, eceo a che ti coo-

duce la tua dottrina, che fa schiavo di Satana ogni uom che na-

sce: ad appropriare al diavolo per condizione di nascita la Madre

stessa di Dio : Tn ipsam Mariam diabolo dniditione nascendi tran-

scribis : con tanto solo credendo , come la rosa parla da se, di aver

convinto Agostino d' assurda empieta : il che dimostra cfee le cri-

gtiane orecchie non sopportavano di udir chiamare Maria, poniam

che solo in origine, infetta di colpa e soggetta al demonio. K che

risponde Agostino a si fatta incolpazioae? le da risolutamente del

falso, e nega reoisamentc che la sun dottrina faccia si grave tor-

to alia santa Madre di Dio. Nos Mariam diaboio non tranicribitnu

omditione nasccndi ;
sed id*) quod ipta.cond&e solvitur gratia **

nascendi
5
che val quanto dire : io non fo

,
si come tu dici

,
la Vr-
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gine per condizione d'origine schiava di Satana
;
e in questo non ci

discordiamo 1' uno dall'altro: ma la nostra discordia e ne' principii

da cui moviamo
,
convenendo in punto per due oppostissime vie :

die tu dici la Vergine sempre libera dalla servitu del demonic per-

che non credi al peccato originale: io per 1' opposto tenendo per

indubitata la trasfusione di esso in tutti i discendenti di Adamo,

dico sempre libera Maria dalla servitu che per esso s' incorre, per-

che so che la grazia di rigenerazione da cui fu con mirabile prero-

gativa prevenuta la preserve dal contrarlo. Dalla qual risposta vuol

prendersi la misura, o piu veramente apprendersi la dismteara del-

T ampiezza a cui deve estendersi quell' altra sentenza di Agostino

nel libro De natura et gratia ,
che quando trattasi de' peccati, per

V onor del Signore, non dee farsi per nulla quistione di Maria, a

cui sappiamo essere stata concessa maggior pienezza di grazia a

vincere per ogni parte il peccato, perche merit6 di concepire e di

partorire colui che in se mai non ebbe pecoato. Dopo tal testimo-

nio della comune credenza nella sempre immacolata santita di Ma-

ria Vergine ci pare affatto soverchio il volerne addurre altri pifr ,

ancorche fossero chiari ed espliciti quanto quel di S. Massimo di

Torino nella omilia ante natalem Domini, che e 1'ottava. delle edite

dal Gallandi, che dice appunto cosi : Maria fu stanza in tutto dice-

vole a Cristo che I'abit6, non per pregio di corporate belta, ma per

la grazia originale . : slain

E ehe altro potea credere della Vergine il popolo cristiano, se

nella sacra liturgia, che e 1' insegnamento popolare e il magistero

quotidiano della Chiesa, fino dagli antichissimi tempi 1'udi mai sem-

pre nominare Immacolata ed intemerata, santissima, gloriosissima

e benedetta, come nella liturgia di S. Giacomo : Santissima ed illi-

bata, come in quella di S. Marco: Santissima, gloriosissima, imma-

colata, di benedizione ricolma, come nell'alessandrina di S. Basilic:

lodata, immacolata, in ogni tempo beata, come nel rite delle ordi-

nazioni de' Maroniti : o, come nella liturgia costantinopolitana , che

per essere stata ordinata ed accresciuta da S. Giovan Oisostomo
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da lui si noma, beatissima, e per ogni verso incolpata? E poi, qual
altra idea potea farsi di quella felicissima creatura che quei

Tre dolci e cari nomi ha in se raccolti,

Madre, figliuola e sposa?

come darsi a credere che Iddio Padre nel crear questa primogenita
sua figliuola la volesse figlia d'ira e di morte prima che di grazia e

di vita? come concepire che il Divin Figliuolo Redentor del mondo

lasciasse cadere in servaggio 1'eletta ad essergli madre, e non anzi

la riscattasse con piu perfetto modo di redenziono, faoeudola sua

prima che venisse in poter di Satana? come pensar finalmente che

10 Spirito Santo permettesse al nemico di preoccupar la sua sposa,

ne la santificasse si tosto come, esistendo, ne fu capevole?

Essendo dunquecerto ed indubitato nell'universale credenza dei

cristiani che Maria non fosse macchiata di colpa e per6 santa lino

dal primo 1st an U- dell'esser suo, ben presto la pieta de'fedeli verso

di lei, come giane solennizzava la felice nativita, voile festeggiarne

11 faustissimo e santo concepimento. Alle Chiese d'Oriente appar-

tiene in proprio la gloria d'aver tributato prime alia Vergine que-

st'onore. Poiche nel Tipico di S. Saba, che e Y ordine degli uffici

divini prescritto a suoi monaci da quel santissimo archimandrite del

secolo quinto, troviam gia notata la festa del concepimento di Ma-

ria con queste parole: 11 di 9 Dicembre la Concezionedi S. Anna

Genitrice della Madre di Dio. Del medesimo S. Abbate conten-

gono i Menei de' Greci parecchie divotissime odi, ossia inni che ci

offrono evidenti prove dell'esplicita credenza di quell' eta nell'im-

macolato concepimento. Nell'ode 11 cosi parla a Maria: In te ripon-

go la mia speranza, o Signora, che mai non fosti anche solo rtrina

a veruna co/pa, e chi fia pura di colpa al paro di te? niuno, fuor

che tu sola, e incontaminalo cost, o mondissima di ogninco. E nella

XIV : In te ristette il peccato del primo padre, e non pole passar ol-

ire. E voi, Gioachino ed Anna, voi fost*^ due lumi, da cui s' aceese

queHa chiarissima Lampade in ctii niun vestigio tfowifrra *i scorgc.

E S. Andrea di Gerusalemme che fu nel terzo Concilio di Costan-

Serie //, vol. VIII. 41
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tinopoli fra'piu strenui eombattitori dell'eresia de'Monoteliti, e poi

Metropolitano di Greta, non solo ci e testimonio del celebrar che

si facea a' suoi tempi la festa della Concezione ,
ma compose egli

stesso inni e preghiere proprie di tale solennita, da lui segnata nel

suo Canone con questa formola : Die 9
uk
Decembris Conceptio

Sanctae ac Dei aviae Annae. II dottissimo maronita Giuseppe

Simon Assemanoi ci fa fede che in airtichissimi codici greci degli

evangelii scritti fuor di ogni dubbio prima dett'800, nell'indice

delle feste che suole aggiungervisi nel fine si trova costantenaente

notata la Coocezione della Vergine lo stesso di 9 Dicembre
-,

e si-

mile ne' Menologii greei di piu rimota eta. Dal medesimo erudi-

to scrittore al giorno 9 Dicembre delle Tavole greco-moscovite pub-

blicate da lui nel V tomo dell opera che intito!6 Kalendaria Eccle-

siae Universae, impariamo che nel Menologio basiliano e nel greco,

come anche nel Calendario rutenico ossia moscovitico il 9 Dicem-

bre e serifto sempre: Conceptio Sanctae Annae Mains Deiparae: e

nei fasti greco-moscoyiti Zaczati e Sviatyia Amus: Conceptio San-

clae Annae. E nel Tipico di Nicone monaoo nel quale sooo descritte

in 40 capitoli tutte le feste che nel giro dell' anno si celebravano nel

patriarcato Antiocheno aH'eta sua, cioe a mezzo il secolo undecimo,

al di 9 Dicembre e notato: Conceptio Sanctae Annae quando conce-

pit beatam Virginem Mariam Dei genitricem. Finch^ sempre piu in-

fervorandosi la divozione dl popolo nel solennizzar questa festa,

rimperator'Manuele Comneno, che impero dal' 1143 al 1181, con

suo editto soggiunto da Teodoro Balsamone al nomocanone di Fo-

zio, ordino che il da della Goncezione di JAaria foss*- feriato come

le altre maggiori festivita.

Ma non e a dissimulare una cosa che setnbra dimostrar mal si-

euro il credere la celebrazione di cotal festa certo argomento della

comune credenza nell' immacolata Concezion della Vergine, poiche

mette in incerto se i Greci nel festeggiare il concepimento di S. Anna

intendessero di onorare la santita della prole concetta, o non anzi

il miracolo della fecondita da Dio concessa a genitori sterili e per

provetta eta disperati d' aver mai prole. E che questo piu veramente
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intendessero ne altro piu che questo possa iiiferirsi dal fcsleggitre
i Greci la Concezione della Vergine, sembra argoniento piu che b-
stevole a persuaderlo 1'uso costante delle Cliiese Orienlali nel soton-

nizzar similmente il conccpimenlo del Precursore : ond' die i

calendar!! medesimi i quali ci dimostrano in uso la festa della Con-
cezione di Maria, tutti in pari tempo ci additano 1' uso del feslcg-

giarsi la concezion del Battista : e come non si dee creder di lui olie

con tal festa i Greci intendessero di onorare immacolalo e santo ,

ma solo rairacoloso, il concepimento ,
cosi pu6 sembrare fuor di

ragione il persuadersi che allro migliore oggetto si proponessero
nel celebrare il concepimento della Vergine. II clie si conferma

yiemaggiornaente dalia risposta che fece un Vescovo Armeno ai

motiaci di S. Albano in Inghilterra quando il richiesero, come
riferisce Matteo parigino neila sua cronaca all' anno 1228, se nel

paese suo si celebrasse la fesla della Concezione di Maria. Si cele-

bra, diss' egli, e questae la ragione del celebrarsi : che a Ginachi-

no sconsolato e dolente di non aver figliuoli 1' annunzio 1' Ange-

lo, e cosi gli avvenne : e per ugual ragione celebriamo la conce-

zione di S. Giovanni Battista. Ma se si dee concedere che nel fe-

sleggiare il concepimento della Vergine volessero i Greci celebrare

il prodigio dell'essere generata di parenti steriJi, non puo negarsi

per6 ne mettersi in dubbio cite oggetto di cotal festa inteso ed e-

spresso non fosse ad essi aurora e principalaunte la stessa Vergine

beat issitna nelia sua Concezione iniiuacolatu e santa. Troppo cliiaro

1'attestano le omelie de'PP. in questa medesima solennita,e fraesw-

quella notissima di Giorgio Nicomediense, riferita ed illuslrata da

Benedetto Piazza, e un'attra luculenlissima che si sta pubblicando

in Roma nelF original greco per cura di Antonio Ballerini, dalle qgali

si pare manifestissimo che gli orientali solennizzavano non pure il

miracolo, ma sopra ogni cosa la santita del concepimento di Maria.

Noi citeremo soltanto gl'inni e le preci di Andrea Crelense ricorda-

te piu sopra , i cui sensi direttamente si .olgono alia Vergine im-

macolata, cosi parlando alia santa bambiua pur or concetta: Santa

Madre di Dio, tabernacolo immacolato, tu sei la nube, il giardino,
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la porta di luce, la mensa, il vello, il vaso della manna delle sa-

cre carte
5

e a
1

fedeli di lei : II coro de' profeti cant6 questa te-

nera creatura cui Anna sterile concepi immacolala e casta: e noi

come sola immacolatissima con esultanza la chiamiamo beata. Ger-

minare oggi nel seno di Anna il talamo animate di Dio, il rovo in-

combusto, 1'arca novella, it candelabro d'oro: Anna felice che con-

cepisci nel seno quell' odorosissimo unguento che noi tutti ricrea

colla fragranza della grazia: magnifica ed esalta il Creatore nell'ac-

coglier che fai dentro all'utero il tempio sanlo di Dio, per cui ti

veste ed abbella lo splendor della santita. E se anche non aves-

simo intorno a cio testimonianze dirette, dovremmo pur giudicare

che nel festeggiar laConcezione di Maria onorassero in Lei quel che

ne credevano prima, e seguitarono a crederne dipoi. Qual fosse la

comune credenza degli orientali intorno al concepimento della Ver-

gine prima che ne celebrasser la festa, vedemmo piu sopra abbon-

dantemente: qual fosse appresso, per non allungarci di troppo, ci

terrem paghi d'intenderlo da S.Giovanni Damasceno; il quale nel-

1'omilia II De dormitione Ikiparae cosi parla di Lei: A questo pa-

radiso non ebbe ingresso il serpente; poiche T unigenilo figliuol di Dio

di questa terra pura e vergineformb se stesso in wowo; e da Giovan-

ni soprannominato Geometra, scrittore grecq del secolo decimo, il

quale ne' suoi inni alia Vergine Madre, dopo averla chiamata Nuo-

vo cielo, nuovo mondo, nuova creatura, data in luce con parto tutto

nuovo, com'ella poi un tutto nuovo parto diede alia luce; cosi la sa-

luta: Allegrati, o figlia del cielo, del comun nostro vizio non tocca

mai : Allegrati ,
o Madre di Gristo

,
libera dalla macchia del primo

Padre :

Gaude concretum sublimi corpus olympo

Et vitii nostri crimine virgo carcns.

Gaude quae Christo corpus mortale dcdisti.

Salve primaevi libera labe patris.

E tanto basti aver detto del sentimento e della devozione delle

Chiese d' oriente riguardo all' Immacolato Concepimento della S.

Madre di Dio.



DELL' imr. CONCEP!METTO DELLA MADRP DI DIO

Nfe la pieta de'Latini, ossia delle Chiese occidental!, si lascio vin-

cere di lunga mano agli orientali in onorar la Vergine Immacolata.

Considerate bene ogni cosa
, non si puo con ragione mettere in

forse che fin dal settimo seeolo non si festeggiasse nelle Spagne
la Concezione della purissima Vergine. Cio testifira apertamcnte

il biografo anonimo di S. Ildefonso di Toledo, che e il piu diligen-

tee copioso scrittore della vita di quel S. Arcivesoovo , e molto

antico, poiche il monaco Ermanno, coetaneodi S. Bernardo, scri-

vendo a Bartolomeo Vescovo di Laon
, dice che cotesta biografia

era stata recata di Spagna in Francia da Godescalco Vescovo d' A-

quitania insieme coi libri di S. Ildefonso de Virginilate R. Mariae:

e se dovessimo in cid negar fede a
qtiel si accurate biografo sol

perche Giuliano eZixilane, che prima di lui descrissero la vita

d' Ildefonso
,
non dicono tutto quel ch' egli dice, troppe cose do-

vremmo discredere a Luca ed a Giovanni perche non raccontate

prima di loro da Matteo e da Marco
,
e singolarmente a Giovanni

tutte le cose non raccontate da Luca
,

il quale di sfc confessa d
1

a-

vere scritto assecutus omnia a principio diliyenter. Or nella detta

biografia di S. Ildefonso
,
che puo leggersi nel secondo seeolo be-

nedettino del Mabillon
,
cosi e soritto: Ftstum etiam Conceptions

S. Mariae, quo scilicet ipsa concepta l, celfbrari constiluit; ft eius

constitutione per totam Hispaniam solemniter colitur sfjrlo id* De-

cembris. E che veramente si colehrasse abantico nelle chiese di

Spagna la solermita della Concezione di Maria anche da ci6 si

comprova cheil piu antico uffizio della Conrezione pressogli occi-

dental! si trova nel breviario d' una Chiesa Spagnuola, cioe di Tii-

rona : dal quale abbiamo chiarissime testimonianze che con tal fe-

sta gli Spagnuoli onorassero espressamente 1* originate santi<a di

Maria. II titolo d' esso udicio e Festa delta santificaziont della Con-

cezione della B. Vergine: nell' orazione e detto: Facciam memona

della santificazione del concepimento della B. Maria <//' ulero di

sua madre ; e in una lezione : Questa casa , cio6 la Vergine , Iddio

fabricb quando, T otlantesimo dt dopo fatto il farnale concfpitnento,

le infuse Vanima, e nel seno della madre con gran jnenezza di grazia
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la santifico. Ne il dirsi qui santificazione del concepimento dee far

credere che facessero la Vergine prima concepita che
santificata-,

poiche operandosi 1' infusione dell' anima che e la concezione per-

fetta, in un istante che non ha prima ne poi, concezione santificata

e il medesimo che concezione santa.

Che nella Chiesa di Napoli si celebrasse fin dal secolo ottavo la

festa della Concezione, ne fa fede un antichissimo calendario scol-

pito in marmo, illustrate dal Mazzocchi, nel quale al di 8 Dicem-

hre
,
come il descrive il dottissimo Zaccaria nel suo Onomastico

Rituale, e notato : CCEPTIO s. "ANE MARIE VIR. che vale: Concezione

di S. Anna, cioe di Maria Vergine in seno a lei. Del medesimo ot-

tavo secolo e un altro rilevantissimo documento che sta pubblican-

do il soprallodato P. Ballerini
,
dal quale si fa manifesto che nella

Chiesa di Cremona in Lombardia la festa della Concezione di Ma-

ria si celebrava in quel tempo con solennita non comune. Poiche

nel Cremonese il conte Uspinelli 1' anno 780 edific6 una cappella

pubblica in onore della Beata Vergine Maria concepita senza pec-

cato; ed Ugone De Summo della medesima famiglia Uspinelli e si-

gnore dell' Oratorio, nell' anno 1047 nel giorno, o come ivi e det-

to, in festo Sanclae et Immaculatae Conceptions Bealae Virginis

Mariae, don6 in perpetuo benefizio della cappella una casa , coa

orto, campi e vigna. E fra le altre prescrizioni aggiunte nell' atta

di donazione, evvi pur quests che di legno incorruttibile o di mar-

mo vi si rappresenti la Vergine coronata di dodici stelle, con sotto

a' piedi il serpente scolpito in maniera . che paia vomitare indarno

il velenOj e la Vergine si gli prema T empia testa, come si addice a

Lei che per grazia del Figlio con anticipata redenzione fu preserva-

la dalla macchia originale e d' anima e di corpo fu sempre integra

edimmacolata. Cosi 1'autentico documento pubblicato ora per la

prima volta, col quale non pure si dirnostra 1' antichita del culto ,

ma la significazione stessa con che il culto dell' Immacolato Conce-

pimento della Vergiue Beatissima era professato.

E i Monaci Benedettini d' Italia fmo da rknotissima^ eta ebbero

in uso di celebrare la Vergine Immacolata con questo cantico di
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Paolo Diacono, scrittore assai noto del secolo oltavo; ncl quale ve-

diamo espresso a chiarissime note che Maria non fu tocca da quel-
la peste ond'e tutta viziata 1' uniann

stiri>e.

Uausto maligni primus ut oecidit

Virus Chetydri terrigenum parens;

Hinc lapsa pestis per genus irrepens ,

Cunctum projundo vulnere perculit.

Rerum miserans sed Sator, I\>M v

Cernens PIACITLI viscera Virginis,

Hisferre mortis crimine languido

Mandat salutis yaudia saeculo.

He meno antica d' assai sembra essere in Inghilterra la solcnnila

dell' Immacolato concepimento. E occasions agl'Inglesi del cele-

brarla fu la visione d' un ahbate Elsino, che pericolando in mare

per subita tempesta, e pregando la Vergine che nel campasse, me-

ritu efae Maria mostrandoglisi visibile il rassicurasse da ogni timore,

ingiungendogli che in ricambio di gratitudine dovesse festeggiare

co'suoi monaci la sua santa concezione recitando in quel di, colla

dehita permutaziorie di voci
,

1' Uffizio proprio della Nativita. II

quul fatto e attestato da tanti autori virinissimi al tempo in cui si

dice avvenuto, che il volerlo negare ci sombra temerita. Non cosi

ci da Tanimo di avverare che S. Anselmo di Cantuaria istituisse tal

fesla, e la presrrivesse, come Primate, a tutta Inghilterra, come

aflermano i Vesrovi del Concilio di Londra colebrato al principio del

XIV secolo. Perocche, per lasciare in parte le osservazioni critiche

di un altro Scrittore antico,di niuno ci par si certo che apertamente

negaase F immacolato concepimento della Vergine, quanto d1 An-

selmo : mentre in opere certamente sue chiaramente afferma che

Maria fu concepita in peccato originale : e che sia peccato originate

niuno prima di hii si chiaro e preciso
defini dicendo : Pfccalum nri-

yinale aliud intelligcre neqneo quam fartam in homine per inobedien-

tiam Adae iustitiae debitac nuditaltm. Vero e nondimeno che (per

quella necessita di discordar da se stesso in cui e chiunque abbrac-
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ciando con sincere animo tutta la yerita, in alcuna cosa involon-

tariamente va errato) il medesimo S. Anselmo nel libro De Conce-

ptu virginali, ragiona cosi di Maria. Era dicevole e conveniente

che quella Vergine, a cui Dio Padre die 1' esser Madre del suo pro-

prio unigenito, splendesse di tal purezza, che la maggiore non po-

tesse intendersi sotto Dio. Ma se la Vergine fosse pure un istante

in peccato, sarebbe sotto un rispetto maggiore e piii perfetta della

purezza di lei la purezza degli angeli che non fu mai macolata di

colpa : ond' e mestieri di dire che le parole d' Anselmo la facciano

concepita senza peccato.

Ne a molto and6 che le Chiese di Francia emulassero la di-

vozione delle Chiese di^Spagna, d' Italia e d' Inghilterra in venerar

Maria santa ed immacolata nel suo concepirnento ;
anzi e da dire

che all' Inghilterra andasse innanzi la Francia, se del celebrarsi pres-

so de'suoi la concezione della Vergine par!6 Pascasio Ratberto, no-

bilissimo scrittore del nono secolo
,
la dove scrisse: leremiae dies

atque lob maledicta pronunlialur , dies, inquam, nalivitatis eorum

( alludendo al detto di Giob: pereat dies in qua dictum est conce-

plus est homo\ e all' altro simile a questo di Geremia; e per6 inten-

dendo il di del loro concepimento ); tamen dies quando INCHOATA

est felix Mariae NATIVITAS benedicta pronunciatur, el COLITUR RELI-

GIOSE SATIS. Conslat enim earn ab omni originali peccato immunem

fuisse,per quam non solum maledictio matris Evae soluta est, verum

et benedictio omnibus condonatur. Ma la prima tra quelle di Francia

di cui sia noto il tempo in che presero a festeggiare la Concezione e

1' illustre chiesa di Lione
;

i cui canonici all' entrar del secolo duo-

decimo cominciarono a solennizzarne 1' annuale festivita. Del che

furono ripresi dal santo abbate Bernardo di Chiaravalle in una let-

tera che pu6 dirsi la prima contraddizione che si levasse contro il

domma e la festa dell'immacolata Concezione: e con essa si termina

il primo stadio di questo domma, che potremmo chiamare di pos-

sessione pacifica; e incomincia il secondo stadio di possessione con-

trastata.

Sard conlinuaio.
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XIII.

Si determina che al solo uomo spelta propriamentc

la coltura delle arli liberali.

fi proprio dell'Educazione liberate formare rimmaginativa all'ap-

prensione e riproduzione del bello. Dico all' apprensione ed alia

riproduzione, perche tutte le umane facolta sono dirette da natura

ad operare e produrre ;
attalchc il ricevero in se stesse gli oggetti

estrinseci ed immedesimarseli, come nell' apprensione si fa, non sia

che un primo grado di coltura, ordinato alia produzione che e il se-

condo. Onde le facolta nostre possono con bella ragione assomi-

gliarsi al suolo fecondo . il quale non germina se tu non vi gitli

seincnta, ma poiche fu seminato , e il seme trasformandosi getto

barbe e radicelle per le quali attrae a sfc 1' umor vitale fornitogli dal

terreno amico, ben tosto ei si leva facendo bella inostra di st, e ri-

tornando al suo coltivatore per un granellino di semenza che egli era

i dieci
,

i cento, e i mille tanti. La pe.fetta educazione ha dunque

1 Vedi questo volume a pap. 517.
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per iscopo la facilita di produrre, e come or sogliono dire, di crea-

re, voce piu nobile ma men propria, essendo I'umana virtu una for-

za assai piu simile alia germinativa, che non alia creatrice.

Questa parte dell' educazione che ha per oggetto il bello, e per

soggetto la fantasia, a prima vista sembra convenirsi in particolar

maniera alia donna, come quelte che fa carredata di rnaggior sensi-

bilita, grazia ed avvenenza. Ma disaminando piu sottilmente questo

pensiero noi verremo di leggeri nella sentenza opposta. Conciossia-

che differiscano notabilmente fra se quisle due cose: 1' essere bel-

lo, e 1' essere giusto estimatore e facitore della bellezza. Delle quali

la prima fu concessa dalla natura al minor sesso, detto per ci6 gen-

tile
;

1' altra tocco in sorte all' uomo, afiinche come buono cono-

scitore in quella prima si compiacesse, ^ da questo compiacimento

la coniugale societa nutricata e alleggerita fosse. Lo scopo di quelle

doti e dunque ragione perche le debbano pregiarsi piu da chi non

le ha che noa da quello che le possiede ,
e siccome a pregiare una

cosa vuolsi natural disposizione di facolta conosciliva, e'sifa chiaro

che 1' uomo piu che la donna fu preordinato aconoscere il bello e

quindi a riprodurlo.

Se non che questo discorso potendo riuscire ai piu di malagevole

intelligenza, interroghiamo la storia, ed essaci dira se nelle produ-

zioni delle arti liberali in qualche tempo le donne agli uomini ab-

biano contesa la palma. E senza far lunghe ricerche in cosa per se

notissima, mi varr6 delle parole d' un illustre sorittore, che alia

pruova dei fatti
, aggiungera il peso della sua opinione. Disse

Voltaire, secondoch& tu mi scrivi ( perche io nol so io : non aven-

dolo rnai letto per intero, e da treat' anni non avendone pur letto

un verso) che le donne sono capaci di fare tutto cio che gli uomini

fanno. Questo dev' essere un complimento fatto ad una gentil don-

na, ovvero 1' una delle cento e mille cantafavole che disse in vita

sua. La verita sta per appunto nella proposizione contraria. Le don-

ne non hanno fatto verun capolavoro in nessun genere. Esse non fe-

cero ne 1' Iliade , ne 1' Eneide
,
ne la Gerusalemme liberata

;
ne

Fedra, ne Atalia, ne Rodoguna, ne il Misantropo, ne il Tartufo, ne
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il Giocatore; ne il Panteon, ne la chiesa di S. Pietro, no la Vene-

re de' Medici, ne 1' Apollo di Belvedere, ne il Perseo; ne il libro

de' Principii ,
ne il Discorso intorno alia storia aniversale

,
ne il

Telemaco : esse non inventarono nfe 1' algebra , nfc i teleseopn , ne

le lenti acromatiche, n6 le trombe idrauliche; ma esse fanno alcun

che di piu grande di tutto questo, perche sopra le loro ginocchia si

forma I

1

opera piii bella del mondo
,
un onest' uomo cd una donna

onesta. Se una dorizella corrisponde alia buona educazione
,
se e

docile, modesta e pia, allevera figliuoli somiglianti a se stessa, ed e

questo il gran capolavoro dell' universe 1
.

In fatti qual compenso migliore poteva Iddio concedere alia don-

na che quello di creare i creatori medesimi delle opere piu stupen-

de dell' arte? Anzi da questa prerogative medesima del minor ses-

so legittimamente inferire si pu6 che la coltura delle arti belle

nella sua pienezza e proprieta dell' uomo, ne stendesi alia donna

che quasi di sbieco e per ridondanza. L' arte di creare un fanciullo

non e come quelladel pittore e dello scultore, i quali travagliandosi

in cosa morta alternano a piacimento il lavoro, senza tema che du-

rante il riposo il marmo di per se stesso disordinatamente o scemi,

o cresca, o rompa, o scheggi, ne i colori vadano a stendersi di per

se sopra la tela, o si alterino i gia distesi e smontino le tinte, o sva-

uiscano le sfumature. Ma il fanciulletto non pu6 essere abbandona-

to a se
,
o si considerino le cure perpetue che ricerca la debolezza

dell
1

eta tenerella, o pongasi mente alle sollecitudini continue onde

abbisognano i germogli delle ree passioni che pullulano spontanea-

inente dalla porversita di nostra natura per essere altutiti o diradi-

cati. L' educazione e dunque un' opera essenzialmente continua, e

che vuole tutto 1' animo
,

ritraendolo cosi dai pensieri della .vita

esteriore.

Or se la donna, come disopra fu largmente dimostrato, e ordinata

alia prima eduoazione de' suoi nati e a tutte le provvidenze delli

vita domestica che con questa educazione si congiungono, come

i DE MAISTRE. Lettrc 42 o Mademoi$eUc Conttanct Dt Maittre.
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potra ella dedicarsi al culto delle arti liberal!, che trascorrono oltre

i confini della famiglia e mirano alia perfezione ed all
1

abbellimento

della vita cittadina ?

Poiche di cinque modi sono le arti belle, e diconsi letteratura,

musica, pittura, scoltura e architettonica: e tutte come ognuno
di leggeri pu6 avvertire

,
debbono chiamarsi arti sociali : come

quelle che col crescere, o col declinare della civilta, avanzano o

retrocedono, e fuori del civile consorzio vegetano in una sterile e

rozza infarizia. Nell' eta di mezzo la vita della famiglia per alcune

parti si avvantaggiava forse sopra quella dei nostri di
5
e nondimeno

languivano le arti liberali, se pure in alcune provincie ne restava

qualche vestigio o ricordanza. Ne sarebbe facile assegnare alcuu

miglioramento recato alia vita domestica dalla sovrana eccellenza

a cui nelle eta posteriori furono condotte queste arti. Cotalche da

qualsivoglia lato noi le consideriamo
,
le troveremo sempre nate,

cresciute, perfette a pro della repubblicain mezzo a lei e per virtu

sua. II disdire dunque alia donna la coltura delle arti liberali, aUr<?

non e che il disdirle la partecipazione alia vita civile : avvegnache,

come piu volte fu detto, nell' un caso e nell' altro possano aver

luogo ragionevoli eccezionL

XIV.

Con quale misura convenga alle donne apprmdere le lettere,

il disegno, la musica.

Ma sono esse le arti belle cosi aliene dal sesso femmineo che per

ogni parte gliene disconvenga la coltura? Per verita niuna movera

querela del non concederlesi 1' uso dello scalpello, delle seste e del-

1'archipenzolo; ma il volerlo in tutto forestiero nelle arti del disegno

e della musica, e digiuno di ogni gentile letteratura, non e egli

forse eccesso di rigore intollerabile e meno conforme agli stessi do-

veri di madre e di sposa? A tale quesito risponderemo dapprima,

per quello che riguarda le lettere, colle- parole di uu illustre por-
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porato italiano. il quale ad istanza di S. Carlo Borromeo scrisse in

trc libri della educazione cristiana e politica del (igliuoli.

Quanto poi alle figliuole a me sembra (scrive eglij che, gene-

ralmenle pariando, si abbia con esse a procedere del tutto diversa-

mente-, e quanto a quelle di umile e povero stato converrebbe che

sapessero alquanto leggere qualche libro di preci; e quelle di mez-

zana condizione anche im pooo scrivere; le giovani poi nobili che

sono per lo piu destinate a divenire madri di famiglie cospicue .

sarvbbe ad ogni modo necessario cbe, oltre il sapcre ben leggere e

scrivere, fossero altresi versate nei primi rudimenti ed Ojxra/ioni

dell' arimmetica. Ma che poi insieme con i ligliuoli e sotto la di-

sciplina dei medesimi maestri imparino le lingue, e sappiano |>ero-

rare e poetare, io, in quanlo a me, non lo approvo, ne so scorpere

quale utilita ne possa risultare al bene pubblico, ne al particolare

delle medesime fanciulle; anzi io temo cbe, essendo il sesso femmi-

nile per sua natura vano non ne divenga tanto piu altiero: ed in

allora vogliono le donne farla da maestro, con tro i precetti dell'Apo-

stolo Paolo.... *.

Alia qnale giusta scntenza noi soscriviamo volentieri, senza dis-

confessare tuttavia,che la coltura in questa nostra eta assai piu

universalmente diffusa , non richiegga di allargare alcun poco la

stabilita misura. Cosi non vieteremo alle giovani anche di bassa

condizione e molto piu alle civili, lo imparari.- a scrivere e il cono-

scere le operazioni fondamentali dell arimmetica. Poiche se alcun

pericolo vi ha nel conoscimento di questi rudimenti di lelteratura,

egli sta principalmentc nella facilita di pervertire la mente e il cuore

oo' lihri perniciosi; e a chi sa leggere 1'arte dello scrivere o del cal-

colare non cresce pcricoli ed arreca non poco vantaggio eziai^lio

alia vita domestica. Alle nobili donzelle poi oltre questi primi ele-

menti non possono omai dinegarsi una cognizione pi6 o nieno am-

pia della geografia e ddla storia ,
come pure qualrhe notizia dlle

fonti precipue della patria lelteratura. e uelle regole per attingerne

\ Su.\io ANTOMIA^O dell'Educazione, lib. Ill, cp. 46.
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la pura e colta favella. Del che possiamo assegnare tre ragioni de-

dotte dalle condizioni di donna, di sposa e di madre.

Perciocche dovendo la donna in tutte le sue parole governarsi

can dignita, ed aprire la bocca con sapienza, giusta le parole del

Savio ,
non puo aceadere in tanta diffusione di lettere che senwi

rossore mostri d' ignorare quelle cose che vanno per le bocche di

tutti. E per servirci della viva formola di Giuseppe De Maistre non

deve una donna essere talmente incolta che giudichi Pekino essere

unaoitta di Francia, o tenga Alessandro il Grande per figlio di Lui-

gi XIV. La bella letteratura, soggiunge egli, i moralisti, i sommi

oratori ecc.
,
bastano per fornire alle donne tutta la cultura onde

hanno bisogno !. La qual cosa si fa piu necessaria in questi tempi

per 1'usanza cho trae a conversazione comune gli uomini ele don-

ue ; ed in essa le persone di alto stato tengono ragionamenti di po-

litica, di storia, di letteratura ed anche di scienze; onde a nobil

donna si conviene avere qualche lurae di dottrina perche quei pia-

cevoli intertenimenti non le riescano al tutto inintelligibili come se

si parlasse in lingua sanscrita o giapporiese. D'altra parte e pur bene

che imparino qualche cosa a vantaggio dei mariti
, perche questi

possano conversare con loro sopra altri temi che non sono le fac-

cende di casa e non siano obbligati sempre a ragionare di spille, di

forbid e di ventagli 2
, particolarmente quando vivono alia campa-

gna, e smesso ogni pensiero di aflari cercano qualche conforto nelle

dolcezze della solitudine. Nel ministero dell'educare poi, che e gran

parte degli uffizii materni, giova moltissimo una tintura di lettere.

Perche la colta matrona ne' familiari discorsi senz' arte o studio av-

vezza la mente dei figlioletti ad un pensare piu largo, ne accom-

pagna i primi passi nell'arringo letterario e conserva in ogni cosa

la preeminenza che e salvaguardia deM'autorita verso i putti, usi a

giudicare la superiorita dal merito apparente. Insomnia alia donna

nobile si conviene saper tanto di lettere, che basti a renderle cara

1 DE MAISTRE, Lett. 41.

2 Gozzi, Risposta ad una madre ec.
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lu compaguia dei dotti, ad associarla in qualche mode alia viu in-

tellettuale del suo marito ed acompiere con decoro 1'uflicio di edu-

oatrice.

La regola pertanto che diversifica 1' educazione letteraria deJ-

1' no i no da quella della sua compagiia pu6 stabilirsi cosi : che per

T uomo le ktlere formano una condizionc o stato
,
e per la donna

un oruanieiito che la migliora nellu propria condizione : quindi ,

1' insegnamento letterario tende a produrre neil' uomo la virtu di

esercitare le lettere
,
cioe di pcrorare o poetare , di ammaustrare

altrui o colla parola nelle cattedre, o noi libri colia stampa : lo\ <-

che nclla donna mini soltanto ad eflettuare una colule facilita d'ia-

tendere le piu usuali dottrine e pigliar parte in qualita di discepolo

ai discorsi di cose intellettive fatti dogli uomini. Dalla qual regola

discendono tre avvertenze circa il inodo d' istruire nelle lettere le

giovinelte.

La prima riguardu il metodo, il quaie piuttoslo che scolaslico e

rigoroso, potrobl/ essere familiare e semplice ijuale si pu6 tenere

dalla madre medesima colic figliuolc allernandolo colle occupazioni

domestichc,. Lo imparare seuza 1'apparecchio csteriore di maestri di

scuola, di regolamenti, non risveglia 1'orgogiio che accompagna la

coscieiua della doltrina, e disponendo eon giudizio la scelta dei li-

'ri, 1' ordine deile U-Uurc e il soggetto dei trattoniinenti una ma-

dre puo addottrinare la sua iigiiuola sen/a che quest! s*acoocga M
suo sapere e cercbi di fame vauto. La seconda concerne il tempo,

non doveudosi dare ullo studio dalle giovani che una parte del gior-

no sottratta ai loro luvori
,
ne mai pareggiarle ai maschi di cui lo

studio e prima e quasi sola occupazione giornaliera, acciocche an-

clie per questo si confermino m-H' opinione che lo studio a loro non

si appartiene per principale ma per accessorio. L' ultima tocca le

materie, le quali, come e detto, assai circoscritte sono in quanto

all
1

ampiezza ed alia profondilu : si che. generalmenle parlando, ai

debbano loro insegnarsi la lingua lalina o la greca, ne introdurre si

vogliauo nelle ragioni riposte del bello letterario, nella critira degli

autori ftl in profonde ricerche intorno all' uso e la proprieta
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patria favella. Di questa guisa riusciranno colte senza correre il

rischio di diventare saccenti
,
e sapranno di assai cose con inti-

mo convincimento che gli uomini ne sanno incomparabilmente piu

di loro.

Queste riorme general! ,
il ripetiamo , patiscono eccezioni

,
ma

queste eccezioni sono assai rare
,
e se la natura fosse ascoltata sa-

rebbero veramente rarissime. Onde crediamo che a queste sole ra-

rita possano convenire gli avvertimenti dati da una illustre autrice

ragionando degli studii delle donne. Perciocche avendo essa aggiun-

to per indole privilegiata d' ingegno un grado di cdltura che non e

comune fra gli uomini, piuttosto che a singolar prerogativa si pia-

cque di ascrivere questo bel pregio a proprieta comune di natura
,

e voile sollevare il debol sesso a quell' altezza a cui la guidarono

forze inusitate. Quindi il porgere che fa loro un' educazione lette-

raria forte e profonda, quale a mala pena s' incontra nei giovani di

migliore ingegno ,
il volere per esempio che non pure le italiane

donzelle conoscano la storia e si dilettino de' poeti, ma che vada-

no filosofando sopra gli umani avvenimenti studiando i trattati, in

cui dotli nostrali o esterni presero a dimostrar le cagioni onde i po-

poli giungono a gran potenza, o rovinano in basso stato (pag. 287).

E similmente non pure le ammaestra intorno all' indole delle varie

mariiere di poesia ,
ma vuole che leggano spesso e con molta cura il

sacro poema. E affinche da questa lezione raccolgano in abbondanza

il frutlo aspettato ,
dovremo istruirle su molte cose pertinenti alia

sua testura
,
alia sapienza che vi e racchiusa , e alle tante vaghezze

di arte e di stile di che e adornata (pag. 297 ). Piacesse a Dio che a

tanto potesse giugnere la studiosa gioventu nel compiere ch'ella fa

il corso letterario dopo i cinque, i sei e gli otto'anni consumati nel-

lo studio delle lingue ,
dei classici

,
dell' eloquenza ,

della poetica ,

della storia. A penetrare le bellezze della Divina Commedia dilet-

tarsene e fame suo pro, si richiede troppo piu studio ed elevatezza

di mente che in donna volgarmente non cade
;
n6 crediamo che

nelle prime citta d' Italia molte ammiratrici della poesia dantesca

annoverare si possano. Anzi vogliam credere, che donne siffatte
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saranno sempre rarissime, perche dove si moltiplicassero correreb-

.hero evidente pericolo di non trovare marito 1. Fin qui delle let-

tere.

Poco diremo della pittura e del disegno, perche, dove si restrin-

gano allo studio degli ornati e dei paesetti, pu6 essere giorondo e

nobile passatempo che giova ad imprimere il gusto dell' ordine e

del bello
,
a perfezionarsi nei femminili lavori e gustare viemeglio

le opere meravigliose della natura e dell' arte. Ma questo eziandio

& puro ornamento , e da tenersi presso a poco in quel conto che

fra gli uomini dotti tiensi la calligrafia. Perche siccome la virlh dei

dotti non consiste nel formare ben ordinati caratteri ma per essi

esprimere convenientemente ben ragionati discorsi, cosi alle madri

meglio che lumeggiare morte immagini di uomini o di cose si ap-

partiene ai prototipi loro dar forma e crescere perfezione.

Della musica poi scrive il dotto cardinale citato poc' anzi : In

quanta alle figliuole, io sono di parere che non debbano imparare al-

tra musica. che quella che la stessa natura loro insegna 2
. II savio

Fenelon per lo contrario pensa che la musica rivolta ad eccitare

nell'animo forti e nobili sentimenti pu6 essere incitamento a virtu,

e che una giovinetta, cui la voce
,

il talento e la fortuna invitano

alFarmonia del canto e del suono, sara piii vantaggiosamente rego-

lata che contraddetta 3. In verita se noi consideriamo 1'indole profa-

na della musica che regna nelle colte adunanze ,
i pericoli che ac-

compagnano le giovinette avvezze a rallegrare con armoniche note

le festevoli brigate ,
1' esaltamento della sensibilita che nelle donne

inchina all' eccessivo, e il pazzo culto tributato dall' eta nostra alia

maestria nel suono e nel canto
,
noi stiamo per darla vinta al savio

italiano. Ma siccome nelle cristiane famiglie gli assennati genitbri

1 Une coquette est plus aisee dmarier qu'une tavante; ear pour tpouter une

savante, il faut etre ian$ orgueuil, ce qui tit iris-rare; au lieu que pour epou-

ser la coquette , il ne faut qu' tore fou ,
ce qui at tri$ commun. DE MAISTKE

lett. 42.

2 SILVIO ANTONUJJO Op. cit. 1. HI, c. 52.

3 F*NLON Education des Fillet. Chap. XII.

Serie 77, vol. VUI. *2
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.possono circondare di tante cure le loro figliuole, che 1' esercitarsi

nel suono o nel canto non torni a acapito della virtu e de' piu gravi

esercizii, non crediamo doversi proscrivere inesorabilmente lo stu-

dio della musica, ma aflermiamo che si la musica principalmente ,

si il disegno e la letteratura, con maggior convenienza e con minori

pericoli potevano coltivarsi dal gentil sesso nell'eta scorsa; quando

Tuso signorile di vivere nelle proprie castella sequestrati dalla cor-

ruzione cittadina rendeva Tesercizio di queste arti nel giro delle fa*

miglie cara ed innocente ricreazione.

l

XV.

Qui si dimoslra che le donne non debbono darsi

olio studio delle scienze.

Per due vie giunge la nostra mente al sicuro possedimento di

quelle verita che rischiarate non sono da luced'interiore evidenza.

Perche o col raziocinio collegandole invincibilmente alle verita pri-

me ed evidentissime, dalla certezza di queste argomentiamo 1'in^

fallibilita di quelle ,
o accettando per vero quello che dai piu veg-

genti di noi col raziocinio si discopre, dal loro intelletto senza fatica

deriviamo nel nostro la loro medesima certezza. Chi considera 1'uo-

mo dal lato solo dell' intelletto, affermera volentieri che alia dignita

di un essere intelligente altra maniera di conoscere~la verita non

si avviene, se non quella di acquistarne la certezza col raziocinio.

Ma chi non voglia isolare le umane facolta e snaturare 1' uomo, ri-

guardera in esso, oltre la virtu indagatrice del vero, le sue debo-

lezze, i bisogni moltiformi che lo distraggono dalla ricerca della ve<-

rita 1' indole sociabile che lo trae alia comunione delle sostanze non

solo, ma piu degli aftetti e dei pensieri; 1'infinita varieta delle cose

possibili a conoscere da tutti, impossibili da ciascuno
\
e facilmente

vorra conchiudere che delle mille verita necessarie a sapersi, una

sola pu6 dal maggior numero dedursi ragionando e4e novecento e

novanlanove deggiono credersi all' autoritadei pochi.
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La conoscenza ragionata del vero si chiama scimza, e Ire SODO le

mire a cui puossene indirizzare il conseguimento : cioe larontem-

plazione, 1' operazione, I' insegnamento. La gcienza essendo perfe-
zione dell' intelletto

,
e per6 deir uomo , questi riell' acquistarla e

possederla prova un indicibile diietto, puro come 1' intelligent c

nobile rome la verita che contempla. Si ohe non e indegoo di ,un

essere ragionevole il cercare la soienza pel bene die e in lei ecom-

piacersi in essa. Ma pochi son questi amatori delle intelletluali dol-

cezze, e la tranquillila di questo gaudio appartiene all' allra vita,

alia perfetta rivlazione del vero.

Tutte le scienze poi da lontano ed alcune assai da vicino mirano

all
1

operare e ne segnano le ragioai, il uiodo e la convenieate, mi-

sura. Di che coloro ai quali si appartiene operare cose grandi e dif-

lii-ili. o che sono chiamati a governare le azioni degli allri . rjueUi

mirabilmente si giovano delle scienze che concernono I oggetto

proprio dei loro ministeri. Ed e tale questa necessita delle scienxe

che da essa, piu che da qualunque ultra cagione, furooo incitati gii

uomini a discoprirle , conservarle, aggiungervi nuovi increineuli.

Cosi, per non toccare che le remote origini , dal bisogno di gover-

nare i popoli ed amministrar la giustizia nacque la scienza della

legislazione e del diritto
;
da quello di curare i morbi la roedicioa

e le sue amirhe, Tanatomia, la chimica, IP botanica ; da quello di

navigare i mari nei rommerci Ionian! , la nautica, Ja meteorologia,

T astronomia
;
la geometria fu richiesta a misurare i ratnpi ccirco-

scrivere le proprieta; la meccanica venne in sussidio di lutte le aril;

la matematica fu lo stromenlo ordiuatore di tulle le nalurali i

che
;
in fine la leologia, che e la scienza della religione . fu intro-

<lotta per regolare le relazioni fra Dio e I' uomo ,
e chiarire al liune

delfintelligenza le verita divine contenute nel verbo deIJa rivelazio-

ne. Laonde oflicio principalissimo della scienza e quello di dar m.r-

ma alle operazioni, e soprattutto alle cperaziorii pubbliche ed uni-

versal i.

Inoltre : le scienze essendo frutto non di turn ma di molte gene-

razioni, perchft non periscano vogliono essere gelosameote custodile
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e per insegnamento tramandate. Per la qual cosa quelli a cui si ad-

dice in singolar maniera conoscerle appieno e penetrarne 1'ampiez-

za e la profondita ,
sono coloro che investiti dell' autorita di mae-

stri tengono in mano le sorti del sapere, e sono cagione precipua

de' suoi accrescimenti o della sua decadenza. Ci6 nondimeno lo

scopo ultimo dell' insegnamento, come della scienza, consiste nel-

1' operazione ,
la cagione motrice e finale del sapere essendo evi-

dentemente quella che ne determina la conservazione. Laonde, se

ne togli alcuni pochissimi che coltivano la scienza per se medesima

e pel diletto che precede dal suo possedimento, lo studio delle scien-

ze appartiene a coloro che da natura sono preordinati all' esercizio

di quelle operazioni che dalle scienze ricevono la legge e la misura.

Or quali sono coteste operazioni? Fu detto qui sopra ,
e come di

cosa chiarissima ne bisognevole di conferma
,

ci basti il ripetere ,

che e proprio delle scienze il governare tutte quelle azioni onde

precede, sussiste e si avvalora la vita sociale nel doppio ordine ci-

vile e religioso. Per la qual cosa dai precedent! discorsi si fa chiaro

che 1' acquisto delle scienze e la loro coltura spetta in proprio al

miglior sesso ,
il quale fu dalla provvidenza creatrice ordinato ai

pubblici maneggi della societa
,

ai commerci, alle arti, alia magi-

stratura, alia milizia, al sacerdozio.

Dunquenegherem noi alle donne anche quel puro compiacimento

che sgorga dal sapere, e vorremo privarle del pii^bel frutto di loro

intelligenza ? No certamente. Ne qui trattiamo di quella semplice

notizia di cose utili o dilettevoli a conoscere, la quale non e altri-

menti scienza, e pu6 benissimo confarsi al minor sesso; come sa-

rebbe a dire, aver contezza delle regole fondamentali della giusti-

zia civile, distinguere la diversa ragione dei contratti ele condizioni

necessarie a convalidarli od infermarli, cosa talora indispensabile al

buon governo della famiglia; e parimente sapere i nomi, le proprieta

e la coltura de'fiori a giocondo passatempo nel soggiorno della cam-

pagna. Restringendo per6 il discorso alle cognizioni ragionate e scien-

tifiche, non resti per noi che quelle gentildonne a cui non manca

ozio, facolta, ingegno, maestri, si dissetino largamente alle fonti
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del sapere, s'inoltrino ne'penetrali delle scienze, scrulino tutti i tro-

vati deirumano spirito ed arricchiscano la loro mente delle cogni-
zioni piu recondite e pellegrine. Maquante saranno queste fortunate

cultrici delta verita? Rare per certo e da tenersi in conto di ecce-

zione singolarissima,come singolari sono anclie fra gli uomini quelH

che imparano per 1'unico diletto d'imparare. E tuttavia ricordino

che i frutti dell'albero della scienza, belli in vista e gradevoli al pa-

lato, acerbi e mortiferi sono, cbi li colga prima del tempo e fuori

della stagion loro. Vo' dire con cloche il sapere non e da tutti, che

dalla scienza si coglie con pari agevolezza la verita o 1'errore se-

corido la disposizione dell'intelletto, clie quelli i quali in piccioletta

barca si mettono per quel mare ben potrebbero smarrirsi e andare

in fondo,cliela scienza superficiale e pericolosa, puonuocer molto.

e poco o nulla approda. Ricordino che la prima donna perdu'- trop-

po saper voile fu vittima di seduzione, sebbene nello stesso caso I'uo-

mo, clie ad intendere le alte cose e fomito di maggior virtu, sedolto

non fosse i. Ricordino eziandio cbe il sapere, essendo commiira-

tivo per sua natura, tende a manifestarsi e far inostra di so, con

pregiudizio di quella modest ia clie tanta soavita di luce aggiunge

ai loro portamenti 2.

Se qualche condizione pu6 darsi in cui alle donne si conceda op-

portunamente lo studio di qualcbe scienza , dessa e la condizione

delle vergini aDio sacre
;
le quali, come fu dimostrato, emulando in

qualche maniera gli uflizii piu eccelsi dell'uomo,e fra essi quelli del

1 Adam non et teductus; muUer autem itducta in praerarteatione fuit. 1.

Tim. II, 14.

2 Graziosamcnle, come suole, espone qucsto pericolo delle donne dotte il

filosofo savuino: .< On nc connail presque pas de femmcs savantes qui n'ayent

dt6 ou mallieureuse,ou ridicules par la science, tile les eipose bbiluelleet

au petit daoger dc U;

plairc am homines et aui fenuues (pas davaiiUgr) : u\

bommes, qui ne vculentpas etre <&^ I'--
Ifs femmes; et atu femmes, qui nc

veulent pas iHre surpass^es. La science, de sa nature, aime A paraitre; car nous

sommes tous orgueillcus. Or, voila le danger; car la femme ne peut etre u-

vante impun<Jment qu'i la charge de cachcr ce qu'elle sait avec plus d
1

tUm-

tion que 1'autre teie n'en met a le montrer. DE MAISTRE, lett. 4.
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governo e dell'insegnamento, hanno qualche titolo a derivare dalla

scienza in pro dei loro minister! quei sussidii che 1'uomo ne ritrae

pei suoi. Arrogi, che la religione balsamo della scienza e tutela di

ogni virtu allontana da loro quei pericoli a cui soccombono nel tea-

tro dell'umana societale donne fornite di piu che volgare dottrina.

Quiudi e che nei chiostri di vergini maturarono squisiti frutti di sa-

pienza, e senza declinare dal retto sentiero di loro vocazione pote-

rona alcune fra loro dare al mondo opere insigni riverite dai maestri

in divinita. E che il terreno proprio della scienza per le donne sia il

chiostro, pare ottimamente intendesse quella celebre Maria Gaetana

Agnesi la quale nelle discipline matematiche and6 innanzi a quante

1' avevano preceduta e a quante si studiarono d' imitarla. Percioc-

che nel tlore degli anni adorna di molte grazie e chiara per fama in

tutla Europa dove si stampavano in varie lingue le sue opere, ab-

bandono a un tratto i libri, la cattedra, 1'accademia, e riparo nel-'

1'asilo della virginita a meditarele meraviglie di Dio dopo di avere

investigate quelle della natura. Perci6 se qualcuna e talmente in-

vaghita delle scienze e della felicita di elevarsi nelle piu alte regioni

dell'intelletto a contemplare la verita e fruirne il pieno conoscimen-

to, si separi dall' agitato soggiorno delle cure, delle passioni ,
dei

doveri inconciliabili collo studio
,
e nella solitudine della religione

cerohi I' appaganaento di quelle sue brame fervide ed innocenti.

XVI.

, Delle regole a lenere nella religiosa educazione

di ciascuno dei due sessi.

La diversita delle vie da tenersi nell' educare alia religione i gio-

vanetti e le fanciulle e manifesta per le difierenze notate nell' in-

dole^nel temperamento, negli uffizii convenient! a ciascuno dei due

sessi y e per le regole stabilite nei precedenti capitoli rispetto agli

altri rami della educazione. Poichfe la religione essendo principio

universalissimo che abbraccia 1' uomo tutto quanto ,
*non pure si

conforma alle condizioni proprie dell' individua natura ,
ma deve
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ooordinarsi a tutti gli altri elementi onde consta F educazrone p-r

imprimervi il suo suggello e condurla ad unite perfettissima. Con-

side rando pertanto la manicra onde la verita religiosa entra per li

sensi nello inlellelto equindi trapassa nella volonta per germogliar-

vi i fiori e i frutti di molte virtu, arcenneremo cosi di volo le nor-

mc generali dei due process! educativi.

II temperamento virile si contraddistingue dul femmineo per im-

paziente ardore, energia, mobilita, risolutezza; talche dovelegio-
vanette tranquillamente passano le lunghe ore del di nei femminili

lavori e nei quieti trattenimenti
,

i garzoni non hanno membro che

tengan fermo e anelano alia liberta dell' aria e del moto ed ai romo-

rosi sollazzi. Laonde senza pena tu avvezzerai le fanciulle a proh'sse

esercitazioni di pieta, alle letture
,
a sermoni, a preci pubbliche e

private, a divoti salmeggiamenti. Ma se vuoi fare opera che duri e

rendere la pieti amabile ai giovinelti, sarai con esso loro piu parco

nella frequenza e nella diuturnita di questi esercizii; e supplirai al

numero ed alia durata colla forza ed eflficacia delle impressiont, che

scuotano gagliardamente 1' animo e ne fermino 1' inslabilita. Nella

scelta poi delle pratiche religiose, farai che i giovani s'ausino a qud

genere di pieta pid largo ed operative, che s'addice all' uomo e ri-

sponde ai sentimenti, che fin dagli anni giovanili nei virili petti ger-

mogliano. Instillerai nei teneri petti carita verso il prossimo di-tri-

biMMido per loro mano le tue limosine , gl indurrai a sottrarre dai

16ro piaceri alcuna parte a sovvenimento degl' infelici, e fatti die

srano piu grandicelli, non ti gravi il condurli teco, sepuoi, alle car-

ceri , agli spedali, agli ospizii dei poverelli, perche imparino a con-

fortare colle parole, cogli atti, coi sussidii, tutte le miserie ond'e af-

flqtta la umana famigjia. E qualora si allevino in societadi moHi non

permetterai che si appaghino d'essere virtuosi per se,e andrai adde-

strandoli allo zelo dell' apostolato da esercitarsi tra' compagni coi

franchi esempii e cogli amichevoli consigli.
Alle fanciulle, per k>

contrario ti studierai di render cara la vita domestica santifirandDlt

colle orazioni, colla mansuetudine, colla modestia, con rumilesom-

raessione, merce le quali virtu avranno lode dagli uomini e da Dio.
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Sebbene la cattolica religione s'introduca nel nostro intendi-

mento per via di fede
,
e intanto giovi all' eterna salute in quanto

e soprannaturale credenza nel verbo di Dio rivelato, tuttavia non

esclude la ragione ,
ne si sottrae al lurae del naturale conosci-

mento. Anzi da quello si giova in piu maniere. Perche la lucein-

tellettiva e quella che apprende le verita proposte da Dio
,
non es-

sendo la nostra credenza un assenso a parole vuote di significato,

ma bensi a idee, concetti e formoledi determinato valore. Inoltre

al lume intelligibile molti veri fondamentali acquistano una tale

convenienza, probabilita e quasi certezza, che 1' ossequio della fede

diviene sommamente ragionevole, e sfumano come nebbia in fac-

cia al sole i sofismi onde altri si pruova di ottenebrarli. Anche dal

naturale discorso si fa palese 1' ammirabile fecondita della fede
,
la

quale fermando irrevocabilmente gl' intelletti ne' certissimi princi-

pii, li scorge a innumerabili conseguenze che si diramano in tutti

gli ordini ideali e reali de^umano consorzio. Cotalche la fede re-

ligiosa mirabilmente s' accorda colla scienza della religione ,
ma e

a cercare cui basti la semplicita della fede e a cui spetti 1' arroto

della scienza. Sebbene a cid non fia mestieri di lungo discorso, con

ci6 sia che le ragioni addotte nel capitolo precedente abbiano qui

tutto il loro valore. All' uomo appartiene il primato nella famiglia

e il magistero dell' insegnamento ,
si che nei loro dubbii le mogli

debbano interrogare i loro mariti
, giusta il precetto dell' apostolo

Paolo *. L' uomo vive nel turbine della societa e oV negozi, e nel-

le sue peregrinazioni gl' incontra le mille volte di dover sostene-

re la sua credenza contro di chi 1' impugna. L' uomo e destinato a

correr 1' arringo delle lettere e delle scienze ,
arricchirle coi frutti

del suo ingegno, ad esserne maestro a chi le impara. Ma come po-

trebbe risolvere le apparenti contraddizioni che offre non di rado

la scienza umana con la fede rivelata
,
come discoprire le arcane

relazioni che 1' una all' altra collegano, ed a questa aggiungono luce

a quella crescono fermezza
;
come ci6 potra se delle verita religiose

4 Si quid autem volunt discere, domi viros suos interrogent. I, Cor. XIV. 35.
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non abbia clie superficiale notizia scnza averne compreso la forzu

de'
principii e I

1

ampiezza delle conseguenze? Retaggio dell' uo-
mo e pure 1' arte di governare i popoli , rendere loro giustizia e

con savie leggi guidarli a felicita. Ora per la religione felicitano

i popoli assai
piti che non per gf ingegnosi sislemi dei politic! ;

e

alia ignoranza piu che alia malizia degli uomini si deve quell' op-

posizione ora palese ed era nascosta colla quale Ic moderne legisla-

zioni osteggiaudo 1' autorita religiosa infransero i piu forti legami
cbe gli ordini della societa in bella concordia conteoevano. Attal-

che dove i rettori degli stati i diritti, 1' efficacia, la provvida sa-

pienza e tutta la compage della Chiesa appieno intendessero, invece

d' inimicarla per ogni cammino,corae rivale, la terrebbero in quel-

1' onore che madre , e nella sua parola porrebbero il palladio della

pubblica sicurezza. In fine all' uomo si aspetla il magistero sacer-

dotale di cui la scienza religiosa e dovere principalissimo. Per la

qual cosa in qualsivoglia stato tu consideri 1' uomo, vedrai che a

perfetta educazione non basta addottrinarlo nelle verita necessarie a

credere e salutevolmente adoperare, ma la fede deve renderglisi ao-

cettevole per mezzo del discorso, di siffatta guisa che a' nemici ra-

gione render ne possa e in tutto il giro delle sue operazioni con-

sultarla come norma sovrana di verild, d' online, di giustizia . di

perfetto incivilimento. La donna intanto p;.ga della semplicita di

sua fede piu che i dommi e la dottrina si studiera di penetrare

V inarrivabile bonta di Dio ,
che nelle modeste virtu della vita ca-

salinga, non meno che nelle splendide della pubblica, ha posto i se-

mi di una incomparabile grandezza. Dagli scritti de' maestri di

spirito, dalle vite delle vergini e delle matrone cristiane attingera

la conoscenza delle mirabili disposizioni onde il providentissimo co-

mun Padre guida oer aspre vie a lieto fine i suoi dilctti, e colla s

pienza e soavita di sue parole potra compire P udizio assegnatole

di paciera e consolatrice della famiglia.

Finalmente la fede manifestandosi pr le opere e nelle virtuose

azioni essendo riposto il nerbo della religione, egli pu6 ricercarsi a

quali virtu voglia in ispezialta esser indirizzato fin dalla giovinezia
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ciascuno de'due sessi perchfe nell'eta raatura ne fruisca il conse-

guimento. A.I che
, per non allargarci di soverchio ,'rispondiamo ,

ehe tutta la sapienza operativa del cristiano pu6 compendiarsi in

questo doppio adagio: fare e patire. Ed avvegnach& a tutti si ap-

partenga di adoperare per Dio assai cose, e per lui molte tollerar -

ne; tuttavia in altri le opere primeggiano ,
ed in altri primeggiano

i .patiraenti. Fra i quali non pure vogliono annoverarsi i grand!

travagli e i duri tormenti che fanno i martiri
,
ma quelle piccole ,

oscure, inosservate e continue passioni che la vita amareggiano e

inaridiscono le fonti di o.gni dolcezza. Perche i grandi travagli ol-

tre all' esser brevi hanno nella loro grandezza medesima una spe-

cie di conforto per gli animi capaci di tollerarli : laddove i piccioli

ma continui non esaltano coll' apprensione dell' eroismo ed oppri-

mono colla molesta diuturnita.

Or bene hoi sappiamo che la forza, il coraggio, il genio operati-

vo e proprio degli uomini, e che delle donne e singolarissimo pre-

gio la mansuetudine, la pazienza, la longanimita, la rassegnazione.

Per lo che nella Chiesa di Dio 1' imprendimento delle cose alte e

difficili e serbato al miglior sesso che ha il privilegio dell' autorita,

della dottrina, dell' apostolato moltiforme-, laddove le vergini, a cui

una piceola parte di queste prerogative fu concessa, al piu stendo-

no le loro cure all' educazionedegl' infanti e delle fanciulle, all' as-

sistenza degl' infermi, dei prigioni, degl' insensatij delle convertite,

opere tutte d' invitta e costantissima pazienza. Laonde i giovani

vogliono formarsi alia virtu della religione sicche ad ogni specie di

gloria quella antepongano che e splendore di santita-, i giudizii degli

uomini mettano sotto i piedi, i beni fuggevoli calpestino, e le ter-

rene delizie abbiano a vile, in vista di quella incomprensibile verita,

eccellenza e beatitudine che e Dio principio e fine di tutte le create

cose. Percio negli atti dei martiri, degli apostoli, dei dottori, si pro-

porra ai giovani il genuino concetto dell'eroismo cristiano, presso al

qualele virtu dei gentili son fumo e vento, ed accendendoli a nobile

emulazione di quei padri che li generarono a Cristo, gli ecciteran-

QO a non tralignare dalla prisca gloria dei figli di Dio. E al pari di
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lore crcsceranno intanto le pietose giovinette caste
, pudirhe ,

a-

manti della fatica, prudenti m-lle parole, trnm- d lln famijilia, com-

passionevoli agrinfelici, alleggerendo rolle lore urnziosissime virtu it

peso di tutti i mali e versando balsamo di aniore e di pace negli

animi esulcerati dalla sventura. Per tal maniera I' uomo e la don-

na aprendo il seno allecelesti influenze che la rcligione piovc so-

pra di loro concorreranno in hella armonia a stahilire nel mondo il

regno di Dio e compiere la mission? aftidata a ciascuno nelP arro-

larsi alia bandiera della fede di Cristo.

Conclusione.

Innanzi di por termine a questa parte del nostro lavoro che tratta

della diflerenza con cui deve condursi I'educazione di un sesso per

riguardo a quella dell'altro, giovera riandare colPocrhio tutto il

cammino percorso a fine convincerci di viemeglio dt'll'aggiustatfezza

del termine a cui sinmo pervenuti. ConsideranJo noi che delle molte

cose onde fara mestieri trattare distesamente nel discorrere ciaBou-

na parte della umana educazione, non tutte a ciascuno con fare si

possono; ci parve opportune premettere alcune regole che circo-

scrivessero a ciascuna classe di persone quella giusta misura che

nell'applicazione de'principii general! sarebhr da conservarsi;

come la division? piu ricisa e costante in cui si pnrte V ununa fmi-

glia e da cui diseende la massinia divcrsita nei dOvcri dt-lla vita, si

k la differenza de' sessi
,

cosi (juesta fu la prima che togliemmo

ad esaminare. N6 ci fu d
1

uopo di nuovi principii per venire a capo

di (juesto esame. Poich^ dall' ultimo assioma esposto nella Teorica,

come gia osen*ammo , si rfgola la yiiHtizia distributiw dclf fdu-

cazionc, dot il come e il quanta der esserf mmpartilo a ciatrnno *:

e per6 tutta la preseole materia pu6 considerarsi come un corolla-

rio della dottrina quivi stabilita. In f;ut
:

|'-r ass.^iinn- nell' uomo

e nella donna la forma di collura che t'addicono alle loro facolla,

\ Civiltd Cattolica II Sric, Vol. Ml, pg. 2W.
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onde queste si perfezionino a norma della sapienza creatrice, ri-

cercammo le tracce segnate dal dito di Dio nell' opera sua
,
cioe

le natural! attitudini che sono come impulse e principio di svol-

gimento impresso dal sommo Artefice nella sua fattura. E per

assicurare viemaggiormente le nostre deduzioni
,
ci piacque d' in-

vestigare come 1' esperienza e 1' autorita umana e divina confer -

massero i placid della natura. Ma perciocche non d'un modo
,
si

di molti, sono i doveri e gli uffizii che spettano all' uomo vuoi nel-

la famiglia, vuoi nello Stato, vuoi nella religione; degli uni e degli

altri fu necessario far parola perche i due tipi ideali dell' uomo e

della donna in tutta la loro pienezza alia mente nostra s' appresen-

tassero. Ci6 fatto, tenendo 1'occhio a quei due esemplari, non ci

riusci malagevole di segnare le pratiche da osservarsi nella effet-

tuazione reale di quei disegni per opera dell
1

educazione: il che per

noi fu fatto percorrendo le cinque parti in cui pu6 distinguersi

. tutto il magistero educative.

L' ordine delle materie ci trae ora a considerare altre classi in

ui per istinto di natura ed elezione di volonla si parte 1' umana

specie presso le nazioni incivilite. E primo per numero e per biso-

gno di educazione ci si fara innanzi quell
1

ordine principalissimo

della Societa che popolo sfappella, e che a buon diritto richiama

le cure di tutti coloro che per fortuna, per autorita. e per sapere

uscirono di mezzo a lui per essere in maggior grado di beneficarlo.

Perche poi non a tutti garba quella severita di fo'rme da noi tenu-

ta sin qui, o certamente la varieta piace ad ognuno si negli argo-

menti come negli stili, questa parte del nostro lavoro verra tratteg-

giata da altra penna con forma piu libera e disinvolta, e fra gli

altri vantaggi speriamo avra pur quello di essere piu accessibile al

popolo ed a quegli che da vicino attendono a felicitarlo.
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di un giurcrnnsulto romano sulla stntcnza pronunciata

dal tribunale della Sacra Consulta nel proctsso delf assatsinio di

Pelleyrino Rossi. Dal n. 531 del Parlaraento (giornale) di

Torino.

La Sentenza romana contro gli assassin! di Pellegrino Rossi pro-

voco, siccome era da aspettarsi, nel Portamento di Torino un nuo-

vo e forte accesso di rabbia contro la lirannide papale. E per i>fo-

garla pubblic6 nel suo numero del 19 Settembre certe outrvazioni

comunicategli , dice, da un giureconsulto romano, cui 1' autorevo-

lissimo giornale introduce presso i suoi lettori commendandolo per

giureconsulto dimolto valore e probild. Noi senza punto CQOtapdan

al romano giurisperito quesle due qualit4 ed augurandole d/ buon

cuore anche al suo mecenate ,
siamo per6 in obbligo di asse-

rire che le sue Osservazioni mostrano di lui tutlo il contrario, cioi

null' altro che una singolar valrntia d sragionare e improbiU di

mentire ,
non essendo elleno da capo a fondo cbe un tessuto di

paralogismi e di bugie. Chi le ha lette con un po' di senso comunc
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e una qualche conoscenza del fatti , certamente ha sorriso o si e

stomacato del tristo patrocinio con cui 1' avvocato del Parlamento

ha peggiorato una causa gia cotanto perduta. E a noi per confu-

tarlo potrebbe certamente soprabbastare il rimettere il Parlamento

e il suo giureconsulto alia storia dell'assassinio di Pellegcino Rossi

tratta dai processi, la quale abbiamo ora finite di pubblicare. JNon-

dimeno vogliamo raccogliere qui ,
in una nota espressa ,

e mettere

brevemente in rilievo i piu grossi almeno degli strafalcioni die si

contengono nelle prelodate osservazioni del giureconsulto romano
,

anche per dare con ci6 ai nostri lettori un nuovo saggio ed illustre

della probitd e del valore logico dei presenti nemici di Roma, i quali

altr' arma non sanno ne possono maneggiare a combatterla che il

sofisma e la calunnia.

Comincia il giureconsulto dall' accusare generalmente d'illegali e

tiranniche le procedure consuete del tribunale romano nei giudizii

politici ,
e cotesta accusa fonda egli sulle seguenti basi : 1 . Un

pv&cessatolQ fdbbrica a suo talento il processo, a suo talento ne redige

un ristretto-; questo enon il processo, sludianoi giudici 2. Un

difensore che anch' egli non conosce il processo e scello dalto slesso

presidente 3. Ma della procedura di tale tribunale
,
siccome a

tutti notissima, non fa duopo che io parli. Basii il sapere che in un

articolo dd Codice criminale e scritlo essere essa variabile ad arbitrio

delpresidtinte. E poi conchiude sclamando: Ditemisepub spingersi

piu in-l&l- impudenza' delT illegalitd. Ma dicaci piuttosto 1'accusato-

re s'ei ptoteva spingere piu in la 1' impudenza della calunnia, giac-

le sue tre incolpazioni altro non sono che tre sfrontatissime

'. fi falsa la prima incolpazione ,
e lo dimostra 1' articolo

556 del Regolamento di Procedma Criminale in Roma , il quals

irello statuire che il giudizio dei delitti di Lesa Maesta sia riservato

al Tribunale supremo della Consulta, espressarnente incarica questo

Tribunale della direzione e delmodo dellc procedure. Se dunque i

Giudici stessi sono i direttori di tutto il processo cui possono e

dtebbono perci6 corioscere a loro posta, come pud egli dirsi che il

processante fabbrichi a suo talento il processo e il ristretto
,
e che
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qnesto solo studino i Giudici? parimeute falsa ia seconda e per

tale la chiarisce I' articolo .'i.'iK d.-| citato l.c^olaiwMito , che dice :

Si comunica il Processo col Mistretto a Monsiy. Avvocato dripoteri o

al Difensore nominate daltaccusato . quante volte la scelta del uied+-

simo rent/a approvata dal Capo del Tribunal* Supremo. Dunque

egli C T aociisato che nomina il Difensore . e il Presidente oon lo

sceglie gia, ma deve solo approvarne la scelta; la quale approva-

zioue saviamonte voluta dalla legge e necessaria per preservare sia

il reo da un difensore mal canto od inesperto ,
come il Governo

dagl
1

intrighi e dalle frodi d'un legate che potesse abusare delle no-

tizie da lui raccolte nel proresso. Questo poi e originalmonte co-

mnnicato in tuttu la sua integrita al difensore eletto ed approvato.

Finalmente e falsissimo che In procedura sia rariabile ad arbitrio

(el President, e noi sddiamo il valoroso e probo giureconsullo del

hirlameiiln a determinare qual sia e dove quell
1

articolo del coduw

criminalr in cui egli afTerma trovarsi scritto ootesto assurdo. II fat-

to si e che no il Titolo X del Rcgolamento sopracritato, ove si tralta

in
ispet-

ie del procedimento riguardo ai delitti politic! , ne tutto il

resto del Regolamento medesimo contiene pur Tombra di (ale ar-

bitrio.

Corsa cosi a voto la prima lancia ccnlro i process) politiri in pft-

nere
,

il valente cnmpione del Parlamfnlo vieae all' altacco delta

sentenza romana nel processo Rossi . omiuciondo dUo tcopo

drFF assassinio chiama,ma? consiglitto I' fttlensore della tenlenza nfl

loccar questo lasto e nell'asserire che tale scopo fosse quel di abbal-

ttre nel Ministro Rossi un grace ostacolo alia rwoluiione. E qui en-

trato in alcuni cenni delle opinion! e degli alti del Rossi priroa

nel tempo del sno Ministero , pretende di provaro <-he i vf i ? soli

neniici del Conte a quei di non erano gia i libfrali di ROVM, ai qutii

m quelTepoca die'
egli, non capita ;wr ndla mtntf la*dmfq*bM*-

eana, ignorando ptrgino il nome di Mazsini td a mtlfaltro asjrirando

otie al regime costituzionaie perb senxa 6'owrno dietro ie cnw del

Card. Soqlia , m.i l>fi^i i preti , cheiiflla Cotit*mo*e fam**mlt

volula dot Rossi e nei primi attacchi conlro i beni
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vano la loro eslrema rovina; e che perci6 contro i preti milita di

tutta forza 1'argomento del cui bono, non gia contro i demagoghi,

e quindi i soli preti essere stati gli assassini del Rossi
,
non gia i

demagoghi.

Veramente bisogna dire che il nostro giureconsulto tenga i let-

tori del Parlamenlo per li piu gran baccelloni del mondo se li crede

capaci di here si grosso e,d' ingoiarsi netta netta una bugia cosi

decumana-, e ben trista dee dirsi quella causa, la quale per pun-

tellarsi come che sia e forzata di ricorrere a tali assurdi. Se il 48

fosse lungi dal 54 lo spazio non gia di sei anni ma di sei secoli, op-

pure se 1' assassinio del Rossi e i fatti che lo precedettero e lo se-

guirono fossero avvenuti non mica in mezzo di una Roma e sotto

gli occhi d' infinite popolo ma si nel fondo di qualche foresta ame-

ricana o su qualche lontanissimo scoglio degli arcipelaghi oceanioi,

la calunnia avrebbe pure in tale lontananza di tempo o di spazio

potuto vestire qualche colore di verosimiglianza. Ma il produrla

dove e quando le memorie di quegli awenimenti sono tuttavia fre-

schissime nella mente di tutti, e contro 1'unanime testimonianza di

tutte le storie contemporanee, di tutti gli atti e document! pubblici,

di tutti i giornali d'allora buoni e cattivi, costituzionali e repubbli-

cani
,
e finalmente della serie stessa dei fatti succeduti , egli e un

tratto di cosi pazza temerita che non potrebbe credersi se nol ve-

dessimo nel Parlamento.

Quanto abbiam narrate nei recenti fascicoli del nostro Periodico

intorno all
1

assassinio del Rossi dimostrando ad evidenza quali fos-

sero gl' intend dei demagoghi romani ed in che mortal ira avesse-

ro il Rossi
,
e quai vantaggi sperassero prima e poi traessero dalla

sua morte, prova come pesi sul capo loro con tutta la sua forza 1'ar-

gomento del cui bono non meno che gli altri tutti per cui sono egli-

no convinti rei e soli rei di quell' orribile delitto.

Soli eglino dico
, perche quanto al rovesciare che 1' avvocato fa

sopra dei preti la reita, egli non pu6 farlo che per la necessita di

pur trovare qualche autore del misfatto, del quale scolpando i veri

rei gli era forza incolpare qualche innocente, e a preferenza d'ogni
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altro i preti, per dare cosi nel tempo stesso un po' di sfogo alia sua

bile antipretesca. Ma ii tristo nulla piu valente nel provar le accu-

se che le difese allega percid una tal rogione che a dime il mono
non prova nulla. Che posto eziandio che il clero avesse in uggia il

Rossi, come prova egli che l'odiassro tanto che il volessero morto,
o come pu6 inferire che la morte del Rossi tornasse loro a conto?

essi speravario e tramavano di pigliare morto lui il Governo e di

ridurlo alle antiche forme
;
e allora ci adduca Faccusatore gl' indizii,

e le prove di coteste trame, di cui non s'ehbe Onqui il nienomo sen-

tore. Owero prevedeano che caduto il Rossi, lo Stato verrebbe a

mano dei settarii
;
e in tal caso bel guadagno invero che poteano

promettcrsi surrogando allo Statuto la Costituente e la Repubblica,

al Rossi lo Sterbini
,

il Galletti e poi il Mazzini, ed all' ipoteca sui

beni ecclesiastici introdotta dal Rossi le alienazioni, gli spogliamenti

e le rapine sacrileghe dei repubblicani e per ultimo i macelli di S.

Callisto. Di piu ,
dato eziandio che la morte del Rossi giovasse ai

preti, ne segue egli che dunque i preti ne furono gli autori? e 1'ar-

gomento del cui bono basta egli da se solo a convincere chicchessia

per colpevole di un delitto? Starebbe fresca la societa civile, se a

condannare d' assassinio un cittadino comeche integerrimo baslasse

il provare aver lui potuto sperarne protitto. Eppure tal e la norma

di giustizia a cui s' attiene contro i preti il valoroso e probo giure-

consulto del Parlamenlo. Ma tanto basti aver accennato di cotesto

mostro di calunnia
,
che il piu dime come non gioverebbe punto a

fare ricredere un calunniatore che mente a hella pruova, cosi fora

superfluo a persuadere della troppo evidente verild i noslri lettori.

Dopo queste egregie prove del suo valore ,
il nostro avvocato si

fa piu dappresso a combatterei particolari della sentenza-, nel quale

attacco egli non mena colpo che non sia o una menzogna o un pa-

ralogismo o una coniraddizione o alia men trista una scempiaggine.

Chi brama avere un saggio della bravura dialettica e legale di co-

testo Dottore legga di grazia i seguenti tratti.

i . Si scaglia contro la sentenza perche
ella chiami tegrele le tre

societa del Brunetti, dei Facciotti e del Grandoni che cospirarono

Serie II, vol. VIII. *3
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coritro il Rossi. Ora quest' epiteto di seyrele nella sentenza non-si

trova punto n6 in corpo ,
n& in ombra, ne espresso, n& sottinteso

;

anzi da quanto essa dice appare chiarissimo che quelle tre societa

ran tutt' altro che segrete. Dunque 1' avvocato ha mentito oppure

avea leggendo le traveggole agli occhi.

12. Per altro siccome le due immaginale societa (del Brunetti e dei

iFacciotti) nulla conchiudevano contro il Grandoni, bisognd imtnagi-

name una lerza, cui inneslarlo. Cosi egli, chiamando ora immagi-

nale e chimeriche quelle societa che teste rimproverava falsamente

alia sentenza d' aver chiamato segrete. Erano dunque secondo lui

al tempo stesso e pubbliche e chimeriche. Sciolgano gli Edipi del

Parlamenio codesto enimma.

3. Si querela che dicendo la sentenza risultare indubiamente da-

gli atli e pel detto di un rivelante e per deposto di testimonii e per

prove inconlrastabili 1' esistenza delle due prime societa
, essa poi

non reciti il nome del rivelante ode' testimonii, n& dichiari la spe-

cie delle prove, e traduce quindi la frase della sentenza in questa

ridicola tautologia : sono provate le societa perche risultano da prove

inconlrastabili. E somiglianti querele ripete piu sotto
, perch& si

tacciono i nomi delle persone ehe il Grandoni con clandestine pra

tiche indusse a testimoniare in suo vantaggio ,
e de' sei o otto si-

carii destinati alia patrazione del misfalto, argomentandone quindi

la mala fede e persino Tignorania della sentenza. Ma da quando in

qua una sentenza deve ella sciorinare e descrivere per disteso tutte

le testimonianze e le prove del delitto che condanna? Tanto varreb-

be pubblicare 1' intero Ristretto dei processi ,
ch& nella presente

causa forma un volume' d' oltre a 600 pagine. E quanto al tacere

nomi, chi e che non vede o I'inutilita dell' esprimerli, oppur anco

le molle e gravissime ragioni di prudenza, di ginstizia e di carita

che talora vi sono di sopprimerli, soprattutto ai di nostri e in cause

politiche?

4. Nega che il Grandoni fosse capo della societa cospiratrice che

adunavasi al teatro Capranica, e che ordinasse ai legionarii di ve-

stire il di 15 la tunica di Vicenza, asserendo che T autoritd di lui
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fra i legionarii era nulla aranli I' cpoca del lo e 16 Nacembr. I

ci6 perche? Perche i legionarii non si ordinarono in corpo di mili

ria, e il Grandoni non fu da essi eletto a Colonnello se non dopo

(fuel tempo. Come se i legionarii reduci da Vicenza non avessero

potuto far circolo e tener adunanze e cospirare prima d
1

ewero or-

dinati in battaglione, e il Grandoni non avesse potulo preseder

qtiel circolo e capitanare la congiura, e ordinare ai congiurali che

vestissero il di 15 la tunica di Vicenza prima d'essere eletto lor

lonnello. Egli e poi falsissimo che il corpo dei legionarii non venis-

se organizzato che a mezzo il Dieembre-, On dal 21 Novembreessi

ottenncro dal Ministro Galletti la facolta di organ i/./arsi ed il Gran-

doni aperse i ruoli il 2o dello stesso mese. Ed e falsissimo pan-
mente che la sentenza ummetta, In scelta dei voli dei legionarii per

oreare il loro Colonnello essere caduta in tm prituipe romano quinti

per rinuncia in altro legionario, e finalmrntt per altra rinuncia iw

(irandoni : la sentenza non parla di iiiun principc romano, e solo

ammette quel che solo 6 verissimo, il Grandoni, colla rtnuncia di

allro candidate gia Colonncllo nrlle Icyioni, aver ottenuto i/ coman-

do ed il grado lungamenle desiderata .

5. Taccia di contraddizione la Sentenza
, perche dall

1

una parte

asserisce, dielro la confetsione ef un rirelante
( ma corroliorata da

moltissime e concordi testimonianze e riprove ) che la morte dei

Jtiossi fu decretal* la sera de i 13 Morembredalk- Stprbini edalGurr-

rini nri ficnili di Unmet ti
,
e dall' altra dice che il Grandoni nelie

aduuanze del Capranica, come un rivelante ed un testimonio o.</m-

gono ( e la loro attestazione e convalidatadai gravissimi argomen*

ti che la Sentenza stessa espone nei seguenti Contiderando jriu

tsplicitamente cospiratse contro la vita del Ministro; ne sa capirv il

povero Dottore eke cos* formino queste espressioni di piu esplicita-

foente cospirare. Ora se egli non avesse dimentica la definizione che

gi da della contraddizione negli element! di Logica e se avesse fior

di senso comune, capirebbe ottimamente come potetse la mnrtf

del Rossi detretarsi in genere ( o, come uice piu esatto la Sentenz*,

tichiararsi decntala ) dallo Sterbini e dal Giwrrini la sera dt-l I
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fienili del Brunetti, e poi .la sera del 14 nel teatro Capranica de-

terminarsi in ispecie dal Grandoni collo Sterbini ecc. tutti i parti
-

colari del come, del dove, del quando e da chi dovesse eseguirsi il

decretato assassinio, e tutto cio senza la menoma ombra d' incoe-

renza ,
non che di contraddizione

;
e quindi intenderebbe altresi

quel che fermano le espressioni del piu esplicitamente cospirare.

6. Egli e poi veramente degno dello scudiscio il puerilissimo so-

fisma in cui cade poco appresso nell' atto appunto che vuol inse-

gnar logica all' estensore della Sentenza. Imperocche dopo arreca-

te due delle incolpazioni che trovansi a carico del Grandoni nel

12. Consider'ando della Sentenza e taciuta per orala terzaegravissi-

ma, soggiange con piglio di trionfante ironia: eccovi le due incol-

pazioni dirette dalle quali trasse la Sentenza il terribile argomenlo.

Grandoni parlo con Sterbini prima che incominciasse la seduta ai

fienili, accompagno la sera appresso Sterbini a casa; dnnque Gran-

doni cosplrd contro la vita di Rossi Ala piano un po' signor Giu-

reconsulto; chi e che tira cosi alia pazza cotesta si grave conclusione

da premesse si tenui o per dir meglio si attenuate? La Sentenza o

voi ? ella no, perche non conchiude la colpabilita del Grandoni se

non da una lunga serie e gravissima d' incriminazioni di cui le so-

prallegate non fanno che picciola parte. Siete dunque voi, che pel

bisogno di pur trovare in che appuntarla scendete ad artificii cosi

grossolani ,
e la fate slogicare da pari vostro attribuendo a lei le

castronerie del vostro cervello. II piu bello pero si e che subito do-

po il dabben uomo allega la terza e capitalissima incolpazione ri-

ferita dalla Sentenza, nella quale dicesi che il Grandoni la sera del

14 presiedetle nel teatro Capranica collo Sterbini ,
col Brunetti e

col Guerrini all' adunanza in cui furono prescelti sei od otto che

colpissero il Rossi. E forse che almeno ei qui s' accinge a smentir-

la con argomenti di polso proporzionati alia gravita dell' accusa ?

Appunto. Ei se la svigna con nulla piu die ritoccare per figura di

ripetizione la contraddizione per lui sempre inesplicabile del suppo-

sto rivelante che prima fa decretare la morte ai fienili e poi al teatro

Capranica, e quindi asserire per incredibilec/iewn atlentato di tanla
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important con fro i7 ministro deUa polisia avette doruto ditculfrri

in assembled senza che i7 mini>/ro ne risapesse nw/to. Eh si chc

lo riseppe, sig. Dottore, e la Sentenza stessa lo dice e voi ne cita-

te il passo: pt'ti e replicati avvisi ricevea il Ministro del pericolo che

correva anche pochi istanli prima del suo fine Ma dunque, ripigtia

qui trionfando il giureconsulto, la Sentenza si contraddice
, poich&

narra nell' esordio clie il Rossi si recava al Consiglio mal pretago

del deslino che T attendeva Tant' e:al nostro legale che vede gro-
so pare ad ogni passo d' inciampare in una conlraddizione; e qui

non e tanto sottile che sappia distinguere e capire che il Rossi pole

benissimo avere piu e replicati avvisi del pericolo, enondimenocre-

dendoli falsi o almeno esagerati, oppure troppo (idandosi de' prov-

vedimenti da lui presi augurarsi di scamparne, e cosi mal presagi-

re il funesto esito che incontrd. Come pure egli non sa cnpire co-

me si possa accusare /' insaziabile ambizione del Grandoni a <lirmir

Colonnello
,
che per allra via non potera se non col blandire i piu

torbidi, e poi ammettere, che piu tardi sotlo il dominio dell' inlniso

yoverno repubblicano il Grandoni per semplice scorno di punisioni

disciplinari rinunziava lo stesso grado ed onori di colonnello. Nel

che se vi fosse contraddiziono, ella sarebbe a carico del bisbetico

umore del Grandoni e non gia della Sentenza che riferisce fatti

pubblicie provatissimi. Gli pute ancora di contraddizione il dirsi

che i legionarii vestissero il di lo per ordine del Grandoni la tuni

ca, e che i7 Grandoni non la tunica ve$ti*se ma la mililare dicita.

Ora la Sentenza dice solo che il Grandoni o-a in militare diroa,

senza negare o affermare ch' ei sopravvestisse la tunira ; ma dove

pur lo negasse, chi si balordo che non sappia conciliate cotesti

due termini ? Nol sa pcro il nostro avvocato: e tal sia di lui.

7. Ma felicissimo esjli riesce nel difendere 1' aflettata ignoranza

con che il (irandoni s'avviso ne'suoi esami di scolparsi, e non riusci

che ad aggravare di fortissimi sospetti la sua-reita.

II Grandoni, dice In 8 /a. non solo non seppe porgere al-

cun mezzo di esonerazione riguardo alia sua complicita nelle riu-

nioni serali del !3 e deM4, ma di piii rifiutando di render conto
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delle ore di quelle sere ,
dichiaro di non voler nominare le persone

che ebbe in sua cornpagnia ,
come di non ratnmentare se vi fosse

riunione al Teatro Capranica in delta sera 14 . Ora udite belladi-

fesa che ne fa il valente giurisconsulto: E chi di noi polrebbe ricor-

darsi rid che fece una sera 3 o 4 anni fa, e quale onest'uomo avrebbc

dedinato nomi a processanti di quella falta per fame pasto al boia?

Per ricordarsene bisogna supporre il delitto. Cosi dunque argomenta:

Tinnocenle non se ne ricorderebbe, ma voi dite di non ricordarvene,

dunque siete reo. Passiamo le ingiurie e diamgli pure licenza di cre-

derci tutti smemorati al par di lui : non fu per6 si smemorato il

Graradoni; perche, sebbene dicesse da principio di non rammentarv

se vi fosse riunione al teatro Capranica la sera del 14
, poi nondi-

meno rifiutd riciso di rispondere, dicendo: Ricordo benissimo dove

io fui la-sera cteM4, ma non lo diro *
,
e in tal rifiuto dur6 egli

sempre ostinato. Ora sopra cotesto rifiuto principalmente fa forza

nel citato paragrafo la Sentenza; e infatti, se il Grandoni ricordava

benissimo , dunque poteva render conto di se
-,

e se era innocente

perche temeva egli di renderlo e di nominare le persone che ebbe

in sua compagnia? E non doveva egli un si strano contegno, come

soggiugne la Sentenza, ispirare a suo carico i maggiori sospetti ?

Quanto poi a quel guazzabuglio di sillogismo chel'avvocato mette*

in bocca alia Sentenza, ognun vede dopo ci6, che non ha piu al-

cun fondamento, e prova solo la scempiaggine del giureconsulto, il

quale pare che datogli il caso ragionerebbe cosi : L' innocente non

si ricorderebbe del delitto ,
ma voi

,
o accusato

,
dite di non ricor-

darvene, dunque siete innocente-, e in tal guisa manderebbeassoluti

i piu scellerati ladroni ed assassini della terra
,
sol che attestassero

di non ricordarsi.

Parimente . il Grandoni, soggiugne la Sentenza, impugnava non

solodi conoscere chefra i suoi legionarii fossevi I'uccisore delRossi,

non solo facevasi ignaro di qualunque loro sospetto movimento, ma

giungeva perfino a mostrarsi inconsapevole dello stato politico di

i Process! pag. 458.
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Roma
, inconsapevole eziandio se a Rossi alrun Circolo o Giomale

si pronunriasse ostile . Di quesU incredibilissima ignoranza pre-

tesa dal Grandoni 1'avvocato non si perita punlo d' entrare malle-

vadore,e la difende, ma con che? col ripetere che il Grandoni era

innocenle e non poteva percid sapere se trn i suoi legionarii fosse

Tuccisore del Rossi, e coll'asserire che egli siccome uomo tutlo de-

dito agli alTari e all' orticoltura
( non era certo in quei tempi di

cui parla la Sentenza) non pu6 far meraviglia che ignorasse le po-

lemiche dei giornali da lui forse non mai letti. Giudichi il lettore

del quanto valgano tali difese.

8. K II Grandoni, ha la Sentenza, per esimersi da Lanta respon-

sahilita nel delitto, tentava con scritti spediti clandestinamente dal

Carcere di far praticare premure a pii persone per indurle a testi-

moniare a suo vantaggio: E $1 che il fecr, risponde qui 1' av-

vorato, quell' infelice vivo-sepollo nelle latomie del 5. Michel* percM

venissero a lestimoniare di lui persone $pecchiatissime(t(irono tre, due

de'quali erano legionarii e membri della societa cospiratrice al Ca-

pranica ) che erano in sua compagnia nel giorno fatalr. E so che

furono esaminate, e cheresero a lui testimonianza fulgidissiina d'in-

nocenza. Appunto. La loro testimonianza, oltreche per sestcssa in-

sufficiente all'uopo e smentita da mille altre in contrario, a ragione

delle circostanze non fece altrp che aggravaro. la colpabilita del reo.

lo non le nomino, percht su loro non si gfogui la vendetta pretina.

Ridicolissima precauzione ! se elle furono esaminate, se furono soo-

perte le clandestine pratiche tenute con loro dal Grandoni ,
a che

gioverebbe loro il silenzio del nostro awocato? Ma si ras&icuri, ho

la vendetta prelina ,
ossia la giustizia del tribunale romano fu ed e

assai piu mite verso di coteste pertone tpecchiati&sime che nol ri-

cliiedono i loro meriti.

0. E fin qui ottimamente da pari suo: ma nei tre segucnti trttti

che rechiamo per ultimo, il romano qiureconsulto vibra controla

Snitenza piu acuti gli strali della sua uialetlica e piu lremM.di i

fulmini della sua eloquenza. Allegata nel prirao la Sentenza che di-

jce: Quando il delitto compivasi, egli
'\\ Grandoni) si trovava sui
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primi gradini della scala di fronte al ministro ei si scaglia escla-

mando : Scellerato estensore ! e perche non did che egli discendeva

dalla Camera e per avvenlura s'imballe nel tragico avvenimenlo ? per-

che appunto avrebbe lolta ogni fede alle lue empie ed assurde argo-

mentazioni il confessare che il capo congiurato in luogo di stare sul

posto ove doveva discendere il ministro, se n'era invece andalo spen-

sieratamente alia Camera per udirne il discorso
,
e che ne ritornava

annoiato dal lungo aspellare. Ma la risposta e facile e semplice. L'e-

stensore della Sentenza non dice quel che dice il giureconsulto ,

perche e falso, ed e provato falso dalle concordi attestdzioni in con-

trario di numerosi testimonii corroborate da tutti gli antecedenti e

conseguenti del fatto: bensi quel che dice il giureconsulto fu detto

dal Grandoni ne'suoi esami e confermato in parte da un suo com-
--

i

plice, specchialissima persona, come lo chiamava poc'anzi il giure-

consulto, indettato a tal fine per mezzo di clandestine pratiche dallo

stesso Grandoni. Or vegga il lettore a chi si debba prestar fede, e

da che lato stia lo scellerato, Yempio e Yassurdo.

La Sentenza dice in secondo luogo: II giorno appresso 1' ucci-

sione si recava il Grandoni co'suoi uomini sulOuirinale ove si consu-
.......

mava la ribellione E scelleratamenle tace, ripiglia il giurecon-

sulto, che per questo titolo processato il Grandoni dallo stesso tribu-

nale della Consulta fu riconosciuto innocente, e fu conslatato che egli

lungi daU intervenire al Quirinale si tenne con ur\a squadra di guar-

dia nazionale dalla piazza Barberini alle & Fontane a mantenere

V ordine per comando del colonnello sino al punto d'impugnare le

armi contro i creduli uccisori di monsignor Palma
,

che accenna-

vano a ulleriori disordini. Ora questa difesa del giureconsulto e

'

disgraziatamente fondata sopra tre solennissime bugie. fi primiera-

mente falso, che il Grandoni processato pei fatti del 16 Novembre

fosse riconosciuto innocente
;
anzi vi fu provato complice della ri-

bellione e per tale viene accusato nella presente Sentenza : bensi

non si ebbero prove sufficienti e eerie della sua cooperazione diretta

alia morte di Mons. Palma. falso in secondo luogo ohe fosse con-

statato il suo non intervenire al Quirinale , perche oltre a moltis-
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simi testimonii, il Grandoni medesimo aramise d'esservi intervenuto

in arme. falso finalmente
,
che egli v' intervenisse per comando

altrui e a fine di mantenere 1'ordine. II Grandoni ha bensi preleso

negli esami tal comando e tal fine, ma la sua pretesa non fu potuta

provare, anzi venne smentita da gravissime prove in conlrario al-

legate nei Processi, pag. 538.

Finalmente il giureconsullo protestando che per brfvild ei trala-

scia di parlare delT allro condannato Cosiantini, e contentandosi

perci6 di recitare fraramezzandole pur di qualche glossa o falsa, o

scempia ,
alcune poche incolpazioni , quelle onde fa piii pompa la

sentenza
, come die' egli ,

ma vuolsNntendere a rovescio, giunto

air ultima che e T essere fuggilo il Coslantini da Roma al ripri&li-

narsi del Governo Pontificio , egli si argomenta di distruggerla af-

fermando
,
che il Costanlini se ne andara dopo Ire o quallro mesi

dall' entrala dei Francesi con passaporto regolare , essendo acca-

dulo in Ancona I' arresto di lui. E poi traendo di qui mi ultimo

argomento stringentissimo, come a lui pare . in favore del Gran-

doni
, soggiugne : Ma in fine , iniquo estensore della sentenza , te

tuponi ad indizio contro il Costanlini T essere partilo (cioe fuggito)

da Roma, e perche non conti a favore del Grandoni il non esserne

mai volulo partire benche avvisalo dallo stesso capitano di gendarme-

ria dell'ordine d'arresto? Ora e da sapere riguardo al Coslantiui che

egli non che indugiare i 3 o \ mesi, (uggi da Roma appunto con

Ciceruacchio e col Garibaldi
,

cio6 il di innanzi che i Francesi tn-

trassero in Roma
;
e non indugio poscia di fuggire anche dallo Stato

se non quanto la trepidezza dei primi tempi dopo la ristorazione

del governo legittimo e la lontananza dalla Capitale gli lasciarouo

qualche speranza d'impunita. Cessata la quale, provvide subito ad

imbarcarsi per la Grecia, verso i primi del 1850; ma fu agguantato

per ordine della Direzione Generale di Polizia appunto neH'aUo di

salpare da Ancona. E quanto al passapcrto , questo gli era stato

procurato da un agente di polizia il ([uale \wi se ne scuso allegando

non saper egli che il Costantini (con la madre di cui area relazione)

fosse gravato d> delHti comuni. Cosi i Processi a pag. 580. Riguardo
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poi al Grandcni (per tacere altre ragioni che provano il riiun va--

lore dell'argomento del giureconsulto) e falso ch'egli non abbia mai

volulo parlire da Roma, dopo caduto il governo repubblicano. Non

solo egli voile, ma soiled tato dagli amid a troncare ogni dimora

troppo omai pericolosa, venne al fatto di eseguirlo, e gia avea rac-

colto a tal fine buona somma di danaro ed allestite le valige, e stava

in prodnto di partire,quando mutato d'un tratto consiglio si ostino

ad onta di tutte le rimostranze e preghiere de' suoi ad indugiare

piu oltre, finche non fu piu a tempo. II che, si vuole ascrivere parte

all' umore strano e caparbio di quello sventurato
, cfae usdva so-

vente in somiglianti stravaganze, e parte ancora a un cotal vincolo

segreto che il tratteneva in Roma e fa piu forte in lui che la paura

del pericolo e le istan^e degli amici.

Ma basti oramai di si tristo argomento. Quanto ne abbiamo ra-

gionato fmqui e piii che sufficiente a mostfare di qual tempera,

e di qual merito siano le Osservazioni del valoroso e probo giure-

consulto del Parlamento contro la Sentenza romana, le quali per

altro gia trovansi pienamente confutate nella nostra Sloria dell
1

as-

sassinio di Pellegrino Rossi, a cui rimettiamo percio il lettore. Non

vogliamo pero conchiudere senza recitare prima la perorazione

con cui il giureconsulto conchiude la sua tiritera, perorazione de-

gnissima dell' orazione a cui fa coda. Ma non piu , die' egli ,
che

V ammo si rivolta a tante nefandila. Ecco in qual conto si lenga la

vita degli uomini dal governo del Vicario di Cristo, che gia, dicesi

prepara altri supplizi pel giorno 22 setlembre col Processo cosi delta

del 15 Ago&to , e che dalla infausta rislorazione , suona la fama

( notisi 1' autenticita del fonte), che piu di tiQQvitlime abbia im-

molalo sui patiboli. A tanlo sangue ,
a tante miscrie qual conform

promette di contrapporre? II buon giureconsulto ci ha serbata per

ultimo quest' orribilita spaventosa delle 600 vittime immolate sui

patiboli di Roma ed a lui attestata dal suono della fama, per dare

con essa il piu terribile colpo e decisive al goverao papale, ed ai

tribunali romani. Ma noi che pur vivendo nel cuor di Roma non

abbiamo ne veduto quel sangue ,
ne inteso fiato di quella fama

,
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altro non troviamo in colesta sua tum-nda d<-llr liOO villirne

un' ultima e splendida prova del quanto siano svergognatamefite au-

daci i nemici di Roma nel mentire calumiiaiMlone il Governo. Nd
che per6 essi riescono presso i savii ad un elFetlo tutto controrio al

loro intendimento
; mercecchfe la mitezza e 1' equila del Governo

pontiOcio e de' suoi tribunal! tanto spicca piu chiara e si dimostra

piu evidente
, quanto piu grossiere sono le calunnie che essi av-

ventano per denigrarla, dovendo secondo ogni buona ragione ri-

putarsi giustissima quella causa a cui nulla trovanoda opporregli

avvrrsarii che abbia non che saldezza di vero ma neppure ombra e

apparenza di verosirnile.

NOTA. II Parlamento del 30 Novembre p. p. reca due proteste, Tuna di M.

Mannucci, I* altra di Michelangelo Pinto e di Felice Scifoni, nelle quali atie

stando essi il loro ribrezzo ed orrore per le optre di delitto e di tongue e per

gli uomirit del pugnale che trucidarono il Conle llossi, respingono gagliarda-

mente 1* iusinuazione di complicila che, a parer loro, dalla nostra narrazione

risulta contr'essi, senza pero smcntir nulla di quanlo abbiam raccontato. Noi

lodiamo 1'esecrare che ora fanno quel nefando assassinio; ma quanto alia parte

di complicita piii o meno remota e diretta che allora vi poterono avere, non

possiamo disdir nulla di quel che abbiam detto, finche altri non ci provi aver

noi detto falso. Non basta prntettarr, ma bisogna provart; ne si prova colle in-

giurie ma con buone ragioni ;
aim le ingiurie senia le ragioni uon fanno the

.aggravate giustamente i sospetti di reita

Siccome poi i sigg. Pinto e Scifoni aflermano che i process! da noi citatition

ffcrro parola di loro, siamo costretti a notare che il tig. Scifoni e nominato a

pag. 189, 477. 4%; e il sig. Pinto a pag. 18, 221, 223, 242, 410, 477, 521.

II

Pro&petto Fi/oso/lco Mia Storia del .Hondo Umano di CBSAHB DBLLA

VALLE Duca di Vwtignano Napoli. Alberto Delken libraio

editore 1854 Piccolo fascicolo di pag. 10 1.

Volaste mai sull' areostato ideologico .. Lraverso a quei nuvoloni,

a quelle nebbie ,
che colorate da un sole che tramonta, preodono

1' aspetto e il nome di Filosofia della Steria, ed aspirano nientfl-

meno, che ad effigiare in un panorama tutta la Storia a priori?
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Chi si sbizzarri a poetare in questi delirii, chi sa che tomato in

senno non abbia maledetta per impostura, o derisa per follia ogni

filosofia della Storia?

Se cosi aveste sentenziato fate il vostro atto di contrizione, men-

tre aprite quest' opuscoletto, demo prezioso di una sapienza canuta,

che tanto meditd da non aver piu tempo per iscrivere: strano fe-

nomeno in un tempo in cui tanto si scrive, che non resta piu tem-

po da meditare.

Se a noi fosse dato arrestare il corso del sole , vorremmo esor-

tare il chiarissimo A. a non credere che i due volumi sulla storia

possano corrispondere a' due talenti
,
che egli ricevea dal Padrone

supremo (pag. 5), e a persuaders!, che quando presso agliSO anni

si serba tanta profondita nel pensare, e tanta energia nello scrivere,

i due talenti ancora sono fecondi di frutti novelli
,
cui sarebbe pec-

cato frodare a' posteri. Ma poiche non ista in nostra mano rimuo-

vere indeterminatamente i confini del vivere umano , ne possiamo

esigere che chi fatic6 nel seminare fatichi egli stesso nel mietere,

a voi piu tosto ci volgeremo, studioso lettore, che di filosofar sulla

storia aveste per caso vaghezza. Vel confessiamo candidamente:

mai non ci e occorso di leggere si bel compendio di una vera filo-

sofia della Storia. Compendio diciamo, perche V A. attiene ci6 che

promette di essere chiaro e breve. . . . svolgendo da prestabiliti prin-

cipii una serie ordinata di logiche e soddisfacenti 'deduzioni (pag. 6).

Ma appunto per questo i singoli teoremi sono semi fecondi ne' quali

una mente pensatrice ravvisa il germe di conseguenze immense ,

e una penna valente pu6 trovare argomento a nobilissime disser-

tazioni.

Ma come fa, domanderete voi, il chiarissimo della Valle, a scri-

vere una filosofia della storia senza sognare? Egli fa cio che delta

il senso comune divenuto omai senso di pochissimi fra coloro che

trattano penne ed inchiostri : egli parte dal fatto, e ne deriva le

teorie
,
tutto al rovescio di quei sofisti che muovono dalle tcorie

fingendo estrarne i fatti. E movendo da' fatti e natuVale che primo

di tutti gli si present! la Creazione (pag. 8), che Adamo sia il pri-

mo maestro del mondo (pag- 9) ,
il primo superiore della societa



BELLA STAMPA ITALIAN* t.N.',

(pog. 17), il primo direttore della religione (pay. 33,, il prime
fonte della tradizione (pag. 11), il primo patriarca della famiglia

urnan a (pag. 16 e 17) : nella famiglia 1'A. trova gli element! dell'or-

ganismo sociale e di ogni esistenza nazionale (pag. 10 e22) : svol-

gendo poi quest! prinii germ! ed accoppiandoii colle vicende stori-

che e colle condizioni topograGche egli no deduce le ragioni intime

delle istituzioni social! e delle forme varie di cui esse rivestonsi.

Ma il tutto accennato in forme di sentenziosi aforismi, la cui evi-

denza non pu6 scorgersi certamente se non da una mente rducata

a serio meditare, ed imbevuta di veri principii. Di che ti si fa cliiaro

non ess ere possibile compendiare maggiormente un tal compendio :

ne allro poter noi fare per darne una qualche notizia, se.non tra-

scrivere qui per intera 1' indice stessa de' capitoli , i quali sono

Del Certo Dell' A u tori t a Delia Fede Della Coscienza dd-

ri'inan Genere Delle Tradizioni - Delia Memoria Della Pa-

rola De' Linguaggi Delle Origini Della Famiglia Della

prima Famiglia Delle Gerarchie Delle Classi Medic Deile

Classi Inferior! Delle Caste Delle Nazioni Del primo do-

micilio delFUmanita DifTusionu dell Uman Genere Del Corpo

morale delle Nazioni Della Religione Del Monoteismo Del

Politeismo Delia Idolatria Del Cristianesimo Dell'lslamis-

roo De
1

Culti Del corso del Cristianesimo - - Dei Governi

primitivi Delle Monarchic Civil! Delle Monarchic Militari

Delle Monarchic Miste Delle Repubbliche Democratiche Del-

le Repubbliche Aristocratiche Della Liberia Della Eguaglitn-

za Dell'Arte di scrivere Delle Scienze Delle Scienze Mo-

ral! -- Delia Teologia Naturale Della Teolegia poelica DeHa

Teologia Filosofica Della Morale propriamente dell* Della

Filosofia Del Raionalismo Delle Leggi Della Civilla

Delle Lettere Delia Letteratura Drammalica Delle Scienze

positive Della Scienza Economica Gsservazioni.

Chi colla prcdisposizione anztdetta per.orre queste pagine incon-

Ira ad ogni pie sospinto ampic prospettvie
e yerita sublimissime, che

si discostano assai dalla materiale grettezza
di queUe che araano



686 RIVISTA

dirsi lesle positive : e, primo carattere d'ogni grande ingegno, tutta

la eerie de' 51 capitoli ,
onde T opera si compone ,

vien dominate

costantemente dalla Fede e dal sentimento cattolico. L'ammirazio-

ne:poi per gV increment! dell' incivilirnento moderno
,

della quale

egli sembra compreso ,
nulla toglie a quella riverenza per le anti-

che lodevoli istituzioni: con animo temperante ed imparziale rav-

visaiil bene dov'e, e ravvisandolo lo riverisce ed applaude.

Sebbene 1'A. permetta che il cortese leggitorenon accetti tulle le

sue opinioni (pag. 61) ,
non abuseremo di tal lioenza censurandole

ad una ad una in alcuni passi, ove qualche oscuritS, ci lascid sos-

pettare inesattezza od errore. In un libro si laconico ogni equo let-

tore comprende doversi prendere in senso rettissimo 1' inevitabile

oscurita del laconismo, lumeggiato abbastanza dallo spirito cattoli-

co
,
che generalmente vi splende : cosi per cagion d' esempio se

leggi a pag. M perduta nella Cbiesa T unild della dollrina, violata

la soavita dell' insegnamento ,
mancata la-santita degT insegnatori ,

m f)iena decadenza la predicazione alle genti , capirai censurarsi

quivi personalmente i chierici imbastarditi, e non generalmente la

<Hvina istituzione , e il corpo totale della Chiesa : tanto piu che il

igrande Ildebrando ti viene tosto presentato come riformatore di

^uelle alterazioni. Se diconsi le crociate aver trattato di vendicare

da guerriero il crislianesimo, primo propagato da' Apostoli, capirai

che iquella vendetta altro non eca rhe giusta (Jifesa. Se la filosofia

ti si mostra (pag. 86) pervenula alia sua vetta per Socrate, capirai

trattarsi quivi di contrapporla al sensismo di Locke e di Condil-

Jac(pag. 87).

JU stessa equila obbligherebbe il lettore ad astenersi da un giu-

idizio severo, se vedesse 1' A. strascinato talvolta dal"Vzzo comune

-avituperare piu del giusto la ruvidezza del sapere nel medio evo
,

non senza qualche inesattezza nello spiegarne le dottrine *. E per

1 Esempio di tale inesattezza e il biasimo dell' idea di virtu datane da Ari-

stotele, in cui non sappiamo perche, 1'A. biasima die la virtu sia delta un'abi-

tudine
, e non una cvgnizione, ed altre simili incsattezze vi si soggiungono
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1'opposto non vuolsi toslo condannare se I'ammirazione de' trovati

moderni gli faccia presagire de' vanlaggi moral! incerti, che a giu-

dici piu rigorosi potjanno sembrare o regressi o pericoli, quali sa-

rebbero a cagion d' esempio i vantaggi del libero scambio , e le

speranze della pace perpetua (pag. 93 e97 ). Di queste e simili

opinion! non ci faremo ne mallevadori ne critici , ben vedendo cbe

1' universalita stessa delle proposizioni richiede gran discrezione

nell' applicarle , grandissima nel censurarle
, essendo facilissimo a

chi mira le dottrine sotto un punto di vista il preterirne altri pros-

petti donde si cambierebbe probabilmente il suo giudizio: i! che

potremmo dimostrare facilmente se ci fosse lecito andar per le lun-

ghe ,
int'lk-mlo in chiaro qualcuna di queste proposizioni . cbe a

cerium potrebbero. parere deltate da progressismo esagerato.

Dopo avere ne'50 capitoli riportato, com'egli dice, in compendio

quanto ba imparato dai libri
, dagU uomini , e dai tempi in presto

ad oHania anni di vita, sessanta de quali navigati nctf oceano delle

rivoluzioni (pag. 5), conclude PA. con un capitolo di osservazioni,

le quali potrebbero dirsi la storia del mondo future, comei 50 ct*-

piloli precedent!, storia del mouda passato. Queste prevcggenze fa-

hdiche
,
cbe presso certi cerretani drvengono ridicole per la boria

di lor sicurezza, si offrono qui dai cbiarissimo A. con quella mode-

stia che e propria di un animo ben fallo
,

e acquista viemaggior

pr^gio daH' autorevole
1

conizie dello scrittore. In soslanza ogli rav-

visa in tutto 1' andamenlo del mondo un avviamento al meglio. E

se nel passaggio dai bene al meglio mollo ha da piangere la gene-

razione stritclata sotto il carro del tempo ,
le influenxe cristiane ,

cbe acquisteranno a poco a poco il predominio ,
e la direzione di

tutti gli imme^liamenti sociali, fanoo sperare all' A/, che ci andiamo

accostando a qilella unita di gregge ,
e di jmstore che tosto o tardi

duvra avverare il valicinio evangelico.

(pag. 66 e 70). E a proposito d'ineatteitc Jobbiamo nottre due ctrori Upo-

gr6ci non aocennati nell' errata : il primo a pag. 51 ove I
1

illu*U

dicesi Aba\ ; e a pag. 63 ove si poue Eraimo nel nono tecoto.



CRONACA
CONTEMPORANEA

Roma 9 Decembre 1854.

I.

COSE ITALIANS.

STATI PONTIFICII. 1 . Cardinali, Arcivescovi e Vescovi present! in Roma 2. No-

tincazione dell'Em. Card. Vicario, ed ordini della Santita di Nostro Signore

3. Nomine di Ministri 4. Funerali alia Principessa Zenaide Bonaparte

5. Vita e morte del P. Don Mariano superiore generale de'Monaci Camaldo-

lesi di Monte Corona.

1. Diamo qui 1' intero elenco del Cardinali
,
dei Patriarch!, degli

Arcivescovi e dei Vescovi, che si trovano in Roma, per assistere alia

straordinaria solennita dell'lMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA SAJTHS-

SIMA. L' ordine e secondo la loro creazione.

Emi e Rmi Signori Cardinali DelV Ordine dei Preti

Dell'Ordine dei Vescovi

Giacomo Filippo Fransoni del tit. di S.

VincenzoMacchi,Decano delSacroCol- Maria in Aracoeli.

legio, Vesc. di Ostia e Velletri. Benedetto Barberini del tit. di S. Maria

Mario Mattei, Vesc. di Porto e S. Ru- in Trastevere.

fina. Ugo Pietro Spinola del tit. di S. Marti-

Costantino Patrizi, Vesc. di Albano. no ai Monti.

Luigi Amat, Vesc. di Palestrina. Adriano Fieschi del tit. di S. Maria del-

Gabriele Ferretli, Vesc. di Sabina. la Vittoria.

Antonio Maria Cagiano de Azevedo , Ambrogio Bianchi del tit. di S. Grego-
Vesc. di Frascati. rio al Monte Celio.
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Gabrielc dclla Genga Sertnatlci del lit.

di S. Girolamo dei Schiavoni.

Chiarissimo Falconieridel tit. diS. Mar-

cello, Arciv. di Ravenna.

Antonio Tosti del tit. di S. Pietro in

Montorio.

Filippo De Angelisdel tit. di S. Bernar-

do alle Terme, Arciv. di Fenno.

Engelberto Slercki del lit. di S. Barto-

lomeo all'lsola, Arciv. di Malines.

Gaspare Bernardo Pianetti del tit. di S.

Sisto Vesc. di Viterbo.

Luigi Vannfcelli-Casoni del lit. di S.

Prassede, Arciv. di Ferrara.

Lodovico Altieri del tit. di S. Maria in

Portico.

Lodovico Giacomo De Bonald del lit.

della SStna. Trinita de'Monli, Arciv.

di Lione.

Federico Schwarzenberg del tit. di S.

Agostino, Arciv. di Praga.

Cosimo Corsi del til. de'SS. Giovanni e

Paolo, Arciv. di Pisa.

Fabio Maria Asquini del lit. di S. Sle-

fano al Monte Celio.

Niccola Clarelli Paracciani del lit. di S.

Pietro ad Vincula.

Domenico Caraffa de Traetto del tit. di

S. Maria degli Anijeli, Arciv. di Be-

ncvenlo.

Lorenzo Simonetli del til. di S. Loren-

zo in Pane e Perna.

Giacomo Piccolomini del lilolo di S.

Marco.

Cuglielrno Enrico di Carvalho del lit.

di S. Maria sopra Minerva, patriarca

di Lisbona.

Sisto Riario Sforza del tit. di S. Sabi-

na, Arciv. di Napnli.

Gaetano Baluffi del til. d*i SS. Pielro

e Marcellino, Vesc. d' Imola.

Giovanni Giuseppe Bonuel y-Orbe del

til. di S. Maria della Pace, Arciv. di

Toledo.

Giacomo Maria Malhieu del lit. di S.

Silveslro, Arciv. di Besanzoue.

Scrie 11, vol. VIII.

Tominaso Gousset del tit. di S. Calitto,

Arciv. di Reims.

Niccola Wiseman del tit. di S. Puden-

ziana, Arciv. di Westminster.

Giuseppe Co&enza del tit. di S. Maria

in Trasponlina, Arciv. di Capua.

Giuseppe Pccci del tit. di S. Balbina,

Vesc. di Gubbio.

Domenico Luociardi del tit. di S. Cle-

mente, Vesc. di Senigallia.

Girolarno d'Andrea del til. di S. Agnes*.
Carlo Moricbini del tit. di S. Ouofrio,

Vesc. di lesi.

Giovanni Brunelli del lit. di S. Cecilia

in Trastevere.

Giovanni Scitowszky del tit. di S. Cro-

ce in Gerusalemme, Arciv. <lw Siri

gonia.

Giusto Hecanati del tit. dei SS. Ml.

Apostoli.

Gioacchino Pecci del tit. di S. Crisogo-

no, Vesc. di Perugia.

Deli Online dei Diaconi

Tominaso Riario Sfor/a del tit. di S.

Maria in Via-Lata.

Lodovico Gazzoli del tit. di S. Kusta-

chio.

Giuseppe I
; ,olini del tit. di S. Adriano

al Foro Romano.

Giovanni Seratini del tit. di S.Maria iu

Cosmedin.

Pielro Marini del tit. di S. Niccola iu

Carcere.

Giuseppe Rofondi del tit.di S. Cesareo.

Giacomo Autonelli del tit. di S. Aftjata

alia Suburra.

Roberto Uoberti del tit. di S. Maria in

Domnica.

Domenico Savelli del lit. di S. Maria in

Aquiro.
ro Caterini Uel tit. di S. Maria

della Scala.

Vincenzo Santucci dei tit. di S. Maria

ad Marl) res.
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mi Sigg. Patriarchi
,

Arciveseovi, e Vescovi.

Daulo Augu sto 'Foscolo
,

Patriarca di

Alessandria.

Ardvescovi

Lnigi,Maria Cardelli, di Acrida.

Ferdlnando Minucei, di Fireaze.

Luigi Fransoni, di Torino.

Lodovico Teoli, di Atene.

Giuseppe Vespignani ,
Arciv. Vesc. di

Orvieto.

Giovanni Mac Hale, di Tuam.

Stefano Missir
,
Arciv. di rito greco di

Irenopoli.

Lodovico Martini, di Cirra.

Francesco Pichi, di Kliopoli.

Giovanni Folding, di Sydney.
Emmanuele Marongiu, di Gagliari..

Francesco Gometti, di Nicomedia.

Antonio Maria Antonucci, Arciv. Vesc.

di Ancona.

Francesco Gentilini, di Tiana.

Leone Przytuski, di Gnesna e Posnania.

Michele Manzo, di Gbieli.

Alessandro Macioti, di Golossi.

Alessandro Asinari di Sammarzauo, di

Efeso.

Alessandro Angeloni, di Urbiuo.

Garlo Reisach, di Monaco.

Bartolomeo Romilli, di Milano.

Felicissimo Salvini, di Gaiuerino.

Pietro Maria Darciinales, di Aix.

Edoardo Hurmuz, Arc. Arincno di Sira.

Andrea Charvaz, di Genova.

Maria Domenico Sibour, di Parigi.

Giuseppe Maria Debelay, di Avigiioue.

Giulio Arrigoni, di Lucca.

Paolo Gullen, di Dublino.

Giovanni Hugbes, di Nuova Yorck.

Auionio Blanc, di Nuova Orleans.

Antonio Ligi-Bussi, di Iconio.

Stefano Scerra, di Ancira.

Francesco Kenrick, di Baltimora.

Miohele Garcia
,
di Santiago in Compo-

stella.

Gaetano Bedini, di Tebe.

Guglielmo Walsb, di Halifax.

Giuseppe Dixon, di Armagh.
Francesco CucuHa, di Naxos.

Giovanni Zuiysen, di Utrecht.

Giuseppe Hauscher, di Vienna.

Vinceuoo Tagliala tela
,
di Manfredouia .

Vescovi

Kiccola Laudisio, di Policastro.

Giovanni Folicaldi, di Faenza.

Francesco Barzellotti, di Soana e Piti-

gliaoo.

Eugenio Mazenod, di Marsiglia.

Giovanni Briggs, di Beverley.

Pietro Basetti, di Borgo S. Donnino.

Guglielmo Sillani, gia di Terracina.

Gaspare Labis, di Tournay.
Niccola Dehesselle, di Nannie.

Ignazio Bourget, di Montreal.

Francesco Bruni, di Ugento.

Gaetano Benaglia, di Lodi.

Giuseppe Maria Gastellani, di 1'orl'irio.

Pietco Rirffaeli, di Reggio di Modena.

Lodovico Besi, di Canopo.

Gugliebno Vereihg, di Northampton.
Pietro Maria Chatrousse, di Valenza.

Giorgio Stahl
,
di Wurlzborgo.

Carlo Gigli, di Tivoli.

Giacomo Foratti, di Chioggia.

Francesco Vibert, di S.Giovanni di Mo-

riana.

Bonifacio Caiani, di Cagli e Pergola.

Giuseppe Maria Galligari, di Narni.

Ferdinando Girardi, di Sessa.

Eleonoro Aronne, di Montalto.

Luigi In mlii, di Aimers .

Viucenzo Tizaani, gia di Temi.

Carlo Mac-Nally, di Ciogher.

Michele 0' Connor, di Pittsburg.

Luigi Landi-Villori, di Asisi.
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(iimanni Honey, di Montauban.

Gio. Battisla Uosani, di Eritrea.

Pictro De Preu\, di Siou.

Bonavenlura Atanasio, di Lipari.

Gaelano Carletli, di Rieti.

Bernardo Tirabassi, di Fercntino.

Giovanni Onesimo l.uquct, di KsrbOB.

I rli.-ino Bagdanovich, di Europus, Ai-
ministratore di Scopia (Servia).

Gio. I'.attista IVIIcj. di Acquapendente.
Slefauo MariUey. di Losanna e Ginevra.

Pietro Paolo Trucchi, di Anagni.
Felice Cantimorri, di Parma.

Vittorino de Morlhon, di Puy.
Giovanni Tinion, di Bufalo.

Giuseppe Novella , di Patara, coadiu-

tore del Vic. Ap. di I!u-Cuang.

Lnii;i Hicci, di Segni.

Giovanni Di'try, di Clonfert.

Camillo Bisieti , di Corneto e Civita-

vecchia.

Ainodeo /angari, di Macerata.

Francesco Agostini, di Nocera.

Francesco Gandolfi , di Antipatro.

Giovanbattista Malou, di Bruges.
Lodovico dc Salinis, di Amiens

Giovanni Acciardi, di Anglona e Tursi.

Giuseppe Singlau, di Borgo S.Sepolcro.

Tiraoteo Murphy, di Cloyne.

Antonio Felice Dupanlotip, di Orleans.

Paolo Bertolozzi, di Montalcino.

Giovanni Van-Genk, di Adras, coadiu-

tore dell'Arciv. di Utrecht.

Gm
;
lidmo Kelteler, di Magouza.

RafTaele Bachcloni, di Norcia.

Girolamo Vwzteri, di Brescia.

Giuliano Desprez, di S.Dionisio nel Ma-

dagascar.

RafTaele Bocci, di Alatri.

Salvatore ValentinL, di Amelia.

Raflade Fcrrigno, di Bova.

Lodovico Pall du Pare, dj Bloit.

Tominaso Grant, di Southwark.

Matlia Mrngacci, di Civita Castellaoa.

Gaetano Brinciutti, di Bajjuorea.

Giovanni \c\un.in, di Kil;nlclfia

Giambattista Lyonnct.di S. Floors.

Eugenio Rq^nanlt, di Chartres.

MicliHe Caputo, di Oppido.
Ferdinando De - la - I'ucoUi, di Sala-

mauca.

Giuseppe Cardoni, di (iaristo.

Mariano Kalcini-lli. di ForU.

Luigi Filippi, di Aquila.
Giacomo Maria Ginonlhac, di Grenoble.

Vilale Onorato Friiuarche, di Adras.

Riccardo Roschel, di Nottingham.
Alessandro Gooss, di Gcra , coadiutore

del Vesc. di Liverpool.

Emidio Foschini, di Citta della I'irvc

Enrico Fdrster, di Hrralavia.

Nicola Bedini. di Terracina,

Francesco di Apuzzo, di Aoastasiopoli.

Benedetto Biccabona, di Verona.

l.iiirji lona, di Montcfiaseone.

Luigi /.iniiiiii. di Vivuli.

Michelc Adinolfi, di Nusco.

Francesco Alii Maccarani.di S. tfiniato.

Feliciano Barbacci, di Cortona.

I segiien . Montignori tono giunti in

Roma dopo or,linato il prtirntt at'

talojt*

G. R. Anialdi, Vesoovo di Spoleto.

G. Aaiato dc Vc-.ni>. di Ajjrn.

Gcsualdo Vit.ili. di Agalopoli.

Pietro M. Vranckcn, di C.olofouia, Vic.

Apostol. <li l'..ita\in i u- 1! 'Oceania.

G. B. Iteuvier, di I.r Mans.

Benedetto Serra, di Danlia,.\mmin Ap.

di Perth m-ll' Australia.

2. L'Eminen/a Rev. del Card. Patrizi Vicario di Sua SantiU, con

sua notificazione data sotto I 2 di Decembre, annunziando la speraU

delini/JoneckiriMMACOLATACONCK/lONK M MAI'.LV VI lii.lNKdo-

po spiegato come la Chiesa noa faccia nuovi dummi colle nuove defi-
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nizioni, ed esortati i Romani a disporsi con ogni culto di religione a

festa si memoranda, avvisa che per ordine del S. Padre nel giorno

precedente al venerdl sacro all' IMMACOLATA CONCEZIONE debbasi

osservare, per quest'anno, la Vigiliada tutti i fedeli dimoranti in Ro-

ma, e che nel giorno della festa la medesima Santita Sua permette in

quest'anno che si mangi la carne, dispensando dal digiuno che do-

vrebbe osservarsi in quel giorno, venerdi dell'Avvento.

Per ordine della stessa Santita Sua dal giorno 5 Dicembre domenir-

ca prinia di Avvento fino al giovedi 7 dello stesso mese si tennero

esposte in S. Pietro in Vaticano le insigni reliquie del Volto Santo,
della Lancia e della SS. Croce, in S. Maria Maggiore la Culla di N. S.

GESU' CRISTO, nei giorni poi 9, 10 ed 11 del detto mese in S. Croce

in Gerusalemme si terranno esposte la SS. Croce ed il Titolo della

medesima, e in S. Pietro in Vinculi, le Catene colle quali fu avvinto

TApostolo S Pietro.

La Novena dell' Immacolata Concezione fu, per ordine della stessa

Santita Sua
,
celebrata quest' anno in moltissime chiese con predi-

che di missioni, e con istruzioni al popolo, accorrendovi questo in

tutle le chiese con mirabile frequenza e divozione.

3. La Santita di Nostro Signore, conseguentemente alia rinumia

del sig. Commendatore Angelo Galli, si e degnata di nominare Mi-

nistro delle Finanze Monsig. Giuseppe Ferrari gia Commendatore di

S. Spirito. Elesse parimente a Ministro dell' Armi il sig. Generale

Filippo Farina, il quale ne aveva fin qui sostenuta provvisoria ge-
stione.

4. II giorno 29 di Novembre, in S.Maria in viaLala, furono fatte

solemn esequie all'Altezza della Principes^a Zenaide Carlotta Bona-

paite morta in Napoli con universale compianto il giorno 8 di Agosto.

L' Ambascialore di Francia sig. Conte di Rayneval, il Generale capo

comandante la divisione francese sig. Alleveau di Montreal, collo sta-

to maggiore e varii officiali superior'! francesi, il direttore dell'Acca-

demia di Francia e molti addetti alia medesima seguivano, coi figliuoli

e coi geueri della defunta Principessa, il carro mortuario. Chiudevano

il funebre convoglio le carrozze della famiglia Bonaparte e di molte

altre nobili famiglie romane. Una straordinaria folia accorse pertutto

il giorno nel Tempio pregando pace all'anima dell'estinta, le cui vir-

tu saranno sempre ricordate nella capitale del mondo cattolico, dove

essendo essa vissuta tanti anni voile pure avere la sua tomba.

5. Non ha guari moriva nelTEremo di Monte Corona il reverendo

Padre don Mariano dei Monaci Camaldolesi di Monte Corona, Superiore
4

generate del suo ordine, le cui straordinarie virtu e la santissima vita

ben meritano un racconto piu lungo di quello che noi possiamo qui
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dare ai nostri leltori. Nacque nel territorio dl Carassal nella diocesl dl

Fermo, e datosi da giovanetto allo stato clericale, e con esso alia pieta
edallo studio, nell'etadi 19o20 anni, correndo I'Oltobredel 1795, en-
tro nell'ordine degHEremiti Camaldolesi cii Monte Corona, dicul nel

1809 fu eletlo per la prima voltaSup. Gen. Siccome prima dl essere as-

sunto al governo dell'ordine, cosldopo spirato II tempo del primo go-
verno fu adoperato in molte caricheftno al 1812, quando soppresso dal

governo francese 1'Eremo di MonteCorona il P. D. Mariano aveva gia
raunali parecchi dei suoi religiosi per ire in America a fondarvi un ere-

mitaggio. Ma non riuscitogli il disegno, stelle coi suol compagni co-

me in un i- ivmo in una casa di campagna della nobile famiglia Odo-
li di Perugia fino al celebre anno 1814, in cui anche 1' Kremo dl

Monte Corona fu restiluito alia vita dall' immortale Pio VII. Dal

qual anno lino ai presente in cui mort continuo il pio religioso ad

essere adoperato in varii governi ed uili/ii. essendo anche stato elet-

to tre altre volte a Superiore Generale. Nel Maggio del 1854imprese,
con vigore slraordinario alia sua tarda eta, il viaggio a Monte Corona

si caro al suo-cuore; ed appena vi giunse fu nominato per 1' ultima

volta capo dell' ordine dagli elettori cola adunati. Speravano i suoi

coufratelli di vivere aucor qualche tempo sotto il suo governo. Ma

se lo videro presto furato dalla morle
,
che fu per lui dolcissima e

per lulti i suoi religiosi edificantissima, siccome di un uomo che fu

di virtu e pieta veramente singolare. Fu il P. Mariano di singola-

rissima umilla, purissimo di costumi
,
zelanlissimo della poverti e

di ogni virtu religiosa, tulto dato ad una vita interiore e contempla-

tiva piii angelica che umana, venerato percio dai Sommi Pontefici e

da molti Cardinali, e da quanti lo conobbero Parecchi fatli meravi-

gliosi si racconlano operati da Dio per mezzo suo a beneftzio spiri-

tuale e temporale di molte persone. Ma nulla fu piu mirabile in lui

della sua medesima vita, di cui forse a suo tempo uscira piii ampla

relazione.

II giorno 6 di Dicembre la Sanlita di N. S. celebro la S. Messa all'al-

tare del SS. Sacramento nella Basilica di S. Pietro, dove co^luni^6di

sua mano 400 e piu membri della conferenza romana di S. Mncen-

zo de Paoli, oltre a-moltissimi forastieri di varie na/ioni, tulti conso-

latissimi di tanto fevore. La stessa Santita Sua fece poi annunziare ai

membri della detta conferenza che Egli poneva a loro disposizione

dut-inilae500scudi del suo peculio privato perche prowedglMit

I.HIH- e di came i poveri di Roma nel giorno della graiide soleiu.il i

della Vergine Immacolata.
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STATI SABDI. 1. Riapertura del Parlamento e proposta di leggecontro gli Ordini

rdigiosi 2. Giornali e giornalisti 3.,SediiVe3covili vacanti 4. Hisse

tra i protestanti b. II Piemonte e la guerra d'Orknte 6. Distribuzione

di giu&tizia.

1 . II 28 Nov. dopo alcuni mesi di vacanza si riapersero le sedute

del Parlamento. Nel Senate il presidente die comunicazione della no-

mina fatta dal re di nuovi senatori, i quali sono il Cav. Elena, il Conte

Broglia di Casalborgone . 1' Aw. Riva
,

il Conte Francesco Arese ed i

deputati Cristoforo Mameli
, Gaspare Benso, Bartolommeo Bona, e

Giuseppe Imperiali. II Cittadino d'Asti dice che il Mameli 'edi timida

coscienza
,
ma nelle quistioni ecclesiastiche e sempre dal lato della

liberta. Del Benso e sieurO, perche essendo stato vicepresidente nella

camera non disdira nel Senate le opinioni di quella. II Bona poi e

uomo fidatissimo perche magistrate. La nomina del Conte Arese la

dice carissima a futti, perche egli e esule lombardo, gia nostro mini-

stro nel 1848 presso il governo inglese, ricco oltremodo ed amico

del)' Imperatore di Francia. Lascio al Cittadino la responsabilita di

queste informazioni. Nella Camera dei depulati il deputato Tecchio

mosse lite al segretario che, facendo Tappello nominale, avea ommesso
il. nome dei deputati eletti a Senatori. osservando che non constava

per anco se questi consentissero alTonore ricevuto, ne se il Senate li

avrebbe riconosciuti. Ed in fatti 1 'Imperiali dichiaro che egli udiva

allora per la prima volta di essere Senatore, e per allora intendeva

di esser tenuto ancora per deputato. Scusossi il segretarrio dicendo

ch'egli avea creduto che gli elelti sapessero la loro elerione.

Ma nequesto piccolo equivoco ne i lamenti del Valerio sopra il caro

dei grani e le risposte del Cavour. ed altre discussioni seguite sono di

qualche importanza a petto della proposta di legge fatta dal ministro

dell'interno sopra la soppressione di molte comunita religiose, capito-

li. ebenefizii semplici. Ercettuate le suore di carita, dice il 1 artico-

16^ e di S. Giuseppe non chequelle'comunita degH-ordini Monnslici e

delle'corporazioni regolari e secolari d' ambo i sessi che sono preci-

puamenle destinate od all' educazione od all' istrux.ione pubblica, od

alla'predicazione ed assistenza degl' infermi, e cho saranno come ta-

li nominativamente designate in apposito elenco da pubblicarsi con

decreto reale, contemporaneamente alia presente lecge, tutte le al-

tre comunita e gli stabilimenti di qualsiasi genei^e dei detti ordini e

delle corporazioni esistenti nello Stato sono soppressi, e nonpotran-
no essere ricostituite salvo in forza di legge. II 2 artioolo da al

Governo la facolta di determlnare il numero del membri in ogni co-
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munita permessa, e le norme e lecondi/ionidaosservawiae
no eseere tollerate nello Stato. Ncl 4 si *opprinioDo i CapUoli di-Jl.

chiese collegiate ed i benefi/.ii semplid. Ne) u\ che e il prindpaU-.
si pongono solto I ammmistrazioue dello Matu tutti mdtttintatMutc
i diritti e le asiuni spettomti alle comunita e siubilimmlt tupprtui.
Con questi beni e rendile il governo provvedera fra le allre cose alle

peusioui da pagarsi agl' individui delle corauiuU suppose, ed a do
che il ParJamento cliiama miyUvramento di condistone dei parroci
bisoynosi. E qui e da nolare 1' arte del Portamento, e di allri ploroa-
U, che annun/iando quesla legge la chiamano leggedi soppreai)*-
ne di alcune comunita

,
con altri proweditnenti per roipcliorare la

soi'te dei purrochi : come se non si sapesse che non si vuolmigliorart
la sorle dei parrochi se non che col rubulo ad altri, in guisa che b
legge e esclusivamenle spogliatrice e non tiiiylioratrice. Qunsta ftnora

non e. che una proposta di legge la quale dovra esaere di>ru-a e vo-
tata quanto prima Puu esserc che faccia naufragio nella diMiu^ione,
e puo essere ancora che ne esca peggiore. Per queto e per raolli al-

tri capi le question'! ecclesiastiche nel Piemonte si vannopertal gul-
sa Jagaj'bugliaudo che ancor non si e trovato obi voglia accoilarsi il

miuistero di guardasigilli. I'rbano HatUi/vi segue cost a reggere due

minister!.

Delle sedute seguenti nulla vi ha di rilcvanteeccelto cite i Depulali
non vi assistono die in piccolissinao nuniero:di chei giornali li sgri-

dano, e dicono che d' ora innan/.i si drr puhblicare sul foglio uificia-

le 1' elenco de* Deputati assenli. La Gaszetta del Popoio dei 30 Nov.

col suo solito stile da trivio dice a queslo pi opo^ito: K Quei liepulati

sono vergognosi poltroni die non aspirano che ad un Utolo che poi

sporcano colla loro vilis.Vima inruria: la na/ione e indegiiata conlro

quei buratlini: siflfatli burattini si dimettano.

2. I giornalisti libertini non si hanno in Piemonte rerun rispetlo.

Pare che si conoscano bene a fondo : tante >ono le contumelie che si

bultano in >iso I' un I'allro, sen/a pero niostrarscne molto adirali.

Cuiiosa poi '; la guerra che da un pezzo va facendo il suddeilu Blan-

chi dinvini ucll' Unione all' Opinions. Ck>nvien sapere che prhoa c^li

dnigevu ({uoto giornale, da cui poi ne fu caccialo, siccon.t puma era

stalo cacriulo da molti altri luoghi, Ira i (]iiali * il Piemonte. Ora egli

si veudica crilicando quandu puo I'Opinfone, e svelaudo i >un ^egre-

li. Tra i quail i; graxioao qucllo dt-lli sue t-oin^nniilri ui la

piii parte egli dice fabbricate a Torino, il -ln \ciaiu.-Mi

pii\ilegio &'\Y Opinions : ed I giornali M rallriliuirom* I un

1' altro, sen/a che niuno osasse zilli; ntau- un -M-mpiu fre-

sco 1' Intone dei 30 Novembi e accu-a il Parluinento del 20 di aver
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mutato in sua corrispondenza di Londra un articolo dell' Unione del

20 Novembre. Chi vuol poi sapere in qual conto tenga se medesimo

il giornalismo , legga V Italia e Popolo di Geneva la dove dice in un
suo recente numero. La stampa non e 1' espressione del paese: la

stampa parla d' Italia e di prossime lotte: ma e ruraore di pochi esuli

ne piu ne meno.

3. 11 giorno 26 moriva in Alessandria Monsig. Pasio, Vescovo di

quella citta, nell' eta di 73 anni. Di che negli Stati Sardi sono ora

vacanti le Sedi di Alessandria, Fossano, Alba, Sarzana in Terraferma
,

ed in Sardegna quelle di Bosa e di Bisarcio. Siccome sitarda indefini-

tamente nel proporre i successor!, credesi con fondamento che il go-

verno non pensi ad altro che a godersi per ora le rendite
1

di quelle

mense
; per poi proporre la soppressione loro

, dopo quella dei con-

venti e delle collegiate.

4. Le poche dozzine di protestanti che sono in Torino seguonoades-
sere in lite fra se, e in lite seria. Hanno due giornali; 1'uno e dei Val-

desi e s' intitola Buona novella
;

1' altro e degli Evangelici e si chiama

Luce evangelica. La. Novella e laZwee sono a capelli da un pezzo, e si

svergognano avicenda. Anche i Valdesi poi cominciano a suddivider-

si, ed abbiamo ora il piacere di udire certuni che si chiamano Diaconi

Valdesi strillare contro certi altri che si dicono la Tavola Valdese. Dia-

coni e Tavola sono in rissa sopra 1' amministrazione delle rendite. I

Diaconi dicono che nel capo VI degli Atti apostolici la cura delle cose

temporal'! e data a' Diaconi. Al che la Tavola risponde che queste

non sono le teorie del vangelo, ma della testa del signer tale . E per

decidere la questione minaccia di volere di motoproprio annullare la

diaconia presente e procedere all'elezione di nuovi Diaconi. Ma che?

La diaconia esistente prepara un' energica risposta, e non sappiamo

che vorra nascere. Quanto al De Sanctis giova ripetere che, essendo

egli stato eletto a ministro Valdese qualche anno fa, non tanto per

dargli un carico quanto per concedergli un tozzo di pane, ora, sicco-

me dice la Luce Evangelica . fu dimesso istantaneamente dall' ufficio

diEvangelista. Eppureerasi tenuto felicemente ad un doppio esame,

ed avea avuto la consecrazione, siccome narravaci tutta festosa la Buo-

na Novella, a cui non parea vero di essersi trovata ad esaminare un

De Sanctis. Dopo quella ciarlataneria questi stampo che prima non

avea mai appartenuto ad alcuna chiesa, e cominciava allora ad ap-

partenere alia chiesa Valdese. Ora ch' egli ( cacciato dai Valdesi di

Torino non voile per puntigli accettare la carica di professore di Teo-

logia, conferitagli nelle Valli Valdesi solo provvisoriamente e perche

padre di famiglia Non mi stupirei che si buttasse agli Evangelici per

far onta ai Valdesi. Credo pero che, se i diaconi la vincono nell'affare
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dell'aniministrazione delle rendite, egll si dara piii volenlieri al par-
lito del la diaconia.

5. SI attende in Torino un reggimento dl cavalleria francese che
torna per terra da Roma in Francia. IMcesi che vl saranno fesle, rlvi-
ste di truppe ecc. ecc. Parlasi anche mollo dell'invilo falto al gover-
no dalle potenze occidentall dl concorrere alia guerra d' Orienle con
un 20 o 30 mila uomini da spedire in Crimea. Si dlcono perfino lecon-
dizioni offerte e le pretese : ma Qnora non vi ha nulla di risoluto, od
almeno di certamente sapulo.

6. L'8 di Novembre furono citall dinanzi la Camera correzionale di
. Nizza, econdannatladieci giorni di carcere, dueaccusati di avere in-

sultato il corteggio funebre di un protestanle, secondo che si narro in

allro quaderno. Non sappiamo perb che i minislri abblano ftnora

ne accusato, ne carcerato, ne condannato veruno di quelli che insul-

tarono all'Arcivescovo di Torino.

II.

COSE STRAMERE.

SPAGMA. 1. Le Cortes 2. II Mimstcro 3. LaRcgina 4. I CarlUU 5. 1 Rc-

ligiosi 6. La Spagna e gli Suti Unili.

1. Le prime tornate dell'assemblea furono tulte spese nel verifica-

re i poteri degli eletti: il che si fece con tanta diligenza che le Cor-

tes si tennero obbligaledi ringraziare pubbliramonte la loro giunta in-

caricata di questo processo. In una di queste lornale il sig. Allende

Salazar, grande professore ftnora d idee repubblicane nei clrroli po-
litici e in ogni altra circoslanza, e specialmente ncll' ultima sua pro-
clamazione ai Baschi, voile dare alcuni schiarimenli sopra lesue idee

politiche, e pronunzlo che, secondo lui, la Spagna non pubessergo-
vernata che a monarchia. Nel che se non ha torlo, non ha ne anco il

merito dl aver trovata una grande novlta. Soggiunse pol che la re-

pubblica non puo aver in Ispagna altra sede che il cervello caldo di

qualche teorico. K quasi volendo accennare che egli era tra quest! ,

conchiuse dicendo che la repubblica non 1* atterrlva
^
che negli Stall

Unili egli sarebl> stato buon repubblicano: ma che in Ispagna era mo-

narchico. II Presldente San Miguel 1' assicuro che il congresso era

lietissimo d'aver uditada lui tale dirhiauzione: ma i giornali nota-

no cheessa non placque a nessuno, secndo la sorte comunedi lulte

le cose anfibie. Non piacque ai repubblicani che vogllono la repub-

blica in Ispagna e non agli Stall Uniti ,
non piacque ai monarchici I



698 CRONACA

quali pretendeano dal Salazar, non un omaggio generale alia monar-

chia, ma un atto speciale di devozione alia Reina ch' egli aveva alta-

mente offesa nella sua dichiarazione ai Baschi.

2. Piu importante 6 la dichiarazione fatta dall' Espartero il giorno
21 di Novembre. Diceasi daqualche tempo che'parecchi ministri ave-

vano intenzionei di offerire ad Espartero il loro congedo subito dopo
la definitiva costituzione delle Cortes e la verificazione dei pote-
ri. E cio perche egli, che parea essere 1' idolo del paese , potesse

scegliersi ministri di suo gusto coi quali regolare piu facilmente la

eosa pubblica. Ora accadde che Espartero, chiamaU a se i ministri,

dichiaro loro ch' egli voleva ritornare alia vita privata 1. perche

egli avea sempre riguardato quel miriistero come cosa provvisom e

rivoluzionaria-, 2. perche essendo ormai costituite le Cortes conveni-

va tor via tutti gli ostacoli, e far s\ che un nuovo ministero potesse

sbucciare liberamente dalla maggioranza dell' assemblea. I ministri

stupiti accompagnarono Espartero presso la Regina, a cui questi

partecipo la sua determinazione. Ma la Regina non accetto la licenza

del ministro. II quale, tomato poi in conferenza coi suoi colleghi,

disse chiaramente ch' egli non intendeva secondare la nomina del sig.

Infante a presidente della Camera, la qual carica mostro apertamente
di desiderare per se. Non parve agli altri ministri convenevole che

una persona sola fosse presidente del ministero e dell'assemblea co-

stituenle, ne altro ci seppero dire i giornali sopra T accaduto in quel

consiglio. Cio seguiva il 20 Novembre, ed il 21 1' Espartero ito alia

Camera si levo e disse che quando la nazione intera risolse di ri-

cuperare i suoi diritti e togliere gli abusi
,

1* eroico popolo di Sara-

gozza avea chiesto lui per secondare il movimento sorto nella citta;

che avendo egli accettato con gioia 1* incarico, la Regina 1' avea elet-

to presidente del ministero
,

carica da lui accettata coll' intenzione

di deporla quando le Cortes sarebbero state riunite. II che essendo

ora compiuto, il ministero, di cui egli era capo, offeriva unanime la

sua licenza per lasciare la Regina nella plena liberta di scegliersi i

suoi consiglieri responsabili secondo gli usi pairlamentari . Fim di-

cendo ch'egli non aveva altro desiderio che di vivere semplice cit-

tadino obbediente alle leggi. Le quali ultime parole non sappiamo
se siano state da tutti credute, ma il certo e che furono da tutti gran-

demente applaudite. Credevasi dai pin che unico scopo della rinunzia

dell' Espartero fosse la speranza ch'egli aveva di esser eletto a Presi-

dente della Camera, nel che veramente non s'inganno 5 giacche egli

oltenne difatto quella carica coll'O'Donnel per 1 . vicepresidente.

Inoltre il nuovo ministero ha 1' Espartero presidente, l'0'J)onnel mi-

nistro del la guerra, ilLuzariaga degli affari esteri, 1'Aguire della giu-
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stizia, il Salazar della marina, il Sanla Cruz dell'inlerno, 11 Collado
delle finanze. Le Cortes poi decisero

, con 206 votl contro 21 , che il

trono d' Isabella II e la sua dinastia sono il fondamento del presenle
edificio politico. Ecco dunque dall'un canto assicurato, altueno a pa-
role, il trono della Regina , e dall' altro posto a capo delle Cortes e
del governo il maresciallo Espartero, che molti vogliono essere pin
democralico di quello che convenga ad un minbtro di una Regina
costituzionale.

3. II giorno 19 di Nov. la Regina tenne invito e corte bandita per
onorare la festa del suo norne. Notano i giornalisti che un loro rap-
presentanle sedeva al banchetto reale. Andute ora e negate, se vi da

1'animo, I'influenza del giorualismo! Qualdie giorno prima la Regina,
ritornando dal Santuario di Alocha dedicate alia YergineSS. inconlro

il SS. Viatico che portavasi ad un infernio. Scese losto di carrozza, e

fattovi salire il sacerdote col SS. Sacramento, I'accompagiio a piedi
con una gran folia di popolo fino alia casa del maluto e poi alia

chiesa. In questa circostanza, siccome in molte altre, essa fu molloap-
plaudita dal popolo, il quale non pare piu ora dubilare della sua

conservazione sul trono. E ben ne paiono persuasi perfino i demo-
cratic! piu caldi . i quali ormai disperano di poter volgere a repub-
blica la monarchiu Spagtmola.

4. Seguono i giornali ad assicurnre che i Carlisli preparano una
mossa d'armi. Temesi de' Xavarrini ancor dolenti della perdita.de' lor

privilegi , e gelosi de'Baschi che li hanno conservati. Vuolsi die il

Capitan Cenerale deila Navarra, non osnndo per manco di forze op-

porsi violentemente alle prutiche dei Carlisti, facesse chiamare a se

un loro cu po, quasi volendo fare compoizioni. Aggiungesi che in

Callizia sono giunti 2 mila fucili de&tinnli .! armare il paese: che

poca fa sono partiti di Madrid olficiali incnricati di levare le bande
5

che il fumoso Cabrera scrisse lellere ai gencrali Serrano e Dulce, ar-

gomenlandosi di provar loro che non vi ha che il Conte di Monte-

molin che possa in quest! tempi reggere la Spagna ;
che nt-lla pro-

vincia di 'Palencia gin si e veduta una banda col vesslllo di Car-

lo VI; che m-lle province baoche.gia-si mandanodul goterno truppe

di rinfor/o. Tutto cio, e molte ultre cose, dicono i giornali, senza

pero aver 1'aria di temer duddovvei'o una guerra civile.

5. 1 Gesuiti caccluli di Loiola, dice la Gazzelta di Lionf, si rLfuggi-

rono in Francia, e propriamenle in Aire nel comparlim?nt.. dt-ll 1

des. Essi erano in Loiola secondo tutte !? piii minute regole Irgali. Vi

erano anzi per invito e>presso del governo che, avendo poco fa chiealo

loro di prendere sopru Ji se le mission! dolle colouie spagnut>le ollre-

raarine, diede loro per decreto reale alcunecase in Cuba, Portoricoe



nelle Isole Filippine. La casa di Loiola poi fu designata al raduno ed
all' educazione di coloro che doveano poi recarsi a quelle lontane

contrade; ed esistono document! autentici coi quali il governo di

Spagna concesse quella easa come collegio delle missioni oltremari-

ne. E questi cenni bastino in prima per far intendere quanto valgano

gli stupori dei giornalisti ,
che soliti spesso a parlare di cio che non

sanno, non poteano rapire che si trovassero Gesuiti in Ispagna, donde

pure, diceano
,
erano stati cacciati. Bastino in secondo luogo ad una

novella prova che la vera liberta e la vera protezione di tutti gli or-

dini dei ciltadini mal si cercano in molti di quei paesi dove pin alto

suonano le parole di liberta e di diritti de'cittadini. Del resto si ten-

ta ora in Ispagna di cacciare altri Ordini di religiosi, e perfino si vo-

gliono cacciate le monache, delle quali almeno non si potra, speriamo,
cantare la solita canzone di cospirare contro il governo, e di tenere

in casa arsenali. Ma son tanto soliti a dirla che, se non istanno all'erta,

la diranno ancor delle monache.

6. Delia conferenza tenutasi in Ostenda tra varii membri della di-

plomazia americana ,
di cui tenemmo breve discorso nella passata

cronaca ,
abbiamo ora piu ampie notizie dai giornali degli Stati

Uniti. T quali ci assicurano che veramente quei diplomatic! trattarono

del come condursi nelle present! questioni dell' America colla Spa-

gna, e del modo di ottenere da questa riparazioni pel passato e gua-

rentigie per 1' avvenire. Le conferenze cominciarono
(
dicono le cor-

rispondenze del New-York Herald) colla discussione di cio che resti

ora a fare airAmerica verso la Spagna, la quale e salda in sul negare
soddisfazioni . e ne anco vuole piu udir parola del doverle dare.

Conchiusero che gli Stati Uniti, odebbono ora abbandonare quella

pretensione, o cercar d'ottenerla per una via che non possa deluder-

si. Cosl decisero i sigg. Buchanan
,
Mason e Soule

,
i quali percio

s' accordarono nel consigliare che il governo debba dichiarare aper-

tamente che lo stato delje cose negli Slati Uniti esige o la compera
o il conquisto dell' isola di Cuba. II sig. Mac-Rae, console americano

a Parigi, porto in America i dispacci che contengono questo consiglio

e le premure che si fanno al presidente di pigliare questa determi-

nazione e prepararsi a mantenerla
;
ed ora si tratta 1' aflfare nel ga-

binetto di Washington. I medesimi ambasciatori hanno ancheassi-

curato che la Francia e Plnghilterra sono favorevoli alia vendita del-

1'Isola, essendosi molto mutata per questi ultimi avvenimenti lapo-
litica delle due corti. II che dee potersi capire anche dal modo con

cui parlano i giornali Inglesi e Frances!
,
ma molto piu chiaro ap-

parisce dai document! officiali che sono ora in mano del governo

Americano. Non e improbabile , segue il medesimo Ibglio ,
che il
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president* Pierce confortato da consigli sUutorevoli, especialmt nt-

dall'arrivo del sig. Buchanan uomo di molu esperienza, c dl ugxul
senno , operera presto e con for/a. Le Corles sono ora riunite a

Madrid , e convene clie le u I lime proposizioni dell' America giun-
gano in Ispagoa prima che si chiuda quesla sessione. Se U gover-
no TUO! metier mano all' opera si crede che la squad ra di riser-

va sara inviata all'Avana, a Matanzar ed altri porti di Cuba, perche
secondi coi suoi cannoni gli argomenli che si porranno in carla.

Quanto a noi, conrhinde il citato giornale di oui finora traducemmo

quasi a verbo le parole, abbiamo poca speranza nella ferme/za del

governo di Washington.

uv \'t> onflisi] .ifcui;jlin if.' nii')J \\\ i, u;;--->r' ||. JIM^MI I rri *fu i.)

FRANCJA. i. Carlta" Cattolica 2. I fanciulH nelle oftcine e nelle aeuolr soprtv

voijliati dal clero 3. Bell' csempio dato dagli nvvocati di MouUHinurt

BADBN. 4. Qnestionc sopra 1' an tori (a ecclesiastic! IJNGHEBU. 5. Mmioni
cattoliche Scorn. C. Mission! protestanli.

1. MOM vogliamo pretermettere un altro beH'elogio che il governo
fece del clero francese poco dopo quello che gia abbiam riferito Del

passato quaderno. II ministro della pubblica istruzione sig. Fortoul,

in una sua relazione all' Imperatore, nella quale gli da con to della

distribuzione delle pensioni di ritiro concedute ai vecchi sacerdoti

dal decrelo imperiale del 28 Ciugno 1853, cosl parla non meno alia-

mente che veramente del clero ccttolico di sua nazione. w 11 clero fran-

cese, egli dice, che sempre si e segnalato per la sua caritii non meno

che per la sua dottrina, diede a' nostri giorni tali pruove di sacrifi/lo

che commossero altamente U cuore di Vostra Maesta. Nelle conlrade

dolorosamente percosse dal colera esso non fu contento dl compiere

con zelo apostolico i doveri di sua divina .aissione, ma fu ancor vl-

sto profondere a'malati le piu squisite cure,e rendere gli ulliml do-

veri a quegl' infelici ch' erano stati abbandonati dalle loro famiglie.

Queste virtii non aspellano dagli uom'uu Is loro rlcompensa ;
ed 11

governo, fedele interprete dei sensi comuni, non puo che esprimorne

la sua rtconoscenza al sacerdozio ed all'episcopato che diede in ogni

luogo s\ nobili esempii.Ma, se il debito e si grande che mal puo pa-

garsi, vi ha nondimeno delle peneche V. M. voile sollevare. . qui

continua il rainisiio riferendo, Ira le altre cose, siccome dal mese d

Marzo di quest'anno fiuo all'Ollobre furono dbtribuiti fra 1,2

cerdoti in riliro 5-i-i, 100 franchi di pHMisionl, l;i cui media e dl circa

450 fr. annui<j, )(ll ,

II colera cessato ormai in Fran, ia uliorisi -c in Alene, e c

le suore della carila si vedono al letto di malali e de'morlbondl. II
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generate Mayran ofterse in prima al sig. Maurocordato, presidente del

ministero greco, i medici e gl' infermieri del corpo francese di occu-

pazione: iquali essendo stati rifiutati perehe (diceva il sig.Maurocor-

dato) la fierezza del colera erasi di molto sminuita, furono invece

accettate le suore di carita
,
che si erano da se offerte al medesimo

scopo. Questa offerta, dice il suddelto minislro, fu accolta con tutta

la riconoscenza che meritano si nobili sensi di umanita e di sacrifizio.

lo non saprei esprimere abbastanza i sentimenti che si bella offer ta

ispira al Governo ed a tutti gli abitanti di Atene in favore di queste
nobili confortatrici delle umane sventure. In Oriente poi le suore
di carita non sono meno di 62, sempre all' opera negli spedali e rielle

ambulanze: e non mancano di quelle che fanno sotto una tenda la

dura vita del canipo. II governo turco voile pure le Suore pei suoi

spedali; ed esse visi adoperano con,pgni carita in mezzo all'ammira-

zione ed alia venerazione comune.

2. II ministro in Francia deli
J

agricol*ura e del commerck>
?
in una

sua circolare ai prefetti dei compartimenti sopra la misura da im-

<porre al lavoro dei ianciulli nelle oflieine, dopo rinfrescata loro la

meraoria di certa legge del 1841, le cui buone disposizioni non ave-

vano finofa Svuto effetto , dice fra le altre cose che per la vigilanza

sopra quei fanci-uJH e necessaria la carita e lo zelo del clero
;
che e

vietato assolutamente di farli lavorare la Domenica e i di feslivi, e

batte moito sopra la necessita dellinsegnamento religioso.

Nel regolamento generate poi, che teste il ministro delPistruzione

mando ai prefetti sopra la parte che loro compete nella vigilanza sopra
le scuole primarie, egli ricorda loro che i sindaci (Maires) ed i Parrochi

sono espressameMe incaricati dalla legge di vegliare sopra le scuole.

Monsig. Vescovo del la diocesi, dice il ministro, non ricusera certa-

mente d'indirizzare ai Parrochi la raccomandazione di visitare sovente

le scuole, di assicurarsi dell'assiduita del maestro, di vegliare perehe

egli dia buon esempio ai suoi scolari. E nell' istruzione generate al

rettori delle aceademie il ministro medesimo dice : E indispensa-

bile che il fanciullo insiemecol resto impari nella scuola la morale.

Tutte le lezioni, insieme con quella sopra la religione, la cui direzione

dee essere specialmente sopravvegliata dal Parroco, debbono contri-

buire a formare del giovanetto un uomo onesto,-sensato e religioso .

E evidente che, se il governo francese segue cos\ a far influire la re-

ligione e lachiesa nelTeducazione della gioventu, egli avra con cio solo

contribuito assai a preparare alia Francia anni piu felici e piu quieti.

3. L'osservanza delle feste va facendo ogni di progress! in Francia,

grazie al buono spirito di associazione. Questo polentissimo mezzo

adoperatosi da tanto tempo a servigio del mate, va ora daibuoni ritor-
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cendosi contro coloro che, avendone prima il monopollo, strillano

iiuitilmente contro chi lo strappa loro adesso di mano. Nel numero
infmilo de'bei fatti

,
che recano ogni d\ i giornall francesl a qoto

proposito, merila men/ione quello degli avvocali di Monlelimarl i

quali di unanime con.senso, decretarono quanlo segue:
Considerando che la legge divina e il principio ed il fondaraenlo

di tutti i diritti e di tutti i doveri;

Considerando che I'osservanza del la domcnica viene prescriltadalla

prima legge che sia stata data all'uomo, e ch'essae d'istituzione divina;

CoRsiderando che il violare* qnesta legge riesce all' abbandono ed

alia negazione di ogni culto e di ogni morale;
Considerando che I'ordine degli avvocati, incaricato specialmente

di sostenere i diritti e i vantaggi de' cittadini, dee il primo ricordare

quesle sacre leggi, le quali, come primi diritli e primi doveri, salva-

no i popoli e li proteggono, e che esso si liene onoralo di dar buon

esempio nell' osservarle
;

Per questi motivi decreta che gli studii de' signori avvocati presso
il tribuuale di Montelimart saranno chiusi la domenica e gli altri

giorni festivi, e ch'essi cesseranno in quelli di ricevere i client! .

4. Intorno alle quistioni ecclesiastiche nel gran ducato di Baden

leggiamo nel Giornale di Magonza che la convenzione provvisoria tra

la S. Sede ed il governo Badese fu comunicata alle autorita ammini-

stralive e giudmali. In essa diet-si stipulato che il Hepuenlr annullera

leistruzioni dale sopra il processo da intentare all' ArcUescovo; cbe

ipreti e i laici carcerati per obbedienza aH'Arciv. saranno resi alia li-

berta; che le parrocchie vacanti nel corso delle pratidie non avranno

titolari definitivi, ma saranno conferitead amministratori provvisorli

nominati dall'Arcirescovo: che i beni ecclesiastici seguiteranno ad es-

sere amminislrati come erano prima ehe sorgesse la quistione, echo

per conseguente le casse di fondazione
,

i titoli
,

i valori e le chiavl

saranno restituite alle autorita eccleslaatiche. Questi punli concordat!

tra la S. Sede ed il governo Badese sono stall parteclpati dal governo

ai suol umciali con una circolare del 14 Novembre dicui la Gazzttta

officiate di Carlsrtihe reca il sunlo. In essa si dice che il governo In-

vio a Roma un incaricalo di affari per acconciare ogni differen7.a , e

che d'aocordocollaS. Sede fu risoluto di convenire provvi*oriam*nte

negli articoli sopramtali.intanlo che now erano finilele pMllclwde.

fmilive. E, stand.) a cio che scrivesi alia Volk*Mlle il 17 di \orem-

bre, il capo deU'amininistra/.ione di Heidelberg, chiamali a se i menv

bri del consiglio da lui incaricato dia uninistrace i beni o lr>iasUci

e i sei merabri dell' anlico consiglio che avevano rlcusalo di obbedHre

aU'aulorita civile, dichiaro ai primi ch'essi erano dispensati d.ilfc l>ro
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funzioni, ed ai secondi ch'essi erano pregatidi ripigliarle. I sei mem-
bri dell' antrco consiglio risposero che prima di rientrare in carica

avrebbero aspettato gli ordini dell' Arcivescovo. I giornali cattolici

poi assicurano che il governo pone ogni studio nell' adempire gli

articoli conchiusi, e si sa parimente che PArcivescovo scrisse una cir-

colare raccomandando ai cattolici
,
e specialmente al clero di aiutare

il governo nella piena loro esecuzione.

5. Siccome negli anni passati, cos! pure nel corrente, 1'Em. Card.

Giovanni Scitovzski Arcivescovo di Strigonia e Primate d' Ungheria

procaccio a molte parti della sua diocesi il benefizio delle sacre mis-

sioni. Negli anni passati soleva 1' Em. Arcivescovo intervenire tal-

volta egli medesimo a questi santi esercizii tanto cari e fruttuosi ai

popoli, e percio tanto nimicati da quelli che, ipocritamente dicendosi

amatori del popolo, non cercano altro che di osteggiarlo e pervertir-

}o. Quest'anno, essendosi le missioni aperte in questi ultimi mesi, ed

alcune tenutesi quando_appunto PEm. Primate trovasi qui in Roma,
ne furono a lui qui spedite le bellissime e commoventl relazioni Le

missioni ebbero luogo in otto parti della
. diocesi, e furono con in-

credibile frutto predicate dai PP. Osservanti e dai PP. d. C. d. G. in

lingua ungarese ,
tedesca e slava , secondo il variare de' luoghi. Le

loro relazioni sono attissime a consolare di santa gioia il cuore non

solo del Pastore, ma di quanti siano mai per vedervi le migliaia delle

conversion!, e Pentusiasmo del popolo, e il concorso innumerevole

delle folle, e il buon esempio dei precipui signori, dei magistral!, ed

insomma lutti quegli effetti di universale commozione verso il bene

,
che la sola predicazione cattolica suol operare nei popoli, perche sola

e accompagnata dalla efficace protezione di chi disse ai suoi ministri:

Andate, e predicate . Chi non ha questa missione potra commer-
ciare a suo profitto, o .distribuire Bibbie, o al pm far un po' di scuo-

la, od alia peggio eccitare rivoluzioni politiche, ma convertire i po-

poli al bene, ed ottenere saldi frutti di cristiana edificazione, questo

finora non si e visto operate da altri missionarii che della religione

cattolica.

6. II venturiere francese ito in Iscozia a bestemmiare a tanto per
ora contro la religione cattolica, siccome narrammo nella passata

cronaca, pare avere molti nomi a sua disposizione, dei quali si abbel-

la secondo le occorrenze, simile in questo a qualche altro venturiere

lombardo ito in Torino a bestemmiare contro ogni cosa santa, a tan-

to per pagina. Ma siccome questi a Torino, cosi quegli in Iscozia tro-

vo chi volesse e sapesse cercare un po' pel sottile sopra i titoli ch'egli

aveva all' ammirazione comune. Di che ne seguito che Tambasciato-

re di Francia in Londra dichiaro che il venturiere non ra ne nobi-
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le, ne officiale della legione di onore, ne Barone dl Comino, m: altro

di ben segnalato. Voile quesli protestare, e rivelo che egli era figliuo-

10 del Generale Massina, principe dl Essllng, che si fe domenicano e fti

promosso a giudice dell'inquisir.ione segrela a Digne nel coraparliraen-
to del Vare. Ora si trova che egll non sa nemmeno U nome del (General

Massena di cui prelende esser figliuolo, che in Francla non c'e inquisl-

zlonc, che a Digne non vi sono domenicani, che queslacilta non enel

comparlimento del Fare, e che 11 compartimento del Vare non esbte:

bensl quello del Var. 11 piu curioso pol si 6 che, avendo egll detto dl

esser stato convertitoal proteslantesimo dall'Aposta la Gavazzi, quest!

nego la paternita splrlluale, come 11 Massena negherebbe la tempora-
le

,
di che 11 Barone di Comino, ossia Andrea Massina, ossla II sig. An-

drico ossia chi che siasi colui, vlstosi derelitto, scrisse conlro II Gavaz-

zi una lettera sui glornali inglesi nel la quale lo chiama tradllore di

una grandezza meravigliosa ed aggiunge: . loho piu document! in

mia mano per nuocere al Gavazzi di quello che possa egli averne per
discreditarmi : le mie informa/ioni sopra il suo conto sono tali che,

esposte agli occhi del pubblico, farebbero arrossire ogni uomo dolalo

delle facoltii ordinarie del sentimento , e conchiude dicendo ch'egli

non glirendera male per male, com' il Gava/zi gli rese male per bene.

Vero e che, dopo essersi manifestato possessore dl documentl sopra il

Gavazzi acconci a far arrossire chi abbia la facolta del sentimento, poco

buon viso ha il sig. venluriere nel parlare di carita cristiana. Ma que-

sti apostati converliti al protestantesimo sono tuttl a un modo. In

Iscozia come a Torino quesli messeri si scuoprono 1' un 1' allro a

grande gloria della setta che li acquisto. Finiremo con annunziare che

11 povero convertito dice avere buono in mano per convincere dl

menzogna tulli i suoi detratlori; ma non puo farlo subito; oolpa dl un

violentisslmo reuma che gli ha tolla la voce; od inollree ammalato

per altri capi. Se non fosse questo , egli dice
,
lo avrel chlaroalo

gia sul palco i cospiratori alleatisi alia mia ruina. Spero di poterlo

far presto. E noi gli auguriamo che rlcuperi presto la voce, ma per

rilrattare le sue empie follie.

. . , . .

E DOCATI. (Nottra Corritpondenia) 1. Prime condu

cati 2. Tcnutivi per distrufjgerle 3. Moli del 1848 e guerrt colU -

niiuarca 4. Stato preseute.

A maggiore intelligenza delle passate ed anche delle presentl vl-

cende della Danimarca e del Ducatl pubblichiamo il seguente MI..IO

storico, inviatoci da persona nativa della >rmanla, e \

qualunque altro nel caso dl conoscere a fondo il vero dl

awenimenti.

Serie U, vol. V1IL
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1. I ducati dello Schleswig e dell' Holstein gia da molli secoli for-

mavano unostato solo, siccome qulli ch'erano tra loro strettamente

collegati in quanto appartiene alle costituzioni ed all'araministrazio-

ne. Questo Stato fin dall' a. 1460 fu unito al regno del la Danimarca

in unione personals, cioe mediante la sola persona del reggente ,
ri-

manendo assolutamente separato da esse quanto alia costituzione ed

airamministrazione. Inoltre, altro era 1'ordine di successione ne'du-*

cati ed altro netla Danimarca, in gulsa che dall'estinguersi della linea

mascolina della famiglia reale danese doveva conseguitarne lo scio-

gliraento di quell' unione che chiamai personate tra i ducati e la Da-:

nimarca. E per ispiegar tutto in; una parola la relazione della Dani-

inarca co' ducati corrispondeva perfettamente a quella che passava
fra 1'lnghilterra e 1'Hannover prima dell' avvenimento a| trono della

regina iVittoria. Se il Re Guglielmo IV avesse riunito 1'Hannover col-

1' Inghilterra, la violazione del diritto non sarebbe stata maggiore di

quella che si voile fare unendo i Ducati e la Danimarca.

2. Tentativi di sturbare tali relazioni furono fatti, non da'Ducatiy ma
da quel medesimo partito danese, che ora sta alia testa dell'opposifcio-

neconli'o il Governo. Questo partito, infetto dalle moderne idee libe-

rali
,
mentre cercava di regalare alia Danimarca, in fin allora. retta

da un re assoluto, un Governo Costituzionale, nutriva nello stesso

tempo Tidea d'una cos^ delta unione. scandinavica, cioe d' una riunip-

ne della Svezia, della Norvegia e della Danimarca
,
idea che ha gran

rassomiglianza ed ugual origine co' sogni de' partiti ultranazionali

di molti altri paesi. I ducati si tennero sempre in sulle difese contro

gli attacchi di questo partito radicale scandinavico-, i qmh comincia-

rono principalmente, dopoche al tempo del re Cristiano VIII , padre

del- re presente, I'estinzione della linea mascolina della casa reale di-*

vento sempre piu probabile. Coaseguenza di tal estinzione sarebbe

stata, come dicemmo, I'intiera separazione de'ducati dallaDanimarca^

giacche in tal caso il diritto della successione ne' ducali spettava ad

una linea mascolina, laterale alia linea femminile deHa casa reale.

Mentre fra i Danesi i politici assennati desideravano di prov vedere a

simile avvenimento per mezzo di pacifiche pratiche, il partito demo-

cratic ossia scandinavico voleva ottenere lo stesso scopo colla violen-

7.a*. Primo suo intento era d'annichilare rindipendenza e 1' unione vi-

cendevole de' ducati; poi di conquistare il ducato dello Schleswig

confinante colla Danimarca ed offrirlo come una dote alia sogna-

ta unione scandinavica. Non osavano porre in campo simili preten-

sioni riguardo all' Holstein-, giacche questo fece sempre, siccome fa

ancora, parte della Confederazione Germanica e godeva percio della

protezione di questa. Durante parecchi anni il partite studio tutti i
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mezzi di eccitare il popolo danese a favore di questa unione sen-n-
dosi continuamenle della stampa, delle riunionl popolari e dHle $-

sociazioni, ed assalendo a piii riprese il scvrano col mezzo d'indirizzi

e di dimoslrazioni di ogni sorta atte ad indurlo a qualche dichiara-

Eione favorevole all'unione desiderata. Intaiilo la stampa e gll oratorl

popolari non cessavano d'insultare ai darati ctie difendevano crni

tutti i mem legali le antiche loro istituzioni, gnarentite e giurate da
tutti i re danesi. Di tutto cio fu conseguenza molto naturale un ran-

core sempre plu crescente fra i ducati e la Danimarca, sicch> fin <l.il-

1'anno 1846 la Dieta Germanica si vide costretta a diehiarare sotto i

17 di Settembre, essere uno de ! doveri della confederazione il difen-

dere i diritti e 1'indipendenza del ducato dell'Holstein, ed uno de*dl-

ritti dell'Holslein essere la sua unione collo Schleswig.
3. Era questo lo stato delle cose, quando nella primavera del

'1848 essendo corso il turbine rivoluzionario quasi per tutta Kuropa,
parve ai democratici danesi esser giunto ancheper loro il momento
favorevole da otlenere i proprii inlenti. [)ato dnnque il segnale dai

capi di una congiura da lungo tempo preparata, cominciarono i m-
duni tumultuarii del popolo di Kopenhaghen, le petizioni in massa,

perfmo le aperte mtuacce di venire alia fondazkuie di una repubbil-
ca. Di die nel Mai/o del detto anno il re presente videsi forzato a

eongedare il suo Ministero
, sostituendoglicne un altro formato da'

capi del partito scandinavico
, dagli oratori de' circoli politici e delle

riunioni popolari. fl primoalto di questo Ministero rivoluzionario si

fu 1' incorporaKione dello Schleswig alia Ifcuiiniarca. (xmtro tfffatta

apertissima violazione d'ogni dritto i ducati tnvocarono la protwione
della Gonfedera/.ione (Jerma-nica e speclalmente della- Prussia, to

fMeta secondo'le obbligazioni sue fondate in diritto, e come tali da lei

riconosciule
,
concedetle la chiesta proterione , e quando malgrado

delle sue rimostranze le truppe danesi enlrarono nello Schleswip, an-

che le truppe della Confederaaione entrarono -nell
'

Holstein ^d ava-

zaronsi di poi nello Schleswig.

Questa fii la cagione e I' origine della guerra fra la Germania e la

Danimarca
, i cui posteriori awenimenti ix>n e bisogno di qui rac-

oontare. Solo aggiungo ,
che durante la guerra, la Uiela Germankra

stab'rU nei ducatt un Governo provvisorio ,
il qualeic ha sempre

oondolto 1'amministrazione in guisa da salvare i diriUi del sovrano, \

che i ducati lontanisslntl dal far una ribdlione, non hanno cercato

altro che difendere se medesimi contro !a ribellione. Kd in \

non vi ha forse paese in Eurona il quale sia piu del ducati libero

dalle tendenze democratiche. N6 il suffragio universale , ne I' ab<>h-

zione del voto assoluto nel re
,
ne altre simili pn-ten*ionl si comuni
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in molti paesi specialmente nel 1848 furono mai introdotti in quei

paesi. Nella Danimarca invece una camera costituente, ligia in ogni
cosa al partito dominante nel 1848

,
fabbrico uno Statute fondamen-

tale, promulgato dal re ai 5 Giugno del 1849
, il quale ,

fondato sui

principii del partito scandinavico, potra porsi in pratica allora sola-

mente ehe gli antichi diritti de' ducati saranno del tutto annichilati.

4. Ora poi benche nel la pace conchiusa fra la Prussia e la Dani-

marca lo status quo ante non sia stato perfettamente ristabilito nei

ducati
,
essendosi modificati varii punli a danno loro, nondimeno lo

statute danese del 1849
, anche prescindendo dalle sue tenderize de-

mocratiche, divento ineseguibile a motive delle condizioni del ducati

rispetto all' intera monarchia. Dal che si vede che 1'opposizione che si

fa era in Danimarca non e cagionata che dal la resisteriza mossa dal

parlamento danese alle modificazioni proposte dal presente Ministero

della Danimarca allo Statute del 1849; ne i ducati prendono a quella

resistenza veruna parte, non credendo essi di aver alcun obbligo

d' inframmettersi delle interne discordie di un regno che e per loro

straniero.

fir event ^ <*/<> fc^i'tn liuu- Jii.1 .>!.* >>tr, norii ,ctert <nol lo? o'llLs non

GUERRA D'ORIENTE. 1. Battaglia d'lnkermann 2. Fortuna di mare 3. Invio

di rinforzi 4. Diversione d'armi in Bessarabia b. Combattimcnti nava-

H nel mar Pacifico 6. Pratiche diplomaticlie, e voci di pace.

I/KT tttetMl, liojift fri^#^5jim0i^
1. Della battaglia combattuta il dl cinque Novembre, la quale i gior-

nali d'occidente chiamano la vittoria d' Inkermann (nome turco che

suona la cittadabasso, nelle cui vicinanze si combatte) parlarono gior-

nali e corrispondenze con incredibile lunghezza per tutto il corso di

questi quindici giorni, ed ancora non finirono le relazioni. Le quali

sono veramente rilevantissime, siccome relazioni della maggior bat-

taglia che siasi combattuta dopo le famose di Napoleone primo. Da

queste narrazioni, e specialmente dalle ufficiali, si inglesi e francesi,

come russe, sappiamo di certo che lo Czar avea fermamente risoluto

che il giorno cinque dovesseessere 1'ultimo dell' assedio di Sebasto-

poli. Vuolsi che il disegno dell' assalto fosse stato concepito in Pie-

troburgo dall' Imperatore medesimo, il quale, perche fosse piu esat-

tamente seguito e con piu certezza di riuscita, aveva mandate in Cri-

mea due de' suoi figliuoli a sopravvegliare agli apparecchi, ed eccita-

re 1'ardore delle truppe. Esse erano da 50 a 60 mila uomini, molti

dei quali venuti novellamente da Odessa con gran diligenza di posta,

guidate dai generali Menschikoff e Dannenberg accompagnati dai due

Gran Duchi. Scopo principalissimo dei russi era il pigliar di forza

un' altura , a cui s' appoggia la destra del campo iriglese, da quel-
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ia preclpitare pol sul campo alleato e sopra I lavorl dell' assedto,
tagliare la via che dal campo mette a Balaclava, poire I'esercKo
russo tra gll alleati e II mare e costringere il nemico a dover ilajfcu
iare comeuna grande grazia !' abbandonar presto I lavorl d'assedlo,
ed il poter sforzare 1' eserclto russo per riconqulstare a gran fetica 1

proprll portl e I proprii magaMlni. Questo dlsegno conceplto con ot-
tlma sentlta dl guerra fu a un pelo dl rlusclre, secondo che confessano
i medeslml giornali d'occidente. Impercloeche il cinque di buon mat-
tlno I russi, in grandi masse dl truppe, vallcarono la stretta valle delta

Cernaia, copertl ed avviluppati dalle tenebre e dalla nebbia, e spin-
tisi all'assalto dell'altura sopra accennata, in brevl istantl,e con non
molta diflicolla se ne impossessarono. Giacche per un errore, che fran-
cesi ed inglesi concordemente pongon a carico degl'ingegneri inglesi,

quella posizione importantissima non era difesa salvo che da un pic-
colo ridotto armato di due cannoni. Ma I russi vl posero tosto 42

pezzi d' artiglieria ,
che per due ore dl seguito vomitan.no fuoco e

morte sul campo soltoposto. FMscendeano intanto 1 russi da quel-
1 tliui a in grandi colonne ed impetuosamente, sicuri di soverchtore, se
non altro col loro peso, i non piu che ottomila inglesi che si trovavano
avere di fronte. E qui fu dove veramente apparve che valga la dlscl-

plina <T un campo. Giacche quegli otto mila inglesi tennero fronte

per due ore all' impeto del russi ed al grandinare dell' artiglierie : e

sarebbero infine tutti caduti senza rimedio, se in buon punto non

giungevanodi corsa, condotlidal Bosquet. I francesichiamatl In soccor-

so. Un grido di gioia e di viva scoppio allora fra gl'inglesi che s) vldero

salvati: i francesi cogl'inglesi assalgono i russi, li fanno retrocedere, rl-

conquistano I'altura. la riperdono, la ripigliano per ben tre volte, e

la terza infine vi si mantengono. Da essa scendono alia lor volta sopra
i russi che cominciano a indietreggiare in buon ordineed a passo len-

to conducendo seco i cannoni, poi affrellauo il passo, e giunti al pon-
te del la Cernaia pigliano la fuga sotto la grandine del cannoni fran-

cesi, che posti su quell' altura medesima fanno ora slrage de'russi

come prim,'i i cannoni russi faceano slrage degl' inglesi. L'accanl-

mentodellabattaglia, e la strage seguitane, fu quale dovea attendersi

da una lotta fatta per lungo tempo a corpo a corpo tra le colonne dri

russi che scendeano dall'allo e ireggimentl inglesi che le ributlava-

no, mentre 4-2 cannoni piovevano una grandine di palle.

Mentre si rombatteva cosl alia diriita, la guarnlgione di Sebasto-

poli faceva alia sinistra una sortha contro le trincee francesi. Fore-

pressa con non troppa fatlca, ma non senra la morte del giovane ge-

nerale de Lourmel che comandava I Ire mlla francesi che so*tennero

1'assalto. Questa sortita, combinata coirattacco del campo ingleie,
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mostra che il disegno de' russi si era di sforzare il campo alia destra

per venir poi alle spalle delle trincee del francesi. I quali, vedutosi ve-

nir dietro quella ruina, avrebbero dovuto voltare il tergo alia guar-

nigione sboccata dalla citta per opporsi all' esercito che aveano vin-

icitore alle spalle : ed iiitanto i lavori d' assedio sarebbono stall rui-

na ti e i cannoni inchiodati dalla guarnigione , poniamo che gli

alleati avessero potuto ricacciare indietro i russi gia vincitori del cam-

po inglese. Ma, grazie alia .fermezza inglese ed all' impetuosita fran-

cese tutto il disegno falh
,
essendo stata ristretta 1' azione alia presa

ed alia perdita dell' altezza che domina il campo inglese. E cerlo,

benche paia incredibile, che soli 18 mila alleati (15 mila alia destra, e

3 mila alia sinistra) presero parte alia battaglia sostenuta e vinta con-

tra almeno 50 mila russi. Combatte degli inglesi la legione leggera

eomandata dal Brown, la brigata delle guardie comandata dal Cam-

bridge, la.2 legione dell'Evans, la 3 e 4 dell' England e del Cathcart:

dei francesi tutto il corpo di osservazione del luogotenente generals

.Bosquet. Caddero sul campo i generali Cathcart, Strangwais, Goldie,

.,il coloiinello francese de Camas, ed il generale de Lourmel. Furono

(feriti gravemente i generali inglesi Brown, Bentinck, Adams, Cod-

rington e Torrens : piu leggermente Buller
,
Evans ed ahri. I rjussi

:ebbero pureparecchi generali feriti La perdita di questi dicesi essere

:di 5 mila morti numerati e sottenati dagli occidenlali: il qual numero

suppone, dicono i pratici, un 10 mila ferili. Le perdite degli. alleati

arrivano alia meta, oin quel torno, delle toccate dai russi.

Questafu bene una vera vittoria degli alleati, e vittoria segnala-

la, avuto riguardo cos\ al numero senza paragone inferiore delle

.truppe vincitrici, siccome all' essere queste riuscite a contenere in

breve lermine di terreno Toste nemica, che minacciava sopraffarJe

coir estensione delle mosse e colla superiorita delle forze, ed ancora

all'esito ottenuto, il quale fu di togliere la voglia a' russi di assalii le

linora un' altra volta. Infalti dai cinque ai diciotto di INovembi e (sal-

vo una piccola sortita fatta il giorno 12 e tosto repressa) non vL

fu altro scontro
,
ne altro attacco ne anco parziale. II che ben mo-

stra che i russi, benche molto superiori di forze, non si ardiscono a

farsi assalitori, anche a costo di non mantenere quella ppomessa che,

in ,un dispaccio pubblicato dai fogli russi, fece il Menschikoff all' Im-

peratore, di non lasciar cioe agli alleati un giorno di tregua e di quie-

te. Yero e che la vittoria di questi fu presso a poco come quella di

Pirro sopra i Romani
;
una di quelle vittorie cioe che spossano cosi

11 vincitore come il vinto. Che se i russi dopo la battaglia del 5 non

assalirono piu oltre gli alleati, quesli parimenle non attesero quu>i

piu ad altro che a fortificare il loro campo, quasi temendo quelli di
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iire, e quest! di essere assaliti. I lavorl di asscdio snnn ore sosppsi,
o almeno non sono avanzati, e benche un dispaceio russo dtca cheat
18 il bombardamento continu.ivasi di quando in quando, pure* cosa
certa che gli alleati in tutto questo tempo, piu che amolestare la

citta, attesero, come dicemmo, ad afforzar *e medesimi. I due (iran-

duchi Nicolo e Michele dopo la batlaglia partirono di Sebaslopoli, e

prima dei 17 erano a Kicheneff nella Bessarabia.

2. Ad indebolire vie piu gll ;alleati, gia non abbastanza fortl da se-

guitare 1'assedio, giunse in ma! punto la fortune di mare del d\ 14 No-

vembre, la quale infranse molti legni da carico (trentadue, a qiiello

che si dice), e parecchi da gnerra di tutte le tre na/ioni, danneggian-
done moltissimi degli uni e degli altri. Le sole penlite degl' inglesi

montano, secondo che si dice, a 1 ,800,000 slerline. l>e poche, ma cer-

tissime notizie, che di questo disastro finora si lessero nei glomali r

fanno credere che il danno reale sia ancora maggiore di quello che

si racconta. Durante la tt-nip.-sti i russi tentarono, ma hivano, di ri-

cuperare Eupatoria.

3. Non ^ quindi a meravigltare se in Francia ed in Inghilterra non
si pensi ora ad altro che a preparare ed inviare rinforzi di Iroppe.
A questo scopo principalmenle vuolsi che sia ora convocato il Parla-

mento ingiese pei 12 di Dicembre, nel quale credesl che si tratleri

subito di mandare in Crimea lulte le guarnigioni delle colonie, so-

stituendo loro la mili/.ia cittadina, la quale non puo usclre del regtio

se non che in for/a di una legge. A questo scopo parimente I'lmpera-

tore Napoleone, in una sua lettera dei 24 N'oyembre al general Canro-

berl, annuiizia che piu vapor! stanno gia valicando i mar! per recare

in Crimea soccorsi rilevanti, i quali raddoppieranno leforre dell'eser-

cito e lo porranno nel caso di prendere le offese. Una potente diver-

sione d' arini va pure preparandosi contro la Bessarabia . Cos^ I'lm-

peratore.

4. Delia quale diversione pero dubitano aleunl , dopo che i gior-

nali annunziarono ripetutamente che Omer Fascia dovea inviare 20

mila dei migliori suoi turchi a Sebastopoli. Cio nullameno-si da co>-

me certa Tuna e 1'altra cosa, siccome pure che due division! francetl*

di 11 mlla uomini ciascuna, vanno nei Principal! ad unirslcolle trupr

pe ottomane, che debbouo recar la guerra oltre il Prulh. II Giomale

di Costantinopoli del 19 reca due lettere di Bukarest, nelle quail si

riferisce che 1' esercito di Omer, composto di ben 68 m!la font!, o di

numero proportionate dl carvalli, e gia sulle moss. VA il Corritre /to-

liano ha da Galac/ che le truppe turche occupano i punti straU-gicl

alia deslra del Pruth , pronte a varearlo :il uiungere del ooeori di

Francia. Altri glornali poi assicurano che i lurchi sarebbero gia all*

prese coi russi se J'Austria non avesie frammessi impediment!, 6 pro-
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curati indugi. I quali pero debbono ora essere tolti certamente, se

dice il vero il dispaccio di Vienna che annunzia : leri (2 Dicembre)
un trattato di alleanza e stato qui sottoscritto tra 1'Austria e le poten-
ze occidental!. 11 qual dispaccio non parendo punto improbabile,
chi sa che le truppe austriache occupanti i Principal! non secondino

ora le mosse de'turchi e dei francesi? Per ora almeno rimane evidente

che gli alleati intendono di svernare in Crimea, e di combattervi ac-

canitamenle una guerra d'inverno
;

il che dicesi anche apertamente
conchiuso in un consiglio di guerra tenutosi il 6 sotto Sebastopoli.

5. Alle notizie che mancano ora del mare Baltico succedono quelle

del Pacifico, dateci dal Moniteur sopra la fede di relazioni ufficiali

scritte di Kamschatka al Min. Francese della marina.
I^e squadre di

Francia ed Inghilterra riunite, sotto il comando dei contrammiragH
Des Pointes e Price, assalirono il 31 Agostoil forte di Schaccoffposto
alia bocca del pdrto russo di Petropolovski, nel quale si chiuse tosto

la divisione navale dell' ammiraglio russo Potiatin. Dopo fatto tace-

re i cannoni del forte e distrutle le balterie, una compagnia di mari-

nai scesi a terra inchiodo molti cannoni : ed allora la piu parte de-

gli ufficiali, presi da inconsiderate ardore, ottennero a forza d'istanze

di potere assalire per terra la citta medesima di Petropolovski po-
sta nel fondo del porto. Settecent' uomini tentarono il colpo ardito;

forzati pero a rimbarcarsi presto da forze senza paragone superior!,

e malconci da 80 pezzi di cannone. II 6 di Settembre i due ammira-

gli videro de' fuochi riella baia di Avatcha, e persuasi di potervi cola

incontrare il nemico, prepararonsi ad assalirlo. Ma il 7 di buon mat-

tino non videro che una goletta ed un legno a tre alberi, di cui s'im-

possessarono facilmente. La prima, che era un legno da carico con

provvisione di viveri
,
fu incendiata. II secondo era un trasporto da

guerra di 12 cannoni col caricc d'unmilione, oltre ai viveri ed alle

munizioni da guerra, e fu catturato. Tra i prigioni russi si contano

il vicegovernatore di Ramschatka
,
un colonnello di artiglieria ed

un intero corpo di amministratori civili. Tutti questi particolari sono

ufficiali. Da altre notizie si sa la morte del contrammiraglio Price

ucciso nell'assalto del forte, non si sa ancora se dai nemici, o se dallo

sparo fortuito di una sua medesima pislola. GH fu surrogate il Bruce.

6. Delle pratiche diplomatiche seguite in questi ultimi quindici glor-

ni questo solo ci permette di dire la ristrettezza dello spazio: volgere

esse sempre piu ad un'unione dell' Austria colla Prussia, e percio

coll'mtera Germania-, aH'avvicinamento, che ci pare ormai definitivo,

dell'Austria colle potenze occidental!, ed in fine a qualche speranza di

accomodamento tra la Russia e 1'Occidente. Dal principio della guerra

fino ad ora non vi fu mai tempo in cui i giornali vedessero si vicina

la probabilila della tanto desiderata pace. Questa probabilita poi e ora
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tanto raaggiore quanto pare piu cerla e rordiale 1'unlone dell'Austria
con 1'Occidente in lega offenslva e difensiva. Come basi delle preliche
future si accennano i celebri quattro punti di guareniigla chiesti alia

Russia dalle potenze alleate, secondati dull'Austria e adesso anrordal-
la Prussia, ed ora accettati (dicono) con alcune modiflcazioni dagli ul-

timi dispacci russi. I quattro punti vogliono, come e nolo, l.checessl
il protettorato russo sopra i principati della Moldavia, della Valacchia,
e della Servia-, e si pongano invece sotto la guarentigia comune del

potentate que' privilegi che il Sultano loro concesse: 2." cbe sia libe-

ra la navigazione del Danubio-, 3. che venga sminuita la potenza russa

nel mar Nero; 4. che niun poteutato, pretenda, come unora fece la

Russia, di esercitare esclusiva protezione sopra una parte dei suddili

dell' Imperatore Ottomano. Questi quattro punli SODO, come ognuno

vede, di un'elasticita meravigliosa : e se di tanto ci favori&ce Dio che

noi, col Thick1 di pace che ci mostra ora il Vaticano, possiam presto

vedere posate le armi, e aperte le pratiche, la strategica dei diplo-

matic'! trovera in essi, a provare la sua accortezza, un campo non me-
110 ampio e glorioso di quello che in tantcesi remote contrade trovo

finora. a prova di suo valore, la strategica dei general! e delli ammi-

ragli.

APPENDICE ALLE COSE ROMANE
-i.iniiinj. 'ijj. .

jiiK> \t Ti!tfJ ib f.>

La mattina degli 8 Dicembre verso il mezzodi LASANTITA' DI NO-

STRO S1GNORE PAPA PIO IX, secondando i voti dell'intiero Kpisco-

pato , di cui una gran parte vedeva intorno a s& raccolto
,
e di tutto

i! popolo fedele, nel la Basilica Vaticana , in me-zo alia commozione

universale dell'immensa folia che, accorsa da lutte parti del mondo,

atlcudeva con ansiosa aspetlazione il gran decrelo
,
dichiarava e de-

iiniva inter missarum solemnia, che la dottrina che Insegna LA BEA-

T1SSIMA VERG1NE MARIA MADRE DI DIO essere stata, pel meriti di

GESU' CRISTO
, preservata immune dalla macchia della colpa origl-

nale dal primo islanle di sua concezione, e dottrina rivelata da Dio
,

e da credersi fermamente per fede da lutti i figliuoli della Chiesa ca\-

tolica. .
.jy.

Riserbiamo al futuro^uaderno la pubblicazione del derreto (il qutlc

mentre scriviamo non ci noto che per averlo udlto dalla bocct del

SAMO PADRE deauienle ex Cathedra la dottrina callolica e la pte-

na relazione del grande avvenimento, che emple ora dl saula letUU

la ciltit di Roma lutta parata a iesta e dimoslranle, con bpontanee ed

universali luminarie ed ogni altro segno di giubilo, quella singol.ris-

sima divozione verso MARIA SAM1SSWA, di cui essa died* scropre

si splendide prove.
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