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IL SUPERIORS

Autorita e Superiore sono eglino una cosa medesima? Nel linguag-

gio del Giornali, trapassato anche nel volgo, dovremmo rispondere

che si, leggendovi noi ad ogni pie sospinto che tutte le autorita

Rtilitari, tutte le autorita civili, tutte le autorita municipal! del tal

paese si trovarono al tal ballo, al tal convito. Come vedete queste

Autorita cosi sollazzevoli e di buon appetite eran tutt'altro che

quell' astrattezza filosolica da noi finora contemplata nella natura

dell' esser sociale; tatt' altro che quel dritto di ordinar la moltitudi-

ne al bene comune, giacche il dritto non balla e non mangia. Nel

linguaggio volgare possono dunque sinonimare Autorita e Superio-

re
, come in altri tempi Podestd appellavasi , e talora anche Balla

chi governava i Comuni nel medio evo : le quali voci null' altro fi-

nalmente indicavano ,
se non 1' autorita. Anzi osserva opportuna-

mente il ch. Bartoli Aweduti, che lo stesso nome di autorita soglia-

mo dare al principio morale, al potere legale, all' influenza perso-

nale di merito, stima, maggioranza, e al soggetto autorevole *.

i Cfce cosa i il diritto? pag. 77, p. 2.
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Ma volendo parlare con rigore filosofico Autorita e Superiore

difleriscono come T aslrallo dal concrete. Finche noi consideriamo

quel dritto che per la necessita delle cose ravvisiamo doversi trova-

re in ogni societa, per istringere in unita di fine e di operazione la

moltitudine
, questo da noi appellasi Autoritd : quando poi questa

Autorita la veggiamo incorporarsi in polpa ed ossa in qualche in-

dividuo o consesso, questo individuo, questo consesso viene da noi

appellato il superiore di quella societa.

Dunque ricercare chi sia per natura il Superiore e problema di-

versissimo dal cercare, se e quale sia I' Autorita. Che in ogni So-

cieta siavi un' autorita, lo vedemmo dimostrato dalla natura me-

desima dell' essere sociale: e dalla natura medesima vedemmo ger-

minare certe condizioni, che all' Autorita naturalmente competono,

di essere una, benefica, prevdlente ecc. II presente problema non

pu6 germinare dalla generica natura delle cose, non essendovi in

tal natura un principio che distingua le individuality fra di loro.

Or il problema di chi sia il Superiore cerca appunto una individua-

zione dell' autorita. Dunque ognun vede non potersene trovare

la soluzione nei principii puramenle specifici, ossia di pura natura.

Frattanto per altro volendo noi trovare le dottrine filosofiche in-

torno all' Autorita, per giungere fmalmente a comprendere filoso-

ficamente, se il Popolo sia Sovrano, uopo e che troriamo nella na-

tura delle cose quel principio universale
, quella cosi^

detta legge

ncUurafe, per cui una persona piuttosto che un' altra puo aver di-

ritto a governare un popolo. Questa legge naturale non potra cer-

tamente applicarsi alia realta se non troviamo un fatto storico per

cui un uomo o un consesso venga a diversificarsi dal rimanente

della moltitudine conscciata : ma questo fatto diversificante nulla

conchiuderebbe senza un principio generale ,
che lo fecondasse. Ci

vuole 1' uno e 1' altro, come in ogni altro diritto concrete: il prin-

cipio universale ossia la legge, ed il fatto individuale in cui si con-

creta. Se la divina Bonta per se medesima si fosse degnata favellare

al genere umano
,
determinando la persona dei governanti . come

determin6 Pietro a governare gli Apostoli, e i Gerarchi supremi
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a rominarne il Successors ,
ci troveremmo sgravati dalla ricerca

che intraprendiarao. Dio ha scelto il tal Re, direbbe il Popolo 5

dunque debbo obbedirlo : e cosi appunto doveva dire il popolo

Ebreo, rispetto prima ai suoi Giudici, poscia a Saulle, a Davidde,

e ad altri da Dio nominataraente insediati al governo.

Ma non avendo Iddio scelto positivamente il governante per gli

altri popoli, ne prescritto le forme, colle quali essi dovranno eleg-

gerlo o ravvisarlo
;

resta che interrogando la natura delle cose ,

conosciamo qual sia stato il volere del supremo Fattore , rispetto

al modo di personificare 1' autorita, giacche, come ben vi ricorda,

a conoscerne i voleri, ossia le leggi costanti, due sole vie a noi so-

no aperte, cioe la rivelazione, quando Egli degna favorircene, o la

natura delle cose quando la rivelazione non ci soccorre.

Ma prima che determiniamo qual sia la legge per cui questo pro-

hlema risolvesi
,
fermiamoci sulla soglia , e consideriamo quale sia

T importanza del problema, che i mestatori fanno di tutto per co-

prire o stravolgere. K Che c' importa , gridava 1' Ahrens
,
di sapere

la linea delle dinastie? il possesso dell' Autorita non e quistione

storica, ma quistione giuridica; e giuridicamenteparlando, dee co-

mandare colui che fa il bene della nazione 1.

Quel povero intelletto non si accorgeva che il suo argomento po-

trebbe ritorcersi contro ogni proprieta, e che i sansimonisti, i sociali-

sti, i comunisti potrebbero dire allo stesso modo : quel che importa

e che le terre sieno possedute da chi le coltiva con vantaggio comu-

ne. Dunque ad ogni uomo le terre proporzionate alia capacita ;
ad

ogni capacita proporzionate al lavoro 2.

Applicate questo assioma sansimoniano all' autorita pubblica e

vedrete risultarne la dottrina dell' Ahrens: il governo appartiene

a chi pu6 fare il bene e a chi lo fa realmente.

-.,!- r-,. . tf<> MI,."**) 0;M < HVl'/Y

1 <c La Icyiltimila non e una quistione storica: un potere puo avcrc la sua

origine in fatti non giustificati, ma quando esso viene esercitato sccondo 1' in-

teresse della nazione e legittimo. Dr. pubb. traduz. del Trinchera. Napoli.

2 Jl chacAin selon sa capacite; a chaque capacite scion ses oeuvres. Aforismo

dei Sansimonisti.
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Ne queste idee di noncuranza intorno ai titoli di legittimita in-

vadono soltanto animi maldisposti e sediziosi. Anche dotti e savii

cattolici si lasciano prendere al sofisma
;
e talun ne leggemmo, non

ha gran tempo, pretendere di stabilire che piu importante e la legit-

timita nell' uso dell' autorita che la legittimita nel possesso ,
il che

cosi da lui si dimostrava a un dipresso.

a Base e regola di tutti i diritti e il bene della societa, or la so-

cieta ha maggior interesse nel giusto uso dell' autorita, che nel le-

gittimo suo possesso. Dunque dee preferire un Principe che eser-

cita legittimamente il potere mal posseduto, a quello che solo legit-

timamente lo possiede.

Conferma poscia 1' argomento con le seguenti osservazioni

Supposto che le due legittimita sieno divise in persone diverse,

non torria egli a conto alia societa medesima che si obbedisca piut-

tosto a chi bene usa il potere mal posseduto che a chi legittima-

mente possedendolo lo usa male? E come si spiegherebbe altri-

menti la legittimita acquistata a dinastie prima usurpatrici? o

converra dire che vi sono altre leggi legittimanti 1' origine, o che

Dio per ricompensa al buon uso ha legittimato ci6 ch' era illegit-

timo - - Non cerchinsi dunque le guarentigie della societa nelle

istituzioni umane di trasmissione del potere : i principi stessi lo

confermano oprando bene, ne perdono il primo titolo oprando male

Se ci6 s' intende
, comprenderanno i principi stabilita del regno

essere la fedelta al dovere.

Come vedete, lettore, il problema non e indifferente e merita tut-

ta la ponderazione ; poiche dall' un canto i libertini promuovono la

noncuranza dei titoli di legittimita, dall' altro persone anche savis-

sime restano prese ai lor sofismi. E di qui appunto si forma quella

tolleranza o indifferenza ai delitti cosi detti politici , riguardati da

certuni come peccadiglie da tergersi con 1' acqua santa : di qui

quella franchezza e licenza con cui si mettono in forse i diritti delle

persone e delle dinastie regnanti: di qui quell' astio con cui la fer-

mezza dei regnanti nel difendere i proprii diritti viene accaneggiata
e vituperata qual interesse ed ambizione smodata : di che in certi
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regnanti consiegue quella malintesa clemenza con die lasciano di-

scutere ed inforsarc i proprii diritti persuadendosi bonamente ap-

partenere una tale condiscendenza alia equita per cui ogni uomo

debb' essere pronto ad abbandonare ogni proprio avere ed interesse

quando gli venga manifestata 1' ingiustizia del suo possesso. Dal qual

dettame guidato P infelice Luigi XVI si ando bel bello spogliando

Pun dopo Paltro di tutti gli attributi regali e finalmente della corona

e della testa che la cingea, con quel danno inestimabile della nazione

francese che si compendia in due parole dicendolo rivoluzione ses-

sagenaria. I filosofi volteriani, ben consapevoli, per istinto, se non

per logica (della quale a dir vero penuriavano assai) della forza che

hanno i principii astratti sulla realta delle opere , prevedeano di

lunga mano I'inevitabile eccidio a cui il Re medesimo tradito dalle

loro dottrine darebbe la mano esecutrice
;
e lo gorgheggiarono in

certa canzone popolare ove annunziavasi vicino quel giorno che il

Re crederebbe se stesso un abuso e vorrebbe cessare dalT esser tale *
.

Sarebb' egli mai venuto a termine si sciagurato se avesse com-

preso che la sua dignita era tutela della societa e che dimettendola

o inforsandola precipitava la Francia nell' abisso dell' anarchia? Or

questo che lo sventurato monarca non seppe, questo e cio che dob-

biamo spiegare in questo primo articolo, affine di far comprendere

tutta P importanza della quistione : dobbiamo spiegare come P avere

un principio certo per determinare la persona governante e il supre-

mo degP jnteressi sociali nell' ordine pratico e pu6 dirsi in certa

guisa il primo principio politico ,
come P autorita in generale e il

primo principio sociale teoretico
,
o in altri termini

,
che siccome e

impossibile la societa astratta senz' autorita
,
cosi e impossibile la

societa reale ossia P esistenza sociale senza un principio che deter-

mini individuatamente il superiore.

Or questo, vel confesso, non so comprendere come abbisogni di

prova. Consentite voi che IN OGNI SOCIETA ci YUOLE UN' AUTORITA OR-

DINATRICE? Ravvisate ad evidenza P impossibilita che milioni di enti
*

1 Oil noire roi se croyant un abus Voudra bien cesser de 1' etre.
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liberi dotati <fimmensa varieta nelle apprensioni del conoscimento,

nelle tendenze del volere, nella vivacita delle fantasie, negl' impulsi

delle passioni e in tutte le esterne ed interne abitudini, prendano il

medesimo andamenlo costante senza un ordinatore visibile che li

obblighi a tale unita ? A dir vero in questa moltitudine si varia ewi

la ragione la quale comprende essere necessaria 1' unita : ma questa

necessita generica di obbedire non determina individuatamente in

che cosa si debba obbedire : e, un'idea astratta, un' autorita astratta,

un concetto di nostra mente, prodotto dal contemplare la relazione

fra enti liberi e varii ed azione una. Or un concetto, un' idea che

pu6 essere consentita o negata sotto mille aspetti diversi nulla ope-

ra socialmente nel mondo esterno. L' autorita dunque dee diventare

una realta individuata e visibile per produrre efletti sociali esterni :

bisogna che il superiore ordini determinatamente
;

facciasi la tal

cosa, spendasi tanto pel tale oggetto, impongasi tanto di tassa ecc.

Or questa realta non pud conseguirsi fra uomini se 1' autorita non

s' incarna in un uomo visibile e conosciuto, essendo 1'uomo sulla

terra il solo essere intelligente e per6 capace di conoscere il bene

e di ordinarvi i mezzi. Dire dunque una societa senz' autorita o dir-

la senza un uomo che la eserciti, quanto all' efletto egli e tutt' uno :

e sotto tale aspetto il sinonimare del volgo notato da noi da prin-

cipio nell' uso dei due vocaboli autorita e superiore , apparisce tut-

t' altro che irragibnevole.

Or avvertitelo bene: dire un uomo ordinatore della societa, dirlo

dotato di autorita
,
vale altrettanto che dirlo superiore legittimo ,

altro non essendo superiore legittimo, se non 1' uomo dotato di au-

torita, T uomo che ha dovere e diritto di ordinare la societa. E perd

se vogliamo assicurar 1' esistenza della societa, dobbiamo accertare

un principle per cui questo o quell' uomo , questo b quel consesso

trovisi inyestito del diritto di governare. Ed e converse se vogliamo

distruggere una societa
,
non vi e necessita alcuna di fare strage

delle persone, sia di sudditi o di superiore : basta solo che ci riesca

di mettere in dubbio, di rendere oscuro il diritto di chi comanda, il

debito di chi obbedisce.
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Vi e societd nel mondo piu salda , piu slrettamente organizzata

che un esercito regolare ? In verita non sapremmo immaginarla.

Or bene, fate che s'intrometta nell'animo del militari qualche incer-

tezza od oscurita sopra chi abbia diritto al comando; e ditemi quan-

to durera 1'unita in quell' esercito. Lo vedrete (ed oggi appunto ne

piange la Spagna) smembrarsi, sbraucarsi; e se il nemico presenti-

si, correre non esercito alia vittoria, ma gregge al macello: ed ap-

punto per questo e negli eserciti bene-ordinati si solenne e notorio

TorcKne successivo dei comandanti. Non basta nella milizia cbe sia

sacrosanto in generate il principle di subordinazione
; bisogna che

sia ad un tempo notorio ed indubitato un principio per cui al man-

care di un capo, immediatamente e da tutti gia si conosca cbi sot-

tentra al comando. Sara I' anzianita, sara la nascita, sara il yrado,

saracbecche altro vi piaccia; ma un principio ci vuole, pena la vita

di tutto I' esercito. E percbe tanta pubblicita, tanta certezza? Per-

che Tincertezzadelcbidee comandare, sarebbe inerzia dell' esercito,

suo dissolvimento, sua rovina. E come riputerebbesi cagione $i tal

rovina chi fra militi spargesse non esser debito 1' obbedienza ad un

capo, cosi riputerebbesi chi spargesse dubbii intorno a cbi sia que-

to capo o alle leggi organicbe onde se ne stabilisce in modo pub-
blico e indubitato la persona.

Questa disciplina inviolabile e negli eserciti introdotta senza con-

trasto per la gravezza dei pericoli ai quali la milizia e continuamente

esposta, e per6 ognuno ne sente la necessita e ognuno 1' accetta vo-

lonteroso. E per una ragione consimile tra i gravissimi difetti di un

capitauo si annovera 1' esitare
,

il titubare. E perche ? Perche un

general titubante non puo accertare Tunica operazione dell' esercito.

Or qual diflerenza, quanta alY effetto, fra il titubar del generale che

non ordini e il titubar dell' esercito cbe non obbedisca ? II risulta-

mento e sempre quello: dissolvimento dell'unita, della forza, dell'a-

zione. Ma questi pericoli, benche men repentini e precipitosi, sono

eglino ignoti alle altre societa ? No : anzi le ragioni per cui si ri-

cbiede certo e conoscibile a tutti il superiore in quajsivoglfa altra

associazione sono proprio le medesime per cuici vuole un capitano
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nell'esercito. E se 1'interregno nella societa civile pu6 essere per al-

cuni istanti men pericoloso
che nella militare, la grandezza per6 e

1'importanza del soggetto e nella prima immensamente superiore,

essendo la civile il tutto, di cui 1'esercito forma una piccola parte-, la

civile il fine a cui 1'esercito e ordinato qual mezzo. Trovare dunque

quel principio per cui un tale individuo, una tal persona fisica o mo-

rale ha diritto di ordinare la societa, egli e trovare il principio della

salvezza pubblica. AH'opposto impugnare quel principio o metterlo

in dubbio, egli e impugnare e mettere in rovina la societa !

E dieiamo mettersi in rovina la societa col solo dubbio, perche

quando trattasi di operazione la bisogna procede tutt'altrimenti che

quando trattasi di specolazione. In questa il dubbio pu6 essere, non

che tollerabile, necessario: mercecche 1' intelletto vuol conoscere il

vero; e il vero non dipende dal nostro intelletto; ma all'opposto Tin -

telletto nostro dipende dal vero. Se dunque il vero non comparisce,

1' intelletto non pu6 ragionevolmente assentirvi.

Ne da questo esitamento risulta alcun male per la societa essendo

la speculazione atto puramente interno destinato a fissarsi nel vero :

onde opera rettamente quando, mancandole questo, essa sospende il

suo atto: e dalla sospensione stessa e dal dubbio e incalzata a nuove

indagini che la sospingono verso la sua meta, onde di quello ben

potrebbe dirsi ci6 che della meraviglia diceva il Metastasio :

:*"J

Dell' ignoranza e figlia,

E madre del saper.
Ii " ... i .*:.
Ma nell' ordine pratico ,

la faccenda va tutto altrimenti. L' opera-

re e molte volte necessita assoluta, non essendo possibile all' uomo

di arrestare il corso degli eventi e sospenderne gli effetti funesti

e rovinosi
;
nfe frattanto e possibile operare senza un qualche prin-

cipio che determini 1' operazione. Ed appunto per questo all' indi-

viduo e data dal Creatore la coscienza per guida immediata * in

i Avvertasi a non prenderc abbaglio: la coscienza e guida immediata in quan-

to applica all' atto la legge or positiva or eterna : ma a conoscere questa legge
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cui tranquillarsi perentoriamente : alia quale benche erronea
, egli

deve obbedienza (salvo il debito e la possibilita di correggerne 1'er-

rore di che ora non e luogo di parlare). E perche tal debito e tal

regola immediata ed intima ? perchfe molte volte 1' individuo e ne-

cessitate ad operare ,
e 1' operazione non potrebbe prodursi senza

norma certa e conosciuta. Or se questo e necessario all' individuo,

quanto e piu necessario alia societa ! Chi non vede essere questa una

ruota perpetua che raai non s'arresta ? Chi non vede che 1'arrestarsi

sarebbe la sua rovina? Se 1' individuo sospende le operazioni morali,

non cessa per questo la sua naturale esistenza , perche il suo com-

posto non dipende dagli atti suoi liberi
,
ma e formato per man di

natura. La societa all'opposto esiste bensi per certi principii ed im-

pulsi natural!, ma si attua nell'ordine reale principalmente in rela-

zioni morali di doveri e diritti messi in atto dalla libera operazione

dell'uomo. Qui dunque, se per un momento la libera operazione non

avesse una legge con cui regolarsi, la societa rimanrebbe assiderata

o piuttosto sarebbe costretta ad operare moralmente senz' ordine

morale: il che sarebbe ii colmo dell'assurdo. L'avere dunque chiaro

enotorio un principio con cui determinare chi sia 1'ordinatore della

societa ,
e per 1* esistenza di questa di suprema rilevanza e ineso-

rabile.

Ed ecco perchfe ai nemici dell'ordine nulla sta tanto a cuore, al-

lorche vogliono scompigliare una societa, quanto il mettere in forse

nel popolo che vogliono opprimere quel principio di legittimita per

cui conoscerebbe nel momento del tumulto chi abbia il diritto di

ordinarlo
;
assicurando frattanto ai proprii caporioni una cieca ob-

bedienza che non lasci alcuna esitazione tra i faziosi. Non importa

loro tanto qual sia la persona che governa o la forma con cui go-

verna : 1'importante e che s'ignori nella societa o si disdica il titolo

d'ond'ella ripete il diritto ad ordinarla: giacche, posto ci6 in dubbio,

puo esserle necessaria molte volte la direzione esterna. Laonde 1' esser la co-

scienza guida immediata e tutt'altro che quella pretesa libertd di co$clenza che

oggi si vanta qual diritto inalienabile.
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il supremo loro intento, 11 disordine e lo scompiglio riesce inevita-

bile, venendo meno ogni eerto ordinatore *.

Mirate ci6 che fecero in Francia: incominciarono a persuadere lo

stessoLuigiXVI,cheil suo diritto gli dovea venire dal popolo,che la

successione ereditaria era un assurdo. Messo in dubbio cosi il prin-

cipio ereditario la rivoluzione era fatta nelle idee e non potea non

seguire negli eventi. E in Portogallo come si tent6? alterando le

leggi della successione. E la stessa alterazione pose in iscompiglio

il reame spagnuolo : e non paghi del primo scompiglio tentavano

poc' anzi d' innestare la smania di unita Iberica col Portogallo e di

abolirvi del tutto la dinastia regnante. E con qual pro? Col cer-

tissimo vantaggio pei sommovitori di mettere in forse il diritto di

chi comanda e il debito di chi obbedisce. Delia Danimarca leggeste
, .

i i

1 Ne abbiamo avuto nuovi sperimenti nella recente rivoluzione di Spagna di

che tuonano tuttavia ai nostri lettori gli orccchi. Ma a voi che Italiano siete non

dispiacera di saggiarne un centellino in quella eroica rivoluzine di Palermo, che

fu, come ognun ricovdo, la prima ad inalberare il gonfalone seguito poi da mille

fratelli e amici nella eroica impresa che tanto diede da piangere e talora anchc da

ridere. Or, il mo tore di quel primo tumulto che scoppio il giorno 12 pabblica

il giorno 10 Gennaro 1848 una dichiaraxione in cui, dopo avere avvertito che

la masse armate.... prenderanno posizione net vari punti delle nostre campa-

gne, soggiunge: cojforo dipenderanno dagli ordini del comitato direttore, corn-

potto dei migliori cittadini di ogni rango... La popolasione di Palermo uscirot

mrmata di fucili all' alba del 12 Gennaro mantenendo il piu imponente conte-

jfno. . . . In questo inlervallo niuno ardisca di criiicare gli ordini e i provve-

dimenti del tomitato. Cid e del maggior interesse .perche non il alteri Vesecu-

xione del piano generals diretto ad assicurare i destini della nazione e la salu-

te pubbllca. Prosiegue poscia la dichiarazione avvertendo il popolo che non si

lasci gabbare se la polizia suscitasse qualunque movimento prima del giorno

12, e promette che non si domanderanno contribuzioni quando non -sieno vo-

lontarie e spontaneamente esibite ,
la qual promessa fu

,
come ognuno ben pu

eomprendere, religiosamente osservata ricevendo spontaneamente gli argentl

delle chiese e quei 39 milioni di ducati che sfumarono senza che la Sicilia ve-

desse formarsi un esercito ne un naviglio che raeritasse tal nome. Ma cio non

i al nostro proposito; ne niuno puo meravigliarsi che i ladri -rubino. Cio che

merita ammirazione e quella obbedienta cieca richiesta al popolo sovrano da

un anonimo che s' intitola il comitato direttort.



nella cronaca nostra (Vol. VIII
, pag. 705) con quanto studio gli

agitator! s' ingegnassero di sconvolgere V ordine di successione con

pretest! di nazionalita- : in Isvizzera quanto si fece per abolire la

legittima sovranita dei cantoni per incentrarla in repubblica uni-

taria! E altrettanto volevano in Piemonte allorche tentavano antici-

par di pochi anni la successione dei Carignani al ramo primogeni-

to, e quando in qualsivoglia modo sconfinando province e traslo-

cando regnanti in Italia, meditavano rendere dubbii i possessi e le

autorita di quei medesimi ,
che non poteano a lor talento esau-

torare.

E questo medesimo sarebbe il frutto che costoro raccorrebbero

certamente da quell' altra utopia delle nazionalita che con tanto

sfoggio di filantropia e di erudizione vanno tuttor perorando con

lagrimevole inganno dei dabbene, i quali alia cieca danno in quella

ragna e vi strascinano i lor client! senz' avvedersi dell' universale

inforsamento di tutto 1' ordine sociale che necessariamente segui-

rebbe tostochfe il preteso principio della nazionalita venisse cieca-

mente inghiottito, cosi oscuro
,
confuso e indigesto come gli agita-

tori lo presentano.

Se costoro volessero daddovero promuovere con tale intrapresa

il bene dei popoli ,
il soddisfacimento delle brarae legittime e dei

diritti evidenti , come dovrebbono procedere? chiaro : procede-

rebbono come ogni avvocato onesto> il quale prima di intrapren-

dere la lite ne assicura i titoli
,
mira V ampiezza dei diritti violati,

delle proprieta da rivendicarsi ,
dtei danni da compensarsi ;

e tutto

pone limpido e lampante sotto gli occhi del suo cliente e ai cospet-

to> del tribunale.

Ne niuno, se non furfante e mentecatto si avventerebbe all' im~

pazzata a litigare senz' aver prima chiarito e la materia in litigio

i diritti nel possederlae le pretension! nel rivendicarla. Or quello

dae niun avvocato mediocre oserebbe tentare negl' interessi assai

men gravi dei privati , questo si voile e si tenta pur tuttavia in

un disegno che trarrebbe seco per eonseguenza nientemeno che

il totale riraestamento di tutte le nazioni della terra. II sogno par-
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rebbe incredibile, incredibile la sfacciataggine e 1' avventatezza se

non si vedesse da chiunque ha occhi in fronte il vero scopo a cui

costoro agognano e die infallibilmente conseguiranno, vale a dire

la piena e inestricabile confusione di tutte le ragioni di esistenza

di autorita e d' obbedienza sociale.

Cominciamo, dicono costoro, prima a screditare, poi ad abolire

tutto 1' ordine sociale che esiste: e dopo la vittoria si aduneranno

i comizii costituenti e vedremo a qual partito appigliarci . Ma il

partito non e dubbio; espugnato il diritto certo, la certa e ricono-

sciuta autorita legittima, altro principio non rimarra per dorainare

il mondo fuorche la forza, e della forza ogni partito ha in mano la

sua frazione, ogni partito calcola i mezzi e 1' eventualita. Cozze-

ranno allora i partiti e la misera societa non trovera nel suo naufra-

gio una tavola che non vada in mille schegge appena tentera di ap-

poggiarvisi, priva com'ella e d'ogni coesione per mancanza di cer-

tezza e d' evidenza nei diritti.

Vedete, lettore, quanto importa che 1' autorita abbia una sede cer-

ta ed immutabile, che abbia un oracolo visibile, un urim et lummim

d' onde parta il dettato morale. Ve lo dicono le Industrie degli av-

versarii nell' abolirlo, ve lo ripetono a caratteri di sangue le socie-

ta in cui fu abolito.

Capirete dunque qual sia il valore della legittimitd e in cui favo-

re. Non si tratta qui agli occhi nostri dell' interesse dinastico : si

tratta dell' esistenza della societa e per conseguenza dei capitali in-

teressi di tutto un popolo. Se anche si trattasse solo 1' interesse di-

nastico, non veggiamo perche 1' amor di giustizia non militerebbe

anche in favor di un regnante. Non comprendiamo perche certi ze-

latori del giusto che griderebbero altamente se ad un cittadino fos-

se interdetto il suo diritto di suffragio come elettore o come depu-

tato, trovino indifferente il togliere i suoi diritti ad una famiglia di

regnanti. Ma sia pure, non si miri all' interesse di quell' individuo

benche supremo : quando la giustizia che parla per lui, parla ad un

tempo per interesse di un' intera nazione
, quando il latrocinio che

manomette i diritti del principe, manomette insieme tutta 1'esistenza
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sociale
$

1' avvocato che prende a perorar questa causa non pud te-

mere che gU fallisca 1' attenziono non che del tribunate che dee

giudicare, ne anclie del pubblico che assiste nella platea, il quale

per fermo dee comprendere agitarsi la sua causa nella causa del-

T autorita.

Spiegato cosi quanto importi al ben sociale mettere in sicuro il

principle per cui questa piu che quella persona fisica o morale pos-

siede giustameute il diritto, o meglio e legata dal dovere di mante-

nere 1' ordine in un popolo, riuscira agevole ai nostri lettori il ri-

spondere a quei sofismi con cui certuni, come vedemmo al princi-

pio, si argomentano di attenuare 1'importanza di questo pronunziato

supremo, a cui vorrebbero preferire il secondario. Che importa,

dicono, la persona? 1'interesse della societa non e gia il chi governa,

ma il come governa ; giacche il bene dipende non gia dalla persona

che usa Tautorita. ma dal buon uso di quesja . Avendo noi dimo-

strato che dal principio di legittimita dipende 1'esservi autorita reale

e concreta e da tutti riconosciuta, il lettore gia vede dove sta il falso

di questo sofisma. Certamente : quello che importa immediatamente

alia societa e il buon uso del potere. Ma perche questo sia bene usato

deve esistere visibilmente, non potendo altrimenti operare. Or se il

principio di legittimita si abolisce, come fara il suddito a sapere cui

debba obbedire? E s' egli non sa cui debba obbedire, che giovera

che il superiore comandi? T.I principio dunque di legittimita e con-

dizione prerequisita per I' esistenza del potere e per conseguenza

anche pel suo buon uso. E 1' argomento degli oppositori sarebbe

simile a quest' altro : il bene dell' uomo e fine e regola di tutti gli

organi corporei: ora quel bene dipende piuttosto dall'uso degli or-

gani che dalla loro esistenza : dunque e piu importante il buon uso

degli organi che la loro conservazione . Ma come gli userete bene se

gli organi periscono? E come sperar buon governo dall' autorita se

1' autorita stessa e ignota e per6 e nella societa come non esistente?

Noi non sopprimiamo, dicono, il principio di legittimita : ma

diciamo che principio di legittimita e il governar bene: principio e-

vidente, che tutti sentono, che tutti sperimentano.

Seric 11, vol. X. 2
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Ma chi cosi risponde, ha dimenticato che il principle di legitri-

mita si ricerca principalraente per determinare chi abbia diritto di

governare prima che assuma il governo. Or chi non vede il circolo

vizioso della loro risposta ? Chi non vede che per governar bene

bisogna che il popolo obbedisca ,
e che il popolo non pu6 obbedire

se non conosce chi abbia diritto a governare? Codesto argomento

in sostanza annulla il fine stesso per cui e necessaria 1' autorita la

qual e necessaria per formare un unico giudizio intorno a ci6 che

deve operarsi. Qual necessita vi surebbe piu di autorita se fosse gia

possibile senza di essa I' universale approvazione ,
il consenso dei

sudditi nel bene ch' ell' opera? Ed anche dopo che ella ha operato,

qual e quel governo si eccellente di cui gli stolti
,
numero infinite,

e i malvagi, numero non piccolo , approvino gli andamenti? Dare

il buon uso dell' autorita per principio di legittimita egli e dunque

un tramutar V effetto in causa e mettere la causa dopo 1'efletto.

Ma come spiegare, soggiungono, la legittimita aequistata a

dinastie prima usurpatrici ?

La spiegheremo a suo luogo: ma se anche non tpovassimo altra

spiegazione, mai non potrebbe supplirvi un circolo vizioso
,
una

petizione di principio.

Non si cerchino dunque le gnarentigie della societa nelle u-

mane istituzioni della trasmissione del potere

Adagio con questo umanismo delle istituzioni. Anche il modo di

trasmettere le proprieta e di umana istituzione; cercherete voi per

questo le guarentigie dei proprietarii nel buon uso che ne fanno ?

Distinguiamo sempre il principio universale dal fatto con cui viene

applicato. 11 principio universale non e istituzione umana, ma leg-

ge eterna, intimante la riverenza ad ogni diritto. Questa riverenza

e sancita nel settimo precetto del Decalago rispetto alia proprieta ,

nel quarto rispetto alia superior!ta legittima: 1' istituzione umana

entra soltanto a determinare chi sia il proprietario, chi il superio-

re. Determinate questo una volta; divina e quella voce che intima

riverenza al proprietario, riverenza al superiore: e il non curare o

il proprietario o il superiore non e offesa soltanto dell' istituzione

umana, ma della legge divina, del principio universale.



1L SUPER10RE 19

Non neghiamo per questo che i Principi confermino 1' autorita

loro operando bene, giarche tolgono il pretestoalla ragione e 1' in-

citamento alia passione die potrebbe avventarsi contro T autorita.

Non basta: la conferraano inoltre perche ad un comando essenzial-

mtnte malvagio un suddito onesto rispondera sempre con lingua

d' apostolo e con coraggio da mart! re: non disobbedisco a Die

per obbedire all' uomo Ma non per questo e vero ci6 die sog-

giungesi che operando male perdono il primo litolo di laro autorita^

Una tale asserzione die molto si accosta agli error! del Gianduno
,

dell'Huss, del Vicleffo e d'altri eretici, metterebbe a soqquadro la

society se s
1

intendesse a rigore. Essa nasce dal confondere il fine

dell
1

autorita col principio della legittimita. Sicuramente 1' autorita

venne dal Creatore istituita perche tendesse al ben comune
;
e

chiunque la possieda a questo bene dee volgerla ;
e se vi fallisca,

lie avra buona gastigatoia da quel Dio die a tal fine gliel' allidu

quasi talento da negoziare 1. Ma dare ai sudditi questo buon uso

quale iudizio e principio di legittimita, egli e un costituirli ordina-

tori di Colui da cui debbono essere ordinati e usurpatori di qua!

diritto che lOrdinator supremo riserbava per se. Pur tropponou
mancberanno tra' sudditi sotto un governante ingiusto animi im-

pronti e furibondi cbe serviranno di stromento alia divina vendet-

tej ma altro e dire che questa castighera il delitto del Principe col

delitto del suddito, altro il dire che il delitto del Principe lo spoglia

dell' autorita. Esamineremo a suoluogo la questioneun po' piu per

minuto: ma crediamo potere asserire fin d' ora che T assoluta pro-

posizione teste censurata non e meno falsa al giudizio della Chiesa

c funesla al bene della societa.

Sia pur dunque che la legittimita del governante allora produce
finalmente i naturali suoi frutti voluti dall' Ordinatore supremo^

quando usa 1' autorita a pubblico bene. Ma siccome non pu6 usarsi

1' autorita se non esiste; e siccome equivarrebbe al non esistere il

non avere prima dell' uso un principio, un criterio per conoscere

dum vem'o.
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in chi e quando ella comandi; cosi il primo, il gravissimo fra gl'in-

teressi sociali, base del buon uso che pu6 farsi dell' autorita e quel

principio per cui 1' autorita stessa viene collocata e riconosciuta in

determinata persona: e il porre in forse questo principio, qualunque

egli sia, egli e un rendere non che incerta
, perfino impossibile la

societa.
>

Questo pero sia detto del principio di legittimita m unwersale

senza determinare adesso piuttosto 1' uno che 1' altro.

Sia principio di legittimita il retaggio o 1' elezione, il sangue o il

merito, la probita o 1'ingegno ecc. di questo non parliamo per ora :

ricordando solo che questo principio non pu6 essere puramente

universale; poiche non e possibile che dal puramente universale na-

sca quella conseguenza individuale che andiamo cercando con tal

principio : la tal persona morale o fisica e quella che nella tale

determinata societa ha il dovere e il diritto di ordinarla. Questa

ricerca formera il soggetto degli articoli seguenti: basti nel presen-

te 1' aver posto in chiaro genericamente quanto sia importante al-

ia societa 1' aver chiaro ed inconcussoun principio general e con cui

determinare il legittimo governante ;
e come sia un attentare alia

esistenza spciale il mettere in forse quel principio per cui la societa

stessa gid esiste.
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L' ITALIA ALL'INCANTO

Combattute e vinte rapidamente le battaglie di Montenotte
,
di

Millesimo e di Mondovi, il giovane Bonaparte generalissimo dell' e-

sercito d' Italia colla tregua di Cherasco die luogo a quella crudel

pace col Piemonte, che gli aperse la via a guerreggiar 1' Austria

sconfiggendo prima il generale Beaulieu dal ponte di Lodi sino a

Mantova e Verona; poscia il general Wurmser a Castiglione e Bas-

sano; 1' Alvinzi a Caldiero, ad Arcole e a Rivoli; 1'Arciduca Carlo

al Tagliamento, a Villaco, e a Lubiana, onde ne consegui la tregua

di Leoben, che rese 1' esercito repubblicano signore della Lombar-

dia e della Venezia, e per ultimo arbitro delle sorti d' Italia. Cotesti

rapidi mutamenti gittarono in tanto stupore i popoli, cbe si guarda-

vano in viso 1' un 1' altro adombrati e smarriti. Chi dicea picchiando

palma a palma Oh chi 1' avrebbe sognato non che immaginato
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mai che un giovinotto di ventisett' anni avrebbe sconfitto quegli

arcigni marescialli tedeschi ,
i quali invecchiarono nelle guerre

di Slesia ,
e dieder sul grugno si fieramente al Turco in sul Da-

nubio e nella Transilvania ? Che un pugno di mascalzoni senza

braclie e senza scarpe avrebbero non solamente fatto testa, ma

rotto e messo in isbaratto quegli Ungheri poderosi , que' Boemi

dai folli mustaccbi, que' robusti Moravi, e que' snelli Tirolesi? Pof-

fare il mondo ! Senza cavalleria sbaragliano gli squadroni de' cavalli

ungheresi e degli ulani; senza artiglieria vincono le fortezze; senza

bombe ardono le citta; senza ponti valicano i fiumi: cbe demoni

son eglino? cbe satanassi scatenati? che arcidiavoli prepotenti?

Per costoro non v' 6 muro
,
n6 bastione

,
ii& rocca

,
n& terrapieno

che vaglia : saltano i fossi come daini
, guizzan pe' guadi come i

ranocchi, volano sulle torri come gli storni e gli sparvieri : che vi-

sibilio 6 egli mai cotesto? che finimondo? chi vide mai guerre di

cotal fatta? Huff! Si parla ai Principi, agli Arciduchi ,
ai Re, agli

Imperadori quasi a modo che coi sergenti e coi caporali Fatevi

da banda, e cedete queste province, Monsiu le Roi : contentatevi

di cotesto bocconcello, Monsiu le Due : voi datemi tanti milioni,

altrimenti . . . hem . . . Voi fate la vostra valigia e uscitemi teste del

piedi

Senonche mentre i popoli stavano in questi stupori, si levano

un bel mattino di letto, si mirano intorno, e non veggono in Italia

piu Re, piu Principi e Duchi; ma in quella vece la Repubblica fran-

cese in berretto rosso, in una vesticciuola lina chele picchiava po-

co sotto il ginocchio, cinta d' un balteo e co'sandali a' piedi, la

quale scorrea balda e superba le italiane contrade per sue, svento-

lando un drappo tricolore, e gridando con voce stentorea a guisa

de' buuuitori

Su, popoli d' Italia, levatevi come un sol uomo, plauditemi,

magnificatemi, rendetemi grazie immortali per avervi tolto di mez-

zo Timpaccio de* tiranni: oggi si grida all'incanto la vecchia mer-

canzia de troni d' Italia, e si dara a buon mercato: la Repubblica
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non e ghiotta di troni, non e ingorda di corone, ma bramo-

sa di venderc i tesori delta libertu agl
1

italiani
,
che furono sehiavi

sin ora. Ma che dico vendero? No, no, laRepubblica francesenon

vende ,
ma dona. Popoli , per pochi quattrini , ( tanto da pagar

qualche fiasco di vino ai banditori, che arrocano gridando per amor

vostro ) per pochi quatlrini avrete Province nobilissime, uberto-

sissime, vastissime, piene di citta, di borghi, di terre e di castella;

irrigate da fiumi, abbellite da poggi, fecondate da laghi, bagnate

damari: porti, arsenali, navi, munizioni, fondachi, emporii d'ogni

ricchezza. Tutto rostro, tutto del miglior offerente : su, popoli,

all' incanto, venite, vedete, ammirate

E le genti correano in piazza accalcandosi, stipandosi, cercando

coi gomiti, colle spalle, coi pugni, coi calci di sofficcarsi fra uomo

e uomo ai primi posti. Era intorno un gran palancato cheisbarra-

va la piazza, e in mezzo a quella rizzavasi un palro, sul quale sa-

liva 1' waldo o banditore che dovea porre a tromba sotto 1' asta le

Repubbliche Aristocratiche
,

i Principati e le Monarchic. La Re-

pubblica Francese sedea sopra una sedia curule, circondata dai

fusci e dalle bipenni. Sotto il palro era piantata in terra un' altissi-

ma antenna colorata a biscione di rosso, bianco e verde, incorona-

ta del berretto frigio, cui sventolava di sotto un drappellone, scrit-

tovi Attero della libertd (F Italia Intorno al palco, alia sedia,

e air albero erano guardie di soldati repubblicani con grandi cap-

pelli in capo a guisa di barche, con pennacchi rossi, con calzoni fatti

di coperte da letto rubate ai villani, e con certi soiaboloni torti che

strascicavan per terra con uno strano romore.

I concorrenti principali a quella compera erano avvocati, curia-

li, medici, ebrei, trecchi, biscazzieri, gani, bari, lenoni, giuca-

tori, mariuoli, saltimbanchi: cola primeggiava un gruppo di fuggiti

al capestro, alia galera, alle hove; costa uno stormo di giovinastri

indcbitati, di Cgliuoli scorretti, di studianti sviati, di vecchi goz-

zoviglioni, d' aTventurieri, di furbi, di gabbamondo 5
alia testa poi

li tutta quella nobil brigata erano i Frammassoni, i Rosacroce, i
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gerofanti del Rito Egiziano del Cagliostro e dell' Illuminismo del

Weishaupt. Ciascimo di costoro agognava qualche corona reale,

ducale, marchesale, contale, o baronale, e di comperarla al minor

prezzo che possibil fosse fra tanto sciupio di troni e di signorie ;
e

raentre stavano attendendo, facean loro ragioni, e sopra la carta

geografica ivan considerando coll' occhialetto qual fosse il piu gras-

so boccone da ciuflarsi a cosi largo mercato.

Intanto eccoti il banditore, il quale salito sul palco, mira di sotto

la turba degli offerenti senza salutarla ne inchinare il capo (mer-

cecche i repubblicani, siccome uguali fra loro, non si rjveriscono)

tosse, sputa , si soffia il naso come gli oratori
,
e poscia levato in

alto il viso, e spalancata una gran bocca, comincia a gridare quan-

to n' ha in gola Cittadini d' Italia, or si mette all'mcanto il du-

cato di Milano : chi lo vuole? si paga poco, la Repubblica francese

lo dona.

Si, lo dona, comincia a dire un buon italiano, lo dona dopo

averlo spolpato : e donalolo eziandio, lo succhierd sino alle midolle.

- Su, il ducato di Milano, chi lo vuole? un tocco ghiotto sa-

pete, e 1'arnione d'ltalia, terreni feraci che danno il sessanta e 1'ot-

tanta per uno, irrigati dal Naviglio, dall' Olio e dall' Adda; gelsi,

vigne, pomieri che Dio tel dica : le sete della Brianza vagliono un

tesoro. Monza, Pavia. Lodi, Crema, Bergamo, Como, Cremona e

Brescia vi saranno aggiunte. Eh che roba ! Su
5
Milano

,
chi la

vuole?

Per quel caro e bel Milano

Federico Barbarossa

Si perde le polpe e 1' ossa

Alia buglia di Legnano :

i Visconti lo si presero, e con esso divennero i principi piu gloriosi

e poderosi d' Italia : Lodovico il Moro canzon6 Carlo ottavo di

Francia, e con un po' d' acquetta 1'ebbe dal nipote Gian Galeazzo,

ridendosi dei re d' Aragona. Per pappolarsi Milano Carlo quinto
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imperator di Germania ebbe a fare a capegli con Francesco primo

re di Francia; e tanto s' accapigliarono, che Francesco rimase in

trappola a Pavia. Guerre, arsioni, sconvolgimenti d' Italia, di Fran-

cia e di Alemagna soltanto per aver Milano, e mirarselo tranquilla-

mente dalla guglia del duomo. Milano e il non plus ultra della ric-

chezza, della morbidezza, della letizia, della giocondita ;
nuota nella

pawnara, nel burro, e si riposa dolcemente legato dai vincoli soavi

della buzzeca * a una mensa sempre imbandita de'piii grassi cappo-

ni, e de' piu teneri vitelli
,
e delle piu saporite lasagne cosperse di

cacio lodigiano, con mille altri manicaretti, che fan correre 1'acquo-

Hna in bocca solamenteapensarci. Aggiuntaa Milano avrete Pavia,

che fu la reggia di Teodorico re de' Goti, poscia di Teodelinda, di

Luitprando, di Grimoaldo e Desiderio re de' Longobardi. Monza

poi conserva nelsuo duomo la Corona di ferro, onde s'incoronavano

i re d' Italia.

Buono che la non e d' oro, gridd un italiano, che la Repub-

blica di Francia non ce 1'avrebbe lasciata; ed essendo di ferro, non

la crede buona 'che a far chiodi da ferrar cavalli
,
altrimenti . . .

Zitto la, malcreato : che calunnie son coteste?

Eh calunnie di certo
$ gia vedemcelo nelle corone d' oro in-

gioiellate delle nostre Madonne d' Italia, che le scoronaste sacrile-

gamente tutte, e cavaste loro le anella dalle dita, strappaste le col-

lane dai collo
,
le smaniglie dalle braccia ,

le cinture e i vezzi dai

petto per ornarne le lupe dei vostri Commessarii, dei vostri Gene-

rali e persino dei vostri fantaccini.

Lasciatelo gracchiare quel cicalone. Chi vuol Milano? e una.

Chi vuol Milano? edue.

Io, io, gridarono certe facciacce truculenti, io, io.

Siete troppi.

Dividiamcelo. Io avr6 Milano, colui Pavia, questi Como, quel-

lo Cremona, 1'altro Lodi, quel laggiu Bergamo, quest' altro Brescia.

1 I milancsi chiamano pannara il fior di latte, e busseca la busecchia e bu-

dellini di vitella, di cui son ghiottissimi,
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No no cosi, grid6 la Repubblica di Francia : siete un branco

di bestie senza intelletto. A cotesto modo avremmo 1' aria di rin-

novaro i feudi Longobardi. Sarete padroni della Lombardia voi al-

tri soli, s'intende, ma sotto altro nome. Chiamate tutte coteste flo-

ridissime Province Repubblica Cisalpina Ecco, in questa gui-

sa voi altri ne sarete i signori dispotici, potrete taglieggiarle, porre

tasse dirette e indirette, dazii, dogane, testatici, prediali. Tu sarai il

capo di Milano, tu di Pavia, tu di Cremona, e cosi a mano a mano gli

altri. Ma badate, non v'e piu aristocrazia per nulla; il puzjzo de'mar-

chesi ,
de' conti , de' baroni e dileguatosi per sempre : fia poscia a

conto vostro il disanguarli: non dimenticate i preti e i frati, ch'egli

hanno di buone e grasse prebende : la Repubblica non li conosce ,

son corpi morti, roba di nessuno, non abbiate paura delle scomuni-

che, e lasciateli gridare. Ricordatevi che non c'e piu ne Natale, ne

Pasqua ;
non piu feste di Santi

,
1' unica festa e il di anniversario

della Repubblica : anzi per ismincbionare cotesti lombardi supersti-

ziosi non ite piu innanzi colle settimane, ma procedete per Decadi,

e cosi se ne volano i sabbati della Madonna e le domeniche del Si-

gnore: mutate anche il nome del mesi, e chiamateli, il Brumaio,

il Ventoso ,
il Fiorito, il Messidoro, il Fruttidoro, e cosi via via; a

questo modo non si sa piu di Pasqua e di Pentecoste.

Ehi, banditore, grid6 un buon lombardo, dimmi: nella Re-

pubblica Cisalpina vedremo un altro sole e un'altra luna? Se ci

sbattezzate i mesi e le settimane come la faremo coi nostri villani?

Costoro si dimenticheranno di portarci il grano di Giugno e F uva

d' Ottobre, e diranno cbe i vecchi mesi son morti, e con essi fu se-

polto frumento
,
vino

,
frutte e ogni derrata. E poi noi abbiamo i

nostri pagamenti da riscuotere per san Giovanni,,per san Michele e

per san Martino
,
e se perdiamo il calendario, caro mio ,

nessun ci

paga.

Statti cheto
, disse un altro, cbe codesta Repubblica Una ed

Eterna svanira presto ,
e torneranno per la posta i vecchi mesi, le

settimane, i giorni e Tore, e noi ricovreremo i nostri Santi, le Ma-

donne, le Pasque.
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Ed anco le quaresime, soggiunse un altro: e questi repub-

blicani ci hanno condito si gentilmente che le saran quaresime pia

lunghe di quelle dei Trappisti e degli Alcantarini.

Intanto il banditore ripiglia il gioco, e cominciaa gridare Po-

|>oli italiani, si mette all' asta la serenissima repubblicadi Venezia.

Chi la vuole? Chi ci mette?

Ohe! anche le Repubbliche si mettono all' incanto?

Ignorante! non sai che Venezia e Aristocratica, eper6 inve-

ce d' un Re ve n' ha piu di cento ? Abbasso 1' Aristocrazia : Demo-

crazia la vuol essere. Su, chi ci mette? Venezia la bella, Venezia la

ricca: si dice vecchia
,
sdentata

, rugosa ,
calva : non e vero. La e

sempre una galante signora , fresca, rubiconda e grassoccia come

un beccafico. Vedete che bei palazzi, che ville superbe, che templi

maestosi, che arsenale, che zecca! Oh i fiammanti zecchini, oh le

brillantissime gioie, oh le stupende architetture, le graziose dipin-

ture, le vaghe statue, i marmorei ponti, i fondachi riboccanti d'o-

gni doTizia d' oriente e d'occidente! Su, chi vuol Venezia? Qui si

suona sempre, si canta, si balla, si gozzoviglia: quivendendo in

ghetto le parrucchc ,
le maschere

,
le baule, le botti di polvere di

cipri ,
i ventagli, i tup& e i guardinfanti ritrarrete tanto tesoro da

pagare a doppio il prezzo dell'incanto. Su, chi la vuole? e con essa

il Lion di san Marco
,

il Dose, il Consegio grande, il Consegio dei

Diese, i Savii, gli Inquisitori, i Provveditori da Mar, i Procuratori

di san Marco, il Capitan grande, gli Avvogadori : questi oggetti si

danno per giunta, si dan per nulla, su, chi vuol Venezia? Fatevi

avanti.

Disc, grid6 un gondoliere, e Missier Grando el deu per gnentet

E quei poverazzi che i xe su nei pi'om&t, e zo zo nei pozzi i deu per

gnenle 1?

1 Mistier Grando era il gran Giustiziere di Venezia che i veneziani temeano

sommaraente. I pom' erano prigioni basse; e i piombi, carceri sotto i tetli del

palazzo della giustizia.
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Per nulla. Non vi sara pi6 ne Missier Grando, ne piombi, ne

pozzi, ne galere; anzi ieri s' apersero le prigioni a Giandomenico

lacobi truflatore, a Domenico Martini micidiale, a Battista Fanlini

bravaccio, ed Antonio Bruni sicario : si tolsero dalla galera la For-

tuna, i dabbenuomini Luigi Zaffo, Andrea Rossetto, Lorenzo San-

ti, Zuane Santini, e Zuane Gastaldello, tutti fior di virtu 1.

Oh vare che cucagna ! Dunque se roba ,
se ammazza

, se ruf-

fianeza, se biastema, se fa barrufle allegramente : no ghe xe piu sbir-

ri, piu preson, piu galera ! Viva la cucagna !

Dunque, grid6 il banditore, chi vuol Venezia? E Venezia

fu compera dai patrizii Girolamo Zulian, Francesco Batagia, Piero

Dona, Antonio Ruzzini con trent'altri nobili frammassoni; dal baro

Casotto ,
dal furfante Spira ,

dal libraio Zatta
,
e da un branco di

birboni rifiuto delle lagune, i quali non comperarono, ma donaron

per nulla la nobilissima e infelicissirna patria loro aH'avidita del Di-

rettorio, che volea scambiarla colle Fiandre.

Benissimo, esclamo la Repubblica Francese: dunque Venezia

non ha piu Aristocrazia: per gratitudine deiralto benefizio d'averla

tolta al giogo di tanti tiranni, Venezia mi consegnera tutte le arti-

glierie, tutti i vascelli, tutti gli attrezzi dell' arsenale
, tutte le piu

classiche dipinture della sua meravigliosa scuola , tutto quanto ha

di piu bello e prezioso cominciando dai quattro cavalli di bronzo

della loggia di san Marco; dai piu rari oggetti del palazzo Ducale
;

dalle argenterie di tutte le chiese, di tutti i patrizii, di tutti i ricchi

cittadini; colla graziosa giunta d'un borsellino d'oltre a sessanta mi

lioni in contante pel caffe del Direttorio , il quale come vedete

e molto sobrio nelle sue colezioni mattutine. Ora a te
,
banditore

5

grida 1'incanto d'un altro stato.

-
Grider6, disse, Valtra repubblica emula di Venezia. Questa re-

gnava ii mare adriaco
, Geneva il mar tirreno : la prima fu sempre

aristocratica, la seconda un po' di tutto. Su, chi la vuole ? Chiamasi

Genova la superba. Costei novera i milioni come noi contiamo le

i MtriNELLi. Mem. St. pag. 209.
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define
j
la fa la poveretta ,

la vi mostra i suoi monti aridi
,
le sue

grilluie, i suoi greti della Polcevera e del Bisaguo : nun le credete.

Essa ha tanti capital! sultan to sui banchi di Lubecca, d'Amburgo,

di Stukolma e di Copenaghen ,
che si potrebbe con essi comperare

il polo artico coll'orsa maggiore e minore, con Perseo, e con tutto

il trono ingioiellato di Cassiopea. Non vi dico cid che Geneva pos-

segga sui banchi di Vienna
,
di Londra e di Madrid. Avea di molti

milioni anco sui banchi di Parigi, ma ai tempi di Neker presero un

raflreddore di petto, di che poscia caddero in etisia, e sotto Robe-

spierre morirono di un nodo di tosse. Ma non dubitate: Genova ha

il banco di san Giorgio, ch'ei solo rinserra tanti milioni da seppel-

lirvi sotto I'avidita di dieci Commessarii delle guerre d'ltalia. Bea-

to dunque chi se la busca ! Genova , chi la vuole ? Chi ci mette ?

Dassi per una fetta di farinata, per una scodella di fidelini, con tutti

i suoi palazzi di via Nuova, di via Novissima e di via Balbi. Chi vi-

de mai portenti somiglianti di atrii, di portici, di marmorei terraz-

zi, di peristilii, di sale, di statue e di pitture sovrane? I Wandich,

i Guidi, i Leonardi, i Rubens e i Tiziani a dieci a dieci. Quelli non

sono palazzi di signori privati, sono reggie d'Imperatori. Ma le vil-

le ? Oh le ville sono sontuosissime, vaghissime di sito e di giardini.

Albaro
,
Sestri

,
san Pier d' Arena vi presentano gruppi di palazzi

messi a dipinture a fresco de' piu grandi maestri della scuola lom-

barda: son camere, logge, gallerie piene d'ogni bene. Chi vuol Ge-

nova ? chi la vuole? la patria del Colombo, di Lamba e d' Andrea

d'Oria, di Ambrogio Spinola, d'Antoniotto Adorno e d'Ottaviario

Fregoso. Vedete che porto, che darsena, che arsenale , che fonda-

chi, che ponti reali! I piu arditi e destri marinai degli oceani sono

genovesi : essi passeggiano i mari piu burrasfosi, gli stretti piu ira-

condi, le scogliere piu irifami
,

i capi piu tempestati dai tifoni
,
co-

me noi passeggiamo tranquilli e sicuri i fioriti viali de' giardini. Chi

vuol Genova? Signori, chi la vuole? Avra milioni a bizzette, dia-

manti a staia, palazzi e giardini a ufo. Chi la vuole?

Ebbersela certi galuppi che Dio tel dica. Allora il banditore
(
ri-

pigli6 Cittadini d' Italia, su
, eia, chi vuole il Piemonte? un
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regno guerriero, forte, pieno di nobilta gloriosa in arrai, e di senno

in pace: ebbe prima i Conti, poscia i Duchi e per ultimo i Re
;
ma

di qual titolo si nomassero furon sempre invitti, magnanimi, robusti

in guerra, destri, avveduti, sapienti nella quiete. Tuttavia il Piemon-

te e slanco dei Re : i Bogino e gli Ormea prepararono da oltre a

mezzo secolo i popoli subalpini alia liberta chiamando di Francia i

piu fieri Appellant! dalla Bolla Unigenitus per fondare le sublimi

dottrine dell' Universita, le quali impugnando fieramente 1'autoritii

della Chiesa Cattolica, sotto il nome di Curia Romana, seminarono

i beati germogli della liberta civile. La Casa di Savoia era troppo

bigotta, bisognava far credere a re Amedeo, che i Papi volcano in-

vadere i suoi sacrosanti diritti
,

diritti divini
, sopra i quali ne Pa-

pi, ne Vescovi, ne Canoni, ne Chiesa hanno balia, perche sono im-

prescrivibili, inalienabili, assoluti, emanati immediatamente dalla

divina potenza e maesta che rappresentano in terra: intanto nell'U-

niversita s'insegnavano i diritti dell'uomo, il patto sociale, la sovra-

nita del popolo , in solo il quale risiede 1'autorita diretta
,
cbe per

delegazione sua investe nei re: il popolo sanziona le leggi, rappre-

senta la giustizia, costituisce la Chiesa, e monarca di se medesimo,

Dio in terra. Grazie adunque immortali all'Universita di Torino, se-

guit6 il banditore, cbe m'ha dato si belli argomenti in mano da pub-

blicare all'asta il trono della monarchia di Savoia ! Su, popoli ,
chi

lo vuole? Avrete con esso la gloria di ottocent'anni di vittorie; sa-

ranno vostri gli anticbi marcbesati di Susa, di Ceva
,
di Saluzzo e

dell' alto e basso Monferrato
;
avrete le ville sontuosissime di Mon-

calieri, di Rivoli, di Stupinigi, della Veneria; una reggia, le cui reali

camere non sono che oro
,
e guardano sopra la piu bella piazza di

Europa-, un arsenale con ottime fonderie; bastite inespugnabili; cit-

ta munite; campagne opime; i vitiferi colli d' As'ti e del Canavese
;

le pascione feconde di Vigevano e di Chivasso
5
le risaie della Lo-

mellina; i grani di Vercelli, di Novara e d'Alessandria: in somma il

piu bello e fecondo paese d
1

Italia con laghi, fiumi, poggi e monta-

gne pieni d'ogni ben di Dio. Su, popoli, cbi vuole il regno di Pie-

monte?
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fo, io, jo, gridarono Carlo Botta , Carlo Giuli e Carlo Bossi ;

e i tre Carli si beccaron eu quel gustoso boccone, gridando gli at-

toniti Piemontcsi Contagi ! cbe appetito di quei tre signori ! b

verita, son di buona bocca ;
essi la vitella mongana di CarigDano e

di Carmagnola; al povero re Carlo Emmanuele IV il tonno e le alici

di Sardegna , bravi, bravissimi : tre Re ! scornmetterommo che vea-

gono a lite in breve, perocche saranno, non due ma tre ghiotti ad

un tagliere *.

Litighino a loro bell' agio, disse la Repubblica francese: ban*

ditore, a te.

Popoli trasappennini chi vuol mettere ? or si grida la Toscana:

popoli, chi la vuole? Si compera per poche crazie. Su-, la Toscana,

gia vel sapete, e il piu gentil paese del mondo, il giardino d'kalia,

il paradiso terrestre : oh che belle citta! chi le vuole? ehi le com-

pera? Pisa e la : vedete che bel Duomo , che bel battisterio
, che

bella torre, che bel campo santo, che ponti sull'Arno ! Chi ci met-

te? Cotesto e Livorno: citta ricca, porto e scala del levante, empo-
rio dell'occidente: quante navi ! quante bandiere ! quanti visi d' o-

gni razza ! Eh che roba ! Livorno, signori, chi vuol Livorno? Quella

e Siena: mirate che cara cosa, che grazia di Cattedrale, che magni-

fica piazza ,
che antichi palagi : chi vuol Siena ? Quello e Arezzo

colle ubertose campagne della Chiana: quella e Cortona citta pela-

sgica; quello e Montepulciano dal buon vino: quello e Chiusi la citta

di Porsenna: laggiu e Yolterra; qua da banda Pistoia e Prato : che

gioielli ! La Repubblica francese e generosa, le da per un boccon di

pane. Questa poi e Firenze: popoli, ell' e Firenze, la portentosa di

grazia e cortesia. Su
,
Firenze , chi la vuole ? Pitti e Boboli da se

vagliono un tesoro, e serbano in seno bellezze d'arte meravigliose:

qui tele di Raffaello e di Michelangelo ,
del Vinci

,
di Tiziano , del

Correggio, dell'Albani, del Frate e dell' antica Scuola Toscana. Fi,

fi ! a chi dico io ? Vedete la torre di Giotto, la cupola del Brunei

1 Vedi la Storia il' Italia dal 1789 al 1814 di CARLO BOTTA; specialinciite il

Ubro 1 e il XV.
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lesco, il san Giovanni colle porte del Paradise : ecco Santa Croce ,

santa Maria Novella ,
san Lorenzo e Santo Spirito ;

chi ha mai ve-

duto si belle cose ? Ve n' e per ogni gusto. Volete lavori di pietre

dure?entrate nella Cappella delle tombe dei Medici: volete gallerie

di statue, di bronzi, di cammei, di vasi etruschi ? entrate agli Uf-

fizii : volete libri e codici antichi ? entrate nella biblioteca Lauren-

ziana
, Magliabechiana , Riccardiana , Marrucelliana , e che so io ?

v'ha tanti libri da affogare il mondo. Volete una piazza portentosa

con logge , fontane , statue equestri , palagi antichi ? correte alia

piazza del Gran Duca : volete ponti arditi ? eccovi quello di santa

Trinita ,
con tre altri maestosi e saldi : volete passeggi deliziosissi-

mi? andate alle cascine : prospettive amenissime? salite a Bello-

sguardo, a san Giorgio, a san Miniato Chi vuol si belle cose ? chi

le vuole ? per poche crazie, chi le yuole ? Non piu Medici, non piu.

Granduchi, e' sono al limbo col Soderini. Ohe, avvocati, giuristi,

che fate? Venite pure avanti francamente: diaccine! insegnaste pu-

re a farla da piu che Papi col Papa ;
a fare i sacristani in Chiesa

,

smoccolando i diritti di Roma , ora v' insegner6 io a smoccolarvi la

Toscana. Eh no! che avreste a ridire? La scuola e vostra. Intanto

voi inaugurate una Repubblica. La Toscana chiamerassi d' ora in-

nanzi Etruria. Gli Etrusci furono un gran popolo, il quale s'estese

conquistatore quasi dall'Alpi al Lilibeo; uscirete anche voi altri dal

guscio e pianterete le vostre Lucumonie sino aH'Oronte,sino al Gan-

ge. Vedete quante cose vi promette la Repubblica francese ! Voi al-

tri poi che siete di buon cuore le darete per istuzzicadenti qualche

fuscello , come a dire un panierino di milioni di gigliati ,
statue ,

pitture, codici, cosette da nulla, tela ecarta: vedete s'ell'e discreta!

Ma adagio, disse uno da Pratolino, adagio a' ma' passi ;
non

vorrei che gli Aretini colla Madonna sul cappello venissero a spia-

nar le costure alia Repubblica Elrusca; cogli Aretini v'e poco a ce-

liare, ban certi visi quando s'arrovellano, che Dio ci guardi 1.

1 S'accenna alia levata degli Aretini contro i repubblicani. Yeniano verso

Firenze coll* immagine della miracolosa Madonna d' Arezzo in petto e sul cap-

pello. Fecero come quelli del Contado di Firenze nel 1849 contro il Guerrazzi

e i Livornesi.
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Si provino ,
che n' andranno ben sonati. Cosi disse la Re-

pubblica francese, e voltasi al banditore, cenn6 dell' occhio. Allora

il banditore bebbe un buon fiasco di vin di Cliianti
, per rafforzare

il gorgozzule, c grid6 Ualiani, qui non ha bisogno di molte pa-

role, si mette Roma all' incanto : Roma caput wimdt, la gran con-

quistatrice ,
la reina dei setle colli

,
la patria dei due Unit i

,
dei

Gracchi, dei Catilina. Chi vuol Roma? chi la vuole? L' ombra dei

Scevola, dei Curzii, dei Torquati, dei Fabii, dei Scipioni, dei Marii

vi guardano bramose
,

le aquile aguzzan 1' ugne e si ravviano le

penne per volare con voi al conquisto dell' Universe : chiamerem la

nuova Repubblica del nome Sovrano di Tiberina: la Repubblica

Tiberinasara piu gloriosa dell'antica Romana: la Repubblica fran-

cese, munifica sempre, la cede per nulla al primo offerente
,
e de-

gnerassi soltanto per benignita sua d'accettare il museo Vaticano e

il Capitolino, le gioie del Papa e delle vostre vecchie Madonne, gli

ori e gli argenti rognosi e tarlati di san Pietro, del Laterano, delle

altre basiliche
,
e di tutte le chiese di Roma

, poiche tutto ci6 ch' e

romano attira sommamente la sua divozione
,
siccome cose bene-

dette. Eh la Repubblica Francese e pia ! V aggiugnerete il tesoro

di Loreto, e degli altri Santuarii del Lazio, delle Marche. delle Ro-

magne e delle Legazioni di Ravenna, Rologna e Ferrara: bagattelle

per ricordino d'avervi strappato alia tirannia di quel Vecchio ch'ella

ha seco condotto in Francia sul Rodano a Valenza. Anco i Principi

romani per si alto benefizio presenteranla , cogli altri signori dello

Stato, d' un picciolo cadeau per souvenir: la si contenta di tutto :

statue, quadri , qualche vassoio cesellato dal Caradosso e da Benve-

nuto Cellini
; qualche vezzo di perle, qualche guernimento di dia-

inanti, un gruzzoietto di dieci, o dodici milioni di scudi. . . .

Adacio con sti mijoni! interruppe un trasteverino : che straccio

dappelito de sta sora Repubbrica! ha piu appetilo de mijoni che noan-

tri de tristevere della trippa che ce cucina all'ostaria la bell' Apollonia

della Longaretta.

-
Taci, sgraziato ;

tutti i milioni d' Italia non valgono una dratn-

ma della liberta che le abbiamo portato.

SerieU,vol.X. 3
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Vc semo obbrigatissimi della vostra liberta, ve semo
;
ma liber-

la senza mijoni e come aver la sella senza er cavallo.

Eh, disse un buon decano di Camera, la Repubblica Francese

ci ha lasoiato liberi gli occbi da piangerc le nostre disgrazie.

E le braccia ai trasteverini , rispose un Curiale
, da buttar

qualclie repubblicano a fiume giu da ponte Sisto, o da ponte San-

t'Angelo, e di dar loro qualclie punzecchiatina sulla salita di San-

t' Qnofrio, cwvero nei vieolo del cinque

lutanto die i trasteverini a qualche dozzina di repubblicani pa-

gavano la liberta come 1' avean pagata ad Ugo Basville
,

1' Araldo

gridava .eon sonora voce

Popoli della Campania, della Lucania e dell' Appulia ,
la Re-

pubblica Francese vuol isposarvi colla piu bella Sirena che mai

sorgesse dalle marine che bagnan 1'llalia : la venusta
, la speciosa,

la leggiadra Partenope e risorta a deliziare di se il vaghissimo ri-

yaggio di Posilipo. NapoU no ila la dltu capitale ,
e nomerassi la

Repubblica Partmopea. Chi la vuole? chi la sposa? Oh che dote !

oh che dovizie d' ogni ragione ha la bella e graziosa Partenope !

Che giardini, checielo, che mare, chefrutti, che fiori! Ell'ha tanti

arunci da fornirne quasi tutto il settentrione
5
essa tan folio che se

ne former'ebbe un lago da navigare ,
tanto vino e tan to grano che

non vi si teroe carestia: essa gode tre mari, Tadriatico, 1' ionio e il

Urreno, e tranne si gran pesce che tanto non ebbene mai alle sue

niense Nettuno istesso : essa citta antichissime e belle : essa anti-

chita greche e latine,, e persin di sotterra cava le intere citta : essa

e signora di tutte le delizie di Miseno ,
di Baia e di Pozzuoli : essa

in fine ha in seno i campi Elisii, U paradise degli antichi, ove trovi

. . . locos laetos, et amoena vireta

Fortunatorum nemorum
, sedesque beatas.

Si, ha i campi Elisii, disse don Gennariello, ma ell' ha eziandio

1'Averno, e v'e la bocca donde scese Ulisse ed Enea da satanasso, e

la Repubblica vi scendera anch' essa a cuocersi le piote come cuo-

consi I' ova nelle stufe di Nerone : che se quella via di scendere a
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oasa del djarolo non le piacesse, v'ha quant' e lunga lasolfatara nei

campi flegrui con di molti buchi : e per ultimo e sempre spalan-

oaU la bocca del Vosuvio: perandanc da Belzebub non v'e raai ne

asciere, nfe portiew calata pel ropubblirani.

Come parli ,
matiuolb? La Repubblica Partenopea sara una

santn r. hclla cosa. e tutti andramio perdutamente innaniorati di loi.

Ob si, massime i Calabresi: il Cardinal Ruffo vi prepara nel-

le ("alabrie i paraninR : i lazzeri del Carmine ,
di Basso-puorto , e

di porta Capovana v' .ippafecchiano i confetti : scntirete cbe dol-

cczze * !

Qui PAraldo mise ail'incanto 1'A.ristocrazia di Lucca, i Ducati di

Parma e di Modena, le Citti di Ferrara e di Bologna ,
le Romagne

e le Marcbe di guisa che in poco spazio di tempo V Italia fu vuota

di pecunia, di tesori pubblici e privati ,
vuota d' onore, di fede^ di

pace e di sicurezza
;
ma piena zeppa di Repubblicbe germinate nel

suo seno in una notte come i funghi.

Chi peryerti e soqquadro 1' Italia del novantasette e novantotto

furono per avventura quegli stessi che la disertanojpggidi, ciofe giu-

reconsulti, medici, poeti, letteratuzzi, sconciature di fllosofi, e so-

prattutto aflamati
, viziosi e superbi, fiore allora della Massoneria

,

d oggi della Carboneria, della Giovine Italia , e delle altre Societa

Secrete : costoro
,
disdetto ogni amore di patria ,

la combattono a

morte per ispogliarla , opprimerla e desolarla sotto nome di Ditta-

tori, di Consoli, di President. La prima cosa rapisconle il patrimo-

nio della religione ;
e dopo averla gittata nelle sedizioni, negli am-

mutinamenti e nelle ribellioni ( scapestrandola da ogni autorita di-

vina ed umana) fatti poscia signori di lei, la tiranneggiano, e pre-

dicano in favor loro quell' autorita
,
che aveanle fatto ripudiare ai

legittimi governanti, facendosi ubbidir essi d' opera e d'osservanza

cosi appuntino, che non vi fu mai ne Re, ne Imperatore, che tanto

richiedesse dai sudditi della corona. Carceri, confische, angherie ,

i

1 Alludes! alia famosa insurrezione delle Calabrie capitanata dal Cardinal

Huffo ; e alia strage de'repubblicani fatta dai Lazzaroni di Napoli



36 t'BALDO ED IRENE L' ITALIA ALL' INCANTO

balzelli, sbandeggiamenti, arsioni e morti vituperose e crudeli son

la derrata, di cui pagano le infelici nazioni che si lasciano impor-

re da questi tiranni il pi& sul collo. Coteste Repubbliche demo-

cratiche in meno di due anni seppellirono 1' Italia fra tante mine,

cbe IN- Goti
,
ne Eruli

,
ne Alani

,
ne Vandali

,
n& Longobardi , ne

Unni, nfe Normanni cagionaronle in sei secoli di rapine tanto stra-

zio. L' Italia, dopo quei due ar.ni d' orribile ricordanza
,
usci dalle

sue repubbliche cos! tutt' altra da quello ch' era per lo addietro
,

che serbato il nome, non e piu dessa. Dicesi Italia geograficamente^

ma moralmente puossele apporre qualunque altra appellazione $

poichenon lerimase d'antico nei costumi, nelle leggi, nelle istitu-

zioni domestiche e civili, che appena la ricordanza di ci6 che fu.

Noi vedemmo rapidissimamente come le italiche Dinastie fosser

vendute all'incanto a un branco di sudditi misleali
;
e posti in non

cale, spodestati, sterminati tanti Re e Principi nobilissimi ch'erano

la gloria dei troni e la felicita dei popoli : ma a quella vendita ver-

gognosa ne successero altre non meno turpi e invereconde , le

quali si vorrebbero dai Mazziniani rinnovellare oggidi ad ultimo

testimone della nostra mattezza e piu della nostra villa.
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CONOSCENZA INTELLETTUALE 1

ARTICOLO III.

1.

Caratteri delV universale riflesso in opposizione del diretto.

Partimmo in due 1' universale : in diretto e riflesso, mostrando la

diflerenza che corre tra T uno e 1' altro. Non sara pertanto inutile

insistere un poco piu a mostrare la loro diversita, perche bene

spesso anche coloro che hanno studiato S. Tommaso la disconosco -

no. In fatto non b raro veder di quelli, i quali sponendo la maniera,

onde giusta il S. Dottore formasi 1' idea universale, generalmente

la spiegano pel paragone istituito tra molti individui simiglianti

nella natura, alline di abbandonarne le diflerenze e fermar la con-

siderazione sopra ci6 solamente in che quegl' individui si rassomi-

gliano. Non s' avveggon costoro che se fosse cosi, noi non potrem-

mo avere idea universale di quegli esseri dei quali si avvera in
i

'

ft

1 Vedi U volume precedente a pag. 531.
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natura un solo individuo. Ora il contfario interviene
; poiche noi

ben concepiamo la ragione astratta del sole e della luna esempigra-

zia, benche essi non abbiano compagni tra gli astri. Oltre a cbe

come potrebbe spiegarsi la prima formazione dell' idea universale

per la percezione di similitudine tra molti individui, se i simili non

possono apprendersi in quanto tali se non pel ragguaglio che di loro

si fa con una forma astratta e posseduta gia dallo spirito ,
la quale

esprima ci6 in che essi s' accordano? Imperocche in tanto si perce-

piscono come simili, in quanto si scorgono partecipare d' una stessa

quiddita o ragione. Dunque convien che la mente possegga gia il

concetto di questa quiddita o ragione capace di essere partecipata

da diversi individui
,
acciocche per la partecipazione attuale che

vede aversene da essi li ravvisi come simili. Dunque 1' idea univer-

sale non e frutto della considerazione di similitudine tra molti, ma

e anzi condizion presupposta a tal considerazione.

Cagion dell'errore, in cui incorrono costoro, si el'equivocare che

fanno ne' vocaboli ,
credendo attribuirsi all' universale diretto ci6

che S. Tommaso afferma del solo universale riflesso. II paragone tra

gl' individui si richiede per la formazione di questo secondo
;
ma

per la formazione di quel primo basta , siccome appresso diremo
,

la semplice astrazione eseguita sopra un solo individuo
,
nel quale

si trasandino mentalmente le determinaziwai concrete, e si dirizzi

1' intuito alia considerazione della semplice natura, riguardata da se

ne' suoi essenziali caratteri. Si fatta Datura sotto tale aspetto non

dice esigenza di essere ne in uno ne in molti
,
ne di sussistere

nell' ordine fisico o nell' ordine ideale
,
ma per se stessa prescinde

da tutto ci6. Ed in vero se la quiddita di uomo, intesa da noi in

quanto tale
, richiedesse d' essere in un solo individuo

; ripugne-

rebbe poseiaalla naente il pensarla esistente in piu individui : eper

contrario se quella natura esigesse di trovarsi in piu individui, ripu-

gnerebbe alia mente il pensarla poscia in un solo. Eppur ne 1'uno ne

1' altro ripugna alia mente; perche ottimamente pensiamo che 1' in-

dividuo Pietro sia uomp, cioe che abbia la natura umana, e che uo-

mini sieno innumerevoli individui. Parimente se alia natura , con-
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siderata di per se, appartenesse come inseparabile dal suo concetto

1' esistenza reale
;
non potrebbe idealraente esistere, terminando la

nostra intellezione
; perche il termine della intellezione prescinde

dalle proprieta individual!, laddove 1' esistenza concreta le inchiude.

Per simil formu, se quella natura nel suo concetto escludesse la con-

creta esistenza
$
non potrebbe mai averla. Eppure il fatto mostra

che 1' ha negl' individui, nei quali essa si singolareggia e sussiste.

Dunque & forza conchiudere che la quiddita o natura in quanto e

termine dell' atto diretto della mente non inchiude ne esclude dal

proprio concetto 1' esistenza ideale o reale
, molteplice od unica

$ e

perd non importa verun paragone cogl' individui, ma e considerata

da s& nei proprii obbiettivi caratteri essenziali.

Per contra 1' universale riflesso inchiude tal paragone, perche es-

so e I' universale concepito in quanto tale
; gli Scolastici avrebhoa

detto reduplicative. Esso non e altro che lo stesso universale di-

retlo in quanto e appreso noveliamente per mezzo della riflessione

come gia astratto nella meute nostra, ed e considerato in ordine ai

singolari iodividui a cui puo riferirsi. Esso dice per conseguenza

unita e moititudine. Unita, perche esprime una sola forma, o na-

tura o quiddita intelligibile ;
moititudine

, perche esprime quella

forma o quiddita ia quanto e comune
,
ossia in quanto & parteci-

pabile da indefiniti individui reaii o possibili ,
e per6 richiede che

questi sieno concepiti almeno confusamente.

Illustriamo la cosa con un esempio. La mente concepisce la no-

zione astratta di sostanza, c.ioe deir essere sussistente in se stesso

senza verun appoggio di subbietto a cui inerisca. Fin qui abbiamo

1' universale come intelligibile diretto
5 perche T oggetto e guardato

sotto un aspetto assoluto, senza verun riguardo agl' individui. Non-

dimeno quella quiddita cosi contemplata ha in se 1' attitudine ad

essere riferita ad infmiti individui esistenti o possibili. Di fatto noi

possiam poscia dire : quest' uomo & sostanza, questa pietra e so-

stanza, quest' albero e sostanza, un altro sole creabile sarebbe so-

stanza, e via discorrendo senza far mai fine. II che non potrebbe

aflermarsi con verita , se la ragion di sostanza da noi contemplata
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non avesse questa capacita di ritrovarsi in tutti quegl' individui.

Adunque se mediante la riflessione sopra quel previo concetto di

sostanza, la mente considera siflatta abitudine, la sostanza intesa

verra ad essere riguardata come una forma unica nell' essenza che

esprime ,
ma al tempo stesso come comune rispetto ai termini del-

la sua relazione, in qua*nto cioe e capace di attuare innumerevoli

subbietti. Ecco 1' universale come intelligibile riflesso o relativo che

voglia dirsi.

Ora codesto universale riflesso era per appunto quello che gliSco-

lastici dividevano nei cinque predicabili; cosi nomati perche espri-

mevano i diversi rispetti, onde una nozione universale potea attri-

buirsi agl'individui. Quei predicabili erano il genere, la differenza,

la specie, il proprio, 1'accidente. Imperocche quegli antichi ragio-

navano in questo modo. Una ragione, un essere, un quid, quale che

siasi, concepito dalla mente in astratto, allorche viene a riferirsi agli

individui pu6 esprimerne o 1' essenza o cid che e sopraggiunto alia

essenza. Fuor di questi due rispetti non pu6 assegnarsi altra ma-

niera di relazione in ordine di attribuzione logica. Ora se quel

concetto astratto esprime I' essenza, pud esprimere o tutta 1' essen-

za. o parte dell' essenza
;
ed esprimendone parte , pu6 esprimerne

o la parte determinabile, ovvero la parte determinante. Se esprime

tutta 1' essenza
, quel concetto si dira specie, come 1' idea di animal

ragionevole rispetto agl' individui umani. Se poi esprime la parte

determinabile, si dira genere; come la nozione di animale, che non

e tutta T essenza dell' uomo
,
ma quella parte in cui egli non si di-

versifica dai bruti. Se in fine la parte determinante, si dira differen-

za specifica ; come la nozione di ragionevole, che aggiunta a quella

di animale distingue 1' uomo da ogni altro essere. Dove e converse

quel concetto astratto esprima non 1' essenza, ma una cosa soprag-

giunta all' essenza
;
allora o quest' aggiunto esprime ci6 che coll' es-

senza irremovibilmente e connesso qual attribute suo necessario

non comune con altri di specie diversa (come sarebbe il concetto

di risibile rispetto all' uomo) ;
e in tal caso si dice proprio : o espri-

me ci6 che e meramente avventizio all' essenza e pu6 essere parte-
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cipato con altre essenze
,
come la qualitadi bianco nell'uomo

,
e in

tal caso si dice accidente *.

i

II.

V universale riflesso ha sola esistenza ideale.

Se 1'universale riflesso esprime, come dicemmo, una lorma comu-

ne, ossia una natura che abbia unita ad un tempo e sia partecipata

o almen partecipabile da tutti gl'
individui a cui pu6 riferirsi; ognun

vede che esso in quanto tale non sussiste realm ente fuori dell' ani-

mo ma nallamente sola del contemplante. A dedurre cio basterebbe

1' avvertir solamente che esso e obbietto di riflessione
, e la rifles-

sione si aggira non intorno alle cose ma intorno ai concetti, o, se

meglio piace, intorno alle cose in quanto son concepite dalla mente,

ossia in quanto sussistono non in se ma nell' atto conoscitivo. Non-

dimeno sara bene dimorarci un altro poco a meglio chiarire un tal

punto. Ci6 che e rappresentato come natura o forma comune, non

sussiste realmente fuori dell' animo
5 perche tutto nell' ordine reale

e individuate e concrete, ne alcuna cosa vi ha la quale rimanendo

la stessa sia partecipabile da tutti gl' individui di una data specie o

di un dato genere. Fu questo un sogno de' reali del medio evo, i

quali per conseguente cadevano nell' unita di sostanza variabile pei

soli accidenti
;
ed e sogno eziandio degli odierni panteisti trascen-

dentali, i quali dando corpo alle ombre e realta alle astrazioni ridu-

cono le cose tutte esistenti a manifestazioni ed esplicamcnti dell'es-

1 Di qui apparisce essere a fiatto strana la sentcnza di quelli, i quali distin-

guono 1'idea universale dall'idea generate; stabilendo nel tempo stesso cbe I'i-

dea universale consista nell' essere riferibile ad infmiti enti simili ; la generate

poi essere 1' esten&ione della medesima in quanto diventa genere o specie. Se

1'essere riferibile ad innniti enti simili e appunto cio che costituisce il genere

o la specie; come si pud senza contraddizione distinguere 1'idea generate dalla

universale? Le stesse loro dcfmizioni identificano 1'iiniversalita colla genera-

lita, non essendo altro 1'estensione dell'idea die 1'essere riferibile a molti.
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sere indeterminato che essi formarono per semplice atto astrattivo

della mente. Ma la verita 6 clie ogni cosa o sostanza particolare ba il

suo essere e la propria sostanzialita identificata con la propria indi-

vidualita ;
sicche non sieno a cagion d'esempio in te diverse la quid-

dita di vivente e la vita tua individuate, o la ragione di uomo e 1'u-

manita tua singolare ,
che ti costituisce netta tua propria e con-

creta esistenza. E ben ne fa segno lo stesso natural modo di espri-

merci e di parlare 5
conciossiache dove tu dici con verita : to sono

uomo
,
to sono vivente ; non puoi dire : io sono una specie, to sono

un genere. Or questo ancora dovresti tu poter dire, se 1' universale

di cui trattiamo, formalmenle sussistesse in natura. Imperocche la

ragione di uomo in qoanto universale, cioe in quanto partecipabile

da molti individui simili in lutta la ioro essenza, e e dices! specie -,

la ragion di vivente in quanto partecipabile da molti individui simili

in una parte sola dell' essenza e e dicesi genere. Dunque T universale

formalmente preso ,
cioe come intelligibile relativo, non s' iden-

tifica cogl' individui esistenti in natura
5 perche non pu6 ad esei in

tal considerazione attribuirsi
,
benche ad essi si attribuisca la ra-

gione obbiettiva ossia I

1

intelligibile diretto ed assoluto che del re-

lativo e come ibndamento e sostrato. Tu ben puoi dire: to sono

uomo
-,
e ci6 mostra che puoi attribuirti la ragione di umanita ehe

iiell' idea universale e il subbietto
,
diciam cosi

,
della relazione a

tutti gl' individoi umani. Ma non puoi dire: io sono specie, il che

sarebbe un identificarti coll' universale stesso preso formalrnente
,

cioe nella sua estension relative.

Ma se 1' oniversale non sussiste in natura pu6 ben sussistere nel-

'la mente del contemplante. Irnperocche nella mente la quiddita o

forma cfae fisicamente e concreta c individual in natura, pu6 rilu-

cere e riluce di fatto scevra di quella concreteiza e individualita

determinata, in virtu della forza astrattiva di cui e dotato I'mtelletto

nostro e di cui appresso discorreremo. Supposto poi nella mente il

concetto di quella forma o quiddita, astrazion fatta dai caratteri in-

dividuali ondee implicala nella sua Gsica e real sussistenza; ognun

vede che essa e capace d' essere concepita come universale^ perche
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k capace d' essere riferita a tutti gl' iudividui, i quali s' assomigliano

tra loro in ordine a ci6 che essa rappresenta.

Se non che questa capacita d'esser considerata come universale,

essa la ritiene per rispetto a una second* cognizione la quale ven-

ga a contemplarla nella sua astratta esistenza che ha nella mente,

e la rimiri sotto aspetto relative
,
cioe in ordioe agl' individui di-

versi esisfcenti o possibili che comprende rolla sua ampiezza. Que-

sta seconda cognizione ,
come piu sopra dicemmo

, 6 cognizione

riflessa; giacche per cognizione riflessa non altro intendesi che un

ritorno della niente sopra una previa conoscenza e per la quale

si contempli 1' oggetto secondo il modo di essere che in quella rive-

ste. Ne pu6 accadere diversamente , perciocch^ la diretta cogni-

zione 6 in ccrta guisa passiva; non da, ma riceve, in quanto con-

templa cio che e nell'obbietto, senzaalcuna aggiunzione per parte

sua, benche prescinda da quelle note che non appartengono all'in-

tuito intellettivo. La sola riflessione tornando sopra le intuizioni

dirette puo loro comunicare in certa guisa alcuna cosa di nuovo,

in quanto contemplando 1' oggetto non nella fisica , ma nella ideal

sussistenza, pu6 in esso scoprire e considerare un rispetto o una

reiazione con qualche termine col quale lo paragon! . Cosi accade

nel caso nostro presente; perciocch& la mente dopo d'aver perce-

pito con un atto diretto la ragion di vivente esempigrazia, vi tor-

na sopra col suo atto riflesso e rileggendola e comparandola cogl'in-

dividui in cui la vita si avvera o pu6 avverarsi
, scorge che quella

ragione intesa, benche dica unita nel suo concetto astratto, nondi-

meno esprinic cio che apparUene a qualsiasi vivente concreto. Vede

dunque, per dir cosi, che quel concetto e in lei come nel marmo

o sulla tela sarebbe una scultura o una pittura rappresentatrice di

un uomo, a cui per altro nelle determinate fattezze non rassomi-

gliasse verun individuo da noi conosciuto sin di preaenza sia per

istorica narrazione. Chiaro eche quell' immauine riconderebbe I uo-

mo in quanto tale, ma niun individuo in particolare: ossia ricosde-

rebbe tutti gl' individui, ma in cio solo in che essi consuonano trn

di loro, cioe nella partecipazione d
1

una stessa natura umana. In
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egual modo (per quantol'analogia pu6 valere tra un concetto ideale

astratto e un' immagine fisica materiale ) quella ragion di vivente

nella sua sussistenza mentale ci riferirebbe ci6 che costituisce la vi-

ta, e per6 ci6 che e proprio di tutti i viventi, senza immedesimarsi

coi caratteri individual! di niuno, perche da essi prescinde.

In breve : 1' universale riflesso non e la semplice quiddita intesa

astrattamente, cioe senza la considerazione dei caratteri individuali

ond' essa e avvinta e singolareggiata nell' ordine ftsico; ma e la

quiddita gia astratta dalla mente
,
e che come tale si concepisce

sotto un aspetto relativo
,
cioe sotto 1' aspetto di comunanza che

inchiude verso gl'individui a cui pu6 riferirsi come genere o specie

e via discorrendo. Ci6 posto e indubitato che si fatto universale non

esiste formalmente in natura ,
ma solo nell' intelletto. E ci6 per

doppia ragione. Prima, perche richiede la considerazione del suo

essere in quanto astratto
;
e quel che in tal guisa vien considerato

non pu6 avere se non mentale esistenza, essendo 1' astrazione opera

della mente. In secondo luogo, perche richiede che in lui si consi-

deri la relazione che ha cogl' individui, a cui, come e detto, puo

riferirsi quale genere o quale specie ;
e che dagli scolastici appella-

vasi intenzione, cioe considerazione, di universalitd , intentio uni-

versalilatis. La qual relazione germogliando dal paragone che 1' in-

telletto istituisce tra 1' idea astratta che in se possiede e gl'individui

esistenti o possibili che da quella vengono rappresentati ;
e un pro-

dotto di esso intelletto. Dunque eziandio per questo capo 1' univer-

sale riflesso non ha esistenza se non ideale.

In somma la ragione di universalita che attua 1' universale ri-

flesso consiste nell' essere la quiddita una di numero e relativa a

molti. Ci6 ad essa non compete se non in quanto esiste nell' intel-

letto e soggiace alia riflessione dell' animo.

Ci scusera il lettore
,
se in diverse fogge ripetiamo piu volte la

stessa cosa
; perche amiamo meglio d'esser ripresi come prolissi che

frantesi perche oscuri. D' altra parte la sottilita della materia rende

necessaria una dimora piu lunga dell' attenzione sopra di essa
;
ne

sapremmo come procurare questa dimora, se non per via di ripetuti

schiarimenti.
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III.

V universale dirctlo ha esistenza reale quanta alia cosa che vien

percepita, non quanta al modo onde essa vien percepita.

Passiamo ora all' universale diretto
,
cui dicemmo esser fonda-

mento e sostrato dell' universale riflesso , ed esprimere un intelli-

gibile non relative ma assoluto. Anche qui possiam considerare due

lati : uno e la cosa intesa, a cagion d' esempio la quiddita di uoino,

di animale
,
di vivente ,

di sostanza, eccetera
;

1' altro e il prescin-

dere che si fa, nel concepirla, dalle determinazioni concrete che la

rivestono. Or egli e chiaro che 1' universale diretto, sotto il primo

di questi aspetti, si confonde coll' essere stesso reale esterno. Jm-

perocche considerando la semplice quiddita che viene intesa, ver-

bigrazia la ragione di animal ragionevole, o di vivente
;
niun dub-

bio c' e che essa non e altro se non cid che realmente si avvera

in natura fuori del contemplante. Ma se si considera 1' altro lato
,

cio^ il precidere o rimuovere che si fa dei caratteri individual! in

quella quiddita contemplata, ci6 proviene da parte dell' intelletto

che colla virtu sua eseguisce tale sceveramento nella maniera che

spiegheremo piu appresso.

Codesta e manifesta dottrina di S. Tommaso, il quale si esprime

cosi : <c Allorche nomasi 1' universale astratto s' intendon due cose
;

vale a dire la natura stessa dell' obbietto e 1' astrazione o 1' uni-

a versalita. Adunque la prima, cioe la natura a cui avviene 1' essere

intesa o I' essere astratta, e a cui avviene la considerazione di

universalita, non esiste che nei singolari individui; malaseconda,

cioe che quella natura venga intesa o astratta o venga informata

della considerazione di universalita, appartiene all' intelletto. E

una simiglianza di ci6 che diciamo pu6 vedersi nella stessa sen-

sazione. Imperocche 1' occhio vede il colore del porno, senza I'o-

dore. Se adunque si domanda dove sia quel colore, il quale vtene

veduto senza il sapore ;
e manifesto che il colore

,
il quale viene

veduto
, non e che nel porno : ma che esso si percepisca senza il
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sapore ,
ci6 gli avviene da parte della vista , nella quale vi e la

similitudine del colore e non del sapore. Del pari 1' umanita che

<c 6 intesa non e se non in questo o in .quell' uoaao iuclividuo; ma die

codesta,umanita si apprenda senza le condizioai individuali, cioe

che sia astratta per guisa che possa seguirne la considerazione

di universalita, ci6 avviene a quell' umanita in quanto e perce-

pita dall
1

intelletto, nel quale & la similitudine di lei per rispetto

alia specifica natura soltanto e non ai principii individuali l.

L' essenza dunque rappresentata nell
1

universale in quanto espri-

me i caratteri distintivi della cosa ohe si contempla ,
senza badare

ad altro ,
e in rigor di termini elemento obbiettivo e reale : perch&

non e una forma dell' animo ne un intelligibile in quanto sussiste

ed e veduto per riflessione nell' atto conoscitivo
;
ma e 1' essere

Btesso direttamente appreso dall' intelletto, essendo proprio dell' in-

telletto apprendere cio che e
,
astrazion fatta dalle individuazioni

onde 1'obbietto e circoscritto nella propria real sussistenea.

Nel vero, che quell' essenza cosi considerata per se dica cio ohe &

reale ed obbiettivo, apparisce chiaramente da questo, che noi atler-

miamo di essa i medcsimi predicati che competono aile nature esi-

stenti, onde adornasi 1'universo. Cosi noi diciamo: i corpi sono gra-

vi; le piante fruttificano
5 gli animali si muovono, e va discorrendo..

i Cum dicltwr universale abstruclum, duo intelliguntur, scilicet ip.sa natu-

ra rei
,
ct abstractio , seu unii-ersalitas. Ipsa iyilur natura cui accidit vel in-

tdliyi, vtl abstrahi , vel intentio univeraalitatis, nun est nisi in singularibus :

sed hoc ijpsum quod est intelligi vcl abstrahi, vel intentio universalitatis est in

intellectu. Et hoc possumus videre per simile in sensu. Visus enim videt colo-

rem pomi sine eius odore. Si ergo quaeratur ubi sit color, qui videtur sine odo-

re, manifestum est quod color, qui videtur, non ost nisi in porno. Sed quod sit

sine odore perceptus, hoc accidit ei ex parte visits; in quantum in vim est simi-

litudo coloris, et non odoris. Similiter humanitas quae intelligitur non est ni-

si in hoc vel in illo homine: sed quod humanitas apprehendatur sine individua-

libus conditionibus, quod est ipsam abstrahi, ad quod sequitur intentio univer-

salitatis, accidit humanitati , secundum quod ptrcipilur ab intellectu, in quo est

similitudo naturae speciei, et non individualium principiorum. Summa Thcol.

1. p. , q. 85, art. 2, ad 2.
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Nei quali esempii e manifesto die 1'idea del subbietto e unirersale,.

ed e universale nel senso d' mtelligibile assoluto. Nondimeno essa

ricevedei predicati propriidegrindividui. Dunque 1' essere espres-

so da quella e lo stesso essere contenuto da queati. Altrimenti, la

nostra scienza, racchiusa in quei giudizii ed espressa per queHe

proposizioni, non sarebbe pih di ci6 che e, ma di ci6 ehe non e
;
val

quanto dire non verserebbe intorno all' essere ma intorno a forme

ideali simiglianti alle platoniehe che non costituiseono le cose, ma

ue sono il semplice tipo ed esemplare astratto.

E per confermare 1' assunto con un esempio piii palpabile, pren-

diamo questo sillogismo : L uomo e dotato di liberta
;
ma Pieiro e

uomo ; dunque Pieiro e dolalo di liberta. lo in tanto ho potuto con-

ehkidere nell' illazione che la liberta e dote di Pietro , in quanto

nella maggiore avea stabilito che essa e dote dell' uomo , tra cui e

Pietro nella minore ho affermata 1' identita. Ora e indubitato che

1'ttomo subbietto della maggk>pe, del quale ho detto esser dote la li-

berta, era universale, ed era universale non considerate in quanto

alia ragione di universalita, ma in quanto all'intelligibile diretto che

racchiudeva; perche di esso e non delta universalita ho affermato

quell' attribute. Dunque se posso dire con verita nella minore che

tra Pietro e Yuomo, soggetto delia maggiore, passa identita^ convien

dire che 1' uomo, soggetto della maggiore, ossia 1' in tell igi bile rac-

chiuso nell' idea universale, esprima lo stesso essere che e in Pfe-

fro; benche pel prescindere che fa daHa individaalita di Pietro pren-

dendone la sola natura, possa formar predicate di altre proposizioni,

in cui il subbietto non sia piu Pieiro ma ua altro individoo che par-

looipi della medesima natura umana.

Lo stesso discorso pu6 proporsi per maggiore evidenza in altra

foima. lo concepisco 1' intelligibile , uomo
; poscia prendndo un

indifviduo qualunque, verbigrazia Pietro, gli attribuisco quel primo

concetto aflermando : Pietro e uomo. Questa proposizione sarebbe

falsa, se 1' intelli^ibile uomo non importasse lo stesso essere cHe e

in /'(>//<) quanto alia natura ondf ^ inibrmato. Imperoccivi la copula

e nelle proposizioni esprime 1' identita de' termini. E ci6 e si vera
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che dove non e identita ma sol simiglianza o altra connessione

qualsiasi, non pu6 adoperarsi la copula e. Laonde di una statua che

rappresenti a cagion d' esempio Alessandro, io non posso dire in

rigor di termini : Questa statua e Alessandro : anzi debbo dire :

Questa statua non e Alessandro
; giacche la rappresentazione non

s'identifica coll' oggetto rappresentato. Acciocche mi sia lecito ado-

perare la copula e, mi e forza conformare talmente i termini della

proposizione, che passi vera medesimezza tra loro
,
e pero dovro

dire : Questa statua e rappresentativa di Alessandro
; perche vera-

mente il subbietto statua s' identifica coll' attribute rappresentativa

di Alessandro. Dunque se io posso dire : Pielro e uomo
, ragione-

volmente dee inferirsi che 1' intelligibile uomo dica 1' identico es-

sere di Pielro
,
comech6 in quanto alia semplice natura

,
astrazion

fatta dalla sua individuality.

Ad ovviare pertanto alia confusione che potrebbon recare i vo-

caboli , allorche si domanda se 1' universale esiste o no in natura

negl' individui, convien distinguere a questo modo : se per univer-

sale s' intende 1' essenza o quiddita appresa dalla mente e a cui po-

scia per riflessione si attribuisce la forma di universalita, essa per

fermo esiste negl' individui, benche-la mente nell' apprenderla pre-

scinda da tal concretezza. Se poi per universale s' intende non

quella quiddita per se presa, ma in quanto per la maniera astratta

di esistere che ha nella mente
,
diventa una forma rappresentatrice

di piu individui; sotto tale aspetto non e negl' individui se non in

potenza; in quanto cio& la quiddita propria degl' individui e capace

d'essere intesa astrattamente dall' animo ed esser porta cosi alia ri-

flessione, che contemplandpla nel suo concetto uniforme, applicabile

a qualunque individuo, la rende universale in atto.

II perche giustamente S. Tommaso approva la sentenza di Aristo-

tele la dove dice che sotto diverso rispetto pu6 aflermarsi che 1' u-

niversale e negl' individui e che e fuora degl' individui
;
e loda quel

sapiente pronunziato di Boezio che un medesimo obbietto pu6 es-

sere sensibile insieme ed intelligibile, atteso 1' ordine a diverse po-

tenze, e che e singolare in quanto appreso dal senso, universale in
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quanto appreso dall
1

intelletto. Ecco le parole del S. Dottore: La

sentenza di Aristotele & vera, cioe che 1' universale e nei molti
,

ed e un' unita fuori del molti. Colle quali parole si tocca il doppio

essere degli universali ,
1' uno secondoche e nelle cose

,
1' altro

secondoche e nello spirito. E quanto all' essere che ha nello spi-

rito, esso ha unita di concetto predicabile di molti : ma quanto al-

1' essere che ha nelle cose non dice se non una natura la quale non

e universale in atto, ma in potenza; perche ha in potenza il di-

venir universale per virtu dell' intelletto. E perci6 dice Boezio

che 1' obbietto & universale nel venire inteso
,
ed e singolare nel

venire sentito
5
attesoche la stessa ed identica cosa

,
la quale era

<( singolare ed individuata per la materia nei singoli uomini,e quella

che divien poscia universale per 1' azione dell' intelletto che la

depura dalle condizioni individuali dello spazio e del tempo 1.

IV.

Acciocche la menle ottenga V universale diretto non ha bisogno

se non AelC esercizio sponlaneo della sua virtu astraltiva.

Le ultimo parole del testo soprallegato ci chiariscono del modo,

onde P intelletto termina P atto suo coll' intelligibile diretto, involto

nell' idea universale, senza bisogno di ricorrere ad intuiti ideali o

ad altre fmzioni arbitrarie, che contrastano coi dati piu certi della

i Sententia autem Aristotelis vera est, scilicet quod universale est in multis

et unum praeter multa; et tangitur in hoc duplex esse universalis: unum secun-

dum quod est in rebus, aliud secundum quod est in antma. Et quantum ad istud

esse quod est rationis, habet rationem praedicabilis ; quantum vcro ad aliud

e$se, est quaedam natura et non est universalis actu, sed potentia; quia poten-

tia habet ut talis natura fiat universalis per actionem intellectus. Et ideo (licit

Boethius: universale dum intelligitur, singulare dum sentitur;quia una et eadem

natura quae singularis erat et individuata per materiam in singularibui homi-

nibus, efficitur postea universalis per actionem intellectus depurcfntis ipsam a

conditionibus quae sunt hie et nunc. Opusc. 55. De Vniversalibus tract \.

Serie II, vol. X. 4
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coscienza. * L'una ed identica natwra, la quale e singotare ed indi-

viduata materialmente nei eoncreti esistenti, divenla intelligibile

ed universale perl' azione dell' intelletto die la depura dalle con-

dizioiii di spazio e di tempo, ond' e allaceiata nella sua real sus-

sislenza. L' essere che e nolle cose, component! 1' universo, e

termine dell' atto intellettuale
;
ma e termine d' un tal atto non in

quanto sensibile, bensi in quanto intelligibile. Or eome diventa egii

intelligibile? In virtfo dell' astrazione dell' intelletto. Imperocche

obbietto de' sensi e il fatto, e pero un concrete; giacche ogni fatto e

concrete: ma obbietto dell' intelletto e 1'essenza di questo fatto, norj

il quod est ma il quid est; e per6 rispetto a noi e sempre un astratto
;

giacche come dicemmo *, 1' intelletto nostro nelle condiziorii della

presente vita non percepisce 1' intrinseco costitutivo di ciaschedu-

na individualita in particolare. Ora T astratto ha realba nel concre-

te, il quale non e altro che 1' astratto stesso individuate e singo-

lareggiato 5
f essenza sussiste e si avvera nel fatlo, il quale non e al-

tro che 1' esistere stesso attuale e determinato di quell' essenza. Dun-

que acciocche 1' astratto riluca nella sua forma pura ,
non e me-

stieri di altro se non di sceverarlo dagli aggiunti individuali onde e

costretto^ e acciocche si percepisca la semplice essenza d'unacosa,

non altro richiedesi che prescindere dall' attuale esercizio di sua esi-

stenza. Or a tal uopo e senza dubbio bastevole una virtih astrattiva;

di virtu astrattiva e certamente dotata la mente nostra. II concre-

te adunque percepito da' sensi diventa degno d' intelletto, cioe di-

venta intelligibile ,
in quanto soggiace all' astrazione intellettiva;

perch& per opera di lei egli sveste le condizioni individuali proprie

dell'esistenza, e resta idealmente pura essenza, la quale, come di-

cemmo, e 1' obbietto proprio dell' intelletto. Laonde ottimamente

puo dirsi che io virtu di si fatta astrazione quello stesso obbietto
,

che e sensato sotto un riguardo, e intelligibile sotto un altro
; per-

che in virtu dl essa si avvera che il singolare diventi universale :

singulars dum senlilur
,
universale dum intelligilur.

1 Delia conoscenza intellettuale art. II, pag. 531, vol. IX.
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Ne dee qui recare difticolta il vedere che nell
1

oggetto sensato

la essenza s' indentitica colla individuality non essendo due cose

diverse I' umanita e questa individuate umanita rispetto a Pietro o

a qualsivoglia altro umano individuo. Imperocche la medesimezza

non impedisce 1' astrazione e 1' analisi dell' intelletto, purche nella

cosa una od identica si avverino ragioni e rispetti diversi. E vaglia

il vero: non 6 fatto accertatissimo e ronsentito da tutti aver la mente

nostra innata facolta di decomporre in piu elementi uno stesso con-

cetto ? I razionali assiomi non si dicono giudizii analitici appunto-

percM risultano da due idee identiche tra di loro e sol distinte per

analisi della mente? la quale decomponendo 1' idea del subbietto ne

lira fuori il predicato, o viceversa decomponendo 1' idea del predi-

cate ne cava fuori il soggetto? Sotto I' acume intellettuale non ci ha

cosa si semplice che non possa venir resoluta e scomposta in piu

parti. Se pur non sia si fattamente astrattissima e semplicissima che

non presenti alcun lato che possa essere nella considerazione rimos-

so$ come appunto accade dell'astrattissimo concetto di ente
,

il quale

per la massima indeterminazione e semplicita che in se contiene non

pu6 ulteriormente venir resoluto. Ma dovunque la mente incontra al-

cunche di determinate
$ quivi ticca la punta della virtu sua e taglia e

scioglie e separa i diversi elementi per riunirli poscia di nuovo e

ricostruirne un tutto di piu chiara cognizione e distinta. Se questo

fa nei concetti che gia possiede ; perch& non puo farlo nel primo suo

volgersi all'obbietto sensato per comiriciare la serie delle sue cono-

scenze? !/*y

E qui vuol farsi diligentemente un' osservazione che varra a di-

leguare un dubbio che forse & sorto in mente a piu d
1

uno de' no-

stri lettori. Diranno essi: si conceda pure che ad ottenere I' uni-

versale diretto basta la virtu astrattiva, colla quale I' intelletto no-

stro precida nell' obbietto sensato i caratteri individuali e vi con-

templi la sola quiddita od essenza per sfe medesima. Nondimeno

come fara I' intelletto ad esercitare codesta astrazion sull' oggetto?

Per operar sopra di esso colla virtu astrattiva converrebbe che lo

avesse di gia presente. Or egli non pu6 averlo presente, se non in
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quanto di gia F intende ;
ne pu6 intenderlo , se non in quanto di

gia 1'abbia astratto; giacche 1'astrazione il rende intelligibile. Siam

dunque in un circolo vizioso ,
nel quale si suppongono prese le

mosse dal punto stesso a cui deesi pervenire.

Un po' di attenzione ,
e il circolo svanira. Primieramente e da

avvertire che 1' atto astrattivo dell' intelletto non edistinto realmen-

te ma sol virtualmente dall'atto stesso d'intendere, ne precede 1'in-

tellezione per anteriorita di tempo, ma per sola anteriorita di natu-

ra. La ragione si e perche alia facolta intellettiva non pu6 formal-

mente appartenere verun atto che considerato nell' essere suo inte-

gro ed adeguato non sia atto conoscitivo-, e solo per considerazione

di rispetti varii, mirati in quella unica entita dell' azione, si distin-

guono diversi atti previi o susseguenti alia conoscenza. Cosi a ca-

gion d'esempio noi sogliam dire : analisi della mente, attenzion della

mente, adesion della mente, comparazion della mente e via discor-

rendo. Nel fatto non ci ha che virtu conoscitiva nell' intelletto
;
e

1' atto della virtu conoscitiva e conoscere. Ma perciocche 1'intellet-

' to nel conoscere va talvolta gradatamente posandosi sopra i diversi

aspetti della cosa intesa scindendo in certa guisa 1' uno dall' altro
;

in quanto fa-ci6, si dice che analizza. In quanto poi fa dimora in

un solo di essi, si dice che attende; e in quanto ne percepisce due,

o anche piu , 1' uno a fronte dell'aitro, scoprendone le vicendevoli

relazioni, si dice che paragona, e cosi del resto. II medesimo occorre

qui, parlando dell'astrazione. Non e da credere che 1' intelletto ab-

bia un' azione non conoscitiva ma solamente separativa ,
come il

calorico esempigrazia che intromettendosi nelle particelle del ferro

le disgrega e mutuamente allontana. Ma un solo ed identico atto e

quello che astrae ed intende
,
ed e astrattivo insieme e percettivo ;

perche percepisce astraendo
, cio^ sciogliendo 1' obbietto complesso

nelle ragioni che inchiude, e contemplandone una senza badare

all'altra. Che se a noi apparisce quasi fosse un doppio atto distinto,

cio interviene a motivo del doppio effetto che vien prodotto ad un

tempo ,
cioe della separazion de' rispetti fatta nell'oggetto, e della

intellezione d'uno tra essi. Laonde se consideriamo la cosa secondo
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die awiene senza sottilizzare colle spiegazioni , nella formazione

dell' idea universale diretta non troviamo altro se non che il senso

rapportante alia mente un oggetto concreto ossia un semplice fatto,

e T intelletto ravvisante in quel fatto un' essenza, un quod quid est ,

senza curarsi delle individuazioni che la determinano.

E cosi 1' insegna spiegatamente S. Tommaso la dove dice :

Codesta astrazione non dee intendersi secondo I' ordin reale, ma

secondo 1' ordine di ragione. Imperocche come veggiamo per ri-

ce spetto alle potenze sensitive che alcuni oggetti benche sieno con-

giunti insieme quanto alia loro realita
,
nondimeno dai singoli

sensi possono apprendersi separatamente 1' uno senza dell'altro;

sicche la vista esempigrazia apprenda il colore del porno , senza

che ne apprenda il sapore che vi e congiunto: cosi a piu forte

ragione pu6 intervenire alia facolta intellettiva. Imperocche seb-

bene i principii specifici e generici non esistano mai se non negli

individui; tuttavia si pu6 apprendere 1' una cosa, senz' apprende-

re 1' altra. Ondeche pu6 apprendersi animale senza apprendere

uomo
,
asino o altra specie ;

e pu6 apprendersi womo, senz' ap-

prendere Sorle o Plalone; e pu6 apprendersi carne
, ossa, am'ma,

senz' apprendere queste determinate carni e queste determinate

ossa individuali
;
e cosi 1' intelletto intende e concepisce le for-

me astratte, cio6 gli universali senza i particolari. Ne intenden-

do in questo modo incorre in alcuna falsita; perche non afferma

che 1' una cosa esiste senza dell' altra, ma solamente apprende e

giudica I' una, non apprendendo ne giudicando 1' altra 1.

1 Ista autem abstractio non est intelligenda secundum rem sed secundum ra-

tionem. Sicut enim videmus in potentiis sensitivis , quod licet aliqua sint con-

iitncta secundum rem , tamen illorum sic coniunctorum visus , vel aliut sensut

potest unum apprehendere, altero non apprehenso; ut visut apprehendit colorem

pomi, qui tamen saporem colori coniunctum non apprehendit; sic multo fortiut

potest esse in potentia intellectiva. Quia licet principia speciei vel generis num-

quam tint nisi in individuis , tamen potest apprehendi unum non appre'henso

altero. Vnde potest apprehendi animal sine homine, asino et aliis speciebus :

et potest apprehendi homo non apprehenso Sorte vel Platone: et caro et ossa et
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Eoco dunijue in die e riposta 1' astrazione onde formasi Tuniver-

sale secondo S. Tommaso : nella precisione che fa la mente d' una

cosa dall' altra nell' esercitare il suo atto conoscitivo. Tale astrazione

adunque nan e realraente distinta, ma sol virtualmente dalla cogni-

zione, attesa cioe la semplice diversita che pud considerarsi nell'ef-

fetto
;
a quel modo medesimo che una esseudo la luce

,
illumina

nondimeno e riscalda.

Contuttocio questu distinzion virtuale, basta afar si che 1'atto a-

strattivo debba intendersi precedere all' atto conoscitivo per anterio-

rita di natura, e non di tempo. Che non preceda di tempo, e chiaro;

perche, come dicemmo, s'identifica coll' atto conoscitivo, quanto alia

reale entita
;
che preceda poi di natura apparisce da ci6 che , se in

quell' uno ed identico atto, precisivo insieme e percettivo, si vogliono-

coordinare tra loro questi due uffici eseguiti ad un tempo, di astrar-

re cioe e percepire, si vedra che il secondo ha dipendenza dal primo:

perche in tanto quell'atto e percettivo in quanto e precisivo, cioe in

tanto intende in quanto astrae
;
non intendendosi per esso se non

1' essenza, e 1' essenza non rilucendo nell' oggetto se non in quanto

sta di fronte diciam cosi alia potenza intellettuale che e astrattiva

nel suo atto'di conoscere.

Presupposte si fatte cose
,
la diflicolta proposta di sopra non ha

neppur Tombra di sodezza. Imperocche e verissimo che 1'intelletto

non puo esercitare Tastrazion sua nell'oggetto, senon 1' abbia pre-

sente
;
ma al tempo stesso e falsissimo che per averlo presente hi-

sogni che 1' abbia antecedentemente inteso. Allora ci6 sarebbe ne-

cessario, se si trattasse di astrazione riflessa, colla quale 1'intelletto

sciolga in piu elementi un'idea che gia possedeva; ovvero se all' e-

sercizio di essa dovesse 1'intelletto venir determinato da libera ele-

zionedi volonta. Ma ne I'uno ne 1'altro ha luogo qui ; giacche qui si

(iniina, non adprchensis his carnibiu et his ossibits: et sic semper intallectus far-

mas abstractas idcst superwra sine inferioribus intelliyil. Nee tamen falso in-

ttltiyit intellectus; quia non iudicat hoc esse sine /ioc, sed apprehendit et iudi-

cat de uno non iudicando de altero. Opusc. LXIH DC polentas Animae cap. VI.
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tratta di un' astrazione richiesta a formare le idee appartenenti al-

1'ordine diretto dclla conoscenza, le prime cioe che si svolgono nel-

la mente
,
e all' esercizio della quale I' animo nostro e determinato

istintivamente per conformazion di natura. Oltre a che, come ab-

biamo spiegato piu innanzi , codesta astrazione non e un atto di-

stinto realmente dalP atto stesso d' intendere ma sol virtualmente,

in quanto la medesima facolta intellettuale con azione astrattiva e

percettiva ad un tempo apprende nelFobbietto complesso rapportato

da'sensi una cosa senza dell
1

altra, cioe a dire apprende la ragione

intrinseca di ci6 che e presente senza apprendere i caratteri indi-

viduali che lo determinano, apprende 1'essenza chel'informa, senza

apprendere il peculiare subbietto che ne e informato. E per chia-

rire la cosa con un esempio arrecato spesso da S. Tommaso, come

1'occhio esempigrazia apprende il colore di un porno senza appren-

derne il sapore, perche quello e non questo e 1' obbietto suo
;
cosi

F intelletto apprende la quiddita e non F individuazione, perche la

prima e non la seconda gli corrisponde come proprio obbietto.

La presenza poi di esso obbietto si ha medianto la semplice sen-

sazione, la quale, avendo radice nella stessa anima a cui appartiene

Fiotelletto, non pu6 apprendere una cosa senza die per questo stes-

so quelia cosa sia presente air intelletto, facolta universale di cono-

scere tuttocio che partecipa dell'essere. E questa presenza delFob-

bietto nelFatto sensitive e altresi bastevole incitamento all'operazio-

ne dell' intelletto. Imperocche le facolta rampollanti dallo stesso

principio e che sono coordinate come inferiore a superiore ,
hanno

tra loro questo consenso che operaado I' una, opera ancora F altra ;

riguardando lo stesso obbietto, ma in altra guisa e con azione -a se

proporzionata. Cosi operando F intelletto, opera eziundio la volonta

amando come bene quel che F intelletto apprende come vrro: e

la percezione del senso esterno si tira dietro F atto dell' immagiio*-

tiva ( lie ricopia in se quelia sensibile rappresentanza. e la riticno

per riprodurla, anche assente F obbietto. '
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ARTICOLO HI.

Gl'imperatori Mzanlini nelle loro relazioni collaChiesa e coi Pontefici

da Arcadio infino a Leone 11.

II vastissirho imperio a cui comandavano i Cesari idolatri, era stato

congiunto in una sola monarchia dal gran Costantino, il quale ne

stabili il centre e la sede precipua nella citta che da lui chiamasi

Costantinopoli. Ma i suoi figliuoli ne cominciarono miseramente lo

smembramento, preparando la totale divisione dell'Oriente dall'Oc-

cidente. Benche per breve tratto riunite sotto Giuliano, e poi sotto il

breve regno di Gioviniano, le sparte membra dell' impero vennero

novellamente dislegate e sciolte dall' imperatore Valentiniano
,
che

abbandon6 al fratello Valente le province oriental!. Avrebbe po-

tuto Graziano, alia morte dello zio, stendere sopra 1' Oriente il sue*

dominio. Ma era troppo grave incarico per un giovane ed ine-

sperto principe 1' amministrare si vasto e lontano reame in tempi

calamitosissimi. Di che
,
chiamato il gran Teodosio all' onore del

1 V. il volume precedente a pag. 515.
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diadema, bril!6 per breve istante sul languente e travagliato impero

un ultimo lampo dell' antica grandezza. Era egli perfino riuscito a

riunire, alia morte di Graziano e di Valentiniano II, le divise parti

della romana monarchia
5
ma questa riunione non tenne se non

quanto dur6 a lui la vita. Giacche Teodosio al letto di morte divise

tra i suoi flgliuoli definitivamente 1' impero, die non venne mai piu

rannodato nell' unita d' uno stato solo.

Ma la Provvidenza destinava la parte*occidentaledeu"imperoad

essere lacerata e messa a brani dalle barbariche invasioni
, perche

in essa, ripurgata dalle idolatriche sozzure e ricomposta e vivificata

dallo spirito del cristianesimo, avessero nascimento nuovi e potent!

Stati
,
e sui frantumi dell' antico sorgesse a difesa e tutela della

Chiesa un novello impero che rannodasse con altri vincoli le rin -

novate nazioni ed indirizzassele a grandezza e civilta veramente

cristiana. L' Oriente frattanto dovea presentare ai popoli ben diver-

so spettacolo. I barbari, per quantunque lo tempestassero all' in-

torno e irrompessero dappertutto disertando le sue belle province,

non dovevano giungere fino a distruggervi 1'imperial monarchia, la

quale dovea trascinare una lunga vita, simile ad agonizzante, ne

finire che di consunzione e di languore.

Noi per fermo non potremo ,
attesi i confini segnati al nostro

lavoro , tutte svolgere e spiegar le cagioni che condussero a tal

termine quell
1

impero. Ma 1' argomento che abbiam per le mani ci

condurra certamente a toccarne quanto basta per far conoscere con

qual rettitudine di giudizio e squisitezza di critica si sforzassero

alcuni di trovare nel Cristianesimo e nella Chiesa le radici di quel

lacrimevole decadimento. Messo adunque per orada parte 1'impero

occidentale, oggetto di studii non meno serii edimportanti, prose-

guiamo nelle ricerche incominciate sopra 1'orientale: esse ci mette-

ranno sempre meglio in istato di pervenire piu agevolmente a quel-

F importante risultamento ch' e la meta proposta a questa nostra

trattazione. ,

Vedemmo nel passato articolo in qual rispetto fossero presso Tim-

perator Teodosio I, i dritti della Chiesa. Venendo ora a discorrere
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di Areadio figliuolo e successors di lui
, gti e certo che questi ,

bench circonvenuto da pessimi consiglieri e trascinato dall' orgo-

gliosa Eudossia a metier le mani sul santo vescovo Crisostomo
,

non pretese per6 che fossero legal! e fondate in diritto le proprie

usurpazioni. E pote perci6 il suo fratello Onorio
, allora imperator

d' Occidente, ricordargli quali fossero i limiti della sua autorita, e

farlo avvertito che, siccome ai vescovi appartiene il giudizio nelle

cause ecclesiastiche e Finterpretazione delle cose divine, cosi e ri-

goroso dovere dei principi il rendere ossequio e riverenza alia re-

ligione *. Ne Arcadio dur6 a lungo ostinato nel delitto-, giacche, ar~

resosi alle esortazioni del fratello ed alle istanze del santo Pontefice

Innocenzo I, scriveagli essersi lasciato inganriare da alcuni vescovi,

i quali ,
a fidanza di canoni ecclesiastic! stortamente interpreted e

mal a proposito allegati, si eran fatti rei dell' ingiusto giudizio 2.

Del resto non si scosto Arcadio dai vestigi del padre-, che anzi san-

ziono le leggi da lui decretate, modello sovra i suoi esempii la pro-

pria condotta verso la Chiesa, e gloriossi d' esserne speciale pro-

teggitore 3.

Ma questi principii non furono mai cosi splendidanaente dichia-

rati e defmiti nel dritto pubblico imperiale come sotto il regno di

Teodosio il giovane ,
di Marciano e piii tardi di Giustiniaoo 1. E

per fermo il giovan Teodosio non pote dare prove piu chiare di

1 Nella priina lettera diretta ad Arcadio scriveva Onorio : Si quid de causa

Religionis inter antistites ageretur, episcopate oportuerit esse indicium. Ad il-

los enim divinarum rerum interpretatio, ad nos Religionis spectat obsequium.

Presso LABBE 1. c. ed. venet. t. Ill, pag. 71. Nella seconda diretta almede-

simo lo rimprovera d'aver sentenziato in una causa ecclesiastica mentre, Missi

ad sacerdotes Urbis aeternae atque Italiae ut^aque ex parte legati, exspecta-

batur ex omnium auctoritate sententia informaitura regulam disciplinae. Pres-

so LABBE 1. c. pag. 72.

2 V. la lettera di Arcadio pcesso LABBE 1. c. pag. 74. Della causa di

S. Crisostomo V. TILLEMONT Hist, ecclesiast. t. XI, S. Jean Chrysostome art.

LXIV-CXXX1II, ed. venet. pag. 177 segg.

3 SOZOMENO 1. VIII, c. I, ed. Aug. Taur. pag. 298. TILLEMOST Hist, de*

Empereurs t. V, Arcade art. YI, pag. 431.
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ci6 ch' egli pensasse dell' indipendenza della Chicsa nelle questio-

ni ecclesiastiche ,
del primato di giurisdizione del sovrano Ponte-

fice
,
e della sommessione che debbono i principi alle decisioni ed

ai oanoni dell' autorita ecclesiastica. Com' egli ebbe convocato
,

col consenso del Papa S. Celestino ^, il gran Concilio Ecumenico

di Efeso cont.ro Teresia di Nestorio, vi mand6 bensi il suo ambascia-

tore, ma dichiaro apertamente ai Padri radunati nel sinodo, aver

lui imposto al proprio ambasciatore di non entrare per veruna gui-

sa nelle discussioni che vi s' agiterebbero essendo illecito a chi

non appartiene all'ordine dei santissimi vescovi rintromettersi nelle

materie ecclesiastiche 2. Ne impedi che S. Cirillo fosse deputato

dal Pontefice a presedere al Concilio in suo nome, e che i legati

pontifici, poscia arrivati
,
chiedessero conto al sinodo delle questioni

fino a quel punto trattate affine di poterle confermare e sancire a

nome del lontano Pontefice, capo e fondamento di tutta quanta la

Chiesa 3. Teodosio inoltre decret6 che le cause ecclesiastiche fos-

1 V. Relatio synodi ad Caelcstinum Papam in actis cone. Ephes. act. V. LAB-

BE t. HI, pag. 1187 Lalettera del Papa Celestino al sinodo 1. c. act. II, pag.

H43 seg.; e quella del sinodo all' imp. 1. c. act. HI, pag. Itb9 seg.

2 Candidianum praeclarissimum sacrorum domesticorum comitem ad sa-

cram vettram synodttm abire iussimus; sed ea lege ae conditions, ut mm quae-

stionibus et controversies quae circa fidei dogmata incidwnt , <nihil quidquam

commune habeat : nefas est enim qui sanctissimorum episcoporum catalogo ad-

scriptus non est ilium ecclesiasticis negotiis et consultationibus sese immiscere:

vcrum ut monachos et saecnlares , qui hitiiis speotacnli causa, vel eo nunc con-

fluxerunt , vel in posterum confluent , 06 eadem i(la civitatc modis omnibns

submoveat : quandoquidem non licet illos qni omnino necesfarii non funt ad

sacrorum dogmatum examen, tumulttis excilare, et tfs qnae cum tranqwUitatc

a vextra sanctitate constitui deftnirique debent, obstaculum nKquod afferre etc.

Ecco la sola cagione per la qnale rimperatOTe spediva il Conte Candidiano ; la

tutela dei diritti e delta liberta ddla Cbiesa rappresentata nel concilio di Efe-

so. V. quella lettcra presso LABBE t. HI , Sacra Thcodosii ad Synodum pag.

990. Queste parole yenncro riferite dal Papa Nic16 I
,
nell' ep. VIII all' imp.

MicheleHI. LABBE vol. IX, pag. 1344 e da GRAZUNO Deeret. p. I', dist.

XCVI, can. Ml.

3 1 Legati del Papa dichiararono al eoncilio essere necessario ch' essi fos-

sero informal! delle cose tratlate priraa del loro arrivo, quo iuxta bead Papas
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sero giudicate dai vescovi secondo le ordinazioni tante volte pre-

scritte dai ccncilii *
$
anzi con un' altra legge statui che si serbas-

sero inviolati gli antichi canoni della Chiesa, ne fosse lecito ad al-

cuno interpretare a suo talento i piu oscuri, dovendosi stare in cio al

giudizio sacerdotale 2. Ma il rescritto piu splendido inserito nelle

Novelle si e quelio con cui egli ribadi a ehiare note il Primato del

Romano Pontefice, dichiarando che questa dottrina era sempre stata

inviolabilmente conservata
,

ed ordinando che si avesse per legge

tutto ci6 che avesse decretato, o fosse poi per decretare il supremo

Gerarca
;
che nessuno ardisse d'innovar cosa alcuna in cio che ad

ecclesiastica disciplina s' appartiene, senza il consenso di lui-, e che

fosse costretto dai magistral! locali a presen tarsi al tribunale del

Pontefice ogni vescovo che, da lui chiamato a Roma per esservi giu-

dicato, ricusasse di obbedire 3
. Che se verso la fine del suo regno

nostri praesentisque nostri coetus sententiam, nos quoque confirmemus confor-

miter eorum dispositioni; soggiunsero poscia: Non enim ignorat vestra beati-

tudo totius fidei, vel etiam apostolorum caput esse beatum Petrum. Per la pre-

sidenzi di S. Cirillo vedi la citata lettera del sinodo all'imp., la lettera di S. Ce-

lestino a S. Cirillo. LABBE 1. c. act. II, pag. HSO; ed EVAGRIO Hist. eccl. 1. I,

c. IV. Aug. Taurin. 1748, pag. 233. V. ancora il commonitorio di detto Papa

ai Vescovi che s'incamminavano per 1'Oriente : presso GALLANDI t. IX, pag. 321.

1 Clericos apud Episcopos accusari convenit etc. Cod. theod. t. VI , 1. XVI,

tit. II De Episoopis, leg. 41, pag. 81. Quoties de Religione agitur Episcopis

convenit iudicare etc. 1. c. 1. XVI, lit. XI De Religions, leg. I, pag. 298.

Clericos, quos indiscretim ad saeculares indices debere deduci infaustus prae-

sumptor edixerat episcopali audientiae reservamus, his manentibus QUAE CIKCA

EOS SANXIT ANTlQUlTAS.Fa* enim nonestut divini muneris ministri temporalium

potestatum tubdantur imperio etc. Presso SISMONDI 1. c. pag. 407. Cod.

theod. t. VI, 1. XVI, tit. II De Episcopis, leg. 47, pag. 94,

2 Omni innovatione cessante vetustatem et canones pristinos ecclesiasticos

qui mine usque tenuerunt .... servari praecipimus. Tune si quid dubietatis

cmerscrit, id oporteat .... conventui sacerdotali sanctoque iudicio reservari.

Cod. theod. t. VI, 1. XVI, tit. II De Episcopis etc. leg. 45, pag. 89.

3 Ecco i tratti piu importanti di quella legge. Cum sedis apostolicae Prima-

tutn sancti Petri meritum, quiprinceps est episcopalis coronae, et romanae di-

ynitas civitatis, tacrae etiam synodi firmarit auctoritas, ne quid praeter aucto-
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le corruttele degli Eutichiani giunsero a guastarlo alquanto nelle

massime delta fede
,
in guisa ch'egli condann6 la memoria del san-

to vescovo Fluviano vittima della violenza dell
1

empio Dioscoro, e

sostenne Anatolio sulla sede costantinopolitana , benche illegitima-

mente intromesso *, nonfu per6ardito mai di vantare un realdiritto

che tante volte avea protestato di non avere. E poterono perciol'im-

peratore Valentiniano III, la madre di lui Galla Placidia edEudossia

figliuola del greco principe indirizzargli lettere dall' Occidente
,

nelle quali non altro gli richiamavuno alia mente se non che i li-

mit i gia conosciuti del suo potere e la sommessione da lui dovu-

ta alle decisioni del Pontefice 2. L' imperatore Teodosio poi nella

ritatem sedit istius illidturn praesumptio attentare nitatur. Tune enim Eccle-

siarum pax ubique servabitur, si rectorem suum agnoscat universitas: hate

cum hactenus inviolabiliter fuerint custodita etc. Perenni sanctione cense-

mus ne quid tarn episcopis gallicanis quam aliarum provindarum contra con-

suetudinem veterem liceat sine viri venerabilis Papae urbis aeternae auctorita-

te tentare: led hoc Hits omnibusque pro lege sit quidquid sansit vel sanxerit

apostolicae stdis auctoritas: ita ut quisquis episcoporum ad iudicium romani

Antistitis evocatus venire neglexerit, per Moderatorem eiusdem provincial ades-

te cogatur. Novellae 1. 1, tit. XXIV J)c Episcoporum ordinal tone, nell'appendice

al t. VI del cit. cod. teod. pag. 12. V. anche BALLERIM Op. S. Leonit vol. I,

ep. LV, pag. 642 seg.

1 V. la storia del concilia II di Efeso presso LABBE t. IV sotto il titolo di

cone, di Calcedonia pag. 761-766, e sotto quello di cone. Efesino II a pag.

743-746. Cli atti di esso nell'azione I del cone, di Calced. pag. 930 seg ; V. an-

cora 1'ep. XLHI-XLV di S. Leone ed. BALLEK. t. I, pag. 902 segg., e I'ep. LII

di Teodorito Vescovo di Giro al santo Pontefice 1. c. pag. 912.

2 Valentiniano III si esprime cosi: . . . Dignitatem propriae venerationis

beato apostolo Petro intemeratam et in nostris temporibus conservare. Quatenus

beatissimus romanat civitatis episcopus, cui principatum sacerdotii super omnes

antiquitas contulit (Troptoxt), locum habeat ac facultatem de fide et de sacerdo-

tibus iudicarc, Domine sacratissime Pater et venerabilis Imperator. Hac enim

gratia secundum solemnitatem condliorum (JC*T<X TO t6c; TWV o-jvo^uv) et constan-

tinopolitanus Episcopus cum per libellos appellavit propter contentionem quae

orta est de fide etc. In Op. S. Leonis ed. lUi. I.F.HIM t. I, ep. LV, pag. 96$ seg.,

e presso LABBE t. IV, pag. 822. Placidia poi prega Teodosio ut secundum

formam et definitionem apostolicae sedis, quam etiam nos tamquam praecellen-
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risposta inviata a Valentiniano ed a Placidia non. pole altro recare

in mezzo a sua giustificazione, se non che la causa di Flaviano era

stata esaminata da tribunale sacro. Ne ebbe mai ardire di fare os-

servazione di sorta sovra i principii che gli venivano ricordati; fe-

ce anzi fermissime proteste di voler conservare intatto il deposito

<lella fede e camminar sulle orme di Costantino 1.

Sotto Timperator Marciano risplenderono in tutto il loro lume le

massime fondamentali costitutrici delle relazioni degl' imperatori

cristiani coi Pontefici e colla Chiesa. Difatto, sconquassato 1'orien-

te dall' eresia di Eutichete e dai lautori di Dioscoro
,

il cattolico

Principe indirizzossi al capo supremo della Chiesa perche ,
convo-

cato colla sua autorita (aou adfeyttiOnoc) un conciliogenerale, tornas-

se a risplendere la pace piu pura ed intemerata 2 e pregollo con

una seconda lettera perche si degnasse definire ci6 che sarebbero

per dichiarare i vescovi congregati 3. Per tal modo radunavasi a

ii-y.Vv* ,,< t 'i-
1 n.f-,1

tern similiter veneramur,in statu sacerdotii illaeso manente per omnia Flaviano

ad concilii et Apostolicae seals indicium transmittatur in qua primus ille, qui

eaelestes cloves dignus fuit accipere principatum episcopates ordinavit; quando

scilicet decet nos huic maximae civitati, quae domina omnium ett terrarum in

omnibus reverentiam conservare. In Op. S. Leonis 1. c. ep. LVI, pag. 966 seg.,

e presso LABBE 1. c. pag. 822 seg. V. ancora la lettera della medesima

all' imp. Pulcheria sorella del giovane imperatore. In Op. S. Leonis h c. ep.

LY1I1, pag. 972 seg. presso LABBE 1. c. pag. 826. La lettera di Eudossia

contiene gli stessi sensi. In Op. S. Leonis 1. c. ep. LVH, pag. 968 seg.y e presso

LABBE 1. c. pag. 823.

1 V. in Op. S. Leonis 1. c. ed. cit. ep. LXII e LXII1, pag. 986 e 990, presso

LABBE 1. c. pag. 827 e 830.

2 Quatenus omni errore sublato per celebrandam Synodum, te auctore (BOU

ouftevTiuvTG;), maxima pax circa omnes episcopos Fidei catholicae fiat , ab omni

scelere pura et immaculata consistens. In Op. S. Leonis ed. BAU.EB.IM 1. 1, ep.

LXXIII, pag. 1019, presso LABBE t. IV, cone. Chalced. p. I, pag. 833.

3 Quae sacrae religioni utilia sunt propriis litteris tua Sanctitas manifettet,

quatenus... quae Christianorum religioni atque catholicae ftdei prosint, sieut

Sanctitas tua secundum ecclesiasticas regulas dcfinivit, (Episcopi) sua dispoii-

tione declarent. In Op. S. Leonis 1. c. ep. LXXVI, pag. 1025, e presso LABBE

I. c. pag. 834.
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Caleedonia, seroDdo le disposizJoni del Magno Leone, il gran eos-

citio ecumenico quarto *, al quale lo stesso Pontefice mando. per-

ch^ vi presedesse in suo name, 8. Pascasino iilibetano 2. V inler-

venne ,
e vero

,
1' imperatore ,

ma ;HT m;mii'estare sempre meglio

ijuali fossero i legal! confini della sua autorita e quale il potere cbe

un principe cristiano deve riconoscere nella Chiesa universale rar-

duiiata in concilio. Conciossiacbe, avendo il piissirao Principe neU'a-

zione sesta indirizzato uu bellissimo discorso ai Padri calcedonesi,

dichiaro loro apertamente eh'egli,segiueiidio 1'esempio diCostantioo r

avea voluto esser preseote al concilio
,
noo per fare mostra di po-

tenza, ma per tutelare la lilicrtu delle decision! dei Padri contro le

violenze dei n-emici della Cede, accioccbe , conosciuta la verita,

cessassero le dissensioiii e le discordie della moltitudine 3. Pre-

scntu tjuinJ i al sinoclo alcuni capitoli
-4
perche fossero da esso, se-

condo gli statuti della Chiesa , decretati ,
non osando stanziarli di

propria autorita, persuaso non esser lecito se non che ai vescovi

1 V. Op.. $. Leonis ed. cit. .t. I, ep. LXXX1U, pag. 1046; ep. XC, pag. lOGO;

ep. XCI s pag . 1063 i ep. XCIII, pag. 1067; ep. XCIV, pag. 1075^ ep. XCVr

pag. 1076. V. ajicora la storia del cone, calced. presso LAUISK t. IV, pag.

766 seg.

2 Op. S. Leonis 1. c. ep. LXXXVIII, pag. 1.057 seg. ,
e ep. LXXXIX , pa.

1060 seg.

3 ^Vos enim ad (idem confirmandam ($t$a.i<irr-3. roT; TrpaTrojxjvci; TCpcaOT.iivTE;),

non ad potentiam ostendendam
, exemplo religiosi principis Constant ini, syn-

odo interesse voluimus : tU, tnuenta veritate
,
non ultra multitude* pravis quo-

rumdam doclrinis attracta discordet. Allocutio JMarcton* imp. in aet. IV,

cone. Chalced. LABBE t. IV, pag. 1476. Queste parole sono ancora riportate

da GKAZIANO Decret. p. I, dist. XCV1, can- II.

4 11 prinio dei tre capiloli proposli daU' imperatore riguardava i Monaci e i

solitarii, i ijuali desidcrava che fossero sottoraessi al Vescovo della citta, ne fab-

bricassero nuovi monisteri senza il consenso di esso Vescovo. II che diraostra

aperlamentc che al potere civile nou solo nou compete il diritto di togliere 1'c-

sisteuza ai consorzii monastici, ma neppure di altraversare diretlamentc la loro

multiplicazionc senza il consenso libero e non violentato della Chiesa. \ . IAUBE

1. c. pag. lulO. Placuit nullum aedificare monasterium praeter voluntatem epi-

scopi civitatis etc. Che ne diranno i sopraccio della moderna giurisprudenza ?
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congregati in concilio il costituir nuovi canoni, e dover egli in quel

luogo ubbidire da cristiano non comandare da Principe
*

. Che an-

zi nell' azione XIII
, agitandosi la causa dei vescovi di Nicea e di

Nice-media, i suoi ambasciadori richiedevano che i Padri Calcedo-

nesi dichiarassero se le prammatiche imperiali dovessero prevalere

ai canoni nel conferire il dritto di metropolita ad un vescovo la cui

sede negli ordini civili era stata elevata all'onor di metropoli. Ma la

risposta unanime di tutti i Padri si fu appunto che stessero fermi i

canoni (01 x.av6ve; xperttfouwav). Di che fu annullata la prammatica de-

gl'imperatori Valentiniano e Valente, sottoposto il vescovo di Nicea al

metropolitano di Nicomedia secondo gli stabilimenti del Concilio Ni-

ceno, e statuita la general legge espressa nel can. XII di quel sinodo.

I legati imperiali poi sottoscrissero a nome dell' imperatore alle de-

liberazioni del concilio 2
. Non e poi da credere che gl' imperatori

1 Quaedam capitula sunt quae ad honorem vestrae reverentiae vobis serva-

vimus decorum esse iudicantes, a vobis haec regulariter potius formari per syn-

odum (jcavovixtb; xara ouvo^ TUTroWjvai), quam nostra lege sanciri. Act. VI, cone.

Chalc. LABBE 1. c. pag. 1510, e GRAZIANO 1. c. can. 111. Novit in quibus cau-

sis uteretur Principis potestate et in quibus exhiberet obedientiam Christiani.

Ideo enim non solum a fidei definitionibus abstinuit, sed etiam noluit novos

canones constituere, quod nonnisi multis et in unum congregatis primi ordinis

sacerdotibus licet. Ob hoc itaque vir temperans et suo contentus officio ecclesia-

sticorum canonum executor esse voluit non conditor. FACONDO ERMIANENSE Op.

cit. 1. c. 1. XII, c. III. GALLANDI vol. XII, pag. 801.

2 Elevata alia dignita di Metropoli civile la citta di Nicea per un decreto di

Valentiniano e di Valente imperatori, il Vescovo di quella citta si credette percio

affrancato dalla soggezione al metropolita di Nicomedia e investito dei diritti

metropolitici sopra la meta dell'antica provincia. Quindi fu porlata la causa al

concilio di Calcedonia e discussa nell' azione XIII. V. LABBE t. IV, pag. 1628

seg. Il decreto di Valentiniano a pag. 1636; il can. XII a pag. 1685. Perve-

nit ad nos quod quidam cum praeter ritus ecclesiasticos ad potentatos accessis-

sent, per pragmaticas unam provinciam in duas diviserunt: ut ex eo duo essent

metropolitani in eadem provincia. Statuit ergo sancta synodus ne episcopus

deinceps tale quid audeat : quoniam is qui hoc aggreditur a suo gradu excidit.

Quaecumque autem civitates per litteras imperatoris metropolis nomine honora-

tae sunt , solo honore fruantur, et qui eius ecclesiam administrat episcopus ser-

vato scilicet verae metropolis suo iure.
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si sottomcttessero alle determinnzioni del concilio come a quelle

del supremo tribunale della Chiesa qualora le decision! del concilio

non fossero state espressamente sanzionate dal romano Pontefice.

Difatto Marciano, dopo il concilio di Calcedonia, aggiunse le sue

suppliche a quelle dei Padri del sinodo perche il Magno Leone sug-

gellasse colla sua autorita i decreti in esso pronunziati 1. E non

implorava solo la sua sanzione per la confermazione della dottrina

defmita, ma benanco pei canoni disciplinary e di ecclesiastica polizia,

giacch6 pregavalo che volesse confermare il canone XXVIII di quel

concilio, in cui veniva conferito al patriarcaCostantinopolitano il pri-

mato di onore dopo il sovrano Pontefice 2
. II Magno Leone conferm6

quelle deliberazioni di Calcedonia ch'erano pienamente conformi ai

canoni diNicea 3 ma ricus6con apostolica costanza di sottoscrivere

all' elevazione del Patriarcato di Costantinopoli ;
cancello il canone

decretato, ne piegossi a dar favore ad Anatolio, se prima non ebbe

rinunziato alle sue pretensioni
4

: e 1' imperatore non solo accolse

con riverenza I' inappellabile volonta del supremo Gerarca, ma ne

1 V. la leltera di Marciaiio a S. Leone Papa. In Operibus S. Leonis ed. cit.

t. I, ep. C, pag. 1112 seg. ,
ed ep. CX, pag. 1181, e la Kelazione del sinodo a

S. Leone 1. c. ep. XCVI1I, pag. 1087 seg., e presso LABBE t. IV, parte III cone.

Chalc, pag. 1773 seg.

2 In Op. S. Leonit t. I, ed. cit. ep. Marciani C, c. Ill, pag. 1H4.

3 Ep. S. Leonis ad Episcopos Chalcedone congregates Op. t. I, ed. cit. ep,

CXIV, pag. 1193, e presso LABBE t. IV, p. HI, cone. Chalc. pag. 1827. Ep.

eiusdem ad Marc. imp. Op. 1. c. ep. CXV, pag. H99. Ep. eiusdem ad Pul-

cheriam Op. 1. c. ep. CXVI
, pag. 1205.

4 Ep. S. Leonis ad Marc. Op, 1. c. ep. CIV, pag. 1143; presso LABBE 1. c.

pag. !788. Ep. eiusdem ad Pulcheriam Op. ep. CV, pag. 1153; presso LAB-

BE 1. c. pag. 1790. Ep. eiusdem ad Anatolium Op. 1. c. ep. CVI, pag.

1158, presso LABBE 1. c. pag. 1785. 'V. di piii le iettere CXXVIII e CXXXIV

dinette a Marciano Op. I. c. pag. 1249 e 1274 e quella di Anatolio al Papa.

In Op. S. Leonis 1. c. ep. CXXXII, pag. 1261. Nella epistola all'imperatrice

Pulcberia (I. c. pag. 1157) cosi si esprime il santo Pontefice parlando dal ca-

none XXVIII: In irritum mittimus et per auctoritatem beati Petri apottoli ge-

nerali prorsus definitions cassamus.

Tl. vol. X. 5
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encomi6 vivamente la sacerdotale fermezza nel mantenere inviolati

gli antichi canoni della Chiesa 4
. E tutto 1' Oriente acquetossi alia

parola uscita da Roma
;
ne il canone di Calcedonia fu mai inserito

nelle greche colle/ioni, ncservi mai di appoggio nei posteriori con-

trasti sollevati contro la Sede pontificia.

Succeduto a Marciano 1' imperatore Leone non furono per nulla

alterate le relazioni tra T impero e la Chiesa. Per quanto ardente

fosse Leone dei vantaggi della religione 2, non osava per6 nulla

intraprendere in suo favoreche non fosse stato prima sottomessoal

giudizio dei Vescoyi e da loro pienajnente approvato
3

;
il che &

evidentissima prova che Leone non credeva lecito ai Principi il det-

tar legge di sorta in materie ecclesiastiche, anche a bene della reli-

gione, se non fosse stata prima in alcun modo consentita dalla Chiesa

medesima. Tempestato egli dalla fazione eutichiana sostenuta dal

generate Asparre (da cui riconosceva il diadema), avvertito del san-

guinoso tumulto di Alessandria e della violenta intrusione dell' ere-

tico Timoteo Euluro in quella sede patriarcale
4

, supplicate con

lettera commoventissima dal clero alessandrino e di tutto 1' Egitto

a percuotere 1' audacia dell' invasore e dei suoi partigiani
S

}
il sa-

vio principe , persuaso non esser nella cerchia della imperiale au-

torita il riunir vescovi in concilio senza il consentimento del Pon-

1 Ep. Marciani ad S. Leonem in Op. S. Leonis 1. c. ep. CX, pag. 1183.

II.Papa ed i Vescovi sono i veri custodi delle leggi della Chiesa; i Principi

non sono tali che subordinatamente alia loro autorita, e solo per render questa

piii efficace contro le violenze dei malvagi.

2 V. le lettere dei Vescovi delle varie province dlP impero dirette all'impe-

ratore presso UBBE t. IV, ed. Venet. pag. 1854,1859,1861, 1865,1866, 1872,

1887, 1900.

3 Preaso LABBE 1. c. pag. 1867, 1873, 1885, 1894, 1904, 1909.

4 V. intorno a cio.EvAGRiO 1. II, c. VIII, pag. 271 sg. TEOFANE Chreno-

graphia Bonnae 1839, pg. 170 seg. NICEFORG 1. XV , e. XVI
, pag. 611 seg.;

le letter* sinodali che citeremo appresso eTiLLEMONT Hist. etcl. t. XV, S. Leon

art. CLVI-CLXII, ed. cit. pag. 782-797.

5 Presso EVACRK) 1. II, c. VIII, pag. 272 seg. presso LABBE t. IV, pag. 1837

seg., e 1848 seg.
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,
a lui si rivolse e pregollo a recarsi in Costantinopoli , per

tramj'jillnrvi coll' autorevole sua presenza la scompigliata Chiesa

d'Oriente. Scusossi dal viaggio il Papa S. Leone, ma insieme vieto

recisamente cho si convocasse un sinodo per discutere dottrine

infallibilmente definite in quello di Calcedonia ^ spedirebbe egli

suoi leirati, non gia per intavolar dispute intorno a verita chiara-

raente proposte dal concilio generale, bensi per insegnare le dottri-

ne della Chiesa 2
; epli stcsso manderebbe una esposizione di ci6

clie era da credere intorno al mistero dell' Incarnazione
;
ma si de-

ponesse frattanto e si cacciasse d' Alessandria I' eretico Euluro , si

mettesse freno ai perturbatori della Chiesa, esercitasse I' imperatore

a tutela della cattolica fede quei dritti che Dio stesso gli avea com-

messi nel consegnargli lo scettro 3. Tali erano i sensi del Pontefice,

e tali gli ordinamenti ai quali piegavasi volonteroso 1' imperatore.

II quale, docile ai voleri manifestatigli dal Capo della Chiesa, non al-

tro oppose ai renitenti oppugnatori del simholo di Calcedonia che

V autorita ineluttabile della Chiesa medesima.

Scriveva pertanto ai Vescovi dell' impero ed allo stesso PonteOce:

manifestassero liberamente i loro sensi intorno alia causa di Euluro

ed ai decreti di Calcedonia; parlassero, ma senza umano timore,

nk per odio o favore, ma 'solo penetrati lo spirito del timore di Dio

onnipotente, dovendo a lui render conto del giudizio che profferi-

rebbero *. II pio imperatpre non che violentare la eoscienza dei Ve-

1 Epitt. S. Leonii papae ad Lennem any. Op. ed. cit. t. I, ep. CLVl, pag.

1321 seg., e presso LABBE 1. c. pag. 1849 seg. V. FACONDO ERMINIANESE Pro

defentione trium capitularum 1. XII, c. II presso GALLANDI t. XI, pag. 800 seg.,

e 1* avvertenza proposU dal BALLERINI all' epistola citata di S. Leone.

2 Ep. CLXIV 1. c. pag. 13*4 seg. V. ancora 1' ep. CLXIH al patriarca

Anatolio pag. 1346 seg. e le altre due ai Vescovi d'Egitto ed al clero di Costan-

tinopoli presso FACONDO ERMIMAMESE 1. c.

3 V. le epp citt. e 1' ep. CLXV pag. 1353 seg. nella quale e 1' esposizione

promessa del mistero dell' Incarnazione.

4 Sine quolibet humano terrore et absque gratia cuiusciimque vel odif , to-

lummodo onmipottntit Dei timorem vestris oculit proponents, quoniam, sieut

nostit , de tali causa inttmeratae divinitati rationem eritis tine dubio reddi-
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scovi ,
non voile neppure ,

benche si trattasse di una causa chiara

e definita, far trapelare i suoi sentiment!, acciocche i loro animi in

nessun modo preoccupati esprimessero francamente il desiderata

giudizio ,
ed apprendesse il popolo qual si dovesse venerazione

all' autorita sacerdotale *. Giunse fmalmente la sospirata sentenza

suggellata dall' autorita dei Vescovi e del Gerarca supremo della

Chiesa
,
ed impose le dottrine infallibilmente dicbiarate nell' ecu-

menico concilio e fulmino 1' anatema all' empio Euluro 2. Di cbe il

pio imperatore non fu cbe esecutore e patrocinatore dell' autorevo-

lissimo giudizio $
e sanziono dall' una parte coll' imperiale autorita

a sterminio degli eretici i canoni di Calcedonia, e castigo dall'altra

i rimestatori della Chiesa alessandrina, e releg6 Euluro prima nel-

la Paflagonia ,
di poi nel Chersoneso 3

. Per tal modo cadeva 1' ar-

dimento agli eretici, trionfava lafede, e la cattolica unita si conser-

vava nell' Oriente per la legale sornmessione dell
1

Imperatore al

Pontefice.

Per verita chi attentamente leggesse i documenti da noi qui

riprodotti ed ordinati
,
e specialmente le lettere che gl' imperatori

nell'epoca da noi percorsa scrivevano ai Pontefici e quelle che veni-

van da questi loro indirizzate in risposta, e paragonasse le une colic

turi V. questa leltera presso LABBE, t. IV, pag. 1835. Y. ancora intorno a

cioEvAGRio Hist. eccl. 1. II, c. IX, ed. cit. pag. 2J4 seg. e FACONDO ERM. 1. II,

c. V, 1. c. pag. C86 e 1. XII, c. Ill, pag. 802 eseg. Volens (Leo) eos non sua

tantum sed communi Ecclesiae responsione confundere , hoc et ipse fecit quod

imperatorem decuit Christianum. Ibi.

1 Non solum non extorquere, sed ne praeire tentavit sententiam sacerdotum,

ut dum in causa \icet\decreta et manifesta, eorum magis eligit expectare iudi-

ciinn, omni populo, quantum reverentiam sacerdotali auctoritati deferre debeat

ipse sua expectatione monstret FACONDO ERM. 1. c. pag. 803.

2 V. le lettere sinodali scritte dai Vescovi delle varie province orientals, ed

occidental!, presso LABBE t. IV, pag. 1849-1934. Queste lettere erano state rac-

colte in un codice che appellarono enciclio (evxu/tXiov), cioe delle lettere di tutto

1' orbe, da Epifanio scolastico tradotte in latino e pubblicate dal Baluzio.

3 Epist. CLXIX S. Leonis 1. c. pag. 1431 seg. TEOFANE!. c. pag. 173.

NICEFORO 1. c. pag. 613.



STUDIl STOR1C1 09

altre con occhio dirittamente indagatore, vedrebbe al loro riscontro

balenarne fuori 11 concetto luminosissimo delle reciproche relazioni

che correano allora tra le due potenze. Scorgerebbe nelle une 1'impe-

ratore, libero bcnsi e signore indipendente negli ordini temporali ,

ma Ggliuolo e suddito della Chiesa negli spiritual!, e qual uno del

gregge di Cristo al cospetto dei suoi Pastori divinamente costituiti.

Lo scorgerebbe or in atto di chi chiede loro istruzione nelle cose della

Fede
,
or di chi cattiva 1' intelletto nella credenza delle dottrine a

lui autorevolmente proposte, qaando atteggiato a preghiera, quan-

do a riverente sommessione nella grazia ricusatagli, e quando asensi

di gratitudine e di riconoscenza per 1' ottenuto beneficio
;
lo scor-

gerebbe taiora confessare schiettamente quali siano i confini pre-

scritti al suo potere, e riconoscere 1' incompetenza del suo tribu-

nale nelle cause delle persone o delle cose sacre
,
e 1" obbligazione

che gli corre di far eseguire come decretorie le sentenze profferite,

negli appelli, dal supremo Gerarca e di sostenere e difendere i canoni

della Chiesa, anche quando rescindono le prammatiche imperiali *.

Scorgerebbe inoltre 1'attento e spassionato lettore siccome in quelle

lettere imperiali sempre si consideri il Pontefice romano quale pie-

tra angolare, e fondamento sopra il quale riposa Tedifizio della Chie-

sa, quale capo e reggitore supremo della Religione, nel cui nome ve-

nivano convocati t generali concilii e celebrati sotto la presidenza dei

suoi rappresentanti ,
e al cui giudizio erano sottomesse le decision!

dei medesimi, perche acquistassero valore di dottrina e di legge uni-

versale per la Chiesa 2. Nelle lettere poi dei Pontefici agl'Imperatori
: ' * VJS -*'*&**, l <r.'

1 Si ricordino i lettori del canone di Galcedonia approvato dall' imperator

Marciano.

2 Costantino, primo degl' imperatori crisliani, riguardo come tale il Ponte-

fice; ne altra idea potea aver di lui quel grande imperatorc quando consent!

che il grande Osio a nome del Papa S. Silvestro presedesse al concilio di Nicea.

Questi scntirnenti da noi sopra indicati esponeva Nicole I pont. all'imperator

-Michele come proprii di tutti gl' imperatori cristiani di Costantinopoli.
*- V.

Ep. cit. Nicolai I ad Mich. imp. apud LABBE t. IX, pag. 1343.
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ravviserebbe il PonteficePastore sovrano dei credenti, Vicario di Cri-

sto sulla terra, che a nome di lui istruisce e popoli e Principi dei loro

doveri,segna i confini dei loro diritti, impone le dottrine da credere

da riprovare, prescrive 1' adempimento delle sue volonta come se

fossero di Dio medesimo, parla insomma il linguaggio di un diritto

die non dalla terra ma dal cielo ripete la sua origine. Ed alia sua pa-

rola, benche priva di umani appoggi, vede curvarsi riverenti, non solo

1 popoli, ma gli stessi reggitori sovrani della terra le cui fronti sono

cinte di un diadema cbe lor ricorda 1'impero del mondo. Dimodoche

siam di parere, che qualora s'imponesse un istante silenzio alle pas-

sioni e freno ai pregiudizii, esi meditassesopra i soli documenti della

storia
,
non potrebbero non isfolgorar agli occhi di ognuno luci-

dissime quelle verita che abbiamo qui dato opera d' inculcare. Chi

potrebbe allora sostenere da senno che gl' imperatori bizantini eb-

bero diritto di farla da pontefici nella loro chiesa, e definir dommi, e

stanziar leggi disci plinari,ed abrogare i canoni stabiliti? Chi potreb-

be allora asserire, senza ridere internamente di se medesimo, che

i Papi per ambizione mondana tentarono rapire quel potere agli im-

peratori? o peggio che essi solo nell'VIll secolo osavano disputarglie-

lo quando la lor riputazione cresceva nella rozza gente germanica * ?

Queste ed altre sorniglianti fanfaluche, capaci solamente d'ingannare

gli animi preoccupati da vecchi pregiudizii, o piuttosto i soli igno-

rariti, appariranno nondimeno ancor pih degne di riso nel corso di

questa nostra trattazione. ]Noi procederemo innanzi nelle nostre

ricerche, e speriamo, per quanto eel permettera la pochezza delle

forze e la brevita che ci e legge, esaurire la importantissima que-

stione intrapresa, considerandola dalla parte del dritto non meno che

da quella del fatto. Essa ci spianera la strada a poter discorrere

piu tardi d' una istituzione che fu opera dei Papi nel medio evo, che

influi assaissimo sopra gli ordinamenti politici dell' Europa neh" eta

1 Sono parole dell'erudito AMARI nella sua storia dei musulmani in Sicilia,

vol. I, pag. 179,
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di mezzo e nella moderna, nella quale dur6 fino agl' inizii del pre

sente secolo. Intendiamo accennare air impero <!' Occidente, la cui

origine, e le vicende, e 1' inGacchimento
,
e la rovina sono cosi in-

trecciati colic rivoluzioni degli stati di quasi tutta Europa, e massi-

mamente colle lotte dell' Italia e della Chiesa, che a trattarne com-

piutamente si riohiederebbe un' opera di lunga lena: specialmente

essendosi tanto declamato e declamandosi ancor si fieramente nei

tempi presenti contro quell' istituzipne pochissimo conosciuta e an-

cora piu leggermente giudicata ,
e assalita frattanto e bersagliata

dalle satire e dalle polemiche dei nemici della Chiesa e di quanti

calcarono con soverchia semplicita le loro pedate. Speriamo poter

toccare appresso di questo importantissimo argomento e far cono-

scere gli errori nei quali 1' ignoranza o la mala fede o i pregiudizii

travolsero coloro i quali piu o meno ampiamente ne ragionarono.

:



RIVISTA
BELLA

S TAMPA ITALIAN A

1.

Trattato sulla perpeluita della fede e della pratica della Confessione

Sacramentale nella Chiesa Cattolica del Sacerdote LUIGI Tosi,

^rciprete d' Isola Dovarese Milano 1854 Tipografia Arci-

vescovile.

La natural verecondia, 1' innate orgoglio e 1' abborrimento all'ii-

miliazione che ne conseguita ,
rendono all' uomo si malagevole e

duro il dover manifestare ad un altro uomo i proprii falli, che 1'es-

serci al mondo chi si confessi e argomento certissimo agli uomini

d' intelletto che la Confessione de' peccati sia d' -istituzione divina.

Non altri che Cristo figliuol di Dio potea con la virtu della sua pa-

rola indurre 1' uomo a porre volontariamente il collo sotto tal gio-

go ,
ne altro che la grazia soave e forte dello Spirito Santo pu6

far che 1' uomo il porti costantemente. Che se all' intrinseca ardui-

ta del confessarsi aggiungasi la derisione e il discredito in che il

Protestantesimo secondato poi dal filosofismo befTardo
, gia da tre
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secoli e mezzo si sforza con ogni maniera d' ingegno di metterne

la pratica e la dottrina
,
cresce a dismisura la forza dell' argomen-

to
,
e ad ogni mente che sappia estimare il valor delle cose non

potra non apparire evidente ed indubitato che un' istituzione in se

medesimasi dillicile a praticarsi, da tanti combattuta in ogni pos-

sibil modo per si gran tempo e pur tuttavia praticata perche credu-

ta divina ,
da tanti milioni <!' uomini in tanta luce di scienza e di

civilta, non solo sarebbe assurdo riputarla impostura de'sacerdoti,

ma dee tenersi infallantemente per istituzione divina. Tant' e: dal-

1' apostata fra Martino fino all' apostata P. Desanctis un innume-

rabile sciame di predicanti del novello evangelio, con ogni genera-

zione di scritture, voluminose e volanti ,
dotte e popolari , gravi e

burlesche
,

si sono adoperati senza posa a screditar la confessione ,

dicendola invenzione pretesca, che non ha fondamento nella parola

di Dio, imposta dalla superstizione e dall' avarizia de' sacerdoti al

popolo docile perche ignorante dell' eta barbara (quasi che i sacer-

doti non si confessassero, ma solo il popolo) ;
e dopo tanto scrivere

e predicare de' protestanti, dopo i motteggi e gli scherni de'filosofi

increduli , dopo si gran progresso e diffusione de Jumt, un' infmita

moltitudine d' uomini ancor si confessano : e non crediate che solo

gente volgare ,
femminucce pinzochere , popoletto semplice e illet-

terato
; ma, per dir solo d' alcuni pochi de' piu celebri nomi dell' eta

nostra
,

fisici dotti come Ampere ,
medici rinomati come Reca-

mier, poeti e letterati illustri come Silvio Pellico, oratori eloquenti

come 0' Connel
, diplomatici esperti come Donoso Cortes , pubbli-

cisti filosofi come de Haller
,

scrittori eruditi come di Stolberg ,

valorosi guerrieri come S l

. Arnaud : de' quali tutti e notissimo che

si confessavano. E perche meglio risalti il contrasto tra il tanto

fare e nulla ottenere de
1

nemici della confessione ricorderemo an-

cora che mentre i dottoroni del protestantesimo s' aflaticano a di-

mostrare che la pratica del confessarsi non e piu antica d' Innocen-

zo HI che 1' istitui nel Concilio di Laterano a fidanza delle, tene-

bre d' ignoranza del medio evo , 1' immortale istorico della vita di

quel Pontefice
,
il quale ,

come acattolico, non si confessava, nello
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splendor della luce del secolo XIX si fece cattolico e incomineid a

confessarsi.

Grande e la forza
, pienissima 1' evidenza di questo argomento

morale a dimostrar soprumana la istituzione della confessione
;
e

non e forse argomento piu valevole e convincente di questo a per-

suaderne alia moltitudine la verita e la pratica. Ma chi voglia com-

battere scientificamente e distruggere radicalmente 1' error con-

trario
,
e mestieri che adoperi altresi gli argomenti della scienza

,

i quali direttamente rifiutino il falso, e facciano dileguare in fumo

quelle vane apparenze con cai s' argomentano i suoi sostenitori di

farlo comparir verosimile. Ci6 dee fare 1' apologista cattolico della

confessione, addimostrandone 1' istituzione nella parola di Dio scrit-

ta e tradita
,
e additandone i documenti e i segni ne' monument!

ecclesiastici e ne41' istoria. E se ognuno, che sa maneggiare un'ar-

ma qualunque nella lotta del vero rivelato contro T errore, e obbli-

gato di adoperarvisi ( secondo il detto di Tertulliano che in causa

fidei omnis homo miles) 5 piu specialmente e obbligato a porvi I' in-

gegno il clero che ha nome ed ufficio di sacra milizia.

E il clero, la Dio meree
,
non vien meno al proprio dovere. Ab-

biam veduto teste uscire in luce una vittoriosa confutazione del

Saggio dell' infelice Desanctis contro la confessione nell' erudita

operetta polemica del sacerdote piemontese Casaccia : ed ora l'e*-

gregio arciprete lombardo Luigi Tosi ci porge questo eccellente

Trattato, precipuamente dommatico, e, quanto si conviene, polemi-

co, che coordinando ad un punto le testimonianze evangeliche, 1'in-

segnamento e la pratica delle Chiese d' oriente e d' occidente
,

e i

fatti piu indubitati e splendidi dell
1

istoria della Chiesa e delle ere-

sie
,
mette in luce di pien meriggio la verita dell' insegnamento

cattolico intorno al sacramento della Penitenza, e ne dimostra irre-

pugnabilmente la divina origine : ne solo accerta e fa splendere la

verita-, ma, ormeggiando di passo in passo 1' errore, vigorosamente

1' assale, destramente il disarma, e vittoriosamente 1' uccide.

Faremmo opera del tutto superfhia dimorandoci ad assicurare i

nostri lettori della perfetta ortodossia e pienissima sanita di dottrina
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tf iin' opera die il (lotto A. con iiniile c savio consiglio ,
non voi-

le liccn/ialu alia stamps se prima non fu esaminata in Roma e

T Emo. Card. Ferretti gran Ptjnitenziere di S. Cliiesa non ebbe

dicbiarato di accettarne la dedica. Per6 ci bastera venirne deli-

neando in iscorcio Y andamento e la tessitura
;
e se la brevita ne-

cessaria ci vieta di compendiarne la contenenza ,
non ometteremo

almeno di far tesoro d' alcuni testimonii piu luculenti e d' alcuni

argomenti piu validi ed eflicaci , affinche la nostra rivista riuscen-

do nit-no digiuna appresti a cbi legge qualche maggiore utilita di

salubre pascolo.

S' introduce 1' A. nella trattazione del proposto argomento con

alcuue considerazioni d
1

altissima filosolia intorno alia necessita

dell' espiazion della colpa, e all' incertezza degli umani argomenti

a deterniinarne il modo e la forma con sicurezza d' effetto. Tutto

il genere umano riconosce e ogni uoino sente che Dio e vindice

della colpa , e I' uomo die se n' e fatto reo dee soddisfar per essa

alia giustizia divina. Di ci6 son prova incontrastabile il rimorso e

il terrore che alia colpa conseguono, e i sacriiici espiatorii in uso

presso tutte le genti fin dal principio del mondo. Ma che valgono

\p offerte e le vittime a riparar degnamente 1' onore oltraggiato

dell' infinita maesta di Dio? E chi fa sicuro il peccatoreche il suo

sacrificio abbia propiziato al suo peccato 1' Eterna Giustizia vendi-

catrice? Da questa incertezza augosciosasi origin6 presso gli anti-

chi popoli T orribile eccesso de
1

sacrifizii umani , giudicando essi

che non si potra mai fare abbastanza per accertarsi d' aver placato

1' ira di Dio. Memorie atroci ,
ma pure eloquentissime a far palese

che la ragione uniana non puo da se veder modo d' assicurarsi dopo

la colpa della riconciliazione del Nume offeso. Con queste osserva-

zioni 1' A. si fa strada a mostrare quanto opportunamente la rive-

lazione divina venisse in soccorso della umana ragione, insegnando-

le un procedimento sicuro a rimeltersi nella grazia e nll amicizia

di Dio perduta per lo peccato ; e quanto piu efficacemenle della

mosaica la rivelazione cristiana, che importa I'istiluzione d'un giu-

dizio di misericordia in cui il peccatore ,
accusaudo se stesso ,

6
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giustificato , per la virtu propria e per se infallibile del sacro rito
,

istrumento e canale per cui si versa sull' anima del penitente il

prezzo del perdono, il sangue di Cristo.

Cosi entra 1' A. a dimostrare ooll' Evangelic e colla tradizione

divina ecclesiastica 1' istituzione divina della confession de' pec-

cati. Ma per aver poi piu spedito il cammino
,
manda innanzi op-

portunamente una breve indicazione de' varii nomi e delle molteplici

formole con cui gli antichi eran usi significare la confessione e 1'as-

soluzione: come esomologesi, esagoreusi ,
confessione

, penitenza ;

dar la pace, dar la penitenza, imporre le mani, riconciliare a Dio
,

e simili. Dalla qual enumerazione ci sarebbe piaciuto cbe il dotto

autore traesse un argomento del pari facile ed efticace a convincere

i protestanti d' aver tralignato dalla primitiva Chiesa di Cristo, in

questa o altra simil forma : presso gli antichissimi Padri della Chiesa

fin dal tempo delle persecuzioni , quando , per confessione de' pro-

testanti medesimi
,
la Chiesa era ancor vergine ed incorrotta

,
e

frequentissimo il parlarsi di confessione de' peccati, di penitenza,

d' imposizione di mani del sacerdote, di riconciliazione con Dio per

le chiavi date alia Chiesa. Di tutto questo ne' libri de' protestanti

perfetto silenzio
,
se non forse dove impugnano la confessione e la

penitenza de' cattolici romani. Che dobbiamo inferire da tanta

dissomiglianza di linguaggio tra la Chiesa primitiva e le sette pro-

testanti? Niuna comunanza di linguaggio ,
indizio infallibile della

niuna comunanza di fede.

Qui 1' A. incomincia la dimostrazione del suo tema col testo

evangelico. E s' appiglia di preferenza alle parole di Cristo nel ca-

po 20 di S. Giovanni : Ricevete lo Spirilo Santo : a chi rimellerele

i peccati saranno rimcssi, a chi li riterrete saranno ritenuli. Con-

fessiamo che ci sembra difetto non lieve 1' essersi F A. ristretto a

sol questo testo
,
omettendo di far suo pro degli altri due luoghi

classici di S. Matteo ove Cristo dice agli Apostoli : Qualunque cosa

voi legherete sopra la terra sard legata anche in cield ; e quahmque

cosa scioglierete sopra la terra sard sciolta anche in cielo ; e a Pie-

tro in particolare : Tibi dabo claves regni caelorum ; et quodciimque
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ligaveris super terram erit ligatum et in caelis ; et quodcumque solve-

ris super terram erit solulum et in caelis. Pure il primo anche solo e

sufficiente all' uopo ,
e T A. lo svolge e dichiara

,
sebbene un poco

timidamente
,
mostrando come qualsivoglia spiegazione d' esso testo

cbe non sia la ctittolica e violenta e contorta e tratta da lungi, contro

il senso spontaneo delle parole ;
aflatto nuova, poichfc prima de'prote-

stanti, sebbene moltosi disputasse intorno aquel testimonio,nonfu

mai chi osasse riegare che per esso venga espressa la potesta di rimet-

tere i peccati conferita alia Chiesa: e nol fecero i montanisti e i no-

vaziani del II e Illsecolo iquali pure ogni sforzo facevano per dispo-

gliar la Chiesa di questo sovrumano potere : onde Tertulliano gia

montanista nel libro depudicitia cosi risponde al Cattolico: Habet,

mr/ui.s, polestatem Ecclesia delicta donandi? hoc ego agnosco et dis-

pono. . . Polest Ecclesia donare deliclum. Or Cristo Redentore in-

vesti gli Apostoli, e in essi la Chiesa
,

d' una doppia potesta di ri-

lasciare i peccati e di ritenerli
,
di scioglierli e di legarli. Ma come

sapranno essi quando convenga ritenere i peccati e quando rimet-

terli, senza accettazione di persone, a regola di prudente e giusto

giudizio, a correzione e salute del peccatore ,
se non intendono da

lui quali peccati abbia commesso, e in che disposizioni egli sia ri-

spetto all' emendazione voluta de' suoi costumi ? dunque eviden-

te che la potesta di aprire e di chiudere
,
di sciogliere e di legare,

implica ed importa la manifestazrone delle colpe da parte del peni-

tente che ne vuol essere prosciolto.

Passa quindi T autore a confermar I' argomento biblico col testi-

monio della cristiana tradizione, partendo la stra dimostrazione in

due punti : nel primo fa vedere come nella Chiesa universale fu

sempre in uso la confession de' peccati in ordine alia loro remissio-

ne : nel secondo avvera come la Chiesa universale tenesse mai

sempre la pratica del confessarsi per cosa di diritto divino, comech&

voluta ed istituita da Cristo. Ad acccrtare la prima parte incomin-

cia, si come e degno, dall' arrecare i documenti della Chiesa roma-

na : e dopo le testimonianze di S. Clemen te I nelle due sue lettere

a' Corintii
, dell' epistola ad lacobum fralrem Domini, scrittura del
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IV secolo entrante ,
e delle Costituzioni apostoliche in cui si legge

al II libro : die eziandio de' peccati interni del cuore il penitente dee

confessarsi al ministro di Cristo
,
ut ab ipso per verbum Dei Ja

parola sacramentale et consilium salutis curetur, quo possil poe-

nas aeterni ignis effugere : descrive le chiare e aperte parole del

due santi Pontefici Innocenzo I e Leone Magno, de' quali il primo

scrivendo a Decenzio vescovo di Gubbio cosi gli dice : Caelerum de

pondere aestimando delictorum sacerdotis est iudicare
,
ut attendat

ad confessionem poenitentis, et ad fletus atque lacrymas corriyentis,

ac tune iubere dimitti cum videl congruam satisfactionem suam : H

secondo scrivendo a Teodoro vescovo di Forli
,
Christus lesus , gli

dice, hanc praepositis Ecdesiae tradidit polestatem , ut et confiten-

tibus actionem poenilentiae darent et eosdem salubri salisfaclione

purgalos ad communioncm sacramentorum per ianuam reconcilia-

tionis admitlerent ; e ai vescovi della Campania , del Sannio
,
ecc.

lllam etiam praesumptionem. . . modis omnibus conslituo submoveri,

ne videlicet de singulorum peccatorum genere libello scripla professio

publicetur, cum reatus conscientiarum sufficiat indicare confessions

secreta. . . sujficit enim ilia confessio quae prius Deo ojferlur ,
turn

etiam sacerdoti qui pro delictis poenitenlium precalor accedit.

Vengonoappressoletestimonianze della Chiesaafricanatolte da' piu

nobili scrittori di quella: da Tertulliano che nel libro de Poenitentia

c. X riprende aspramente coloro qui publicationi sui aut suflugere,

aut de die in diem differrepraesumunt, pudoris magis memores quam

salulis : da Minuzio Felice, che nel suo Oltavio risponde alia calun-

nia de' gentili contro i cristiani quasiche adorassero 1'inonesta de' sa-

cerdoti , perocche aveano in costume d' inginocchiarsi a' lor piedi

e incurvarsi a' lor ginocchi per confessare ad essi le proprie colpe,

e riceverne la penitenza e 1' assoluzione: da S. Cipriano, che nel

libro de lapsis cosi ammonisce i fedeli : confiteantur singuli deli-

ctum suum,fratres charissimi, dum adhuc qui deliquit in saeculo est,

dum admitti confessio eius potest ,
dum remissio , et satisfactio per

sacerdoles facia apud Deum grata est : da S. Agostino ,
che nel

sermone 67 de verbis Evangelii ,
dichiarando espresso in figura il
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amento di penitenza nolla risusoitazione dl Lazaro Ce in essa lo

simboleggiano costantemente le pid vetuste dipinture e scolture

delle catacombe di Roma) ,
cosi discorre : Lazare,prodi foras?

Quid est autem foras prodire, nisi quod occultum est foras prodire?

qui confitetur foras prodit. Dicit ergo aliquis : quid prodest confessio

si iam confessor voce dominica resuscitalus prodit ? Quid prodesl

Ecdesia confitenti, cui Dominus ait : quae solveritis in terra, soluta

erunl et in caelo ? Jpsum Lazarum attende : cum vinculis prodit : w-

rebat confitendo sed nondum liber ambulabat vinculis irrelitus. Quid

ergo facit Ecdesia cui dictum est : quae solveritis soluta erunt nisi

quod ail Dominus conlinuo discipulis suis : solvite ilium et sinile

abire?

Seguono i testimonii delle Chiese di Spagna e delle Gallic, e fra

essi le parole di S. Paciano vescovo di Barcellona del quarto secolo

nella sua Paraenesis poenitentiae : De his fidelibus dtcam, qui suum

remedium erubescentes male verecundi sunt
,
et inquinalo corpore el

polluta mente communicant . et de illis qui confessis bene apertisque

criminibus remedia poenitentiae actusque illos exhomologesis admini-

strandae aut nesciunt
,

tint recusant : e V esposizione di S. Ilario

Vescovo di Poitiers sopra il testo di S. Matteo. Quaecumque solveri-

tis super terram : Ad terrorem metus maximi , quo in praesens

omnes continerentur ,
immobile severitatis apostolicae iudidum prae-

misil, ut quos in terris ligaverint, ideslpeccalorumnodis innexos reli-

querint et quos solverint, in oonfessione videlicet veniae receperint ad

salutem, hi aposlolicae conditions sententiae in caelis quoque aut so-

inti sint aut ligati.

Non.possiamo senza allungarci di troppo trascrivere anche solo in

compendio i documenti delle Ghiese d'oriente, ohe 1'erudito A. con

bell' ordine e discreta abbondanza arreca in mezzo ed espone. Ma

possianio passarcene con men discapito merce d'un argomento che

scusera in gran parte questo difetto, e che TA. raocoglie dal contegno

he sempre tennero e tengono tutti gli orientali verso i protestanti

riguardo alia confessione e ailai penitenEa^ e dall' unanime concer-

to in cui s' accordano ad abborrire e ributtare la costoro dottrina
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intorno a talpunto. Ragiona pertanto 1'A. sottosopra in questa ma-

niera. Quanti s' onorano in Oriente del nome cristiano, sia che si

chiamino foziani ,
come il piu gran numero de' greci e de' ruteni

detti ortodossi, sia che melchiti, o sirocaldei, od armeni, o copti, o

giacobiti, tutti credono e praticano ab irnmemorabili la confessione

e la penitenza. II fatto e notissimo, non pure da' lorolibri peniten-

ziali e liturgici ma per testimonianza di quanti conoscono le costu-

manze religiose di quelle genti. Or da chi appresero tutti que' popoli

a confessarsi ? Dalla Chiesa Romana ? Nol diranno essi i protestanti,

che certo non vorranno attribuire a Roma si efficace impero sopra

le altre chiese fino dagli antichissimi tempi: e sarebbe un gittar

parole al vento il voler dimostrare che ci6 non fu possibile ad awe -

nire. Arrogi che tutte quelle sette dell' Oriente sono separate dalla

Chiesa Romana qual da quindici secoli, qual da dodici, qualealme-

no da otto, poiche lo scisma foziano ebbe principio nel nono secolo,

e fu consummate a mezzo 1' undecimo : e la rabbia e 1' accanimento

de' Greci contro i Romani e tale fin da quel tempo, che forse nol

vince 1' odio de' protestanti ;
nondimeno i greci e i ruteni con tutti

gli altri eretici orientali convengono coll' odiata Chiesa Romana nella

stessa credenza e nella medesima pratica della Confessione Sacra-

mentale. E, per dire anche questo, che il nostro A. non dice, quan-

do i ministri protestanti di Germania, d' Olanda, e di Francia, con

a capo il famoso Claude, invitarono i greci ad accordarsi con esso-

loro a protestare in faccia alia Chiesa di Roma contro i sacramenti

dell' Ordine, della Cresima, dell' Estrema Unzione, della Penitenza

e del Matrimonio, da tre Concilii celebrati in Costantinopoli ,
e da

un quarto tenuto in Gerusalemme gli anni 1638, 1642, 1672, udi-

rono rispondersi analema
;
e nel secondo di Costantinopoli ,

a cui

assistette anche Pietro Mogila arcivescovo di Kiow e Primate di

Russia, fu condannata per la seconda volta la professione di fede di

Cirillo Lucaris patriarca ,
che per 1' oro olandese avea venduto la

fede. e tradito la paterna credenza, negando coi calvinisti ,
dice il-

concilio, cinque Sacramenti, cioe il Sacerdozio, la sacra Unzione,

K 1' Olio Santo, le onorabili nozze, e la confessione colla Penitenza,
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(( i (juali tutti 1' antica tradizione insegna esser veri sacrament! e

conferir la divina grazia*. Tanto k vero die quel poco o molto

di vero e di buono che si conserva presso gli eretici, tutto appartie-

ne in proprio ai cattolici, e milita a favore e a difesa della cattolica

verita.

Con ci6 solo e abbondevolmente dimostrato il consenso pienissi-

mo degli orientali con gli occidentali circa il domma della confes-

sione sacranientale. Peru ci bastcra senza piii V accennar come di

passnggio la celebre lettera di S. Gregorio Nisseno a Letoio Ve-

scovo intorno alia penitenza, che puo dirsi un vero manuale del

confessore, in cui s' insegna un metodo particolareggiato e diligen-

tissimo d' interrogare il penitente delle sue colpe anche piu secrete,

di giudicar della gravita de' peccati ,
e di commisurare ad essa

,

avuto sempre riguardo alle piu o men buone disposizioni del peni-

tente, la soddisfazione penosa. E per la brevita e forza loro due luo-

ghi d' Origene, il quale nell'omelia 17 in Lucam, Si revelaverimus,

dice, peccata nostra non solum Deo, sed Us qui possunl mederi vul-

neribus nostris atque peccatis, delebunlur peccata nostra ab eo qui

ait: ecce delebo ut nubem iniquitates luas, et sicut caliginem peccata

lua. E nell' Omelia 2 in psalm. 37 : Circumspice diligentius cui de-

beas confiteri peccatum luum: proba primum medicum cui debeas

causam languoris exponere, qui sciat infirmari cum infirmante, fie-

re cum flente, qui condolendi et compatiendi noverit disciplinam. E

per ultimo un testimonio almeno di S. Giovanni Oisostomo, a cui

fecero i protestanti Tatroce ingiuria, per buona sorte ridicola, di

volerlo concordante con esso loro nel proscrivere la confessione del-

le colpe che si fa al sacerdote. Nel libro terzo de Sacerdotio cosi

egli parla del potere sovrano conferito a' sacerdoti da Cristo : Ne-

que enim angelis dictum est, quaecumque ligaveritis in terra erunt

ligala et in caelo, et quaecumque solveritis in terra erunt soluta et in

caelo . . . hoc vinculum ipsam atlingit animam , caelosque transcen-

dit ; ac quaecumque inferne sacerdoles faciunt, eadem Deus superne

confirmal . . . Quae maior hac potestas fucrit ? omne tudtctum dedil

Pater-, Filio, videoque ipsum omne ipsis traditum a Filio esse. E

Seric 11, vol. X. 6
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nell'omelia 3 de slatuis: Ita tu quoque fac : sacerdoti vulnus manife-

sta : hoc est curantis, hoc providentis, hoc consulentis. Dopo si cliia-

re ed espresse testimonianze appar manifesto quanto siacontro ra-

gione il travolgere che ban fatto i protestanti contro la coniessione

al sacerdote tutti que' moltissimi luoghi delle Omelie del Crisostomo

ov' egli esorta i fedeli a confessarsi ogni giorno a Dio delle lor col-

pe quotidiane , specialmente la sera prima di coricarsi a riposo ,

confortandoli a quel pio costume con la facilita stessa del praticar-

lo, non trattandosi in esso di confessarsi ad un altro, ma solo a Dio.

Che ha che fare con la confessione sacramentale questo quotidiano

confessarsi a Dio solo, che tutti i maestri di spirito raccomandano

adesso ai fedeli, come a'suoi tempi il Crisostomo, quando gli esor-

tano a praticare ogni sera 1' esame di coscienza ?

Alle testimonianze de' Padri aggiunge 1' A. per cumulo di dimo-

strazione molti fatti dell' istoria ecclesiastica e delle vite de' santi

antichi, i libri sacramentali e penitenziali della Chiesa latina, greca

ed armena, i canoni de'concilii; e cosi, dopo accertato sovrabbon-

dantemente la prima, passa a dimostrar la seconda parte del suo

assunto: Che la confessione de' peccati fu tenuta sempre nella Ghie-

sa come d' istituzione divina.

Di questa parte poco diremo, poiche ci accorgiamo che omai

son piene le carte ordite a questa rivista: e poi non conviene di-

spensare i lettori dal leggere 1' opera con una recensione di essa

soverchiamente piena e diffusa. Non potendo per6 ne dovendo se-

guitare il dotto A. nello svolgimento della sua dimostrazione, fa-

remo di spremerne ,
a cosi dire

,
il succo in poche parole ,

ridu-

cendola a due brevissimi punti : cioe, alia natura delle prove che

i PP. arrecano a dimostrar la necessita del confessarsi al sacerdote

per ottenere la remissione delle colpe; e all' aver la Ghiesa mai

sempre escluso dalla partecipazione all' Eucaristia i rei di grave

peccato, se prima non ne aveano impetrato il perdono per la con-

fessione, e il ministero del sacerdote.

A dimostrar la necessita della confessione non e mai che i Padri

.appellino canoni o costumanze ecclesiastiche
;
ma costantemente
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iii< ulrano la sanzione di Cristo che voile sottomessi i pecoatori al

giudizio de' Sacerdoti. Non esserci adunque altra via ad ottener

perdonanza che ricorrere per mezzo della confessione e del penti-

mi'iito alia pietosa podesta de' ministri di Gesu Cristo. Cio si fa ma-

nifesto per le testimonialize arrecate piu sopra; e 1'A. ne apporta

di nuove molte ed evidentissime: di cui riferiremo soltanto un pa-

io delle piii brevi, quasi per saggio. S. Basilio epist. 1 : necessario

Us peccata aperiri debent, quibus credita esl dispensatio mysterio-

rum ecc. S. Agostino nel sermone392: Nemo sibi dicat: occutte ago,

apud Deurn ago: novit Deus qui mihi iynoscat ; quid in corde meo

ago. Ergo sine causa dictum est: Quae soheritis in terra solula

erunt in caelot ergo sine causa sunl dares dalae Ecclesiae Dei?

fruslramus evangelium, frustramus verba Christit Promittimus vo-

bis quod Hie negat ?

Niuno ignora che per gli adulti e di precetto divino 1' accostarsi

a' suoi tempi alia sacra mensa. Or la Chiesa ne tenne sempre lungi

coloro che colpevoli di reato mortale non ne aveano impetrato dal

sacerdote V assoluzione. Testimonio il luogo di S. Leone sopra de-

scritto e allri senza numero che TA. apporta: de' quali citeremo

solamente le parole d' Anastasio Sinaita, che nel trattato de sacra

Synaxi numerando ad una ad una le disposizioni necessarie per

accostarsi degnamente all' Eucaristia ,
mette questa fra le altre :

ConfHere Christo per sacerdotes peccata. Ne la Chiesa potea mettere

tal condizione indispensahile all' adempimentod' unprecelto divino,

se non avesse saputo esser del pari indispensabile per divino volere

1' obbligazione di confessarsi per chi e consapevole a se medesimo

di colpa grave. Dunque la confessione de' peccati e di diritto indu-

bitatamente divino.

Ma Nettario costantinopolitano, ripigliano i protestanti, e fra essi

con piu insistenza il Dalleo, per testimonianza di Socrate e di So-

zomeno, aboli la confessione, volendo che ognuno potesse parteci-

pare a' sacri misteri ad arbitrio, e secondo la sua coscienza. * L' A.

ribatte questa obbiezione ch' e 1' achille de' proteslanti, con tal evi-

denza e solidita di risposta, che non da luogo a replica; e ci6 fa senza
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ipotesi,senza stentate spiegazioni do' testi, facendo risaltare la verita

dalla narrazione medesima di due istorici greci che primi narrano

il fatto. Socrate afferma che Nettario tolse di mezzo quel supplemento

ch' era stato aggiunto agli uffici ecclesiastici dopo la persecuzione

di Decio, quando il Vescovo piu non bastava solo al governo e alia

riconciliazione de' tanti caduti penitenti ,
vale a dire T ufficio del

prete penitenziere : supplemento che non tutti a principio ammise-

ro, e non tutti poscia ritennero. Or e notissimo che il ricevere a

penitenza i caduti
,
cioe gli apostati ,

come anche i pubblicamente

adulteri e i rei di tali altri delitti gravissimi soggetti a pubblica pe-

nitenza, era ab antico riservato al Vescovo
;
e questo ufficio fu pot

affidato in alcune chiese al penitenziere : ma ci6 niente ha di comu-

ne colla confessione secreta de' peccati non riservati e non soggetti

a pubblica penitenza ,
che si faceva allora come oggidi a' semplici

sacerdoti approvati. Arroge che Socrate lamenta il rilassamento

de' costumi che dovette seguitare all' abolizione del penitenziere ,

non rimanendo piu modo a' fedeli di denunziare i pubblici peccatori,

e di cosi correggersi gli uni gli altri : d' onde si pare che Nettario

non aboli altro che un foro o tribunale esterno di penitenza, o forse

anche la penitenza pubblica, di cui il penitenziere era presidente.

Inoltre abbiam da Sozomeno che Nettario aboli quella disciplina cui

le chiese occidentali, e specialmente la Romana, seguirono a prati-

care secondo 1' antica forma : e dalla descrizione ch' egli ne fa nu-

merando i gradi e le stazioni de' penitenti, e la pubblica riconcilia-

zione a cui il Pontefice li ammetteva innanzi la Pasqua, evidente-

mente si raccoglie quella disciplina non esser altro che la penitenza

pubblica, e la solenne riconciliazione de' pubblici penitenti.
- Ma che

pensare e che dire di quella volonta di Nettario che ognuno potesse

parlecipare a' sacri misleri ad arbilrio suo e secondo ?a sua coscienza?

Se a' nostri giorni, quando niun altro ostacolo si frappone al potersi

ognuno accostare- alia mensa eucaristica fuorche il rion aver rice-

vuto 1' assoluzione
,

si dicesse che un Vescovo ha licenziato i suoi

diocesani a comunicarsi a lor piacimento, parrebbe doversi intende-

re che con siffatta licenza potrebbesi far di meno della confessione.
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Ma quando la disciplina de' canoni allontanava dal sacro altare per

anni ed anni i penitenti anche confessati e pentiti ,
il dirsi <T un

Vescovo che a tutti avea dato facolta di comunicare secondo la pro-

pria coscienza, non doveva altrimenti intendersi che dell' aver lolti

via gli impedimenti canonici che interdicevano a molti il convito

eucaristido
;
senza per6 infrangere il precetto apostolico : probel au-

tem seipsum lunno. el sic de pane illo edal et de calice i>Hmi. che in-

volve la necessita della confessione per chi si trova in peccato.

Dopo arrecati altri piu documenti a maggior confermazione della

verita dimostrata
,
conchiude 1' A. V opera sua con un' eloquente

esposizione parenetica de' grandi beni che vengono dalla confessione

non meno air individuo che alia famiglia ,
e a tutta insieme la so-

cieta cristiana : nella quale esposizione apparisce piu chiaramente

quel che per tutta 1' opera si rivela ,
non esser cioe minore della

dottrina nel benemerito arciprete Tosi lo zelo di giovare alia salute

de' prossimi. Noi non ci diflbnderemo in elogi dell' opera e dell' A.,

poiche quel tanto che ne abbiamo trascritto e lode assai migliore

di quella che sapremmo fame a parole. Confidiamo che questo Trat-

tato intorno alia confessione non rimarra solitario, ma il dotto ar-

ciprete vorra regalarne all' Italia ancor altri intorno ad altri punti

d' ugual rilievo , e combattuti del pari da' miscredenti : e seguira

in tal guisa a ben collocare i talenti che ha ricevuto da Dio.

Termineremo con una osservazione che non sara senza pro. Nes-

suna delle sette eretiche pu6 essere definita per quel che crede
,

poiche quanto esse credono di positivo e creduto anche da' cattolici :

ma le sette protestanti non posson ne anche esser definite per quel

che discredono, non concordando esse mai fra loro, neppur in quel

che non credono, e nessuna concordandosi seco stessa ne'medesimi

errori nella sua successiva esistenza. Sol la Chiesa cattolica in tutto

sempre simile a s6 medesima pu6 sempre esser defmita per 1' immu-

tabile sua credenza in ogni sua parte. E per6 possiamo a mezzo il

secolo decimonono segnare la vera Chiesa a quel medesimo iadizio

a cui insegnava di riconoscerla nell' entrare del quarto L. Celio

Lattanzio precettore di Crispo Cesare figliuolo di Costantino
, ripe-
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tendo quel ch' egli scrisse in fine del libro IV delle sue Divine Istitu-

zioni : Quia singuli quique coetus haereticorum se potissimum chri-

stianos, et mam esse catholicam Ecdesiam putant, SCIENDUM EST IL-

LAM ESSE VERAM IN QUA EST CONFESSIO ET POENITENTIA, QUAE PECCATA

ET VULNERA QU1BUS SUBIECTA EST IMBEC1LL1TAS CARN1S SALUBR1TER

CCRAT.

II.

Annali d' Italia dal 1750 al 1845 compilati da A. COPPI Tom* VIII

oltre un tomo per Y Indies generale Roma nella tip. Salviucci

18481851.

Nell'annunziare gli Annali del Coppi non e gia nostra intenzione

d' imprenderne quell' esame che siamo usi di fare in altre riviste
;

che nol consente la data un po' vecchia e il numero de'volumi. la-

tendiamo solo di cogliere Toccasione di soddisfare ad una proposta

fattaci molte volte e da molti; ed e la seguente. Quale opera mi con-

sigliereste voi di porre nelle mani ad un giovane, che, terminata la

istituzion letteraria, vorrebbe acquistare sufficiente e ben ordinata

notizia de'-fatti principali d' Italia? A cosi fatta dimanda, che ci fu

indirizzata le cento volte
,
non ci vergogneremo di confessare con

tutta sincerita che ci trovammo sempre impacciati nella risposta.

Esulteranno a questa confessione i libertini
,
siccome a quella che

porge loro un argomento si convincente della nostra ignoranza; ma

ci scuseranno i sinceri cattolici che verso le leggi ecclesiastiche pro-

fessino la debita riverenza e sieno persuasi a troppo caro prezzo

comperarsi quella scienza la quale acquistare non si pu6 senza espor-

re a pericolo quella eta che qual molle cera e naturata a ricevere le

huone e le sinistre impressioni. Ed in fatti se noi passeremo in ras-

segna gli storici piu famosi
,
dal Machiavelli all' Amari

,
vedremo

pur troppo che le opere loro dovrebbero portare per iscrizione il

noto verso

Frigidus, o pueri, juyite hinc, latet anguis in herba.
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Contuttocio, poiche 1'ignorare gli avvenimenti del proprio pae-

see grande vergogna ad ogni persona bennata, a fhi ricorreva a noi

per consigtio intorno ad un autore da srecrliere noi suggerimmo as-

sai volte gli annali del Muratori, benche ne pur quest! sieno immuni

da una maccbia assai grave, secondoche ben provano le osservazioni

del Catalani e del Cenni. E quanto a quest' ultimo non sara inutile

di riferire il giudizio che in una lettera al Mebus ne scriveva il Mar-

cbese Teodoro Alessandro Trivulzi bibliotecario dell' Ambrosiana e

uno de' quattro cavalieri milanesi cbe componevano la Soieta Pa-

latina. lo vo leggendo (egli dice) la critica del Cenni agli Annali

del Muratori : vedo cbe I' accusa principale si e quella di essere di

genio Longobardo, e poco amioo della Corte Romana. Questo e un

difetto in tutto quello che ei ha scritto, echiunque legge le sue opere

e che sa TIMPEGNO da lui INTRAPRESO, se non e un ignorante, va guar-

dingo in dargli fede. Nel rimanente, non vi hosinora ritrovata ac-

cusa di grande sostanza; ben e vero che sono al 3. estratto di que*-

st'anno. lo le scrivo confidentemente i miei sentiment!
-,

se erro, mi

corregga pure; sono assai facile a mutar parere, conoschita la veri-

ta *
. II difetto qui apposto al Muratori da persona assai dotta e.

quel che piu importa ,
afleeionatissima a lui non & per fermo colpa

leggera in uno storico, pel quale debb' essere norma immutabile so-

lamente la verita, e non alcun impegno intrapreso; tanto poi diventa

pih grave negli Annali d' Italia
, perche il Pontificato essendo tanta

parte della Storia d' Italia
, chiunque prenda a sua guida non il ve-

ro, ma le passioni ,
trovasi ad ogni passo in pericolo d' incitmpare,

eziandio non volendo, in gravissimi errori. Vero e che I'avversione

del Muratori alia Corte Romana
,
come dicono i libertini e i falsi

politic!, scomparisce in comparazione dell'odio il quale disfogarono

nelle opere loro la maggior parte degli antichi e modern! narrator!

delle cose d' Italia. Siamo pertanto nel caso di applicare il Minima

de moJfs, rimedio doloroso, ma talor necessario. A questa ragioney

. i

\ Lettere ineditc di LuDOYico ANTONIO MURATOBi scritte a Totcani. Firenie

Felice dc Monnier i834 a pay. 5tti, 305.
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che ri mosse piu volte a dare la preferenza agli Annali del Murato-

ri, un'altra se ne aggiunge, per nostra opinione, assai rilevante.

consiglio de' savi
,
nella istituzione letteraria piu che la estensione

delle cognizioni doversi procurare la proforidita ;
che anzi la prima

scompagnata dalla seconda esser causa di pessimi efletti
,
ne ad al-

tro valere che ad alimentare ne'giovani un'alta stima di se e un pro-

fondo disprezzo degli altri. Non mulla
,
sed mullum era 1' assioma

contiuuamente inculcato dagli antichi maestri, equanto saviamente

1'inculcassero qual piu convincente dimostrazione possiamo deside-

rarne che il pessimo termine ove condusse 1' averlo dimenticato?

Ora per acquistare una cognizione profonda in qualsiasi disciplina

giova mirabilmente o piutlosto e di stretta necessita il non andare

vagando per autori diversi, ma scegliersi un' opera che possa valere

quasi di fondamento all' editizio che si vuole innalzare. Che se da

uri'opera sola non ci venga somministrato il bastevole alia fabbrica

divisata
,
sara pur forza rivolgersi altrove

,
ma per non confondere

la mente, quell'autore sara degno di preferenza, il quale abbia avu-

to chi nel metodo della trattazione cammini fedelmente sulle trac-

ce impresse da lui o per lo meno se,ne allontani il men che si possa.

Applicando* ora questi principii al caso nostro, a noi sembra che gli

Annali del Muratori ( purche se n' eccettui
,

si come dicevamo po-

c anzi
, quanto s' attiene al dominio de' Papi, e generalmente alle

quistioni agitate nell'eta di mezzo tra la Chiesa e 1'impero) sien tut-

tavia 1' opera piu opportuna ad un giovane che voglia ordinarsi in

mente la serie de' fatti principali d' Italia
,
fondamento al tutto ne-

cessario per imprendere studii ulteriori. Che se quell' opera non

giunge che infino a mezzo il secolo scorso, e abbandona i lettori la

dove sarebbero piu bisognosi di aiuto
;
a tale inconveniente riparo

il ch. A. Coppi, il quale ha seguitato si fedelmente le vestigia im-

presse dal Muratori che gli annali di Lui e quelli dello scrittor mo-

denese si possono tenere in conto di un' opera sola. Ed ecco la se-

conda ragione che dicevamo averci mossi a consigliare gli Annali

del Muratori
,

1' avere negli Annali del Coppi diligentemente conti-

nuato il racconto del primo , e quindi 1' avere in entrambi insieme

uniti quanto basti a conoscere i fatti principali d' Italia.
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Prevediamo assai bene le censure che ci si possono fare per tale

proposta ;
e qualcuna non senza buon fondamento

, quale sarebbe

della dicitura , della quale non si diedero certamente grande pen-

siero ne I'un ne laltro annalista. Avvi per6 una censura, della quale

s tinmo al tutto sicuri, ed e cbe a commendare gli Annali del Coppi

ne muova il proprio interesse. E per fermo se a questo avessimo

avuto riguardo , ci saremmo piuttosto risoluti a non fame parola ,

che a divolgarne la notizia in qualche parte d' Italia dove ancora

fossero ignoti.Di che pu6 agevolmente rimaner persuaso chi legga

i brevi cenni di un fatto che ci tocca assai da vicino, vogliamo dire

la soppressione della Compagnia di Gesu. Noi siamo lontanissimi dal

pretendere che 1'A. nell'esporre quel fatto, lasciato 1'ufficio di sto-

rico, assumesse le parti di apologista ;
ma ben ci sara lecito di bra-

mare che trattando di un awenimento da alcuni snaturato si scon-

ciamente o per malizia o per ignoranza 1'A. vi premettesse piu forti

studii e piu diligenti ricerche per non lasciarsi trarre in inganno da

storici menzogneri. Cosi,per cagion d'esempio, s'egli torni a leggere

il Breve Dominus ac Redemptor, vedra che il Pontefice non vi si dif-

fuse lungamenle sugli abusi introdotti nella Compagnia di Gesu, sic-

come egli afferma. Ne punto piu vero e quello che scrive de' Gesuiti

della Polonia passata sotto il dominio della Russia
,
cioe che non

essendo cola pubblicalo formalmenle il Breve nelfepoca della soppres-

sione, quei Religiosi non si credeilero obbligati ad obbedirci. Ed in-

fatti e comprovato con irrepugnabili documenti tutto Y opposto
*

;

che cioe, appena udita la notizia del pontificio decreto
,

i gesuiti di

Polonia e della Russia bianca interposero caldissimi uffici per impe-

trare da Catterina imperatrice la rivocazione del divieto loro fatto di

sciogliersi, ne mai si diedero posa finche ella non ebbe ottenuto da

Roma la facolta di ritenere la Compagnia ne'suoi Stati. Se cio fosse

giunto a notizia del ch. A.
,
non dubitiamo rlf egli sarebbesi ben

i (fOill .].-! . >

-

i Chi ami di couoscere la veritA, legga Tegregia opera che ha per tilolo Os-

tvrvationi topra Vlttoria del Pontificate di Clemente T/F ecc. , Modena Tipo-

grafia di Carlo Vincenzi 1853.
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guardato dal rappresentare i gesuiti siccome refrattarii e disubbi-

dienti alia Santa Sede; e per ci6 dove soggiunge che sebbene da

prindpio si astenessero dal ricevere novizii
, incominciarono di poi

ad acceltarli nel milk settecento seltantanove
,
non avrebbe trala-

sciato di far avvertiti i lettori che bene il poteano senza punto fal-

lire alia obbedienza di cui fan voto speciale al Romano Pontefice.

Ma di ci6 basti il detto fin qui per mettere in chiaro che a propor-

re gli Annali del Coppi siccome opera vantaggiosa a conoscere la

storia d'ltalianon ci potea muovere il riguardo al proprio interesse.

ni.

Sulla necessita deft
1

influenza della Chiesa callolica nella legislazione

dei popoli caltolid. Vol. unico di pag. 498 in 8. Torino 1854

Tip. Deagostini.

Non ci vuol molto a dimostrare che il mortalissimo fra' colpi di-

retti contro la Religione di Cristo e appunto la total separazione

della Chiesa dallo Stato. Tolgasi 1' influenza dell' ordine spirituale

sopra il temporale ed accadracome nell' ordine fisico.allorche s'im-

pedisce T azione deU'anima sopra il corpo il quale e forzato a spe-

gnersi e cader in corruzione. La storia, la retta ragione e molto piu

le verita rivelate sfolgoreggiano di viva evidenza, e fanno toccar eon

mano che il separar tra' cristiani la Chiesa dallo Stato e, politica-

mente parlando, stolta impresa: fellonia poi ove la cosa si consider!

al lume della fede. Quiudi e che quanti zelano 1' onore e i diritti

della medesima Chiesa ed hanno un' esatta idea della divinita della

sua missione, gridarono in ogni tempo contro una tal recisione, tras-

sero la maschera agli infinti e.fecero veder agl' illusi che sotto spe-

cie di emancipare i troni, codesti promotori di tanta iniquita lavo-

ravano di soppiatto a scalzarne i piu validi sostegni di che.la Chiesa

li sorregga. Da un secolo a questa parte uscirono sopra tal argo-

mento sapientissimi scritti, vuoi ne' giornali cattolici, vuoi in opere

di vasta mole
;

sicche pochi temi furono svolti con maggior soli-

dezza e copia di ragioni. Eppur che volete?;Se per un lato non e



duhbio rhe i caporali dell' iniqaa trama lavorano ad occhi aperti e

sanno di servire in ci6 il mal demone che gl' inforraa ,
1' esperienza

per F altro ci fa toccar con mano che la turba de' plaudenti non

vede cosl dentro ne'tenebrosi misteri, e qualo per indole troppo cre-

dula , qual per fanciullesca semplicita cbe non sbspetta dell' acco-

vacciarsi sott' erba mortifere serpi, quasi tutti approvano senza piu

quel cbe lor si dicebuono ed onesto. A disinganno adunquedi simili

semplicioni trasse innanzi un dotto scrittore e raccogliendo "le pre-

cipue calunnie che in questi tempi specialmente si ripetono senza

fine contro la Chiesa ne dimostra la vanita e 1'ingiustizia. Lo scrit-

to e anonimo : se per6 mal non vediamo sembraci di penna pie-

montese e non primo lavoro dello stesso ingegno del quale abbiano

dovuto tener discorso i nostri quaderni.

Ma di chiunque siasi * 1'indicata scrittura (cbe poco monta il ri-

cercarlo), diciam subito ch' essa rifulge di pregi non volgari. Anzi

osiamo affermare che non sapremmo idear cosa piu opportuna per

cbiarezza di esposizione, per solidita di argomenti, e per un tal sa-

pore di sincero cattolicismo cbe cbi legge , purche dia bando ai

pregiudizii, vien tratto senza pur avvedersene a sentir col pio scrit-

tore. Quanto fu gia stampato in ampii volumi sopra le diffidenze

de moderni legislatori verso la Chiesa trovasi quivi giudiziosamente

compendiato , combattuti i sofismi e lumeggiate le verita opposte.

E tutto ci6 con animo tranquillo, con facilita di dettato, e diremo

anche con bastevole purita di stile. Ma perche si paia la ragionevo-

lezza della nostra ammirazione discendiamo alquanto a particolari

coll'accennare alcuni tratti di quest' opera preziosa.

Dicesi nella introduzione che qualche secolo addietro mancavasi

di parecchie leggi : che queste s' ebbero poscia ,
ma imperfette e

sotto piii d'un riguardo nocive : che il codice francese il quale servi

di modello ad altri legislatori e una transazione tra 1' elemento

1 Era dettata questa breve rivista quando apprendemmo d&lVArmonia che

1'autore di detla opera e appunto il ch. Conte COSTA DELLA TORRE, il' quale

scrisse gia il celebre opuscolo contro il matrimonio civile : operetta che frutto-

gli le vessazioni de' tristi e i piii sinceri encomii dc' sapienti.
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democratico e Varistocratico o feudale in cui il predominio del pri-

mo elemento si fa sentire ad ogni passo; e dove non mancano, come

altri molti ban notato, le tracce d' un vizioso eclettismo e dell' odio

de' volteriani contro il cattolicismo *
Aggiugnesi che

d' Inghilterra vennero al continente le utopie : che quella fu la

prima a frenare e restringere il sovrano potere e che il dirilto di

dar legge a se stessa comperato a prezzo di torrenti di sangue

fruttolle il privilegio di essere fra tutte le nazioni la piu carica

d' imposte. Essere poi le moderne legislazioni foggiate secondo i

placiti d'un'empia filosofia la quale vuol escludere interamente 1'in-

fluenza religiosa dalle leggi civili, e fare schiava la Chiesa dello

Stato. Ingiustissima tirannia, dappoiche la Chiesa cattolica ha

ana potenza propria, assoluta e indipendente che ripete dal divino

suo fondatore . . . potenza che agisce sulle coscienze 2
. Nel

che differisce da qualsiasi setta religiosa la quale, come opera uma-

na ch'essa e, non solo ha bisogno dell'aiuto civile per esistere, ma

conviene che a poco a poco venga assorbita dal poter civile sempre

preponderante.

Termina coll' esporre che ove costringasi ad esulare dal governo

civile ilsacerdozio cattolico, al diritto divino gia fondamento e so-

stegno dell'edificio sociale sottentra il dritto umano, che nulla trova

ne' secoli passati d' ahbastanza dimostrato e giustamente compreso :

che rigettandosi il sacerdozio il quale espia e santifica, la Chiesa la

quale decreta e regna nelle menti/Cristo il quale crea e governa ;

assoggettasi la coscienza al puro istinto animalesco : che togliendosi

di mezzo la legge divina rompesi e annientasi la vera liberta : che

infine proclamandosi una filosofia da prima libera e indipendente,

poi sovrana ed autocratica vien distrutto ogni fondamento di so-

cieta umana.

Dopo quest* elegante e profondo preambolo entra 1'A. nella trat-

tazione di varii punti rilevantissimi ch' egli partisce in trenta-

sei considerazioni, concatenandoli per guisa che al finire deli' uno

1 Pag. ,6. 2 Pag. 8.
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eccitisi ncl lettorc per la proposta di quaiche difficolta il desiderio di

vederne la risposta ncl capo seguerite. La necessita della religione

a contener i popoli, la differenza tra il paganesimo e il cattoiicismo

e il diverso influire die questo facea ne' raezzi e negli ultimi tempi

aprono la via all' A. a mostrare esservi due sorte di civilta, T una

vera e perci6 favorita e alimentata dallo spirito religioso ,
1' altra

fittizia e nociva e percio non curata o reietta dalla Chiesa. La di-

samina poi di quesle due diflerenti civilta, le loro opposte tenderi-

ze, i mezzi di ciascuna e gli effetti che conseguitano essendo 1' ar-

gomento precipuo di tutta 1' opera, 1' A. a volerlo trattare profon-

damente, e costretto a stendersi sopra 1' istituzione della Chiesa
,

sopra la necessita e i benefatti del Sacerdozio cattolico
, sopra la

primazia di Pietro e della Sedia romana, e le guerre ad essa inti-

mate da molte generazioni di eretici antichi e da moderni gianse-

nisti, febroniani e simile lordura. Ein questi argomenti dilor natu-

ra tanto copiosi e dilettevoli spende 1' A. una terza parte del suo

libro fmo alia considerazione duodecima.

Nella decima terza entra a trattare del fine a cui fu creato 1' uo-

rao: fa vedere che gli stati cattolici non posson disgiungere il fine

spirituale che tocca P anirao
,
dal temporale che riguarda il corpo

senza danneggiarli ambedue. Dopo di che esce in questa savissima

conseguenza: L dunque debito strettissimo ed essenziale di un

governo il quale voglia sinceramente intendere al miglior bene

de' suoi amministrati il fare in modo che in tutte le leggi, in tutti

i regolamenti ed in ogni governativa operazione queste eterne sa-

lutari massime rilueano e si spandano, senza tema ch' indi
, per

1' influenza della Chiesa e del suo Capo, abbia a nascerne lo stabili-

mento della teocrazia
; perciocche cosi operando ,

la Chiesa soddis-

fatta in quest' unico suo scopo di guidare cioe 1' uomo all' ultimo

beato suo fine, non avraaltro che lodi da tributare .alia cristiana

saviezza de' governanti civili. ... Del resto quando, imperversan-

do i tempi, gli stati un di felicemente cattolici si scostano da que-

ste sante massime, la Chiesa alza la voce ad avvertire i cristiam ac-

ciocche essi stiano lontani esi guardino dagli appestati nutrimenti,
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eesa brandisce un' arma che le & stata posta nelle mani dal Re de're,

ed esercita un dritto che le e proprio. . .
* E dopo aver detto che

gli uomini hanno bisogno di unirsi in societa per compire piu age-

volmente il loro pellegrinaggio all' eterna patria Tutti i cittadini,

soggiugne, di qualunque civile consorzio cattolico formano (in d'o-

ra un popolo di acquisto divino. Non costituiscono popolo terreno,

poiche sono stati comprati a grandissimo prezzo pel cielo. Essi

compongono una generazione eletta, un regal sacerdozio, una gente

a Dio consacrata. . . Essi sono cosa santa a Dio dedicata. I loro

corpi medesimi son membra di Cristo e tempio dello Spirito Santo.

A fronte di tali idee 1' individuo non pu6 considerarsi qual sempli-

ce mezzo di grandezza e di prosperita dello Stato. La persona

umana spiega dimension! piu vaste di quello che si possano ab-

bracciare e circoscrivere in un ordine qualunque il quale termini

e si limiti ai soli interessi. terreni e che perisce al perire de' secoli.

It potere civile rimane percio limitato per necessita: non & una si-

gnoria indipendente, ma egli & un semplice ministero: e il suo de-

positario non e che un incaricato di Dio costituito appositamente

per mantener I' ordine sulla terra ed essere un difensore armato

delle leggi.del cielo 2.

Bellissimo & pure il capo decimoquarto ove continuandosi la

stessa materia trattasi del mutuo aiuto che si prestano i due poteri.

Discutesi poscia ne' seguenti la futilita deHe calunnie contro il go-

verno temporale del Papa: scolpasi il Papato da varie accuse: ponsi

sott' occhio il gran bene da esso prodotto nel medio evo, e cosi via

via rischiaransi molti altri rilevantissimi veri piu che mai vilipesi

a'nostri giorni ,
e perci6 non mai abbastanza inculcati. La consi-

derazione trigesima terza merita anch' essa peculiar! elogi, sicco-

me quella che ti pone sott' occhio lo scopo principale cui debbano

mirare i reggitori delle cose pubbliche e quali danni produca 1' irre-

ligione de' governi: il che si continua a svolgere dottamente nel re-

sto del libro.

1 Pagf. 163 e 164. 2 Pag. 168.
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Quest' abbozzatura che noi qui rechiamo d' un' opera tanto ec-

cellente riesce troppo pallida in confronto dell' originate. A questo

adunque rimandiamo il lettore
,
accertandolo che lo trovera supe-

rior.' di merito a' nostri-elogi e che le bellezze di cui e adorno non

gli permetteranno neppure di por mente a' que' rari nei di cui non

vanno esenti anche i piu rinomati parti dell' ingegno umano. Chi

poi ammirando la nagionevolezza di tante verila ivi inculcate mera-

vigliasse seco medesimo dell* essere queste a'nostri tempi cosi ne-

glette e derise, noi rispondiamo non tornar difficile il rinvenirne,

la vera, precipua e fors' unica cagione. L' A. parte da un principio

evidentissimo al lume della fede e conformissimo alia sana ragione

e sopra di esso lavora sodamente i raziocinii e da esso trae invin-

cibili le conseguenze. Ma gli unianiturii, i razionalisti
,
ii libertini

insomnia di qualsiasi denominazione non fanno verun conto, ovve-

ro negano apertamente quella medesima verita fondamentale. Quin-

di non e da stupire che vaneggino nelle loro utopie e predichino

scerpelloni da mentecatto. Or qual e dunque codesto principio a

cui si attenne religiosamente I'.A. e di cui inforrnando il suo libro

reselo cosi pregevole? Eccolo compendiato in poche parole dalla

dottrina cristiana: 1' uomo e creato per un' altra vita e tutte le cose

di quaggiu hanno tanta ragione di bene o di male quanto gli age-

volano od impediscono il conseguimento dell' ultimo suo fine.

L' Irnerio Giornak di legislazione e di giurisprudenza

compilato dalT avv. GIACINTO CALGARIM.

Non e ufficio del nostro periodico entrare nelle specialita della

scienza del diritto: e per6 non torremo il carico di fare ne gli elo-

ui in'- il biasimo delle sentenze leaali sostenute in questo giornale

novello che dal Gennaio di quest' anno inizia il suo primo volume.

Temeremmo che altri potesse rintuzzare il nostro ardimento col

ne autor ultra crepidam. Ma senza entrare nel merito delle opi-

nioni giuridiche , ben possiamo ai nostri lettori additare questa
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pubblicazione novella, lodando lo spirito e la capacita di colui che

assume in faccia al pubblico 1' utile e laboriosa impresa.

Esordisce questo primo volume con un Prodrome ove 1' A. per-

correndo rapidamente la storia del diritto e specialmente del Ro-

mano
,
mette in bella evidenza i meriti del celebre giureconsulto

Irnerio sorto fra le tenebre del secolo XII quasi astro in cupa not-

te a ristorare gli antichi studii della scuola Romana
,
dando cosi

un impulse a tutti quegli incrementi ai quali poscia pervenne la

giurisprudenza. Lo spirito di questa introduzione e degno di chi

scrive negli stati della Chiesa
, mostrandosi vivamente compreso

delle influenze esercitate sopra la legislazione dal cristianesimo che

portando agli uomini il domma dell'amore, e delia fratellanza uni-

versale, fu inizio, regola e fine d' ogni sociale progresso e principio

generative e ampliativo di questi diritti.

L' A. comprende quanto valore ad assicurar la rettitudine del-

le leggi abbiano le dottrine che ereditammo dai primi campioni

della Chiesa e specialmente dall' Angelica che schiuse da se solo un

tesoro di scienza e di filosofia legale ( pag. XI ). Queste parole

promettono nell' Irnerio dottrina soda e sentimento cristiano.

E con tale spirito descrivendo le fasi successive della scienza

giuridica dall' Accursio, dal Bartolo, dall' Alciato fino ai recentissi-

mi Savigny,Hugo ecc. egli si mostra fornito di non volgare erudi-

zione, e cid che piu monta, di savio criterio. Le sentenze con cui,

senza negare i meriti d' ingegno, sa per altro notare i vizii e i pe-

ricoli nelle dottrine del Machiavello ,
del Vico

,
del Montesquieu ,

del Rousseau
,
del Beccaria

,
mostrano in lui un animo superiore

alle preoccupazioni dell' opinione e alia bassa ambizione di popo-

larita. La medesima superiorita apparisce nell' bell' elogio ch' egli

fa delle influenze esercitate dal diritto canonico sopra la legislazione

europea nella quale innestava quella equila onde la Chiesa e si beni-

gna maestra (pag. XXII). Mentre loda le basi storiche dissotterrate

dalla scuola del Savigny non vuol per altro che si abbandonino quei

principii universal!
, quelle idee assolute ed eterne del giusto e del

vero, senza le quali la scienza concreta cade nell' empirismo.
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Questa introduzione conchiudesi invitando tutti i giureconsulti

italiani a contribuir col suffragio loro al successo dell' opera.

Vila quale il ch. A. oltre le dissertaziorii e discussion! ( delle

quali le due presentate in questo fascicolo trattano di un progetto

di codice rurale e di uno di leggi sopra le redibilorie ) si propone di

raccogliere tutti i giudicati dei principal! tribunal! degli Stati Pon-

tificii
,
richiedendo a tal uopo le comunicazioni dei suoi colleghi

forensi
, per essere pienamente informato delle sentenze piu im-

portanti che dai tribunali supremi verranno di fnano in mano pro-

nunziate.

Vedranno i togati qual sussidio potranno ricevere dall' opera

del ch. Calgarini. In quanto a noi
,
altro non possiamo fare che

augurarle di durare col medesimo spirito cattolico in un opera che

potrebbe a suo tempo ricordare le antiche glorie di quella che fu

delta Bononia docens ; colla speranza di vedere avverati i prono-

stici con cui 1' A. chiude la sua introduzione, di cui riportiamo qui

poche parole. La nostra Roma che ha 1' universale imperio degli

spiriti, che nei tempi pagani cre6 quel diritto con cui poscia si-

ft gnoreggid i suoi Conquistatori, e fatta cristiana, lo pieg6 agl' in-

flussi evangelici e ai progress! civili. . . . pu6 nel diritto moder-

no far opera grande ed immortale
5
... pu6 dar opera ad un co-

dice civile nel quale si specchino e si tramutino tutte le legisla-

zioni della nostra penisola (pag. XXVI).

Serie IT, vol. X.
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CONTBMPORANEA

Roma 31 Marzo 1855.

I.

COSH ITALIANS.

STATI PONTIFICH. \. Coneistoro segrelo 2. Tisita del Santo Padre 3. Nuovi

niinistri 4. Telegran elettrici 5. Feste per I'lmmacolata Concezione

6. Offerte per la colonna da innalzarsi in piazza di Spagna 7. Convers io-

ne in Roma di Gemscid Rescid Bey 8. Conversione in Fermo di due pro-

testanti 9. Ignoranza singolare del corrispondente romano del giornale il

Piemonte 10. Libri proibiti.

1. II dl -3 Marzo la Santita di Nostro Signore lenne concistoro se-

greto, nel quale, dopo proposte diverse chiese
, pronunzio un' allo

cuzione sopra la morte del Patriarca Antiocheno dei Siro-maroniti

Mons. Giuseppe Pietro Gazeno, e la elezione del novello nella per-

sona di Mons. Paolo Pietro Massad Arciv. di Tarsa in partibus infide-

lium, e gia Vicario Generale di qnella Chiesa. Quindi disse qualche

parola sopra le question! religiose nel gran Ducato di Baden.

2. La Sanlita di N. S. il giorno 15 di Marzo onoro di sua visita im-

provvisa 1' Eminenza del Cardinale Macchi decano del sacro collegio,

allora uscito di grave malattia.

3. II giorno l. di Gennaio il sig. Barone di Thile, ed il giorno 17

di Marzo il sig. Gioacchino Cavaliere Pacheco ebbero 1'onore di pre-

sentare alia Santita diN. S. le lettere official! colle quali sono accre-
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ditati come ambasciatori
, quegli di S. M. 11 Re di Prussia

,
e questi

di S. M. Cattolica.

4. Una netificazione del Card. Segretario di State annunzia che

da! piimo giorno di April* e permesso anche ai privati 1'uso de' te-

legrafi elettrici che unisconoora Roma cogli estremi confini napole-

tano ed estense.

5. Tra le feste, che ancora si continuano a celebrare in Roma in

onore dell' Immacolata Concerione di Maria SS. non posslamo pas-

sarne sotto silenzio due principalissime che ebbero luogo in questi

giorni, Tuna alia Sapienza di Roma, 1'altra nella chiesa del Gesu. La

prinaa fti solennizzata per curadei Collegi, Professori e studeoti del-

rUniversita romana
,

i quali, con bella e divota emulazione, gareg-

giarono tuttl nel dimostrare quanto la pieta faccia bella lega colla

dottrina. E certo fu di comuneediftcazione a Roma non solo la pom-

pa veramente squisita degli addobbi, con cui era ornata 1'ardita cap-

pella del Borromino, e 1' illuminazione, le musiche, le iscrizioni e

tutto il corredo di una festa solenne
,
ma specialmente 1' accorrere

che fece ungran numero di giovani studenti alia sacra mensa nel d\

della feta, e la bella gara con cui molti fra essi, seguendo 1' esempio

degli studenti dell'universita di Ferrara, e 1' impulse avuto dall' e-

gregio loro Rettore Mons. Ambrogio Campodonico, concorsero ad una

divota ed elegante accademia poetica in lode della Vergine, in si gran

numero che molti componimenti di ottimi sensi e di bellissimo stile,

non furono potuti udire per la ristretta misura del tempo. La festa

celebrata alia Sapienza dee certo annoverarsi fra le piu belle e divote

che siansi fatte in Roma, avendo in essa la gioventu romana dato un

bell' esempio di quella pieta e religione a cui e quivi allevata non

meno che alle lettere ed alle scien/.e.

L* altra fu celebrata al Gesu per tre giorni con pompa al tutto

degna dei cattolici dell' Impero Rritannico che si trovano in Roma, i

quali, con pieta singolare, intesero con questo omaggio alia Vergine
SS. riparare in qualche guisa le ingiurie che molti proteslanti del

loro paese fanno alia gloriosa Madre di Dio; pregare la stessa Vergine
SS. a volere ottenere dal suo Figliuolo il ritorno alia rera Chiesa dei

loro concittadini; e manifestare insieme la loro gioia per la deftnizio-

ne dommatica fatta dal sommo Pontefice Pio IX, a cui 1' Jnghilterra

cattolica dee cotanto. II popolo romano accorse afiollato al sacro tem-

pio per tutti i tre giorni, unendosi ben di cuore alle intenzioni dei

piissimi promotori della non meno divota che magnifica solennita.

6. 11 Senato ed il Consiglio di Roma, nno dal giorno 16 del passato

Febbraio, decretarono di concorrere con una somtna di 6 mila scudi

alia spesa necessaria per innalzare in piazza di Spagna la colonna de-
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stinata a perpetuare la raemoriadella solenne definizione dell'imma-

colato Concepimento di Maria SS. I sacri Palazzi Apostolici oflFersero

al medesimo scopo 2 mila scudi. Le quali somme, unite colle gia re-

gistrate nei passati quaderni, danno 1' ammontare di 12 mila e 920

scudi romani.

7. II giorno 22 di Marzo, nella cappella che fu un d\ stanza di S. Lui-

gi Gonzaga nel Collegio Romano, fu battezzato
, cresimato e comuni-

cato, da Mons. Vescovo di Montreal, Gemscid Rascid Bey. Questi ,
di

famiglia benestante nell' alto Egitto ,
fu fatto istruire da Ibrahim

Fascia nella scuola militare del Cairo, dove studio per alcuni an-

ni
5
entro poi nell' esercito egiziano ,

e mandate
,
or fa sette anni,

di guardia al S. Sepolcro in Gerusalemme, ebbe occasione di salvare

cola col suo coraggio la vita al sig. Eugenic Bore
,
ora Lazzarista , il

quale in un' andata per quei santi luoghi era caduto in mano degli

arabi, che, dopo spogliatolo d'ogni cosa, gli erano gia coi coltelli alia

gola per trucidarlo. Entrato allora in relazione col detto signore il

nostro Rascid comincio a sentirsi mosso il cuore verso la religione

cattolica. Andato poi 1'anno scorso all'esercito del Danubio col grado
di maggiore di cavalleria, o capo di squadrone, e di aiutante di cam-

po di Mirza Pascia, vi fu ferito in un fianco a Silistria in una delle ul-

time fazioni : e fatto prigione dai russi
,
e liberate poi in uno scam-

bio di prigioni, ito a Vienna, e cola curatosi della ferita, decise ad ogni
modo di renders'! cattolico. Venuto percio a Roma, ed istruito da un

religiose della Comp. di Gesu convertito ancor esso alcuni anni fa al

cattolicismo, ebbe la consolazione di essere ricevuto nel detto giorno
nel seno dell'unica vera Chiesa.

8. II giorno 4dello stesso mese due giovani ginevrini, arrolati nel

reggimento svizzero pontificio, abiurarono solennemente il protestan-

tesimo nella chiesa di S. Domenico in Fermo, nelle mani dell' Emi-
nenza Rev. del Cardinale Filippo De Angelis Arcivescovo Principe di

Fermo. II quale, dopo la solenne funzione, tenne all' affollatissimo

popolo una bellissima omelia sopra la perpelua gioventu dell'antico

cattolicismo paragonata colla perpetua decrepitezza del fanciullo pro-

testantesimo. L' uno dei due convertili, nato di padre cattolico e di

madre lulerana, succhio da questa il veleno deH'eresia: ma non pote

negare al moribondo genitore la promessa che questi gli chiedeva in

quegli ultimi moment! di renders! alia verita cattolica. Ito pero a mi-

litare in Africa
,
benche la promessa gli tornasse spesso alia memo-

ria, tardo sempre a mantenerla, finche venuto in Fermo risolse final-

mente di renders! alia verita. L'altro fu mosso internamente da un

indeliberato ed irresistibile sentimento di venerazione eccitatogli in

cuore da Dio mentre assisteva all'elevarsi dell' Ostia Sacrosanla nel
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tempo dellasanta Msssa. Istruiti ambedue nel collegiodl Fermo della

Compagnia di Gesu, hanno ora la consolazione dl vedersl flgliuoli della

vera Chiesa di Gesu Cristo, a cui furono per s\ diverse vie chlamati

dalla Provvidenza sempre ammirabile ne' suoi pletosi consigli.

9. II corrispondente romano del Piemonte , giornale torinese del

Dottor Farlni, non sembra informato delle cose di Roma piu di quel-
lo che fosse il corrispondente del pas3ato Parlamento. Giacche, vo-

lendo enumerare, nel N. dei 22 Marzo, i periodic'! che si pubblicano

in questa capitale, dopo nominati II Giornale di Roma, il Vero amico

dclpopolo, I' Eptacordo, L'Album, ed infine la Civilta Cattolica, che,

egli dice, tutti conoscono, termina con questo bell' epifenoma genera-

le: Ecco che cosa produce la capitale del mondo catlolico in fatto

di stampa! Non volendo parlare della bonarieta un po'singolare di

dii par credere che, in fatto di stampa, non ci siano a questo mon-
do che i giornali, i quali siano degni di essere nominali, e notan-

do solo 1' ignoranza di chi, anche in fatto di giornali, non pare sa-

pere cio che sa in Roma ogni fedel cristiano, noi faremo osservare

al Piemonte che in Roma si pubblicano gli Annali delle scienze re-

ligiose, la Corrispondenza scientifica ,
il Bollettino archeologico ,

il

Giornale del Foro, gli Annali di scienze matematiche ejlsiche, il Gior-

nale arcadico ecc. tutti periodic! che, per merito di scienza, anlichi-

la di pubblicazione e condizioni di vitalita possono facilmente ri-

dersi di tutti i giornali che fuorusciti cosmopolilici spacciano nel

Piemonle in grosso ed a minuto.

10. Un decreto dei 22 Marzo della sacra Congregazione dell' In-

dice ha teste proibite le opere seguenti.

Pieces interessantes necessaires a examiner, par PIERBE AUGUSTIX

METAY, Deer. 22 Martii 1855.

La Ghiesa e lo Stato in Piemonte. Sposizione storico-critica dei

rapporli fra la S. Sede, e la Corte di Sardegna dal 1000 al 1854 per
1' Aw. ccllegiato PIER CARLO BOGGIO ecc. Deer. eod.

Storia de'Musulmani di Sicilia scrilta da MICHELE AMARI Volume

primo. Deer. eod.

Relation et Memoire des opposants au nouveau Dogme de 1* 1m-

macult'e Conception et a la Bulle Ineffabilis par M. 1' Abbe LABORDE

(
DE LECTOURE

)
Deer. eod.

Avctor Operis cui titulus Instituzione di arte poetica di FRANCE-

SCO PRUDEMANO prohib. Deer. 14 Decembris 1854, laudabiliter se

subieeit.

. i K .
.

'
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STATI SARDI. (Nostra corrispondenza.). \. La proposta del Ratlazzi nel Se-

nato 2. Scritti e petizioni contro la proposta 3. Particolari del proees-

so del Valdoslani 4.Rilascio del Maineri 5. Finanze, imposte e lamenti

6. Feste per la definizione dbmmatica dell' Inunacolata Concezione 7.

Inaugurazione in Geneva del Collegio Brignole Sale Negroni.

1. II guardasigilli Urbano Rattazzi presento al Senate la sua pro-

posta di legge per la soppressione di Gomunita religiose ed incame-

ramento de' beni ecclesiastic!, mandando4e innanzi una sua relazione,

con cui pretende difend^rla con un tessuto di cavilli edi sofismi. EgH
oso dire che il Senate dovea approvare la legge appunto perchecon-
dannata dalla S. Sede: Le ragioni, disse, che persuasero la presenta-

zione di questo progetto di legge erano vive e stringenti. Ma vi sono

ora altri aggiunti, che la rendono maggiormente necessaria . Volendo

giudicarne dalla nomina del commissarii eletti dal Senato pare ch'esso

non voglia tenere 1'invito del Rattazzi. I senatorl che compongono
la giunla sono Sclopis, Sauli, Col la, Giacinto Collegno e Desambrois,

quasi tutti opposti alia legge. Pressoche tutti i giornali libertini poco

sperano nel voto del Senato. La Gazzttta del Popolo scriveva il 21

di Marzo (n. 69) Cornel Quando il Re e la Nazione vogliono una

riforma necessaria, potranno esserne perpetuamente impediti? Ma
da chi? II Re e la Nazione non formano essi il complesso dello Stato?

Tolta la nazione e il Re, chi resta? Zero. Chi puo dunque combat -

tere una riforma voluta dal Re e dalla Nazione? Lo Zero? Sarebbe un
avversario'assai singolare . Questo mal animo dei iibertini contro

al Senato e di lieto augurio pei buoni.

2. I quali, bisogna dirlo
,

si adoperano in tutti i modi per impe-
dire Tapprovazione della fatale proposta. Due sono levie che si pos-
sono fra noi legalmerite percorrere; la stampa e le petizioni. Ora,
senza parlare de' giornali savii e cattolici, che con sapere e coraggio

combattorio per la Chiesa, usd teste hi luce un bel volume del Conte

Ignazio Costa della Torre Deputato ,
che e una raccolta dei died di-

scorsi detti nella Camera contro la proposta, e una confutazione di

quegli altri discorsi che si dissero infevore. II conte Costa avea gia

abbracciato questo metodo fin da quando si discusse la legge Siccar-

di. Allora egH pubblicava le sue Osservazioni atnalitiche sopra gli er-

rori detti in quel tempo nelle due Camere per isgomberare il passo

alia legge; pel qual libro egli venne condannato, essendo ministro il

Boncompagni. Ora pratico lo stesso riguardo alia legge Rattazzi
,
e

credesi che il suo libro
,
che venne distribuito ai senator! , produrra

molto bene cos\ per 1'autorita del nome, come pel peso delle ragio-

ni. Uno de' noslri prelati , seguendo il nobile esempio de' Vescovi

spagnuoli , pubblico pure uno scritto intitolalo : Difesa dei diritti
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delta Chiesa Cattolica intorno ai bent temporali ed (die sue i&tituzioni

contro ilprogetto d* Icggeper la ^oppression* di Comunita religiose ere.

II valentissimo autore slimo bene di tenere celato il suo nome, ne io

audio cunlro la sua volonla rivelaudolo ai vostri leltori. Finaimente

II senalore Luigi di Collegno, non polendo parlare a lungo nella di-

scussione che avra luogo in senato sopra tale argomerilo , pubblico

per le slampe il suo discorso, dove chiaramente dimostra che Tap-

provazione della legge non puo accordarsi col dovere imposto al Se-

na to di osservare e custodire lo Statuto
,
e che i motivi addotti dal

miaislvro non valgono a giuslificarne 1'approvazioue.

Quanto allr petizioni conlro la legge la segreteria del Senato ne

riceve ogni dl un grandissimo numero. I.'Armenia sola ne manda

quolidianamente da due in tre mila
,

e fui accertato che le firme

oggidl oltrepassano di gia le sessanla mila. Laddove le petizioni in

favore del progetto varmo a rilento assai, sebbene i libertini, per pro-

cacciarsele, dicano che si tralta di chiedere la diminuzione delle im-

poste. La pubblica opinione non si potea piu solennemente manife-

slare coutroiJ sig. Rattazzi. 11 bello poi e che, menlre il minislro pro-

pose la sua legge per venire in soccorso de'parrochi meschini, questi

proleslano pubblicamente ,
e dicono al senalo, che, anche approvata

la legge, non vorrarmo acceltare verun sassidio, perche arrossirebbe-

ro d' arricchirsi col danaro de' loro confratelli. I nemici del clero ne

fremono, vedendo come questo si onori col suo disinleresse, e colla

sua devozione alia santa Sede.

3. Del processo contro i Yaldostanilasciateche io \\ parli ancora

una volta per manifestarvi alcuni particolari di rilievo. Cerlo Dalle

Stefano fu tenulo per un anno prigione , perche vm cotale Lagier

depose nel processo d' averlo veduto la sera dei 26 Dicembre 1853

nella stalla del Parroco ; ma non oso piu confermare lo stesso nei

dibattimenti, dai quali invece risulto che il Dalle in quella stessa

sera trovavasi aitrove. Certo Martino Martignene mor\ incarcere po-
chi giorni fa, dopo di avere provato la sua innocenza. Un Vuillermet,
accusato come eccitatore di riroluzione, apparve imbecille nel corso

dei dibattimenti. INicco Pantaleone fu accusalo e imprigionato per-

che amico delparroco e non per altro. Claudio Dogier, che dal pro-

cesso e dalla sentenza apparve calunnialore
,
fu lasciato in liberta.

11 trionfo del clero non potea riuscire piu splendido, giacche dalle

stesse requisitorie del fisco risulto ch' esso intervenne nell' insurre-

zione unicamente per sedarla. 11 Parroco d'Arnaz impede che si so-

nasse a stormo (Requisitorie, pag. 43), quello di S. Vincent nfego la

chiave del campanile (pag. 49), quello di Chatillon rntabili I' ordine

(pag. 50), quello di S. Antey la Magdeleine dimostrd saviezza e accor-

gimento (pag. 53) , quello di Saint Denis distolse ilpopolo dall' idea
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dell' insurrezione
( pag. 54) , quello di Nus lolse i fucili agl' insorti

(pag. 55). 11 Vescovo d'Aosta e il suo Vicario calmarono 1' insurre-

zione (pag. 57).

4. Sopra il processo del Maineri uscl gia la sentenza data sot-

to i 19 di Marco, la quale dichiara il Maineri non colpevole del-

Vascrittogli reato
,

e ne lo assolve senza costo di spesa. 11 sacerdo-

te Bartolomeo Bottaro moriva improwisamente alia Vittoria presso

Genova il 23 Agosto 1853. Si sospetto che la sua morte fosse stata

violenta, e procedutosi all' autopsia del cadavere, si trovarono nello

stomaco lesioni causate doll' azione meccanica di sostanze corrosive

introdottevi . II suicidio non era possibile stante le condizioni del

Bottaro; di che venne accusato il preteFilippo Maineri come avvele-

natore, il quale pero ora fu dichiarato innoeente. Mi gode 1'animo

che questa sentenza abbia purgato due sacerdoti da due gravissimi

sospetti 5
il morto da quello di suicidio

,
e il vlvente dall' altro di

veneficio.

5. 11 minislero presento alia Camera del deputati il Bilancio pel

185 >. Secondo i suoi calcoli le spese saranno di L. 139,157,335:18.

Le entrate di L. 130,542,008: 34. Di che un deficit supposto di L.

8,605,326: 84 Ma quando saremo alia prova si teme che il deficit ri-

sultera molto maggiore. Intanto le nostre popolazioni si lagnano per

la soverchia gravezza delle imposte. Le lagnanze ,
disse 1' altro

giorno alia Camera'il dep. Cavallini, che si vanno facendo dai picco-

li industriali, da coloro che esercitano piccoli traffic!
,
io credo che

sieno veramente molte e generali , e che sia d' uopo prenderle in

considerazione (
Rend. uff. N. 509). La Camera ricevette petizioni

da 250 individui di Vercelli, 19 di Biella, 44 di Valle, 154 di Morta-

ra, 97 di Mede, 29 di Parona, 16 di Pieve del Cairo
,
che si lagnano

d' essere troppo grarati dalla legge d' imposizione sul commercio e

1' induslria : 333 cittadini di Sarzana domandarono una riduzione

dell' imposte del 1854. Per avere un' idea dello stato delle nostre po-

polazioni vibasti la sola Torino, la quale prima del 1851 per la con-

tribuzione fondiariapagava L. 407,162:37, ed ora nepaga 1,337,318:

68. II solo canone gabellario ascende a L. 1,015,000. La Bollente ,

glornale d' Acqui , racconta che lamenti inftniti s'innalzano da molli

contribuenti ,
i quali trovansi nell' assoluta impossibilita di poter

acquietare 1' esattore
;
e 1' Osservatore Tortonese aggiunge che tutti

gridano contro I' iniquita del riparto. So che in tutti i paesi si grida

contro le imposle : ma non so quanti paesi vorrebbero cambiare le

loro colle nostre condizioni.

6. Gia in molte province dello Stato si festeggio la definizione

dommatica deirimmacolata Concezione di Maria Vergine. In San Re-

mo, in Mondovl ein cento altri paesi i buoni Cattolici dimostrarono la
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loro gioia per cosi fausto avvenimento. L' autorita dtocesana assegno

In Torino per questa festa il giorno 25 di Marzo. Gia s'incomincio una

solenne Novena, e le feste cont'mueranno per qualtro giorni. Monsi-

gnor Arcivescovo accordo otlanta giorni d'indulgenza a chiunque vi-

sitera il santuario della Consolata
,
o qualunque altra chiesa dove si

festeggi 1' Immacolata Concezione. Per domenica sera si prepara una

bella illuminazione.

7. L' 11 del mese di Febbraio venne inaugurate in Geneva il Col-

legio Brignole Sale Negroni. Prima della rivoluzione del 1797 esiste-

va in quella repubhlica un islituto per quegli ecclesiaslici che vole-

vano addestrarsi a portar la fede fra gli infedeli. I chiarissimi signo-

ri Marchesi Antonio ed Artemisia Negroni coniugi Brignole vennero

ora in pensiero di dotare la loro patria d' un simile istitulo, forman-

do un seminario, nel quale venissero allevati ventiquattro chierici

scelti a preferenza, per quanto sara possibile, fra quelli che sono gia

legati allo stato ecclesiastico dall'ordine del suddiaconato. Quando i

chierici usciranno dal seminario Brignole Sale Negroni ,
nel quale i

futuri missionarii saranno stati preparali per 1' aposlolato, verranno

posti alia disposizione della Sacra Congregazione romana di Propa-

ganda Fide, che li mandera alle missioni straniere. A tal fine i fon-

datori pagano 100 mila fr. per ridurre una Casa della Missione a uso

di Seminario, e s'obbligano per se e pei loro successor! di pagare ven-

tiquattro mila lire annue pel sostentamento de' chierici. Un decreto

reale, dato sotto i 15 Febbraio 1852, autorizzava questa fondazione, e

un Breve Pontificio dei 18 Giugno dell'anno medesimo la sanciva. La

solennita dell'inaugurazione ebbe luogo riella chiesa dei RR. Signori

della Missione in Geneva alle ore 3 pomeridiane. Incomincio col canto

del Veni Creator e la Benedizione data col Venerabile dairArcivesco-

vo. Assistevano Monsig. Dupanloup Vescovo d' Orleans, il sig. Etien-

ne superiore generale dei Signori della Missione e un' eletta schiera

di ecclesiaslici e secolari. Parlo Monsignor Charvaz
,
dicendo che la

fondazione Brignole rispondeva vittoriosamente a chi temesse non sa-

per far altro I'eta presente che distruggere, e pero doversene grande

onore e riconoscenza ai pii fondatori. 11 programma degli studii, ag-

giungeva 1'illustre Prelate, e Tordinamento di questo collegio furono

sottoposti all'approvazione della Congregazione di Propaganda di Ro-

ma
, perche Roma e il centro dell' Unita e della Missione Cattolica, e

perche non lavora nel campo del padre di famiglia chi non lavora con

Col uia cui fu detto: Tu sei Pietro e sopra questa pielra io edifichero

la mia Chiesa. Parlo dipoi il Rev. sig. Etienne, esprimendo la arua gra-

titudine a' fondatori e promeltendo da parle dei suoi agliuoli ogni

opera per rispondere degnamente alle loro speranze. Parlo in ultimo

il marehese Brignole con molta piela ,
e le sue parole furono una
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solenne dichiarazione per se e pel suoi successor! di fedelta e devozio

ne alia Santa Sede.

Bisogna poi sapere che fra gli articoli dell' istituzione ve n' e uno
che riserba ai fondatori ed eredi loro la propriela della casa e delle

rendite : il che fu fatto solamente per salrare V una e le altre dalle

present! e future possibili rapacita, ma-ntellate (s' intende) di filosofia

del diritto.

REGNO LOMBARDO VENETO. (Nostra eorrispondenza). 1. Ordinc pubblico; conati

delle societa segrete e della propaganda protestante 2. Giornalismo 3.

Pubblica istruzione 4. Ordinanze varie Industria 5. Amnistia 6.

Deputazione svizzera in Milano 7. Asili d' infanzia 8. Festa per 1' Im-

macolato Concepimeato di Maria 9. Belle Arti; Monumento a Touunaso

Grossi; Cenacolo di Leonardo da Vinci 10. Strade ferrate H. II Car-

nevale 12. Duca di Brabante 13. Notizie letterarie 14. Uu nuovo
semimirio in Viccnza.

1. La prudente politica dell' Austria in qusti tempi difficili, e la

sua forza ed antiveggenza , hanno,ridonata la pace anche alle papti

dell'lmpero piu percosse dal turbine del 1848. Dacche ilcampodeHe
grandi questioni politiche e 1'Oriente, e 1'Austria mantiene armato il

suo esercito in un intento conciliatore, essa vede sempre piu cresce-

re la sua forza e la sua influenza. Carezzata dagli Stati dell'occidente

e del settentrione, forte nell'mterno ed all' estero, il suo riflorimento

va perfezionandosi in guisa che forse sedera arbitra della pace e della

guerra.

Nella Lombardia e nella Venezia tutto e ordine e quiete; e se la

guerra d' oriente
,
rovinando i coramerci

,
fa soffrire Trieste e Vene-

zia, e quindi anche la Venezia e la Lombardia, la pazienza del nostro

popolo e avvalorata dalla fiducia ch' esso ha nel suo glorioso sovra-

no. naturale che tra noi la pace sia il desiderio e la speranza di

tutti. Questa speranza parve trovare alimento nella notizia della mor-

te dell'imperatore Nicolo
, perche fra noi molti credono, non so poi

con quanto fondamento, che la guerra presente sia stata unicamente

opera sua. Prevale dunque 1
J

opinione che il nuovo Czar sara piu

proclive alia pace, malgrado la sua promessa di continuare la poli-

tiea di Pietro, di Catterina, di Alessandro e di Nicolo, che e k poli-

tica tradizionale della Russia.

Quando dice che il Lombardo-Veneto e tranquillo, non intendo

dire che le sette non vi continuino le loro opere tenebrose. 1 Mazzi-

niani lavorano, ma di tratto in tratto la vigile autorita ne sventa le

mine. Essi in questi giorni hanno saputo assicurarsi, con un dispe-

rato colpo di mano ,
il possesso d' un importante forte staccato

,

quello del cantone Ticino. Mentre 1'Occidente ravvicina a poco a poco
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il Pkemonte all' Austria
,
se i Mazzuriani avessero perduto anche il

cautone Ticino, cio che dovevu sicuramentc avvenire in breve se le

rose fossero procedule costiluzionalmente ,
la loro forluna sarebbe

(, nl u 1,1 e forse per sempre. Essi lianno volulo schivare il colpo, e vi

sono ora riusciti. Ma nel 1830 il molo ticinese fu preludio alia rivo-

luzione di Luglio, nel 1839 il molo ticinese accenno al moto posle-

riore 4e' corpi franchi nel la Svizzera, e il moto ticiuese e svizzero

nel 1846 si dilalo pod come fuhnine per lutta Europa. Esempio.re-

cente che non sera certo dimenticato dai goyerni, e specialmenle da

quelli che ne hanno sperimentati i terribili effetti.

Se le societa segrete si affannano, la propaganda protestante non

si addormenta. In tutte le citta e le ville della Lombardia si fa smer-

cio clandestine del nuovo e vecchio Testamento volgarizzato dal Dio-

dati. Fra i molti pessimi libri che si vendono di soppiatto anche ne'

pubblici alberghi ,
si nota a questi giorni un libercolo , stampato in

Plenum te, che vitupera indegnamente il Papato. I Valdesi si vendi-

cano della fermezza del Sommo Pontefice Pio IX aggravando le col-

pe d' un Pontefice d' altri tempi. Eppure quel Papa tanto bistrattato

dal GuicciardinL, dal Giannone e dal Burchard, ebbe validi difensori

nel Muratori, nel Roscoe, nel De Mathias, nell'Audin e persino nel

Voltaire. Ma che importa tutto jcio, se la setta, nell' odio suo contro

il caUolicismo , spera di screditare la divina istituzione della vera

Chiesa inventando, esagerando e sempre calunniando? Antica arte

de' tristi che seduce molti inespe rti. Sappiamo che 1' autorita
, posta

inavvertenza de'fatti, veglia ad impedire queste clandestine baratte-

rie, ed a punirne gli strumenti.

2. Gontribuiscono non poco ad eecitare il malo spirito in Lombar-

dia parecchi giornali che Jaanno tutt'altro che tendenze caltoliche;

tra i quali non dubito di annoverare specialmente il Crepuscolo, a cui

non manca chi prodighi le lodi
, appunto perche ne conosce la ten-

denza religiosa e politica. I nostri fogli umciali di Milano
,
di Venezia

e di Verona hanno preso in sul principio di quest' anno dimensioni

molto piu estese , e guadagnarono molto in merito di compilazione.

Cio non ostante alcune corrispondenze estere sono stale soggette a

severe censure, specialmente le torinesi, e vi e per&ino chi suppone
che alcune di quelle della gazzetta di Milano sieno manifatture d'uf-

flcio. Molti uostri fogli poi, parlando dello Czar defunto, trascorrono

in un astio mal celato contro la sua persona, laddove sarebbe da de-

siderare ch' essi pigliassero esempio da un atto nobile e riconoscente

compiuto pur ora verso la memoria del defunto Imperatore di Russia

dal nostro augusto monarca.

La Jiilanciu dopo quattro anni di vita e cessata. Ignazio Canlu, che

non le ha mui dalo un pare re mentre era viva, ha vol uto consigliarla



108 CRONACA

defunta. Egli le rimprovero di non aver saputo mescersi abbastanza al

movimento del mondo attuale per dominarlo, e che volendo spinrjersi a

ritroso
, fu soverchiata dalla piena che precede. Le raccomando poi

indirettamente, quasi presentendone il possibile risorgimento, di vo-

ter essere un po' piu mondana
,
di non abusare d' uno stile chiamato

serafico
,
sebbene opposto al mite linguaggio del Vangelo ; di mettersi

aipasso del suo secolo, e di non ricingersi in un mondo troppo specia-
le. In tal modo, conchiude, la veritd sara condotta anche tra le molti-

tudiniesullepubblichepiazze. Questi ed altri pareri sono certamente

di grande importanza ! e ci duole per la Bilancia che sieno venuti un

po' tardi ! Posso pero accertarvi che la cessazione di quel giornale sa-

vio e catlolico e spiaciuta in molte parti d' Italia e fuori. Qui si parla

del suo risorgimento, senza che finora vi sia nulla di certo. Ma della

nostra stampa periodica vi parlero piu diffusamente in altra lettera.

3. Dopo il riordinamento politico dell' Impero, l'I. R. governo ha

posto cura a quello della pubblica istruzione. Un' ordinanza del 16

Dicembre 1854 concernente i ginnasii ,
raccomanda che gli scolari

sieno con ispeciale cura coltivati nella lingua latina. Del che tutti i

savii renderanno al governo le ben meritate lodi. L'Ordinanza racco-

manda ancora di trattare con maggiore estensione la propedeutica fi-

losofica. Quanto alia lingua d'insegnamento nel Regno Lombardo-Ve-

neto vi sono usati i maggiori e ben dovuli riguardi alia lingua italia-

na. L'Ordinanza rende poi obbligatorio ne' ginnasii lo studio della

lingua tedesca oggimai necessaria agli uomini d' affari, e tra noi spe-

cialmente a tutti coloro che intendono avviarsi nel commercio o ne-

gl
j

impieghi pubblici. 11 presente-disegno d' istruzione ginnasiale non

e certo perfetto, e 1'Ordinanza stabi'isce provvidamente che debba di

nuovo essere preso in esame nel 1858 da una speciale commissione,
la quale vi proporra quelle modificazioni che stimera piu atte a mi-

gliorarlo. Tutte queste disposizioni sono state lodate da alcuni gior-

nali di Parigi, dove si comincia a rendere giustizia al senno ed alle

rette intenzioni dell' Austria, dopo che la questione d' Oriente e ve-

nuta a snebbiare grintelletti.

4. Fu posta in vigore fin dal primo di Febbraio la nuova tariffa au-

striaca delle medicine. Una sovrana risoluzione chiamo pel 15 dello

stesso mese in atlivita d'umcio le Procure di Stato, il nuovo regola-

mento di procedura penale, e le disposizioni relative al medesimo so-

pra 1' organizzazione interna e sopra 1'ordine d' affari dei giudizii pe-

nal i e delle Procure di Stato.

Debbo poi accennarvi una eccellente disposizione del nostro mini-

stero del Commercio. Egli ha trasmesso a tutte le Camere di com-

mercio e d'industria della Monarchia alcuni modelli di prospetti sta-

tistici sopra le relazioni industriali de' rispeltivi distretti, ed alcune
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carte industrial i, invitandole a volere riempiere e rettifieare quelle

carte e quei prospetti. Le Camere se ne occuparono diligentemente,

e colla fine del p. p. Febbraio trasmisero il lavoro compiuto alia Di-

rezione della statistica amministraliva
,
la quale con esse comperra

uno specchio complessivo della industria ilella monarchia austriaca.

In questo importanle lavoro 1'industria del Regno Lombardo -Veneto

avra certamente un grado ragguardevole.

A proposito d'industria mi cade in acconcio il dirvi che in una delle

sale della Borsa stette piu giorni esposto all' ammirazione pubblica il

telaio elettrico del cavaliere Bonelli, destinato a far obbliare 1'inven-

zione del celebre Jacquard. 1 nostri artefici, non ostante il pregio in

cui tengono quel singolare trovato degno dell' Italia e della civilta

presente ,
non credono pero che sia ancora venuto il tempo di fame

una vasta e generate applicazione alia industria del tessere.

5. Una benefica disposizione della clemenza sovrana ebbe luogo nclla

congiuntura del primo parto diS. M. I'lmperatrice Elisabetta. E stata

rimessa la pena a tutti gl'individui condannati da giudizii civili per cri-

niini di offesa alia maesta Sovrana, di ofifese ai membri della famiglia

imptriale, e di perturbazione della pubblica tranquillita (S 6566
del Codice penale) ,

o per delitli notati nel 300 del codice stesso.

S. M, ordino pure che non si proceda, ne si continui la procedura con-

tro nessuno di coloro che si fossero resi colpevoli de' mentovati de

Jitti prima della pubblicazione di questo atto di grazia. Poteteimma-

ginarvi quale giubilo in tante sventurate famiglie abbia suscitalo

quest' atto di clemenza, e quanta gratitudine ne'cuori de' perdonati.

In quesla medesima congiuntura la gioia di questo Comune si mani-

festo con atli di generosa beneficenza verso le partorienti poverissime

legalmente domiciliate in Milano da dieci anni. Simili opere di carita

saranno compiute da quasi tutti i municipii delle province lombarde.

6. in Milano sino dal 28 Gennaio una deputazione svizzera per

comporre la questione sorta da tanto tempo tra 1' I. R. governo e il

Cantone Ticino. La questione e molto complessa e di difficile sciogli-

mento, essendovi impegnato il mal inteso amor proprio d'un partito

che parla sempre della dignita, sovranita e indipendenza dello stato,

senza mai darne segno veruno. La deputazione e composta del sig.

Giorgio Giuseppe Pidler di Lugoconsiglierenazionale in Zurigo, pro-

vetto negli affari e negli anni, e del sig. Sebastiano Beroldingen diMen-

drisio ispettore dei telegrafi nel Cantone Ticino. Questa depulazione si

compiace del soggiorno di questa magninca capitale ,
e continua in

pace i suoi negoziati, de'quali nulla per anco si conosce di cqrto, seb-

bene i fogli svizzeri ne predichino gia la gloriosa riuscita. Quanto a

me so bene che negli antichi tempi gli ElveziidiDivicone hanno fatlo

<"-"" ":
. '.tit
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passare i Roman! sotto le forche Caudine
,
ma non credo che il fklto

sia per rlnnovarsi oggidt. Divicone e roorto da secoli, e le forche r.tu-

dlne non si debbono certo temere dai grandi che rispettano ragione

e giustizia.

7. Mi sembra inutile intfattenervi de'mali passati, e di cui piu non

si parla, vogho dir del col&ra
;
ma non posso omettere di aceennarvi

cheinMilano e nella provinda quei flagello colp\ 2152individui, del

quali 1404 morirono. Uno de'perniciosi effetti di questo terriblle ca-

stigo e slato il chiudersi degli asili infantili. Questi, dopo parecchi me-

si, finalrnente si riapersero, ma gli averi de'quali ora dispongono sono

s\ scarsi, che secondo il sig. AinbrosoH, la loro vita & unproblemache
si risolvera nella mort*, ed una sola generasione avrd bastato ed a sa-

lutare la culla
,
ed a piangere sulla totonba d'una impresa ,

alia quale

pochi anni or sono parevano arridere prosperi e lunghi destini.

8. In Mllano si e festeggiala solennemente, il 29Gennaio, nella cat-

tedrate e in tutte le chiese, la proclamazionc del domma dell'hiMACo-

LATO COHCEPIMETVTO di M. V. La festa religfosa non poteva essere piu

magnifica e fruttaosa; ma cio che molti bramarano, una bella mani-

festazione cioe di cattolica gloia per mezzo diuna splendida illumina-

zione della cllta, o almeno della gran guglia del duomo, non si e po-
tuta eflettuare

,
bench^ non vi si opponessero che alcune difiicolta

molto legglere. Nessun ostacolo r'ebtoe da parte delle autorila. Alia

sacra solennita fa immenso 1' accorrere del popolo ,
e se ne raccolse

grandissimo frutto spirituale. La festa era stata preceduta da una elo-

quentissima pastorale di Mons. Arcivescovo, che solo I'Amico Catto-

liC4), fra i nostri giornali, ha riprodotta.

9. Si raccolgono fra noi da qualche tempo offerte per erigere un

monumento a Tommaso Grossi
,
uno de' piu valenti letterati italiani

de' nostri tempi. Alessandro Manzoni e uno dei promotori di questo

attestalo della pubblica ammlrazione a quel bell'ingegno. Speriamo
che il motiumento sara degno e del Grossi e del promotore.

Mentre si prepara in Milano un monumento al Grossi , un valen-

tuomo quasi ignoto nel mondo sta reintegrando uno de' piu grandi

monument! dell'arte pittorica, la famosa Cena di Leonardo da Vinci.

L'assicurazione di quel meraTiglioso dipinto e ormai indubitata. Le

figure di sei Apostoli e quella del Redentore sono reintegrate com-

piutamente, e 1'opera conlinua con ottima riuscita. Chiunque osser-

va la Cena, e raffronta la parte ristorata con quella che reca tuttavia

le impronte del guasto de'secoli, non puo a meno d'approvare e

d'ammirare. Molti illustri arlisti itafiani e stranieri accorrono ad am-

mirare il lavoro di Stefano Barezzi
,
e ne partono soddisfatti e rapi-

ti. Forse non andra molto che sarapubblicataunadotta illustrazione
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della (iena di Leonardo per opera d'un illostre cultore dclle arti, che

per ora non ml e dato di nomlnarvl, e avremo fors'anche una nuova

incisione di questo capolavoro del la pittura italiana.

Le arti belle vivono in Milain >. siccome forse in pressoctke tutta Ita-

lia, una vita di languore, eavrebbero molto bUogno d'essere animate

e promosse. Forse si preparano loro fra noi tempi migiiori; di che io

traggo oltimi augurii dallo amore che nutre per esse e per gli artisti

il cavaliere de Burger I. R. Luogoienenle in Lombardia. Egli visita

con molta sollecitudine gli studii de'nostri pittori e scultori, esamina

. i loro lavori, e non puo a meno di non intendere la necessita d' un

forte impulso che venga dall'alto a rianimare le arti del bello e i loro

nobili professor! .

10. Gl' infausti avvenimenti del 1848, oltre ai gravissimi mali ca-

gionati nelle vite e nelle sostanze, hanno anche per piii anni ritardato

il com pimento delle nostre strade ferrate. Noi sospiriamo ancora il

breve tronco da Treviglio a Coccaglio , e mentre la gigantesca strada

del Semmering attesta la grandezza e la poten2a deH'impero, le age-

voli pianure lombarde, non ancora regolarmente solcate dalle ferrovie,

arcusanc, se non la nostra impotenza, certo i disastri delle civlli discer-

die, e le contrarie esigenze de'nostri municipii. Ma gl'indugi saranno

presto troncati
,
e le due capitali del Regno vedranno in breve com-

piuta la via destinataaravvicinarle. Gli studii preliminari alia costru-

zlone della strada ferrata da Milano a Pavia sino alia frontiera sarda

sono anch'essi stati ordinati, e questo tronco importante, rannodando

il sistema delle ferrovie piemontesi con quello delle Lombardo -Vene-

te, congiungera Genova con Venezia, il Mediterraneo coll'Adriatico.

1 1 . Non vi parlero delle bizzarrie del nostro carnevale, se non per
farvi osservare Io stato presente dello spirito pubblico in Lombardia.

II carnevale fu lietissimo e splendido, e piii sarebbe stato se non vi

fosse mancata 1' impronta caratterlstica del gettito de' coriandoli. Tra

le molte maschere e la immensa folia del Corso Francesco, noi ve-

deramo a piedi mescolati col popolo accalcato prender parte al pub-
blico divertimento ufficialie general! io gran numero, e sperialmente
Si E. il generate d'artiglieria coote GyuiaL Queicontegno dell'uomdi

guerra e quel rispetlo del popolo, furono irrefragabile lestimonianza

per noi della lealta del popolo, e della fidanza deU'illustre Capitano.
I popoli non ai// iti dai malvagi conservano tutte le virtu ohe cosii-

tuiscoDO il fondo del costume pubblico nelle naeionl cattoliche. Solo

le httgazioni dei settajrli fahao stlvaggl e I croc i i popoli pin miti
,
e

rendooo corrotto ed infame il civile coneor/Ao.

12. Le LL. AA. RR. il Duca e la Duchessa di Brabante erano in

questa citta il 20 di Gennaio; visitarono i pubblici stabilimenti, le
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principali raanifatture; indi parth-ono per Venezia. Dopo il loro pas-

saggio la stazione della ferrovia di Treviglio ando in fiamme.

13. Ora eccovi due notizie letterarie. Malvagia opera e certamente

quella del rendere popolare la storia di certi grandi delilti, innestan-

dola ne' cuori appassionati della gioventii col prestigio d'una imagi-
nazione sbrigliata e d' un' ardente parola. E tanto e piii malvagia ,

quando, per distruggere le idee religiose e morali nei popoli, il rac-

conto altera il vero
,
e semina idee false e massime perverse. Tale

opera fece il Guerrazzi col suo romanzo la Beatrice Cenci, il quale,

dopo essere stato posto liberamente in commercio anche tra noi, fu

poscia proibito. Or bene
,
a scemare i tristissirai effetti di quel ro-

manzo, il Cav. Scolari di Venezia ha compilato sopra autentici do-

cumenti una storia della Cenci, il qual libro utile e severo sara tra

breve pubblicato in Milano.

Un'altra opera sara pubblicata entro il corrente anno in Parigi dal-

1' infaticabile scriltore cattolico il conte Tullio Dandolo. L'opera con-

terra la storia di due famosi processi, quasi della stessa epoca; 1' uno
e per delitti di stregoneria, V altro e quello della Signora di Monza.

L'uno e I'altro di questi important! document! storici e tuttavia ine-

dito e quasi sconosciuto , sebbene dell' ultimo siasi tanto parlato e

scrttto a' di nostri. Ma Timportanza di questa pubblicazione sara

somma, perche 1'egregio scrittore ne trae argomento ad un confronto

calzante tra due atti della stessa specie, 1'uno dell'autorita civile, I'al-

tro della ecclesiastica. II primo processo fatto dall'autorita secolare e

stato pubblico e solenne
,

le pene ne furono terribili
,

la coazione

giuridica sugl'incolpati abbominevole
$

il secondo invece fu condotto

dall' autorita della Chiesa col massimo segreto, senza che mai ne tra-

pelasse conoscenza bene determinata, e pure non vi fu violata 1'u-

manita
,
ne fatta violenza agli accusati, ne inflitte pene corporali ai

colpevoli. 11 perche il giudizio ecclesiastico, sebbene avvolto nel mi-

stero, fu giusto ed umano, e il giudizio del tribunale laico fu guida-

to dalla cieca superstizione , accompagnato da profonda e malevola

ignoranza, e seguilo da atroci castighi. Nuovo disinganno per coloro

che in buona fede condannano di barbaric gli atti dell' autorita ec-

clesiastica nei secoli passati.

14. II 4Novembre del 1854 fu fatta in Vicenza, con rara pompa, la

solenne apertura del nuovo Seminario eretto dalle fondamenta per
cura e a spese del presenteVescovo Monsigner Giovanni Giuseppe Cap-

pellari. Fin da quando, nel Dicembre del 1832, egli entro al posses-

so della sede Vicentina, il pensiero di aprire al giovane clero della

sua Diocesi un vasto e comodo Seminario fu tra le precipue delle sue

cure pastorali, come il richiedeva 1' importanza dell' opera e la sua
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necessita. Giacche ii Seminarlo allor abitato, che nel 1738 era stato

erelto dal Vcscovo Antonio Marino Cardinal Priuli dopo il prlmo
aperto nel 1566 dal Vescovo Matteo Priuli, riusciva soverchiamente

angusto e disadatto
;
ne parve al generoso animo di Mons. Cappel-

lari potersene meglio correggere il difetto altrimenti che fabbrican-

done di pianta un nuovo in miglior luogo e con piii ampio e ben in-

teso disegno. Formata ch' egli ebbe tal risoluzione, pose tosto mano
ad eseguirla vincendo le molte diflicolta dell' impresa colla stessa

magnanimita con cui 1'avea abbracciata. Fu scelto il silo del novello

edifizio poco fuor di citta in luogo per bellezza, salubrita e quiete

opportunissimo. II Cavaliere Francesco Lazzari Professore Architet-

to all' Accademia delle Belle Arti in Venezia ne fe il disegno; e il 4

Settembre del 1842 fu posata e benedetta solennemente da Monsi-

gnore la prima pietra. E gia la grandiosa fabbrica era ita crescendo

felicemente, ne stava lungi dal compiersi, quando il turbine della

guerra scoppiato nel 48
,
'che nei campi di Vicenza imperverso cosl

fiero ,
non solo interruppe i lavori ma li distrusse eziandio in gran

parle-, sicche, passata che fu la tempesta, non si poterono ricomin-

ciare senza un grave sopraccarico di dispendio. Ma niun sacrifizio

parve soverchio in s\ bell' opera al generoso Prelate, il quale emu-
lando la munificenza e lo zelo dei Barbarighi e dei Borromei spese in

essa fin presso a 400,000 lire. Pertanto il nuovo Seminario giunse al

felice suo compimento, ed e riuscito un de' piu nobili edifizii che in

tal genere vanti forse I' Italia s\ per la simmetria, comodita e bellezza

come per la capacita , potendosi HI esso agiatamente albergare ben
500 aluiini; e Iddio concesse al venerando Vescovo di veder coronata

la sua grand' opeVa e di goder le gioie di quel giorno da lui s\ lun-

gamente desiderate, ma pure atteso la grave eta quasi piu non ispe-

rato, nel quale il Seminario venisse aperto all' istituzione delle cre-

scenti speranze della sua Chiesa.

Questo fu parimente giorno di straordinaria festa per tutta la citta

di Vicenza , e tutti gli ordini del clero, del magistrate e del popolo
fecero a gara d' esprimere all' amatissimo Pastore il loro giubilo
e la lor gratitudine per tanto benefizio ed ornamento da lui aggiunto
alia loro patria. I palazzi e le case furono messi a festa addobbando-

ne per tulto le finestre con arazzi e damaschi
, e quando alcune ore

innanzi al mezzogiorno, Monsig. Vescovo usd di palazzo per condur-

si al Seminario a farvi le cerimonie dell' apertura, egli vi fu accom-

pagnato quasi in trionfo dalle autorita civili e militari ,
da tutto il

fiore de' piu illustri cittadini che lo seguivano in un lungo corteo di

carrozze, e da una immensa folia di popolo che greraiva le vie e non
saziavasi di acclamare gridando: Viva ilnostro Vescovo! Nel Semina-

Serie II, vol. X. 8
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rio egli trovo 1' Emlnentissimo Cardinale Asquini ed il Vescovo di

Treviso Mons. Farini venuti a crescere colla loro presenza lo splen-

dore e la gioia di quella festa, i quali assisterono nelta Cappella alia

messa che ivi dal Vescovo fu celebrata dopo H solenne canto del Veni

Creator, e poi nell' Aula all' orazione che dal Sacerdole Lodovico

{lallo Prefetto degliStudii, eloquente interprete dei comuni sensi

di giubilo e di riconoscenza ,
fu recitata. A sera poi ,

lo spettacolo

d'una splendida illuminazione corono degnamente la letizia univer-

sale di s\ bel giorno. Non pero si tenne paga a queste passaggere di-

mostrazioni la gratitudine della citta di Vicenza verso 1' esimio suo

Paslore , ma , per eternare la memoria di si gran beneficio, il muni-

cipio Vieentino decretc con voto unanirae che si erigesse un monu-

mento pubblico con iscrizione e statua maestosa, la quale serbasse

present! fino ai piu tardi nepoti le care e venerate sembianze di un
Padre e Pastore si beaemerit.

ir.

COSE STRANIERE.

SPA/JNA. 1. Discussione sopra la liberta dei culti 2. Proibizione al popolo di

protestare contro la libertsi dei culti 3. Divielo di Bibbie protestanti

4. Beni ecclesiastiei 5. Giornali cattolici 6.1 cavalieri di Carlo HI
,
e

I'lmmacolata Concezione 7. La regina madre 8. Carlisti 9. Mbrte di

D. Carlos di Borbonc 10. Relazioni tra la Spagna e gli Stati Uniti il.

Congiura ncll' isola di Cuba.
- <-

1 , Quella che si chiaraa la base religiosa della costituzione spa-

gnuola fu presa a discutere nelle cortes 1' otto di Febbraio
,
e fu vo-

tata da 200 voci eontro 52 nella notte tra il 28 di quel mese e il pri-

mo di Marzo in questa sentenza. . La nazione si obbliga di mantene-

re e proteggere il culto, e L ministri della religione cattolica che gli

spagnuoli professano. Ma nessunospagnuolo o straniero potraesse'

re molestato per le sue opinioni ocredenze, finche, non le manifeste-

ra con atti pubblici contrarii alia religione . Qual sia il senso di

quest'artlcolo di legge sara bene udirlo dal sig. Olozaga membro del-

la eommissione il quale, rispondendo a chi opponeva che la liberta

dei culti non era abbastanza protetta con quest'articolo, disse: Que-
sto e il miglior mezzo per arrivare alia plena liberta. fi un primo

passo in una via nuova per la Spagna ;
e ci sarebbe gran pericolo nel

tentare per ora di far di piu . Nel che bisogna proprio ammirare il

sentimento cattolico e la fermezza della fed* degli spagnuoli i quali,
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dopo tante rivoluzioni poliUche, edopo tanti anni nei quali si cerca

con ogni mezzo di diminuire la loro religione e pieta, non la cedo-

no pero a verun popolo cattolico in cio che e amare teneramente la

religione caKolica, e considerarla come la loro gloria piii bella. II

<iu;il pubblico sentire conoscendo benissimo 1' assemblea spagnuola,

credette di non poter per ora sancire la liberta dei culti senza op-

porsl troppo direttamente all'obbligazione di rappresentante del paese

la quale, almeno a parole ed in apparenza, e dovere di ogni assem-

blea di adempire. Percio fu compilato 1'artioolo suddelto il quale ,

se non contento veruno pienamente, fu peromolto piii caro ai li~

bertini che non ai cattolicr, essendo noto che quelli ,
come la falsa

mad re cbrea, si contentano setim molta diflicolta di dividere il fl-

giioletto ,
anziche di restarne senza interamente. Laddove i callolici

fermi ne' loro principii, si oppongono ad ogni concessione aU'errore.

Non e pero che i deputati libertini non tentassero di ottenere piii

assai
,
e non mancarono di quelli che proposero alia camera di vo-

tare senza mezzi termini la piena liberta di culti. Ma una grande

maggioranza ricuso sempre di aderirvi : sicche dopo molti giorni di

discussione sopra la liberta illimitata si venne a veder chiaramente

che non ci era modo di farla votar dall' assemblea. Allora comincia-

rono i deputati cattolici a proporre che fosse invece votata la prote-
zione dichiarata ed esclusiva delia sola religione cattolica, la quale e

di fatto la sola religione della Spagna. La proposta sostenuta da 56

deputati fu presenlata e difesa dal sig. Jaen il quale disse di grandi

verita, mostro grande coraggio , e rispose trionfalmente a tutte le

obbiedoni. Ma 1' assemblea aveva deciso dl non essere ne cattolica

i>e protestante, e percio, con 158 voci contro 56, ricuso il suo assen-

so. 11 sig. Jaen ricorse allora ad un ultimo spediente, ed il 26 di Feb-

braio, in sul principio della tornata, fece la seguente proposta: At-

teso che la questione religiosa e la piu grave che le Cortes possano

traUare; considerando che senza consultare i loro concittadini i rap-

presentanli non hunno il diriltod'inlrodurre la piu piccola novita in-

torno alia religione, che sola da tanti secoli e professata nella Spagna;
considerando che ogni legge non conforme allosplrito del paese per
cui e falta e danriosa

,
considerando che e impolitico , imprudente e

pericoloso di determinare alcuna cosa sopra la base religiosa senza

permeltere alia nazione di aprire chiaramente ed esplicilamenle la

sua volonta
5
considerando che Pimporre alia nazione spagnuola una

legge contraria alia sua volonta edalle sue opinion! sarebbe un abu-

so che potrebbe indurre la nazione ad usare di sua sovranita contro

irna decisione, che puo essere feconda di grandissimi mali; per qae-
sii motivi

,
io ho 1' onore di proporre alia Cortes di voler decidere
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che la discussione sarasospesa finche il popolo spagnuolo-abbia tem-

po di manifeslare il suo volere sopra cio che tocca la questione re-

ligiosa .

Questa proposta , convierie confessarlo, spaverito i rappresentanti

del popolo. Ohime ! dover consultare il popolo quelli che sono i suoi

rappresentanti ! Percio si pose ogni cosa in opera per eludere la que-
stione. Si comincio col dire che il regolamento della camera voleva

che si aspettasse a decidere di questo punto dopo decise altre cose
;

poi, presa occasione da alcune parole del sig. Jaen, il presidente gli

mosse querela , facendogli osservare molto sapientemente che le

Cortes sono la nazione medesima, e che la volonta delle Cortes dee

esser considerata come la volonta di tutli gli spagnuoli . Ma il Jaen

osservo di ripicor, <c che sopra la questione religiosa egli credeva che

la camera non rappresentasse il paese . Qui i rumori furon grandi ;

tanto piii grandi quanto che la verita non si poteva questa volta co-

prire con altro che con grandi rumori. Ritrattate le vostre parole ,

diceano molti, spiegatele almeno. I1 sig. Jaen rispose gli spagnuoli

mi udiranno, especialmente gli elettori. Anche questo eraun tasto

che sonava assai aspro agli orecchi dei deputati ; giacche il nome

degli elettori suole sempre commuovere un poco i Bangui agli eletti

del popolo. Dunque per isfuggire il pericolo che li minacciava di do-

vere, o ricusare di prender consiglio dalla nazione in cosa di s\ gran

momento, o di doverne prendere uno che punto non garbava loro, i

fedeli rappresentanti del popolo decisero di finire la discussione su-

bito e votare 1' articolo prima che il popolo gl' illuminasse. II che fu

fatto il giorno dopo, in cui un signor deputato chiese che i suoi colle-

ghi non si dovessero separare prima di avere votata la base religiosa.

E il crederanno i nostri lettori? Ci fu proprio un cotale sig. Bayarri

il quale , per troppo zelo di far presto ,
si lascio fuggir dalla chiostra

dei denti queste parole: Bisogna sciogliere la questione prima che il

paese cominci a manifestare la sua opinione . Ma che? il sig Jaen

si era gia provveduto delle petizioni di ben cinque citta della Spagna,

le quali chiedeano Tunita religiosa: e tjuelle bisogno bene sorbirsele

in pace. Ma perche non ne venissero altre si accetto da 100 voci con-

tro 40 il partito di rimanere immobili fino a flnita ogni cosa, e Tarti-

colo fu votato, siccome dicemmo; essendo usciti dalla camera i signori

deputati spagnuoli stanchi si
,
ma gloriosi di avere data una novella

prova all' Europa di cio che puo fare ad un bisogno un popolo di

deputati moderni quando si tratta di rappresentare degnamente il

proprio paese.

2. Ma la cosa non dovea pero finire con questo poco. 11 popolo

spagnuolo, poco soddisfalto dei suoi rappresentanti, si pose tutto in
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agitazione ed in moto per protestare conlro una legge s\ contraria al

suo volere. Di che i signori deputali, tenerissimi di conoscere e seguire

il volere del popolo sovrano, declsero, seguendo la proposta del sig.

l-Srorura, che nessuna petizione sarebbe ammessa contraria alle

basi della costituzione gia rotate dall'assemblea )>. Ma poco curandosi

il popolo che 1'assemblea ammettesse s\ o no le sue petizioni ,
e ba-

dando solo a fame quante poteva piu, ecco che il ministero, piu ze-

lante ancora che non la camera del diritti popolari, vietocon unasua

circolaredi sottoscrlvere simili petizioni ordinando che, tutti quelli

che commelteranno a questo proposito cose contrarie alia legge sa-

ranno tradotti dinanzi ai tribunal! . Nel che si vede che 1'assemblea

ed il minislero fanno a gara nell' inculcare coi fatti al popolo spa-

gnuolo quel grande e salutare principle della sovranita del popolo
e della plena ed intera liberta ch'egli ha di esprimere le sue opinioni.

Ma non sembra che. ne il ministero, ne 1' assemblea possano riuscire

a chiudere la bocca al popolo spagnuolo: giacche i giornali cattolici

pubbllcano ogni d\ le proteste d'intiere citta e province contro que-
sto principio di liberla religiosa che si vuole introdurre in Ispagna.

Al qual proposito diceva 1' Epoca, giornale di Madrid Questi prov-
vedimentl del governo non serviranno a nulla : oggl stesso i fogli dl

Siviglia cl recano petizioni di un gran numero di abitantl di quella

capitale tra cui di due deputati di quella provincia, 1' uno conserva-

tore e 1' altro progressista. Come mai potra il governo impedire che

altri facciano lo stesso? II Correro universal, I' Esperanza, il Faro

national
,
ed altri molti giornali di Madrid e delle province, sono

pieni di vivissime e numerose proteste sia contro la base religiosa,

sia contro la proibizione di protestarle contro. In molli luoghi poi

gli elettori si uniscono e dichiarano che i loro eletti non votarono

nelle camere secondo il loro mandato. II che serve di prova a cio

che diceva il sig. Jaen che cioe la camera non rappresenta il paese

in cio che tocca alia questione religiosa. E prima del Jaen avea det-

to il medesimo un ministro nella seduta dei 10 Febbraio. 11 sig.

Corradi erra, diceva il ministro, quando egli dice che 1'opinione pub-
blica e rappresentata da questa camera . Qual sia la vera opinione
del popolo spagnuolo sopra la liberta dei culti lo disse molto bene

nella camera il sig. Martino de Los Heros. II popolo spagnuolo, egli

disse
,
accetta tutte le liberta fuori che la religiosa : questa liberta

egli non la capisce, la odia anzi e la considera come opposta ai suoi

usi ed alle sue tradizioni. Essa non sara utile a nessuno. Tutti gli

spagnuoli sono cattolici. Che cosa accadra dunque in Madrid, in To-

ledo, in Valenzao in qualsivoglia altra citta quando vis' innalzassero

sinagoghe israelitiche o lempii protestanti? Ci vorranno degli eserciti

sempre in armi per difendere la vita dei non cattolici .
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3. Quanto sia grande la religione del popolo spagnuolo non si ve-

de solamente dall'influenzach'essa esercito sopra I'assemblea, la quale
si vide coslretla a moderare di molto la sua voglia di regalare alia

Spagna la liberta religiosa. Essa apparisce ancora dall'obbligo in che

si e trovato il governo d' impedire la stampa di una Bibbia prote-
stante che si era cominciata in Madrid. Che anzi il vescovo metodista,
che si era fatto premura di stabilirsi in quella capitale, fu gentilmente

invitato a partire ;
di ch' egli ando a Bareellona, di suo pieno volere,

die' egli, ma si sa che se non ci andava di suo pieno volere , sarebbe

stato forzato ad obbedire.

4. Anche nella questione della vendita dei beni ecclesiastici si co-

miucia ora a vedere che la cosa non e si facile come se I'immaginava
il sig. Madoz, il quale avea protestato nella camera che la vendita si

sarebbe fatta subito, e senza chiedere licenzaa veruno. Ma ci dice ora

il sig. deSacy nel giornale dei Dibattimenti che, avendo il JNunzio pon-
tificio chiesto spiegazioni al sig. Luzuriaga ministro degli affari esteri

sopra il senso di queste parole, il ministro tempero di molto 1'asprez-

za delle parole del suo collega. Ed inoltre dichiaro nella camera che

male si awiserebbe di diventar popolare chi volesse vendere i beni

della Chiesa, e che la cosa richiedeva molta circospezione ,
e ad ogni

modo Roma non dovea essere considerata come potenza straniera

alia Spagna in affari ecclesiastici. E diede poi altre assicurazioni al

Nunzio pontificio che il governo non intendeva molestare il clero e

violare il concordato. Ma il *ig. Madoz non istetle cheto a questo ta-

cito rimprovero ;
e fece dichiarare nella Gazzetta officiale, che le pa-

role del ministro degli affari esteri sopra la vendita dei beni ecclesia-

stici non erano state bene interpretate. Dal che apparisce che i mini-

stri non sono d' accordo sopra questa vendita
, la quale ,

del resto
,

quando si facesse, condurrebbe issofatto alia distruzione del concor-

dato stipulate con Roma nel 1851. Questo concordato, dice il sig.

de Sacy , e una legge dello Stato che lega la Spagna e Roma
5
ne e

permesso a veruno di romperlo ,
e nemmeno al sig. Madoz che dee

rispetlarlo come spagnuolo, e piu ancora come ministro . E poco

dopo Roma consentl a ratificare la vendita dei beni ecclesiastici fat-

ta prima del 1844, perche il governo spagnuolo sottoscrisse al con-

cordato
$
che se il governo lo rompe ,

la ratincazione condizionata

di quelle vendite anteriori cade di per se stessa. PQO essere che<pie-
sto import! poco al sig. Madoz, ma non e mica cosa indifferente per
U Spagna il porre scrupoli nelle coscienze dei presenti possessori

degli antichi beni ecclesiastici .

5. Sei giornali religiosi si pubblicano in Madrid, dei quali tresono

anziani -cioe il CatoUeo ,
1' Esperanza e la Estrella, e tre altri sono
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nati teste col titolo di La Regeneration, la FS e la Esperiencia. Tutti

aiutano molto valorosamente la causa cattolica, la quale del resto e

sempre sicura di trovare in Ispagna numerosi e zelanti difensori.

6. La deftn'uione dell' Immacolata Concerione
,

s\ cara al popolo

spagnuolo siccome ad ogni cattolico
,
essendo stata combattuta da

un insulso opuscolaccio, ne essendosi potnto finora ottenere che i

tribunali ne punissero 1'autore, i Cavalieri dell'ordine d\ Carlo 111

indirtzzarono I'll Febbraio una supplica alia Regina perche, dicono

i cavalieri
,

<t lo scandalo sia riparato col cacciar dagli archivii della

camera dei deputati di un popolo cattolico quel librettaccio, colla

confiscadi tutti gli esemplari che corrono e col castigo dell' autore.

Tale e 1'ardente desiderio dei cavalieri che vogliono cos^ adempiere

il veto, che fecero solennemente, di difendere la purissima concezione

della SS. Vergine Maria, quando furono la prima volta decorati dalla

Maesta Vostra della croce di onore .

7. 6 nolo che la regina madre Maria Cristina trovasi fuori di Spa-

gna per ordine del ministero, il quale, senza consul tare vemno, prese

sopra di se la responsabilita del suo esilio e del sequestro posto sopra

isuoibeni. Oraavendo egli voluto far sanzionare dalte camere I'ope-

rato da lui, si levarono grandi burrasche parlamentari, lequali fini-

rono coll'essere presa in considera-zione
,
come si dice, alia unani-

mita di quasi tutte le voci, la proposta con eui il ministero chiede

1' approvazione del predetto sno decreto.

8. Andavano poco fa crescendo i sospetti e i timori di movimenti

carlisti. In Pamplona, in Madrid, in Valladolid ed in pareccbi altri

luoghi tentativi, o veri, o supposti furono cagione- dv arresti e di al-

tri severi provyedimenti. Tra gli altri si annovera quello di un na-

viglio poslo a guardia delle coste di Catalogna per impedire uno

sbarco molto temuto. Anche si usano molte cautele alle frontiere di

Francia e di Portogallo per vietare V ingresso in Ispagna a persone

Sospette. Gia piii volte recarono i giornaH la notizia di molti arresti

di carlisti fatti nei paesi di fronliera e nella Spagna, e in Francia me-

desima-, dove parecchi generali ed altri, creduti capi di partito, fu-

rono allontanati dalla frontiera spagnuola. Mentre si teme cotanto,

la Gazzetta di Madrid rende noto che in Valladolid non si scoprt

punto nnlla che possa far temere di turbolenze, e pubbhca una re-

lazione del governatore civile della capitale al Duca della VHtoria in

cui si assieura che un ottimo spirito di fiberta e di ordlne regna in

tutta la provincia . La stessa reltTzione- accerta non esservr pericolo

che il pagamento deUe imposte possa nella provincia soffrir ritardo

per parte della popolazione, che dicesi otlimamente disposta e pre-

parata a manifestare la sua ammirazione e il suo rispetto verso il pa-
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triottismo sempre verde del Duca della Vittoria. Vero e che sopra Io

stato delle finanze non ci recano pero i giornali nulla di nuovo o di

meglio diquelloche narrammo neipassati quaderni. Mamentre i fo-

gli ufllciali assicurano che 1'ordine regna nel paese, una circolare del

min. dell' interno Santa Cruz
,
data sotto i 12 di Marzo a tutti i suoi

official! subordinati, dice loro che usino di lutta la loro forza ed efii-

cacia nel provvedere ; giacche i nemici delle istiluzioni libere e del

trono costituzionale pongono in opera ogni mezzo per distruggere

questi cari oggetti, e per turbare 1' ordine pubblico.
9. 11 Principe D. Carlo di Borbone di Spagna, mori il 10 di questo

mese nella citta di Trieste, che abitava da parecchi anni. Egli aveva

67 anni, essendo nato il d\ 29 di Marzo del 1788.

10. II sig. Soule, poco fa ambasciatore americano a Madrid, gran de-

mocratico, e favoreggiatore della rivoluzione spagnuola in Ispagna,

e dell'invasione di Cuba in America, e ora partito per gli Stati Uniti

iratissimo contro il presidente Pierce perche non voile spingere le cose

agli estremi contro la Spagna, secondo ch'egli consigliava. II suo succes-

sore, sig. Breckenbridge, dicesi uom savio,moderatissimo ed amico del

presidente americano, e vuolsi ch'egli non abbia mai mostrato desiderio

che 1' isola diCuba sia incorporata agli Stati Uniti. Al qual proposito i

giornali di Nuova York ci annunziano che Tautorita federate fece por le

mani sopra un legno che stavasene armato nel porto della citta, pronto
acorrere a Cuba ad inquietarvi le autorita spagnuole. Questo almeno

e il motive recato per 1' imprigionamento, o vogliam dire sequestro

del legno ; sequestro che fu chiesto espressamente dal console spa-

gnuolo. La visita fatta al legno condusse alia scoperta di molte cas-

se d' armi e munizioni da guerra. Che se dall' un lato I' America

mostra il suo buon volere verso la Spagna, questa dal suo canto dicesi

pronta a dare la tanto desiderata soddisfazione sopra V aflfare acca-

duto al legno americano nell' isola di Cuba
,

il quale affare narram-

mo a suo luogo. E pretendesi che, se la cosa tardo cotanto ad accon-

ciarsi fra i due governi, la colpa se ne debba recare al sig. Soule,

spirito torbido ed irrequieto, che piacevasi nel por discordie piii as-

sai che non nel comporle. Sopra queste difference tra la Spagna e

gli Stati Uniti mosse un' interpellanza al governo, nella tornata del

5 Marzo, il sig. Bances direttore del Diario spagnuolo; ed essendo sta-

to risposto dal min. degli affari esterni che si sarebbe fatto un ac-

cordo convenevole, il Bances soggiunse che il paese voleva un accor-

do onorevole; di che il ministro, senza dare altri ragguagli, prese a

difendere il suo vocabolo, sostenendo che esso era molto acconcio

all' uopo.
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11. Ma mentre le diflkolta diplomatiche si andavano appianando,

preparavasi nell'isola di Cuba una congiura, la quale dovea essere

sostenuta da un novel lo esercito di pirati. Ess;i pero fu scoperta a

tempo e sventata, e nuove milizie partirono gia diSpagna per quel-

1'isola afline di difenderla contro gl' invasori forastieri che ancora si

aspettano. II ministro degli affari esteri, dando conto all'assemblea di

questo grave avvenimento, disse queste parole : Cio che puo far te-

mere si e il pensiero sorto nel capo di alcuni turbolenti d'incorpo-

rare Cuba agli StatiUniti. Questa tendenza non sarebbe pericolosa se

insieme non avesse unita la speranza di conservare con questo mezzo

nell'isola la schiavitu. Giacche e impossibile conservarvi, senza la schia-

vitu, la proprieta territoriale, che e Tunica ricchezza del paese. Con-

Tien poi sapere che 1'isola non potra separarsi dalla Spagna se non che

per mezzo delTemancipazione che condurrebbe allo sterminio de'

bianchi, o per mezzo dell' unione dell' isola agli Stati Uniti, col che

i nemici della schiavitu non otterrebbero il loro scopo. II governo e

bensi risoluto d' impedire la tratta dei negri, ma insieme e convinto

che la schiavitu e una necessita indispensabile per la conservazione

della proprieta nell' isola. Egli del resto e abbastanza forte per con-

servare quella colonia e difenderla . Dopo le quali parole la camera,

approvando la proposta del sig. Olozaga, dichiaro che essa era sod-

disfatta del discorso del sig. ministro, ed approvava che si conservasse

nell' isola la schiavitu, per togliere cos\ ogni pretesto a quelli che,

al solo scopo di assicurare le proprieta loro, tramano per la unione

dell' isola cogli Stati Uniti.

BELGIO (Nostra corrispondenza) 1. Neutralita 2. Centralismo 3. Insegna-
n it-ii to 4. Dimissione del ministero 5. Statistica 6. Inceudio 7.

Feste dell
1

Immacolata Goncezione 8. Morte di un Bollandista.

1 . Erano corsi alcuni rumori sopra una probabile rottura della neu-

tralita del Belgio nella guerra presenter di che il sig. Orts chiese nel-

la camera dei rappresentanti al ministro degli affari eslerni se erano

state fatte al governo proposte di uscire dalla neutralita, o di stabilire

una neutralita solidaria con un altro stato
5 qual risposta avesse e-

gli fatta a tali proposte, ovvero qual risposta sarebbe per dare nel

caso che tali proposte si facessero? Rispose il ministro che niuno fi-

nora aveva invitato il Belgio ne ad uscire di sua neutralita, ne a sta-

bilire una neutralita solidale: che se il Belgio avesse mai rinunziato

al suo essere neutrale avrebbe con cio stesso rinunziato alia sua in-
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dipendenza: nessuno del resto avere ora il pensiero di fare al Belgio

tali proposte. Che se si facessero, il governo per tutta risposta avrebbe

data lettura degli articoli de' varii trattati che stabilirono e assieura-

rono solennemente la perpetua neutralita del Belgio.

2. Le discussioni sopra il bilancio versarono pressoche lutte sopra

la distru/ione del centralismo. Molti oratori feoero notare che il

governo erra assai nel volersi frammettere in una folia di cose-

relle alle quaii non dovrebbe pensare. Ed il male sarebbe minore se

non ci si frammettesse che officiosamente: ma si sa pur troppoquali

conseguen/e derivino da codesto entrare che fa il governo in ogni

cosa, Egli finisce sempre col dover pagar grosse somme e sussidii,

caricando percio ogni anno il paese di nuove tasse, e trovandosi cio

non ostante ogni anno piu povero di danari. 11 governo dovrebbe

lasciar far qualche cosa agl' individui, e rendere insieme piu sempli-

ce 1' organismo compliratissimo dell' amministrazione
,
la quale poi ,

fra gli altri mali, toglie anche a' particolari ogni sprone all'emulazio-

ne ed alia gara.

3. Le due camere legislative votarono la soppressione del grado
di allievo dell'universita. Questo grado, richiesto per poter prendere
1' esame di candidate in filosofia e gli altri esami seguenti, era con-

ferito dopo un esame sopra gli studii letterarii. La legge era ollima

in se: giacche obbligava il giovane ad uno studio severe
, impediva

a' medioori il passo all' universita, e favoriva dimolto .gli studii clas-

sici. Ma 1'esecuzione della legge era contraria alia liberta dell' inse-

gnamento, giacche il minister compilava il suo programnia di esa-

me, e sforzava con cio gli allievi a studiare gli autori
,
e a seguire i

metodi comandati da lui. inutile il dire che tutto il regolamento

di quell' esame era favorevole agl' istituti dello stato e contrario alle

scuole libere. Speriamo che la libera gara fara pel progresso degli

studii quello che finora fu tentato in vano dal monopdlio.

4. II ministero diede la sua dimissione nelle mani del re. S' igno-

ra la cagione di questa licenza, ne fijaora si riusci a fortnare il nuo-

vo ministero.

5. Tolgo alcuni dati statistic! dall' Annuario dell'
'

Osservatorio rea-

le di Brusselle, scrilto per 1' anno 1854 dal sig. Quetelet. La popola-

zione del Belgio nel detto anno fu di 4, 548, 507 abitanti : nacquero

155,621 di cui 10,277 illegittimi, 2,494 gemelli, compresivi 27 parti

di tre a un parto e 5,893 morti nel nascere. I matrimonii furono

30,636, i divorzii 20, i morli, 100, 333. La popolazione di Brusselle

al l.diGennaro del 1854 era di 157,499, e quella dei vicini comuni

di 88,915.
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6. II 21 Gennaio un terribile incendio distrusse compiutamente II

leatro reale di Brusselle, innalzato nel 1817 sopra il terrene occupa-

to in parte dal convento del PP. Domenicani, fondato nel 1457 da

Isabella di Portogallo moglie di Filippo il buono.

7. Le feste dell' Immacolata Concezione e la promulgazione del

domma definite 1'8 Dicembre da Papa Pio IX cominciarono nel Belgio

con quella pompa e divozione che s\ bene s' addice ad una nazione

che fin dai piu antichi tempi fu tenerissima di questo privilegio della

Vergine. II Cardinale Arcivescovo di Malinespelprimo festeggio i!4

Marzo il grande avvenimento che fu celebrate sia nella citta sia nella

diocesi con gioia e divozione universale. La sera si puo dire che tutta

la diocesi fu illuminata. Cominciando dalla capitale del regno e dalla

citta sede dell'Arcivescovo fino alia piu umile borgatella, tutti i cat-

tolici si fecero un dovere di imitare anche in questo la pieta romana,

il cui esempio il Cardinale Arcivescovo aveva proposto ai suoi dio-

cesani. Anversa, Lovanio, Hal
, Tillemont, Turnhout

, Nivelles, in-

somma tutte le citta e i villaggi della diocesi di Malines fecero in tal

occasione professione aperta e solenne di lor divozione alia Vergine,

e di loro premura nell' aderire ai desiderii del loro pastore. In ogni

luogo vi fu una divozione spontanea ,
un'unanimita di sforzi e di

buona volonta, uno slancio, per cos\ dire, di fede e di pieta tale che

forse il Belgio non ne aveva mai veduta la somigliante.

8. II 6 di Marzo mort a Brusselles nella fresca eta di circa 38 anni il P.

Antonio Uberto Tinnebroek della Compagnia di Gesu, che da dieci an-

ni lavorava con altri suoi correligiosi Bollandisti nella continuazione

fa.%\\Attidei Santi. Egli scrisse pressoche tulta la parte storica del-

la vita di S. Teresa che trovasi nel Tomo Vll del mese di Ottobre, e

moltissime altre vile e trattati. Ai molti suoi doni natural i d' inge-

gno e di memoria robustissima aggiunse la cognizione di molte scien-

ze, specialmente sacre, e di pressoche venti lingue, di cui parecchie
scriveva molto correttamente

,
in guisa che egli era giustamente ri-

guardato come uno dei piu degni successor! del Padre Bollando.
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GUEKRA D' ORIENTS. 1. Congliiettiire sopra la pace 2. Confcrenze di Vienna

3. Esclusione da esse della Prussia 4. Pretensioni inglesi, e profonda

pensata del Piemonte giornale torinese 5. Fatti d* arme e preparativi in

Crimea.

1. Checche voglia essere dell' evento, certo e nondimeno che la

morte di Nicolo accrebbe alquanto quelle speranze di pace, che la pru-
dente politica dell'Austria, le pressoche uguali forze delle parti corn-

batten ti e la prossima apertura delle conferenze di Vienna avevano gia

ingenerate nell'animo di molti bens\ vero che il novello imperatore

Alessandro II, nel suoprimo manifesto, o proclamazione, pregava fra

le altre cose la Provvidenza a voler far in modo che egli potesse

compiere i disegni e i desiderii di Pietro, di Caterina, di Alessandro e

di Nicolo di eterna memoria il che induceva di per se 1' opinions

ch'egli fosse propenso alia guerra come suo padre. Ma il ben noto ca-

rattere di Alessandro II, lodato da tutti come dolce e pacifico, e il sa-

persi, o almeno il dirsi che si era fatto, ch'egli avesse altamente dis-

approvate le spavalderie del Mencicoflf a Costantinopoli, e 1'invasione

dei principati, produssero e crebbero in molti la credenzache la pace
dovesse ora uscire dalle conferenze viennesi piu facilmente che non

una legapiu stretta di vincolo, o piu ampia di alleati contro la Rus-

sia. Ne gli atti posteriori di Alessandro II o i presagi dei giornali piu

accreditati paiono finora contrarii a queste liete speranze. Le quali

furono anzi accresciute da un dispaccio circolare russo dato sotto il

10 di Marzo e indirizzato a tutti gli ambasciadori russi : il quale,

benche non esca da quei termini general! che cosl bene si addicono

ad un documento che dee esser letto da ognuno , ingenero pero in

parecchi giornalisti 1' opinione che il desiderio di conciliazione e di

pace sia ora piu vivo nel gabinetto russo che non per 1'innanzi. . Le

intenzioni dell' Imperatore Nicolo, dice la circolare, saranno religio-

samente osservate. Esse ebbero per iscopo di ridonare alia Russia

ed all' Europa il benefizio della pace: di assicurare la liberta del cul-

to e la prosperita dei cristiani nell' Oriente senza distinzione di riti;

di porre le immunita dei Principati sotto una guarentigia collettiva;

di assicurare la libera navigazione del Danubio in favore del com-
mercio ditutte le nazioni} di far cessare nel Levante la rivalita delle

grandi potenze per prevenire novelle discordie : da ultimo di porsi

d' accordo colle medesime sopra la revisione dei trattati coi quali

esse sanoirono la chiusura degli stretti del Rosforo e dei Dardanelli,

giungendo cos\ ad una transazione onorevole per tutti. Una pace
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fondata sopraquesli principii, ponendo fine alle calamitadella guer-
' a, i ichiamera sul nuovo regno le benedizioni di tutte le nazioni. Ma
la speranza dl pace sarebbe vana se le condizioni varcassero i limiti

segnati dalla dignita della corona di Russia. L' Imperatore attende la

manifestazione del pareri del varii gabinetti con un sincere desiderio

di concordia.

2. Intanto si apersero in Vienna le conferenze degli ambasciatori, le

quali furono annunziate dalla scmiottkiale Corrispondenza austriaca

di Vienna con un articolo in cui, dopo enumerati i varii plenipoten-

ziarii che vi hanno a prender parte ,
si diceva. L' avere inviato a

Vienna si celebri e segnalati uomini di Stato dimostra la seria vo-

lonta che hanno i potentati di porre un termine alia guerra d'Oriente,

per poco che la cosa sia possibile. L' onor militare e salvo da ambe
Je parti. Quanto alle pretensioni e agl' interessi rilevanti sopra cui

si liliga da tanto tempo ,
e che minacciano sempre di condurre alia

discordia, si e gia. pervenuto a stabilire qualche fondamento che puo

prevenire le particolari invasioni delle potenze, e guarentire i diritti

di tutti i cristiani sudditi della Porta, senza nuocere alia sovranita del

Sultano. Noi sappiamo che il risultato finale delle pratiche, siccome

di tutte le cose, e nelle mani di Dio
$
ma esse cominciano sotto au-

spizii favorevoli, e capaci di rincorare i personaggi chiamati alia gran-

de opera del ristabilimento della pace .

1 plenipotenziarii sono, per la Porta Arif-effendi venuto apposta da

Costantinopoli ,
e Riza-Bey ambascialore ordinario del Gran Turco

presso la corte di Vienna-, per la Russia il Principe Gorciacoff ed il si-

gnor di TitolFche fu gia ambasciatore a Costantinopoli; per Flnghil-
terra Lord John Russell ministro delle colonie, insieme col Conte

Westmoreland gia da parecchi anni ambasciatore in Vienna
; per la

Francia 1'ambasciator ordinario di Francia Barone di Bourqueney nel

quale, dice ii sopraccitato articolo, si uniscono s\ bene la fiducia del

suo Sovrano e la piena conoscenza degli affari d'Oriente, che solo puo
bastare a rappresentare degnamente gl' interessi del suo paese. Per

1' Austria il ministro imperiale degli affari esteri il Conte Buol Scha-

uenstein, che dovra regolare le conferenze nella sua qualita di primo

plenipotenziario dell' Austria, ed il presidente della Dieta di Franco-

forte il Barone di Prokeschosten anch'egli molto esperto negli affari

d'Oriente. 11 selte diMarzoalla sera ebbe luogo unaadunanza prepa-
i all ii ia II giorno seguente i plenipotenziarii di Austria, di Francia e

d' Inghilterra si riunirono di per se
,
e stabilirono , dice la gazzelta

di Augsburg, di fare in modo che nulla si possa odorare di cio che si

irattera nelle conferenze. II giorno 15 al mezzod\ cominciarono le
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conferenze ufficiali con un discorso del Conte Buol che molti gior-

nalisti credono essere stato molto paeifico.

3. Avranno gia osservato i lettori che della Prussia non vi e finora

alcun rappresentante nelle conferenze. Del che e cagione la fermezza

degli alleati nel non volervela ammettere se non quando essa si ob-

blighi prima a qualche cosa nell'ipotesi che le conferenze lornino va-

ne. II che non avendo finora falto il governo prussiano ,
si trovo di

fatti escluso dalle conferenze. Sopra il che osserva un corrispondente
di Berlino che i giornali ministeriali prussiani dicono ora che quelle
conferenze non hanno importanza veruna, che non sono un eongresso

europeo, e dureranno poco. Intanto il re di Prussia si e recato a Dre-

sda , dove dicesi che si debba deliberare tra la Prussia
,

1' Austria e

parecchi altri Stati tedeschi sopra cio che dovra fare la Germania. Vuol-

si che vi siano cola raccolti anche dei rappresentanti della Sassonia
,

della Baviera
,
dell' Austria e della Prussia. Non sappiamo poi quan-

to fondaraento abbiano le voci corse su qualche giornale che la Prus-

sia fosse disposta a fare il trattato desiderate dalla Francia prima della

morte di Nicolo
;
ma che quest' awenimento 1'abbia condotta a man-

dar a male le pratiche perche, essendo ora piu che mai sperabile la pa-

ce, essa credeva cosa inutile di far un trattata ostile alia Russia, sen-

z'alcun bisogno. Si aggiunge da taluno che il gabinetto prussiano ab-

bia incaricato il gen. Wedell di fare tutti gli sforzi perche 1' apertura

delle conferenze viennesi si ritardasse, e che non essendovi riuscito,

com'e evidenle, la Prussia esclusa dalle conferenze si sia avvicinata

alia Russia., e ponga ora in armi il suo esercito per ogni bisogno.

Certo e pero the, avendo il Manteuffel chiesto alia camera sussidii

per gli armamenli, ne avendo volulo dar ai rappresentanti gli schia-

rimenti ch' essi desideravano sopra la politica prussiana, la camera

risolse per ora di concedere bens\ i fondi, ma solo per fino al Gen-

naio dell' anno seguente. Un altro voto contrario ebbe nella camera

il governo prussiano sopra una legge contro il divorzio
,

la quale il

ministero promoveva molto
,
e la camera rifiuto. Ma eio non appar-

tiene alia questione orientale.

4. Tutti i giornalisti non sono pero convinti della buona riuscita

delle conferenze, e gl'iuglesi specialmente paiono temere anzi che ape-

rare il ristabilimento della pace. II Morning Post, giornale di lord Pal-

merston, diceva teste che questo ministro e fermo nel volere la distru-

zione di Sebastopoli come uno de'preliminari della pace. D' altra par-

te pare evidente che la Russia non consentira mai a questo. Dunque,
conchiudono molti

,
la guerra si fara sempre piu accanita. La qual

conchiusione potrebbe esser falsa quando tra i combattenti sMn-
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tninimeUesse un terzo potentate capace di moderane le voglie dk

qua e di la. Ma per iermo non vi ha ora nulla di si chiaro a queslo

I
i > potiito t he possa togliere, a chi lo desidera, il piaeene di dispulare

invtramyuepartem;sa\vo che altrivogliaadagtarsi nella proftmdapen-
sata del Piemonte del dollor Fariui, il quake nel N. dei 23 Mar/.o sen

tenria gravemente cos\: Noi siamo fermi nella persuasione che non

si potra conchiudere la pace se prima i'impresa di Crimea non sia fi-

nita in un modo o in ini altro . II che edi una verita s\ evidente che

la luce del sole, in paragone, e tenebrosa.

Piu grave e I'opinione di sir Robert Peel, il quale, in un discorsoai

suoi eletlori, disse che la qneslione orientate non si poteva sciogliere

M-n/a una piena ristorazionedeH'Ungheriae delta Polenta. Sopra que-
ste parole dette da un minislro fu mossa il 20 Marzo nella Camera dei

comuni uu'interpellan/.a a lord Pahnerslon, il quale, dopo futti nmlti

elogi del suo col lega Roberto Pd, disse che quanto all'UngtierJa egll

era di parere che dovesse rimftnere, siccome e presenlemente, nelf'eb-

bedienza dell'Austria: e che quanto alia Polonia egli pensava che quel

regno poteva accoitciarsi megik) di queLk> che e. Ma questa non esser

qufelione che si tratti ora tra i plenipotenziarii di Vienna
,
e ad ogni

modo toocare alle poten/.e tedesche di determinarla siccome credono

mcgiio.

5. Dopo \& huilapliu dell' Alma dei 20 Sellembre, U combattimen-

to di Balaclava del 25 Ottobre, la giomata d' Inkerman del 5 Novera-

bre ed il respinto assalto d' Eupatoria il 17 Febbraio di quest' anno,
il fatto d'armi piu segnalato che abbia avuto luogo nella guerra

di Crimea si& il combattuto alia torredi Malacoff innanzi a Sebasto-

poli, dal lato destro dei lavori di assedio, nella notte tra il 23 ed il

24 dello stesso mese di Febbraio
,
secondo le notizie francesi

,
e se-

condo le russe, nella seguente.' Avevano i russi innalzati alcuni la-

vori di difesa tra le mura di Sebastopoli e le trincee nemiche; coi

quali, oltre all'impedire il proseguimentodelleopere d'assedio, po-
tevano anche facilmente danneggiare le fatte. Di che, avendo il Can-

robert incaricata una parle del suo esercito di distruggere que' la-

vori di contrapproccio , il tentative fu fatto nella notte suddella,

senza che finora si sia poluto sapere di certo chi abbia avuto la mi-

gliore: glacche il giornale di Pietroburgo dice chiaramente che V as-

salto fu respinto vittoriosamente^ e il dispacclo del Canrobert confessa

che i fiancesi non credettero doversi slabilire nel ridotto da cui in

sulle prime aveano
,
con gravi loro perdite, cacciati i russi

,
e dove

avevano inchiodali parecchi cannoni.
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Da questo, come dagli altri fatti della guerra finora avvenuli, si

puo vedere che, mentre gli alleati fanno ogni opera per giungere al

loro scopo, non sono pero da meno i russi nel difendersi con corag-

gio e senno non inferiore al buon successo. Ne i fogli francesi, mol-

to piu moderati ed equi che non gl' inglesi, ommettono di dire so-

vente che Sebastopoli e ora piu forle e sicura di quelloche non fos

se al primo giungere in Crimea degli alleati. I qualipero debbono a-

vere intenzione di riuscire ad ogni modo, poiche non perdonano ne

a spese ne a sforzi, coll' inviar nuove truppe, e con tutti gli altri

provvedimenti richiesti da un' impresa che ben puo dirsi gigantesca.

E pare che, siccome la posizione degli alleati in Eupatoria da molta

moleslia ai russi, i quali non tarderanno, dicesi, ad assalirla di nuo-

TO, cos\ T essersi ora stabiliti i russi nelle opere avanzate della tor-

re di Malakoff, e 1'innalzarne die fecero poi delle nuove, non dia me-

no impaccio agli alleati. Diche i giornali seguonoad avvisarci che tra

breve si udiranno grandi notizie di Crimea
, aggiungendo che il fat-

to dee accadere probabilmente quando sia giunto il rinforzo de' pie-

montesi. Per ora sappiamo di certo che al Mencicoff, richiamato dal-

la Crimea, successe nel comando in Crimea il Generate Osten-Sa-

cken, il quale dicono alcuni aver fatto ora centre delle operazioni

dell' esercito esterno Baksci-Serai
,
la cui congiurizione con Seba-

stopoli pare agli esperti di guerra essere piu rilevante assai che non

quella di Sebastopoli con Perekop.
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Se un quindici o veoti anni fa si fosse qualcuno ardito a dire che

in fatto di veramente utile, universale, necessaria e forse solamente

possibile Istruzione popolare, appena si potea pensare ad altro che

al Calechismo cattolico, il men male, che sarebbe potuto incogliere

a codesto oscurantista e retrivo, sarebbe stato it vedersi accolto colle

fischiate e rincacciato per dileggio in sagrestia , ovvero tra le bale

c te nudrici. Spirava allora il vento in poppa ai progressivi ed

umanitarii : essi tenevano il campo quasi soli
,
ed erano arbitri

supremi delle opinion! in ogni cosa, e piu che in qualunque altra in

questa della rigenerazione del popolo : la ijuale essi stavano mani-

polando nei loro laboratorii segreti per fame, a suo tempo, grazioso

presente alia Italia risuscitata. Essi promettevano ogni gran cosa :

tin popolo civile, illuminate
,
non superstizioso, uscito dai cenci ,

bene azzimato . . . vedrete, aspettate, saran cose da trasecolarne !

Tutti intanto (moralmente intendiamo , cioe quasi tutti) slavano

1 V. il volume precedente a pag. 610.

Sent //. vol. X. 9
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loro attorno con bocca o troppo aperta o aflatto chiusa, due dispo-

sizioni che quanto all' effetto di far silenzio tornano allo stesso
;
e

tutti altresi aveano dipinte in volto quella meraviglia ed ansieta cu-

riosa, onde i putti fan corona al giocoliere, che di sotto al bussolo,

ove pose cospicuamente una pallina , sta per trarre qualche gran

cosa : un cagnolino grazioso, una statua che hatta le ore, un enorme

corno o qualche cosa di simile. A quegli sfoggiati promettitori ,
a

quella udienza che o si beveva o per lo meglio mostrava beversi a

chiusi occhi quelle disorbitanti promesse presentarsi con non altro

in mano che uno smilzo Catechismo di un tre dozzine di paginette,

e pretendere che in esso si acchiude la vera, la sola necessaria
,
la

unicamente possibile istruzione pel vero popolo , codesta sarebbe

stata una solenne imprudenza, degna di essere punita colla oscurita

o coll' obblio , come sara stato in qualcuno che forse avra tanto

ardito.

Ma i tempi sono cangiati, ed il 55 non e, la Dio merce, ne il 31

n& il 45 I' epoca dei famosi Congressi scientifici. Quello era il tempo

di ordire tranelli
;
e ordivansi con tanto sottilissime arti da non

farci stupire se alcuni vi restassero accalappiati : questo e il tempo

non gia di scbprirli, ch& di cio si sono tolto essi medesimi il carico,

ma di studiarli, di fame il nostro pro, di apparecchiarci dei rime-

dii, caso mai si volesse cominciar da capo ,
e ci stupiremmo dav-

vero se tra gli onesti Italiani vi fosse ancora qualcuno, cui tanti dis-

inganni non fosser bastati a dischiudere gli occhi. Dei negozii gravi

isi dice di volerci dormir sopra per deciderli con posatezza ;
ma co-

desti signori avran davvero dormito un intero lustro
,
e di che pro-

fondo sonno ! se non e bastato a riscuoterli quell' uragano che le

dottrine riformatrici ci aveano addensato sul capo ! E per non usci-

re del nostro subbietto, a che riuscirono nel fatto della educazione

popolare le sperticate promesse di volerlo rigenerare ? Al solito,

come in tutto, nei conati di quella

'
'

Setla dei cattivi

A Dio spiacenti ed a' nemici sui.



M Ktl.A PKL POPOLO i3!

Conchiusero dunque cli neyalivo molto,in quanto riuscirono coi sar-

casmi, colic calunnie, colle ipocrisie a sgagliardire di molto la istru-

zione religiosa nel popolo; di universalmentepostJiw) nuila, in quan-

to ne seppero avere un pensiero fermo, ne seppero indicare un me-

todo ed un. i materia ,
e molto meno seppero accordarsi tra loro e

fare nulla intorno a ci6 che per la istruzione del vero popolo do-

vesse sostituirsi al catechismo cattolico screditato e poco meno che

gittato via; di particolarmenle posilivo poco, in quei rari drappelli

di popolo, cui poterono istruire alia loro maniera, ed in quella con-

trada italiana dove seguitano ad impugnare lo scettro; ma quei rari

drappelli , dotti del dritli inalienabili delt uomo e del cilladino
,
se

fossero stati piu numerosi, ci apparcchiavano il socialismo: il po-

polo di quella contrada italiana e scelleratamente sospinto con ogni

maniera di seduzioni ad apostatare dalla sua fede.

Dopo tali e tanti disinganni non vi pare che noi possiamo pre-

sentarci con qualche sicurta a discorrere coi nostri lettori del ca-

techismo
,
come della piu salutare istruzione che possa darsi allc

nostre classi operaie di qualunque ragione esse sieno? Noi anzi pren-

diamo fiducia,che cio asserendo, non facciamo che preoccupare un

pensiero dei nostri lettori, i quali sgomentatidairuna parte dai danni

originati dai pochi tentativi fatti, sconfortati dall'altra per i'immen-

so vuoto che lascerebbe 1' obblio del catechismo
,
a questo , come

air unica ancora di salute per la societa pericolante. saran tornati le

cento volte col desiderio. E si davvero vi apponeste a meraviglia ,

e non abbiate diflicolta di professarlo altamente ! Se in cambio di

tante ristorazioni tragiche e comiche tentate e promesse in questa

eta, si potesse ottenerne una, per la quale la stima, I'amore e 1' uso

del catechismo cattolico fosse tomato all' antico vigore, noi vi en-

treremmo pagatori, con un po' piu di ragione che altri non fece nel

fatto proprio, che 1' era delle rivoluzioni sarebbe iinita, o certo dif-

fcrita Gno a quei tempo, in cui il mondo avra la sventura di dimen-

ticarlo. E siamo sicuri che un somigliante giudizio e comindato ad

entrare in molte menti in Italia. Ma se il giudizio e ammesso uni-

versalmente
,
non crediamo che sia universale ugualmente \" aver
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quel giudizio stesso ragionato perlesuecagioni intrinsecheed estrin-

seche, e, che piu monta, sciolto da quelle o fallaci sofisme o com-

parazioni maligne con altri sistemi, che hanno tra noi menomata la

efficacia esterna ad un convincimento altrimenti certissimo. Insom-

ma di quel pronunziato intorno alia quasi esclusiva opportunita del

catechismo alia Tstruzione del popolo, si ha certezza, ma non evi-

denza, quando pure questa e, se non indispensabile, almeno utilis-

sima a destare 1' azione
;
e noi in questo fatto, diciamlo fin da ora,

miriamo non tanto a dichiarare teorie, quanto a persuadere azioni.

E che al popolo propriamente detto si debba e voglia dare una

istruzione nessuno meno di noi pu6 negarlo, i quali abbiamo mo-

strato la Chiesa non solo averlo essa per la priraa istruito
,
ma

averg-li anzi comunicato la prossima capacita ad essere istruito sen-

za pericolo ne suo nfe altrui 1. Ma in che lo vorrete voi istruire?

Qual cosa e in qual misura gli vorrete insegnare ? E notate che

qui non si tratta di questa o quella citta
,
molto meno di questo o

quell' individuo popolano, al quale per una eccezione si potrebbe-

ro comunicare di molte dottrine
,
o dargli abilita anche di scrive-

re con eleganza e filosofare
,
senza stnettere il suo mestiere. Qui

si tratta di una istruzione possibile a conferirsi di fatto a quanti ,

occupati piu o meno in opere servili, portano alia lettera, tutta lo-

ro vita, la pena di mangiare il pane nel sudore della loro fronte
;
e

questi sono assai piu che non credesi comunemente da coloro so-

prattutto, che vivendo nelle grandi citta quasi si pensano non vi

essere alt ro mondo fuori di quello. II numero di coloro, che vivo-

no cosi duramente
,
da reputati statistici e calcolato a sette ottavi

ed anche ad otto noni della intera popolazione 5
talmente che per

la Italia che conta presso a 2-4 milioni di abitanti
,

il popolo cosi

descritto ne tiene, poco pih poco meno
,
un venti. Or voi vedete

bene che volere istruir questo popolo con metodi di scuole
,
acca-

demie, collegi ed universita sarebbe preterisione piu da mentecatto

che da statista
,
se questi titoli non si fossero in qualche individuo

:
"

,!. IT?-: f.\y; 'I'

1 Vedi il precedente vol. pag. 619 e seg.
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piu di una volta scambiati. II solo die possa ottenersi per questa

parte e , che tutti possibilmente i popolani ,
in quanto uomini e

cristiaiii, acquistino cognizioni speculative e pratiche sulb'cienti a

compiere i doveri di quelle due condizioni
,
unificate nello stesso

suggetto, ed in quanto addetti al tale o tale altro mestiere si pro-

curino Yistruzione pratica per esercitarli in modo da poterne cam-

pare la vita. Ora per cio che riguarda questa seconda maniera d' i-

stru/ione, fu gia detto esser vano volerla procurare ai fanciulli per

via d' insegnamento come da scuola. Questa e una delle cento bi-

sogne sociali raccouiandate dalla Provvidenza alle sollecitudini do-

mestiche, cioe della famiglia, nella quale lo stato non puo entrare,

che molto indirettamente, quando la Chiesa stessa, che pure ha

aziouc diretta sopra tutti gl' individui, appena lo fa in altra guisa,

in quanto essa, nel dichiarare i doveri dei genitori ,
vi acchiude

eziandio quello d' istruire per se o per altri maturamentei proprii

nati in un mestiere che assicurando loro il da vivere, gli premuni-

scacontro i pericoli dell' ozio e le terribili tentazioni dell' indigen-

za- Intendiamo che se un esperto, toltosi ad istruire un drappelletto

di artigianelli speciali , insegnasse loro nuovi processi ,
metodi

compendiarii o perfezionamenti o forbiture di quel dato mestiere ,

farebbe loro servigio sommo perche gli metterebbe in condizione

da far meglio e piu presto degli altri, e pero a lucrare piu degli al-

tri. Ma appunto perche il loro vantaggio dimorerebbe nel parago-

ne, e chiaro che universaleggiati quei miglioramenti, la condizio-

ne degli artigiani quasi non se ne vantaggerebbe per null*
,
in

quanto la concorrenza inevitable ed inesorabile farebbe scendere

i piu perfetti lavori al prezzo di quelli che erano meno
;
e 1' ope-

raio si troverebbe sernpre nella invariata condizione di lavorare

tutto il giorno per averne quanto gli basta sottilmente a vivere per

quel giorno. II che abbiam voluto osservare non perche c' incre-

sca cbe le arti meccaniche migliorino ;
ma perche s' intenda i loro

miglioramenti cedere in piccolissima parte ad utilita del popolo che

le esercita, e quasi tutto a vantaggio della classe in cui servigio le

csercita
; soprattutto per gli opifici di lusso, come li chiamano, nei
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quail quei perfezionamenti sono e piu frequenti e piu cospicui.

Certo il volare sopra le strade ferrate e cosa molto piu comoda che

il viaggiare per Diligenza, e pid ancora assai che il cavalrare un in-

discreto ronzino od una lentigrada mula-, ma la condizione di un

cantoniere, di un fochista od anche d' un meccanico alia Locomo-

tiva non crediamo che sia gran fatto migliore di quella d' un mn-

lattiere, di un postiglione o di un conduttore. E cosi dite di cento

e mille altri cotali miglioramenti-, i quali fanno bene alia borsa ed

al comodo di chi paga, ma quanto alia condizione di chi e pagato,

la faccenda resta scttosopra sempre la medesima : far lavorare il

piu ed il meglio che si possa, pagare il meno che sia possibile ;

e questo minima gia si sa e quanto basta perche 1' operaio possa

vivere. Ripetiamo: non e nostra intenzione riprovare gl' incremen-

ti e le perfezioni recate nelle arti meccaniche; ma venirci a contare

che questi siano benefizii fatti al popolo, e il medesimo che voler-

ci persuadere che voi beneficate il vostro cane da fermo o il vostro

cavallo damaneggio, quando con tanto studio ve lo veniteedu-

eando alia caccia od al corso. Anche Y antichita pagana si avra

istruiti i suoi schiavi a servirla bene, senza che per questo cessas-

sero essi di essere aw[j.Ta pei Greci o res pei Latini. La quale con-

siderazione abbiamo voluto fare, perche serva di risposta al rim-

provero che si muove alle contrade cattoliche di stare indietro al-

le eterodosse nel fatto di arti meccaniche, e segnatamente in quelle

che servono al lusso. Si ammetta pure 1' asserzione; che nevorre-

ste conchiudere? che il popolo ne stia meglio ? Sogno ! e per certi-

ficarvene potete tanto sol che vogliate far paragone tra I' operaio

e. g. di Manchester o di Birmingham e quello di Napoli o di

Roma. Voi non credereste ai vostri occhi la notevolissima dilfe-

renza, onde il primo si vantaggia sopra il secondo. II solo che

pu6 conchiudersi dal paragone tra le due contrade e che i Prote-

stanti dalla macchina uomo han saputo trarre miglior partito che

noni cattolici: il che possiamonoi concedere senza invidia. Nel re-

sto ove trattisi delle arti veramente necessarie ed utili all' umano

eonsorzio in capo alle quali mettiamo Y agricoltura, la Chiesa non
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solo le ha favorite, ma all' Europa semibarbara le insegn6 per mez-

zo-dei suoi monaci, ed all' Asia barbara ed all' Aflrica rimbarberi-

ta le sta iosegnando per mezzo dei suoi missionarii. A mcrito di

queste opere potranno, speriamo, i nostri anglomani umanitarii

perdonarle se i nostri frati e preti non si applicano ad insegnare al

popolo V arte di stillar 1' acque nanfe per profumarne la chioma
,

di manipolare le polveri cosmetiche per ammorbidire la cute, o di

fabbricare letti a molla o ad aria
, perche vi prendano piu soffici i

loro riposi gli amici e le amiche del popolo.

Chiediamo scusa di questa digression e , la quale e servile per fi-

nirla una volta per sempre con codeste scuole tecniche che sono il

sospiro di molti progressisti che possono avere qualche rara utilita

in qualche circostanza particolare ,
ma che non si potrebbero in

eterno universaleggiare a tutto un popolo e per ogni ragione di

opere ,
e in ogni caso in questa universalita non sarebbero mai un

vero benefizio pel popolo stesso. Questo, gia fu detto , impara il

mestiere nella famiglia, sui campi, nelle botteghe, nei fondachi e

fino nelle contrade e nelle piazze.

Messa cosi da banda questa istruzione del popolo in quanto esso

e operaio, vi resta 1' altra che gli e necessaria e gli pud essere utile

in quanto e uomo e cristiano, due condizioni che unificandosi net

soggetto, non possono essere separate nella presente nostra consi-

derazione. Oh! qui si che esso ha uopo di cognizioni vaste, svaria-

te, sicure
;
se pure ha da essere un popolo d'uomini, e non un ar-

mento di montoni o di giovenche. La societa sara contenta che

1' uom popolano compia i suoi doveri esteriori ,
ed acondurvelo

renitente o a punirlo ricalcitrante ha i gendarmi, le prigioni, le ga-

lee ed occorrendo ancora il patibolo. Ma vede ognuno che questo

non e mezzo possibile ad applicarsi a tutti
,
non foss' altro per la

ragione ,
che i gendarmi ,

i secondini ed il carnefice essendo an-

ch' essi del popolo, se ad averne il loro dovere non vi fossero che i

mezzi adoperati da loro
,

si cadrebbe in un circolo vizioso dei piu

ridicoli. Lasciamo ai falibricatori di societa il distrigare questo no-

do a furia di contrast!, di equilibrii e di puntelli scambievoli tra i
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materiali interessi. Noi ,ci restringiamo ad osservare , che la nobi-

lissima maniera di compiere i proprii doveri, anzi la sola degnadel-

1' uomo ragionevole e, quando esso ha chiara cognizione e distinta*

del dovere stesso, dalla cognizione se ne sente imposto un legame

nella coscienza, e per libera deterrainazione di volonta retta vuol

compierlo e lo oompie. Pensateci attorno mezz' anno
, e voi non

troverete nulla di meglio, quanto a nobilta, a decoro, a liberta di

azione veramente umana ,
cioe fatta secondo la miglior parte del-

1'uomo, cio& secondo 1' intelletto e la volonta, che ci differenziano

dai bruti. A questa maniera le azioni
, riguardo al valore morale ,

non differiscono fra loro ne pei soggetti da cui si compiono, ne per

la materia intorno a cui si versano, se non fosse per la maggiore a

rninore difficolta della materia stessa. E cosi quel povero ciabatti-

no che veglia.tutta notte a cucir tomai e guardoni per satisfare al

posto giorno il padron di casa, nou la cede per nulla, quanto a me-

rito e dignita morale, a quell' integerrimo magistrate, che per ob-

bedire alia legge dice sentenza sfavorevole al diletto amico : tanto

solo che ambedue abbiano avuto innanzi agli occhi il dettame ca-

pitale della giustizia: il ius suum cuique.

Ecco dunque di che si tratta quando cercasi una istruzione da

darsi al popolo, la quale lo renda degno del nome di uomini, e che

nulla per questa parte non gli lasci ad invidiare alle classi piucolte

ed istruite della societa. Si tratta di dargli una cognizione chiara r

distinta, ragionata di tutti e singoli i suoi doveri e ci6 in tutte le mol-

tiplici e svariate congiunture della vita, nelle quali pu6 o trovarsi

necessariamente o mettersi per libera elezione. E notate, torniamo

a dire, qul non intendiamo quella cognizione indispensabile a qua-

lunque precetto, perche esso possa obbligare 5
e per6 non pu6 esse-

re-nel caso nostro quella contezza che prende un popolano dell'Or-

dinanza di polizia, che trova un bel mattino affissa per le cantona-

te. Qui trovandosi alia fine comminata pei trasgressori la tal multa

e i.tanti giorni sotto chiave, F intelletto e la volonla non ci entran

per nulla, se non fosse in un calcolo comparativo, di cui sia la con-

clusione, che il trasgredire non mettaconto esi determini di ubbi-
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dire. Oltreche questo metodo non pu6 applicarsi, com' e manifesto,

a tuttlgl' individui e per tutti i doveri
;
& manifesto non meno per

esso non ottenersi quell' operar ragionevole che noi cerchiamo dalla

istruzione
-, potendo benissimo avvenire, nel caso posto ,

che si ob-

bedisca con un giudizio in capo che I' Ordinanza e una stortura, e

con tutta la voglia in corpo di trasgredirla , sol che si potessero

sehivare gli Arghi della famiglia del criminale. In somma se volete

che il popolo sia uomo, voi gli dovete dare una tale istruzione in -

torno ai suoi doveri, che egli ne veggacou" intelletto la ragionevo-

lezza, ne sperimenti nella coscienza un detlame molto chiaro, e si;

determini colla libera volonta a conformarvisi, anche a costo di qua-

lunque sacriflzio
5
talmente che il villano mezzo balordo vegga e-

senta tanto ragionevole il restituire al padrone la borsa che inos-

servato raccolse nel campo, quanto vede e sente ragionevole che a

I ui la sera del sabbato si paghino le opere della settimana.

Direte che questa la e faccenda vasta, spinosa, oltremodo compli-

cata
;
direte che a discernere ed a ragionare quei doveri si richiede

come per preambolo un apparato di cognizioni speculative da sgo-

mentarne non che un intelletto vulgare, ma eziandio le menti piu

esercitate nelle filosofiche investigazioni. E che cosa e 1' uomo? di

qoali parti essenziali costituito ? quale facolta ha ciascuna di esse

e come armonizzate fra loro? ci ha una verita da conoscere? un be-

ne da asseguire? e tra tante ragioni di beni che solleticano i diver-

si appetiti. a quale bisogna dare !a> preferenza ? Gi e una legge ? un

dovere die obblighi internamente ? e sotto quali sanzioni ? e chi

potea avere diritto d' imporla all' uomo.? E quest' uomo da chi fu

messo al mondo? a che fare vi fu messo? I suoi destini sono rac-

chiusi negli angusti confini di questa vita, ovveramente al chiudersi

di questa, alcuna cosa ne rimane ? e quale e dessa? e the fia di es-

sa? e cento altre somiglianti interrogazioni ;
le quali tuttavia resta-

no nel campo della speculazione , e sono indispensabili prerequisiti

allo stabilire che si dovrebbe fare razionalmento i doveri. La,quale

seoonda bisogna, supposta che la prima sia bene messa in sodo ,

non e meno ampia e difficile
, soprattutto per la speciale arduitu
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delle materie morali e pel velo che troppo spesso faniio all' intellet-

to alcune tendenze, che non sempre sono d' accordo colla ragione. .

In una parola : se una tale istruzione dee darsi al popolo, esso do-

Vfd essere iniziato e versato in tutti i grand! problemi che si stanno

agitando da tanti secoli nel campo della filosofia
,
e tutti gli acqui-

sti di essa dovranno essere sua eredita e stio pane quotidiario.

Tutto verissimo ! noi concediamo tutto, eccetto quest'ultima parte

degli acquisti fatti dalla filosofia, i quali se dovessero essere il pane

quotidiano del popolo , per fermo che esso ne starebbe per questa

parte assai piu magramente che non del pane materiale. Ma di ci6

piu sotto : per ora ammettiamo assai di buon grado . al popolo,

per averlo veramente istruito
,

essere indispensabile la soluzio-

ne di tutti quei grandi problemi, che stanno da venti secoli dibat-

tendosi da tutti i filosofi da Talete da Mileto e da Pittagora da Samo

fino a Pietro Leroux ed a Vittore Cousin. Anzi egli ci ha di tali

problemi in tutta la economia della vita individuale e sociale ,
la

cui soluzione pel popolo e di una necessita somma ed urgentissima ,

talmenteche senza di essa non solo difficilmente sara ragionevole

e buono, ma eziandio e quasi impossible che sia non che pago al-

raeno tranquillo. E sapete voi qual e questo problema ? eccolo for-

molato nei termini piu precisi : per quale ragione in questo mondo

almeno sette ottavi dell' uman genere, senza veruna loro colpa an-

tecedente, sono condannati ai lavori forzati tutta loro vita : pena

a chi osasse sottrarsene il morir di fame, o il gastigo e 1' onta d' u-

na improba mendicita
;
laddove quell' ottava parte privilegiata,

senza suo merito antecedente, e stata, almeno quanto all' apparen-

za, francata da quella pena ,
ed o abbonda del superfluo ,

ovvero

si pud fornire largamente del necessario
,
senza quelle soflerenze,

quelle privazioni , quei sudori interminati che sono quasi 1' uni-

ca eredita del vero popolo. Del qual problema si fa all' ora stessa

tanto piu ardua ed urgente la soluzione , quanto piu quei due

estremi si slontanano fra di loro, rendendo piu tagliente e direm

quasi piu scandaloso il paragone. Signori si ! quando la desolata

vedova, che videsi nello squallore dell' indigenza morir fra le brae-
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cia per pura inedia il diletto marito ,
col volto di fuoco e cogli oc-

chi pieni di lagrime stendendo il dito al palagio del nobile Baronet-

to, di cui ella sa essor supplizio il non sapersi che fare del tanto oro

onde ha ricolmi i forzieri, quando, diciamo, quella vedova, in quel-

1' atteggiamento ,
vi chiede la soluzione del formidabil problema ,

voi qualche cosa di positivo ,
di soddisfacente dovete dirle, se pu-

re non la volete vedere o irrompere nelle furie della follia che

la sospinge al suicidio, o eadere nella stupidita dell' idiotismo. Ye-

ro e che a questi estremi non si viene che in casi rari
;
ma la su-

stanza del problema dee di necessita frullare in capo a tutto il po-

polo, specialmente da che i rigeneratori umanitarii si tolsero la bri-

ga d' illuminarlo intorno ai suoi diritti imprescrivibili ed inalie-

nabili. E notate ,
che una tale soluzione e necessaria a questa classe

della societa, non come e ad un filosofo o ad un economista, che

per iscientifica curiosita se ne mettesse ad inquirere razionalmente.

Questi se non la capisce oggi pu6 capirla domani, ed anche Tanno

venture
,
ed anche non capirla mai

;
ovveramente pu6 contentarsi

di una soluzione qualunque, che con quattro parole sesquipedali di

leggi cosmiche
,
di rassegnazione civile

,
di equilibrio sociale e che

so io
, pu6 bastare per dare ad intendere che si & capito. Ma se la

soluzione zoppica, i quattrini non mancano
;
e lo scienziato pu6

non guardarla molto per le sottili, quando non ci va ne del sudore

della sua froute , ne del sangue delle sue vene, ne delle lagrime de-

gli occhi suoi. Pel popolo e tutt' altra cosa : per lui in quella solu-

zione dimora poco meno che tutta la sua vita morale, la quale ap-

pena e altro che un perpetuo sustine ed absline in bene altra forma

da quella onde sputarono quel pronunziato gli ambiziosi filosofi del

paganeslmo. Dev'essere dunque una soluzione chiara, evidente, ac-

cettabile da ogni ragione che sia sana, ed applicabile non alle in-

giurie solo della fortuna
,
ma eziandio a quelle degli uomini che

troppo spesso vengono ad aggravare e a rincrudire le prime. Gia si

sa:
gli stracci sono i primi ad andar per Taria e vi vanno jl piu

spesso : ai poveri, ai deboli, ai pusilli piovono addosso le ingiusti-

zie, i soprusi, le angherie, le oppressioni ;
e voi non sarete di cosi
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buona pasta da persuadervi, che le ragioni possano essere rag-

guagliate dai tribunal! di questo niondo. I due supremi bisogni

del popolo sono : pane e giustizia ;
ma se esso di pane ha poco e

sudato, di giustizia ha men che poco; e nessun sudore basterebbe

ad acquistargliela intera
, soprattutto ove trattisi di quei casi , e

sono i
piii,

che sfuggono all' occhio dell' umaria giustizia ;
la qua-

le i poeti finser bendata per simboleggiarne la imparzialita, ma che

noi crediamo significar meglio il poco che ci vede ed il piu poco

che ne capisce ;
famelico dunque di pane ,

assetato di giustizia vi

stringent il popolo con quel suo importune e formidabile Perche ?

E se esso dovesse credersi balestrato nel mondo da un genio ma-

lefico, che a sola norma di capriccio, tra otto esseri uguali in tutto

secondo natura
,
ne deput6 sette al servigio di un solo godente, o-

alineno riputato tale
,
come oserete voi parlare di doveri morali a

quei grami sette diseredati ? Vorreste voi loro torre il gusto di pro-

varsi almeno a disfare un' opera cotanto iniqua? e quattordici brao-

cia nerborute provandosi contro a due dilicatine, non si potrebber

promettere di venir a capo di raggiustare il mondo un po' meglio,

che non fece nel suo primo getto quel cotal genio malefico scono-

sciuto? Dum superbit impius incendilur pauper, se non fosse scritto

nel salmo, lo dovremmo credere ai nostri occhi. Collo esorbitare che

fanno le superbie dell' empio, s' accende in capo e in cuore al po-

vero un fuoco sterminatore ,
i cui sinistri bagliori ripercossi dai

quattro venti fecero tremare, nori e ancora un lustro, TEuropa

esterrefatta. Fortuna che quel fuoco si appicco in pochi! altrimen-

ti chi puo dire che sarebbe oggi 1' Europa coperta di que-

sta nuova specie di orde barbariche? Ma se T incendio non divam-

po, la scintilla che puo farlo levare di ora in ora non e spenta , n&

puo essere, siccome quella che non fu gettata dai Socialismo: es-

so la ravvivo , vi soffio sopra a gote gonfie ,
ma quella scintilla e

antica nel mondo quanto vi e antica la ricchezza e la potenza dei

pochi , la poverta e I' abbiezione dei moltissimi. Se a questi mol-

tissimi
,
che in sustanza sono materialmente i padroni del mondo

peiche hanno la forza, non si da una solu^ione soddisfacente echo
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di fatto si accetti, la societa, se pure quiet! ,
stara con sopra al ca-

po la spada di Damoele: un filo che spezzisi, essa e perduta. Vo-

glianlo o non voglianlo sentire i beati del secolo ed i sonnolosi sta-

tisti. la nostra condizione e questa: il popolo vuol quella soluzione

ed ha diritto di volerla. Se non gliela date, o gliela date che non

soddisfaccia, esso fara man bassa, ed allora? .... allora ( non di-

ciamo altro ) esso sara barbaro.

I Or qui e appunto dove noi cerchiamo una risposta categorica dai

nostri lettori, i quali ci permetteranno d' interrogarli formalmente

cosi: Ad un popolo che ha bisogno di tante cognizioni speculative

intorno al suo essere ed alle svariate sue relazioni di origine, desti-

nazioni ecc. che si possono riassumere nel famoso nosce te ipswm,

ad un popolo che deve per intelletto conoscere ragionatamente, per

coscienza ammettere e per retta volonta abbracciare una lunga se-

rie di doveri, i quali appena per lui si riducono ad altro, che al

sustine et abstine dell' antichita; ad un popolo, nel cui capo bolle

o certo pud bollire quel tremendo problema intorno alia sua con-

danna a perpetui lavori forzati non si sa perche e da cui-, ad un

tal popolo, ripetiamo, qual cosa credete voi si potrebbe piu oppor-

tunamente insegnare i decimali, le costellazioni del zodiaco, owe-

ro le nomenclature botaniche e le classificazioni zoologiche? Voi

sorridete, se pure non vi sdegnate che in cosa cotanto grave noi vo-

giiam celiare. Ma e fdrse colpa nestra, che ridotto a questi termini

I 1 moderno sistema d' istruzione popolare non pu6 avere altra sem-

bianza che di celia? e la sarebbe davvero celia molto ridicola, se

il ridicolo potesse comporsi coll' atrocemente beffardo. E qual beffe

piu atroce, che ai dannati irremissibilmente al remo nascondere ci6

ohe solo ne potrebbe lenire le piaghe , per baloccarli o con futili

levita o con oggetti, che ne potrebbero irritare delle cwpidigienon

possibili a satisfare?

La verita e dunque che a voler dare al popolo una veramente

salutare ed universale istruzione, si deve sopra tutto e innanzi'tutto

comiraicargli un insegnamento, che ne abiliti T intelletto a conosce-

re tutti e singoli i suoi doveri pratici colle verita speculative onde



IL CATECHISMO

quelli prendono forza e vigore ;
che ne diriga la coscienza e ne

conforti la volonta, alia qual cosa e di urgentissima necessita il dargli

una piena e ragionata soluzione del tremendo mistero del suo stato

di cocenti privazioni e di fatiche incessanti. E questa, badate,

dev' esser tale, che appaghi la mente ed il cuore, talmente che Y uo-

mo se ne chiami contento fino apotervi godere una pace e tranquil-

lita somma, da non invidiarne i supposti godenti nel mondo. Al che

vede ognuno, che non pu6 giungersi coi necessarii equilibrii sociali

e molto raeno col destino e col fato
;
ma si veramente si dehbon

dare dei compensi presenti, dei conforti palpabili o, alia piudispe-

rata, delle speranze avvenire. tanto e si perentorio questo bisogno

per la istruzione del popolo, che se quei conforti e quelle speranze

non ci fossero,dovrebbero, staremmo per dire,fingersi, inventarsie

ci parrebbe bella pieta molcere e disacerbare con esse delle sofferen-

ze e delle privazioni, che perenni quanto la vita, inflessibili come

il fato, d' altro conforto non potrebbero essere consolate.

Noi non crediamo che intorno alle cose fin qui ragionate possu

occorrere difficolta di momento non solo dalla parte dei nostri let-

tori, ma eziandio da quella dei nostri avversarii, i quali, nei mo-

menti almeno di lucido intervallo, concedono quello essere vera-

mente il bisogno del popolo; e per6 lo vogliono filosofo, in quanto

di tutte quelle cose, edi altre molteancora, dev' essere agli uomi-

ni rivelatrice e maestra la filosofia. La differenza dunque degli opi-

namenti per questo capo non pu6 dimorare in questo che quella

tale istruzione si debba dare al popolo, ma si veramente intorno al

come, al da chi, al con che metodo ecc. gli si debba dare quella

istruzione. E qui non ci occorrono che tre sistemi da esaminare, sic-

come quelli che soli, quanto sappiamo noi, soflo in voga nel mo-

derno mondo.

II primo e mettere in mano a ciascuno individuo del popolo una

Bibbia in volgare con ingiunzione di apprendere a leggere, se non

lo sa, e di leggere incessantemente quel sacro volume. Ivi trovera

ogni cosa: verita teoriche, doveri pratici; conforti e speranze per

questo mondo e per 1' altro : ogni dubbio che gli sorga in capo,
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ricorra alia Bibbia e sia certo die in uno de' suoi trentaquattro mila

versetti ne trovera la soluzione. Ne gli avvenga il balenar iutorno

alia iatelligenza di essa Bibbia
;
oltredie questa e piu chiara del-

I' Abbici , 1' illuminazione dello Spirito Santo fara si die il private

giudizio di ciascheduno imbrocchi infallibilraente net vero. Questo

fe il protestantesimo.

11 secondo e attenersi ai dettami della pura ragione e manodur-

re il popolo a fare il debito uso di questo strumento dato all' uomo

dalia natura per la inquisizione ed il ritrovamento del vero. Si po-

Lran bene proporre al popolo i placiti degli antichi e moderni iilo-

soli, non si disdegna neppure d' iniziarli in qualche verita cristiana

segnatamente nel giro della morale cui la filosofia si e per soinma

grazia degnata di riconoscere come pregevole per molte parti. Ma

in ultima analisi e 1' intelletto del popolo che dee giudicare e non

tenere per vero e per bene se non quello che alia sua ragione per

tale apparisce. Essendo poi una la ragion naturale in tutto il popo-

lo, non puo fallire die esso non convenga sustanzialmente nei me-

desimi pronunziati ,
e di questa concordia il mondo pud prendere

molla liducia al vedere la meravigliosa armonia che regna fra tutti

i liberi pensatori del vecchio e del moderno mondo. Questo e il ra-

zionalismo.

II terzo sistema e il cattolico
,

il quale consiste nel catechismo

compilato con maggiore o minore ampiezza dal maggiore che ne

ordin6 il Concilio di Trpnto
5 insegnato a tutto il popolo prima let-

teralmente si che ne ritenga a memoria le formole brevi e precise ,

poscia dichiaratogli da persone versate in divinita e messo alia por-

tata degl' intelletti anche meno svegliati, e ci6 con comenti, simili-

tudini, analogic, spiegazioni, con tutti in somma quei presidii onde

in una mente grossiera si possono fare risplendere delle verita an-

che sublimi ed astruse. Ma badate che qui si procede per via di

autorita e la ragione si adopera non per persuadere ad ammettere,

ma per far capire ci6 che si ammette e si lien per vero da, altro

molivo
5
di guisa che se il contadino, la fanciulla,il fattorin da bot-

tega non atlerra la spiegazione recata dal catechista, penseranno che
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sono di tarda intelligenza o, cosa piu facile a pensarsi, che il cate-

chista non spiega bene
,
ma non passera loro neppur pel capo che

la cosa possa essere meno vera; e che che sia della spiegazione,la

verita resta sempre loro fitta in mcnte nella formola invariata e con-

secrata dall' uso ecclesiastico. Proprio come interverrebbe in una

scuola di matematica : se uno scolare vi dice di non aver capito co-

me e perche a moltiplicare o dividere le potenze bisogna rispetti-

vamente sommare o dividere gli esponenti, voi potreste con pazien-

za socratica restarvi anche un' ora per trovar modo di farglieloen-

trare in capo. Ma se ci6 non vi venga fatto, lo scolare non dubitera

per questo del teorema e per eompiere una multiplicazione o divi-

sione di potenze non fara altrimenti che sommando o sottraendo

gli esponenti. Sarebbe certo bene capirne la ragione, ma se non si

capisce, il calcolo cammina allo stesso modo.

Di questi tre sistemi i due primi convengono nel punto capitale

di non ammettere in ultima analisi altro giudice, altro arbitro su-

premo d' ogni vero speculative o pratico che la Ragione ;
e pero

potrebbero ambedue appellarsi Razionalismo. Vero e che il primo vi

caccia per entrola Bibbia per far vista di attenersi alia rivelazione,

ma in ultima conchiusione e sempre il cervello individuate che esa-

mina e giudica senza appello ;
il che nei soggetti malamente di-

sposti non farebbe che aggiungere una sacrilega profanazione, a

ci6 che altrimenti sarebbe solo un eccesso di orgogliosa presunzio-

ne. Perciocche se altri sotto il ducato della sola Ragione pud voler

credere, esempigrazia, che T adulterio ed il furto son cose lecite,

non potrebbe un altro volerlo trovare nel santissimo dei libri e

bestemmiare di averlovi trovato?Eche opporreste voi all' uno e

all' altro supposto quell' arbitrate supremo della Ragione, e quella

infallibilita del private giudizio nella interpretazione delle Scrittu-

re? Ma non e questo il luogo di combattere qui due sistemi i quali

la Civilta Cattolica ha tante volte ora direttamente e di proposito,

ora per indiretto e di passata esaminati e combattuti. Piuttosto fia

pregio dell' opera toccar brevemente le speciali difficolta che cia-

scuno alia sua volta offre in questa speciale bisogna della istruzione

popolare.
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E del sistema del Protestantesimo non sarebbe neppure a par-

lare atteso la mostruosa assurdita che acchiude questo concetto di

commettere cioe ad ogni manuale, ad ogni bifolco, ad ogni fante-

sca di comporsi a modo loro dalla Bibbia tutto un sistema di dommi

a credere e di precetti ad osservare. Una bagattella da nulla ! Questa

la sarebbe faccenda piu grave assai di quella che deve compiere il

Papa circoridato dal sacro Collegio ed assistito da tutte le Congre-

gazioni romane. II Papa, lo sanno tutti, non ha per nulla il carico

di trovare la Religione ,
di stabilire da capo i dommi

,
di ordinare

da capo la morale, quasi nulla ci fosse stato innanzi a lui. Tutt'al-

tro ! II suo carico e di custodire gelosamente nella Chiesa il sacro

deposito della Fede quale per non interrotta successione gli venne

trasmesso dai suoi precessori cominciando dal Principe degli Apo-

stoli. E perciocche questa e custodia non morta qual si avrebbe in

un libro od in un monumento qualunque, ma viva, operante come

la Chiesa pel cui vantaggio e ordinata
5
al dovere e al diritto di cu-

stodire va congiunto quello di dichiarare, di rettificare, di ordinare,

di arbitrare nelle materie controverse ed eziandio in casi somma-

mente rari quello di definire un nuovo domma o piuttosto di defini-

re autorevolmente che quel tal domma si contiene nella gia fatta ri-

velazione. Questo ai protestanti par soverchio e non san persuadersi

come Iddio abbia potuto promettere peculiare assistenza ed infalli-

bilita assoluta ad un uomo ed in quei casi tanto rari che forse per

parecchi Papi non venne giammai all' atto. Questo ,
fu detto, ai

x

protestanti parve troppo,e per rimediare a quell' eccesso concessero

quella infallibilita a tutti fmo al piu gonzo cialtrone ed alia pettegola

piu ciarliera
; ne, vedete, per questo o quel caso particolare ma

per tutte aflatto le credenze ed i doveri cominciando dal credere

che la Bibbia e parola divina e dal dovere di leggerla, le quali due

cose si debbono naturalmente trovare nella Bibbia stessa
;
e pure

ne dovrebbero di necessita precedere la credenza e la lettura. Che

che sia di ci6
,
fatto e che un tal metodo per la universale isfru-

zione del popolo non e praticato nei paesi di piu puritano prole-

stantesimo come sarebbe nella Scozia ed in alcune contrade della

Serie 77, vol. X. 10
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Olanda. Ivi medesimo il popolo si aiuta alia meglio con qualche re-

siduo di reminiscenze cattoliche, con quella maggiore o minor close

di senso morale che ha portato dalla natura, con quel pochissimo

che ne afferrano dai predicanti in quegl' interminabili sermoni che

ne ascoltano nel di del sera'sio,si aiuta soprattutto con quel calco-

lo d' interessi al quale la fredda natura gli dispone a meraviglia

e nel quale un ordinamento sociale senza viscere ed una legislazio-

ne di ferro gli ha con molto accorgimento esercitati. Avviene quin-

di che quando venuti ad eta competente prendono in mano la Bib-

bia
, quando la leggono ,

se sanno leggere , vi trovano ne piii ne

menodi quel garbugliodi concetti bizzarri, d' idee strane, dispro-

positi madornali ch' essi si aveano fabbricato in capo prima che

acquistassero abilita di leggerla. Di cio abbiamo preso noi medesi-

mi lo sperimento percorrendo appunto le due contrade che dicem-

mo sopra la Scozia e 1' Olanda. Interrogammo parecchi popolani e

non dell' infima plebe : da nessuno potemmo spillar nettamente se

credesse o no che G. Cristo sia Dio. Anzi avemmo qualche argo-

mento piu perentorio della vanita di quella lettura visitando la

prigione ceHulare di Reading, due ore di strada ferrata lontana da

Londra. Ci accompagnava in quella visita, oltre alP'egregio avvoca-

to Bowyer, UQ gentilissimo ministro anglicano ed era propriamen-

te T addetto alia cultura spirituale di quella casa penitenziale. En-

trati in una cellula interrogammo il prigioniere in che si fosse

occupato q'jella mattina : rispose che in raccogliere i testi della

Bibbiache dimostrano la divinita del Redentore
5
ed all' invito del

ministro che ce li mostrasse, quel povero solitario non pure ci mo

str6 il brandello di carta dove avea notato i cerchi testi, ma ci pre-

go cortesemente di ritenerlo, e noi lo ritenemmo con riconoscenza.

Percorrendoli poscia coll' occhio non ne trovammo pur uno che

azzeccasse al soggetto ;
anzi di undici ch' erano

,
tranne due

, gli

altri non aveano nulla che fare colla persona adorabile delSalvatore.

Cessi il cielo che si voglia per noi schernire una non rolpevole

imperizia e che pote eziaridio essere pietosa. Abbiam ricordato que-

sto fatto solamente perche si tocclii con mano quanto poco assegna-
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mento si possa fare sopra la lettura della Bibbia vulgare per darne

istruzione al popolo. 11 minor male che da tale lettura pu6 temersi

e che dai piu non se ne cavi addirittura nessun costrutto. Che dun-

que? si vorrebbe forse questa maniera d' insegnamento introdurre

in Italia pel nostro popolo ? Noi non vorremmo essere cosi scortesi

soprattutto cogli anglicani che generosi a regalar Bibbie a chi non

le vuole, fan giocare fino i maneggi dell' alta diplomazia per soste-

nerenella penisolanostraquesto nuovo generedi apostolato. Ma non

si vorra negare che ad attuare universalmente quel sistemasi richie-

de come condizione sine qua non, che tutti i nostri venti milioni di

popolani almeno sappiano leggere. Or questa non e faccenda di un

anno ne di un lustro : staremmo per dire che quand' anche si met-

tessero all' opera tutti gli amici e tutte le amiche del popolo non se

ne verrebbe a capo in una ventina di lustri. Rimettiamo dunque il

decidere questo dubbio alF epoca fortunata quando sara attuata la

<ndizione sine qua non
$

il cbe non potra essere, come vedete ,

prima del secondo secolo della Civilta Cattolica. Per ora passiamo

ad altro.

Ed il Razionalismo filosofico in due maniere si potrebbe applicare

alia istruziojie del popolo : o facendo che ciascun individuo, acqui-

stata abilita di ragionare e conosciuti i varii placiti dei varii filosofi

antichi e moderni, si fabbricasse poi da se un sistema di cognizioni

speculative a tenere e di doveri pratici a compiere ;
oweramente

fatto quel lavorio da filosofi profondi e riputati, se ne porgesse poi

il frutto gia mature e digesto al popolo perche lo imparasse. Ma gia

col solamente annunziarle il lettore avr vista 1' assurdita e V impos-

sibilita di ambedue queste maniere. Della prima non e a parlare ,

siccome di quella che supporrebbe un apparecchio di lunghi studii,

come s
1

usa dalla gioventu che frequenta le scuole e i licei
;
la quale

benche allo studio della filosofia non si accosti che varcato comu-

nemente il terzo lustro, avendone spesi circa due nelle lettere uma-

ne, tuttavolta anche cosi vi si accosta molto immatura, ed atteso i

metodi pur troppo prevaluti di dubbio e di esame
,
ne raccapezza

poco o nulla quanto a ferme opinion! e doveri pratici. E starebbe
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fresca la nostra gioventu studiosa se d' altronde non sapendo i pro-

prii doveri, dovesse impararli dalla filosofia ! Qaesta ai termini a

che oggigiorno e nel piu delle scuole condotta, appena e buona ad

altro che a sparger dubbio sopra le cose altrimenti certe
,
e sono ben

rare quelle sopra le quali fa splendere qualche raggio di verace evi-

denza. Ma che che sia della gioventu studiosa
,
della quale ora non

cerchiamo , fatto e che un tal metodo e materialmente impossibile

per la popolana, della quale e certo che la massima parte non sa

neppur leggere : quand' anche il sapesse, non pu6 applicarsi che in

brevissimi e rari intervalli di tempo ad imparare piu oltre , stretta

com' e dal dovere e talora ancor dal bisogno di darsi tutta alle

opere manuali ed all' apprendimento di un mestiere a campar la

vita per 1' avvenire. pretendereste voi formar dei filosofi con tre

quarti cPora la sera, se vi riesce ottenerli, e con qualche ora nei di

di Domenica? II solo dunque che si potrebbe fare, volendone stare

alia filosofia
,
sarebbe un ridurre in brievi

,
chiare e molto precise

formole i placiti degli antichi e moderni filosofi, e quelli fare appa-

rare al popolo, un sottosopra come si pratica del Catechismo catto-

lico. Tn somma siccome in questo si apprende il simbolo della Fede

ed i comandamenti del Decalogo ;
cosi in quel sistema s' impare-

rebbe un piccol sunto di verita filosofiche ,
ed una lista di doveri

parimente filosofici che potrebbero essere dieci, quindici o anche piu

secondo il bisogno. Ma voi gia avrete avvertito che qui si procede-

rebbe non per via razionale ma per via di autorita ne piu ne meno di

quel che facciasi nel catechismo. Or questo oltreche non pu6 pia-

cere ai filosofi i quali urterebbero nello stesso scoglio in cui rompo-

no, secondo essi, i cattolici, incontrerebbe altresj
1'inconveniente di

forse non piacere allo stesso popolo. II quale, posto tra due autori-

ta, si atterrebbe per fermo a quella della Chlesa renduta tanto ester-

namente credibile da profezie, da martiri, da miracoli e viadiscor-

rendo
;
cose tutte che per ora mancano, quanto sappiamo noi

,
ai

placiti della filosofia. E nondimeno questo non e la massima diffi-

colta nel presente sistema
5

la massima difficolta dimora nel potere

raccogliere realmente quei cotali placiti speculativi e pratici da pre-
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sentarsi al popolo come il sunto, e diciamo cosi la quiula essenza

della tilosofia. quale e, se il ciel vi salvi, la verita (ilosofica in cui

convennero e convengono tutti i sapienti dell
1

antico e moderno

mondo ? Ci si sta lavorando attorno da forse un venti secoli, ed ora

leggiamo in uno scrittore recentissimo die non si 6 ancora determi-

nate qual sia propriamente 1' oggetto della filosoiia. Andate dunque

da questa cosi decrepita bambina e fatevi dettare il Simbolo razio-

nale, ed il Decaloyo raziunale ad uso del popolo. Se nulla ba di certo

sara si poco da poterlo scrivere sull' unghia del dito mignolo ; e

questo stesso pocbissimo non vi mancbera mai qualche cervello

balzano cbe perGdii a recarlo in dubbio. Con qual fronte adunque

vi presentereste al popolo ad offerirgli quei tali placiti come il di-

slillato della umana iilosofia, quando sapete che in quel campo bol-

lono tante discordie fino a cercarsi se vi e una verita a conoscersi,

e se la si truovi dentro o fuori di noi ? Quando il catechista caltoli-

co propone alia credenza del popolo quale che siasi domma puo dir-

gli, non foss
1

altro : questa cbe oggi vi propongo 6 verita gia creduta

per diciotto secoli in tutta la Cbiesa, ed e oggi creduta allo stesso

modo da dugento milioni di vostri fratelli. Ma trarre innanzi per

dire al popolo : questo insegna la iilosofia, quando i filosofi si stan-

no accapigliando intorno ai primissimi dementi dell' umano sapere,

e ne stan dicendo di tante e di si sperticate ,
da aver reso il regno

della iilosofia una verissima babilonia, codesto ci parrebbe o una

insigne stupidita, o uno scberno, o un tradimento, certo lull' altra

cosa che verita. Ad esser leali dovreste dire al popolo : il tale filo-

sofo dice questo, il tale altro dice il rovescio
;
uno dice che e nero,

1' altro dice che e bianco
;
di qua si dice che dobbiamo

,
di la si

dice che non dobbiamo e cosi appresso. Ed il popolo a questa le-

zione, se pur vuol rispondere, dira che esso non dice nulla gitlan-

dosi in quel freddo e desolato scetticismo, in cui vanno a trincerarsi

finalmente molli pretesi savii che, orbi di fede, dalT intelletto non

colgono altro che la facolla di dubitare sempre e di tutto.

E quesla e, a parer nostro, la cagione perch6 tra tanti tentativi

e conati per ditVondere la istruzione nel popolo, noi non vi abbiamo
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trovato giammai neppure un restigio d
1

insegnamento intorno alia

natura deU'uomo, alia sua origine, alia sua destinazione nella pre-

sente vita e nell' altra
-,
intorno ai proprii doveri

,
in quanto sono

prova, tirocinio, avviamento per una esistenza ultramondiale. Nulla

insomnia intorno a quei tre capi acccnnati di sopra: i\\nosce le ipmint,

al sustine et abstine ed alia soluzione di quel tremendo prohlcma ,

che tanto dee stare sul cuore del popolo. Niente affatto ! Lettura ,

calligrafia, conti, agricultura, storia patria, prospettiva., disegno li-

neare, principii di chimica, di botanica, di zoologia, di musica an-

cora e di ginnastica, di buone creanze e non so quante altre cose,

fuorche quella che piu di ogni altra interessava al popolo di sapere,

in quanto per essa ne potea divenire piu buono e viverne manco

misero. La ragione diciamo u e appunto T assoluta impotenza ,
in

cui sono i moderni istitutori del popolo di nulla potergli dire di si-

euro, di fermo, di universalmente ammesso fra loro intorno a quei

sommi oggetti. La quale ragione, notate, e la piu onorevole o per

dir meglio e la meno disonorevole che si possa recare di tanto lusso

e sciupio di cose certo non necessarie, e di tanta scarsezza anzi nul-

lita delle sommamente necessarie. Perciocche potrebbe altri meno

cortesemente pensare cercarsi con tanto ardore tutte quelle cogni-

zioni nel popolo per averlo strumento piu destro e profittevole al-

l' utile, ai diletti, ai comodi di clii lo paga , laddove da quell' altra

maniera di cognizioni che illuminando nobilitano 1' intelletto
,
che

fortificano la volonta nel bene e soprattutto consolano una vita di-

visa tra lunghi travagli e brievi riposi, tra interminate sofferenze e

rarissimi piaceri, da queste cognizioni, diciamo, non si vede quale

diretta ed immediata utilita possa venire alia classe godente che

ne usufrutta i sudori. se il contadino alquanta imperito non mi

fa trarre da' miei campi tutto quel piu che essi potrebbon dare
;
se

1'artigiano non abbastanza esperto mi obbliga a provvedermi di fuori

quello che con minore spesa potrei avere<lalla mia contrada; se am-

bedue mi disgustano colla loro ruvidezza e mi ammorbano coi loro

cenci
, che fa a me 1'essere essi anche ottimi cristiani, con tutta la

dignita , con tutte le virtu ,
con tutte le sovrane consolazioni che
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accompagnano quello stato ? Non yi parrebbe dopo ci6 piu arnica

del popolo la Chicsa la quale provvide a queslo secondo
,
che non

gli umanitarii i quali per quel fine avrebbero provveduto a quel

primo bisogno ? Ma, come fu detto, non vogliamo essere scortesi a

supporre questa ragione troppo interessata : alteniamoci alia prima

la quale ben pu6 comporsi con un amore del popolo abbastanza ve-

ro, ma die non gli da ci6 cbe sarebbegli sommamente necessario,

per la buona ragione, che non gliel puo dare
, perche non 1' ha. E

come volete che i filosofi diano al popolo ci6 che per loro medesimi

non hanno ancora trovato ? Tuttavolta noi potremmo eziandio il

giudizio definitivo sopra questo sistema rimettere ad altro tempo :

e siccome pel Raziondlismo protcslanlico abbiam detto che ne par-

leremo quando i nostri venti milioni di popolani sapranno almeno

leggere, cosi faremo del Razionalismo //oso/?co, quando i ventimila

e forse piu filosofi italiani si saranno accordati tra loro. Ma se per

quella prima ipotesi ci tocchera aspettare forse un secolo, non cre-

diamo che questa seconda si possa sbrigare prima della fine dei

secoli.



DELL A

ARTICOLO IV.

I.

u.- Riassunto delle cose fin qui ragionale.

Prima di conchiudere questa spinosa trattazione, della quale per

altro siam presso al termine
, giovera torcere un poco indietro gli

occhi e mirare d' un solo sguardo il cammino fin qui tenuto. Cosi

adoper6 V accorto Virgilio col povero Dante in quella faticosa salita

pei gironi del Purgatorio

Quando mi disse : volgi gli occhi in giue ;

Buon ti sara per alleggiar la via

Veder lo letto delle piante tue 2.

E questa occhiata retrospettiva e tanto piu opportuna, in quanto

essa rinfrescando nella menle de'lettori i concetti gia svolti rendera

;>a MI< uv '...
, u

1 V. questo vol. pag. 37.

2 Purgatorio c. XII.
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piu facile e chiara la deduzione de' corollarii che vogliamo cavarne.

Le cose dunquc finora dimostrate si riducono alle scgucnti :

I. L' idea presa formalmente 6 soggettiva ,
non essendo altro che

una mentale rappresentazion dell' oggetto. Dire il contrario e non

solo opporsi al senso comune, il quale nel suo consueto linguaggio

contrappone sempre 1' idea all' oggetto ;
ma e ancora un levar via

ogni distinzione tra 1' ordine ideale e reale: il che conduce da ulti-

mo a frodare la mente nostra d' ogni pensiero ;
non potendo con -

cepirsi pensiero ,
senza rappresentazion che 1' informi

, ne rappre-

sentazione informante il pensiere, senza distinzione della medesima

dall
1

obbietto rappresentato.

II. Codesta soggettivita dell' idea non nuoce alia oggettivita della

conoscenza ; perche 1' idea non e i' intelligibile, ma il mezzo per

cui si conosce 1' intelligibile; non id quod cognoscitur, sed id quo co-

gnoscitur. Essa vale a farci percepire 1' oggetto ,
ma non diventa

oggetto se non nell
1

ordine di mera riflessione psicologica ;
allorche

pel ritorno della mente sopra il proprio atto
,
vien percepito esso

atto e la rappresentazion che 1' informa.

III. Cio posto, cadono per terra le obbiezioni degli ontologi pre-

se dall
1

esser mutabile e contingenle e finita 1' idea subbiettiva.

Imperoechk le qualita reali dell' entita rostitutiva d' un mezzo di

cognizione non si trasfondono nell' obbietto conosciuto
;
come e

converse le qualita reali dell' obbietto conosciuto non si trasfondono

nel mezzo conoscitivo ne nel subbietto conoscente. In altra forma

1' intelletto create, per essere di natura contingente e finita, non

potrebbe mai conoscere Dio, il quale e ente necessario ed infinito
;

e la mente divina per essere immaterialissima e semplicissima non

potrebbe aver idee concernenti le sostanze corporee, che sono ma-

teriali e composte. Dal versare 1' idea intorno a tale o tale obbietto

non segue che essa debba parteciparne fisicamente le proprieta, ma

sol che debba mentalmente rappresentarlo: non dicilur atiqualis, sed

alicuius. In quella guisa appunto che una statua per rappresentare

un vivente non e necessario che ne partecipi la vita, ma sol che ne

riferisca le fattezze.
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IV. L' obbietto dell' idea e propriamente 1'universale. Imperocche

Y idea appartiene all' intelletto, e I' intelletto nostro non percepisce

direttamente intorno alle cose create che le sole ragioni universali
;

siccome per contrario il senso non percepisce che i soli particolari :

Singulars dum smtilur, universale dum inlelligitur.

V. L' universale propriamente detto esprime un essere coraune

a molti, cioe una natura o quiddita capace di trovarsi in infmiti

individui, Adunque in quanto tale, non sussiste fisicamente in na-

tura ma idealmente nell' intelletto. Imperocche quivi 1' obbietto

inteso riveste un essere astratto, merce del quale pu6 venir consi-

derato sotto un concetto uniforme, riferibile a tutti gf individui di

una data specie o di un dato genere, in quanto esprime ci6 in che

essi individui si rassomigliano tra di loro.

VI. Codesto universale e formato e percepito per riflessione della

mente, ma per riflessione ontologica non psicologica ;
cioe per quella

specie di riflessione che riguardal'atto mentale non in quanto affe-

zion del soggetto , ma in quanto rappresentazion dell' oggetto ;

sicche vi contempli 1' oggetto stesso ma nella sua esistenza ideale

ed astratta. Si fatto universale fu da noi segnato col nome di uni-

versale riflesso.

VII. L' universale preso in un senso men rigoroso esprime un' es-

senza o una ragion formale qualunque concepita ne' suoi caratteri

intrinseci
, prescindendo dal subbietto concrete in cui essa fisica-

mente si singolareggia e sussiste. Codesto universale vien percepito

per intellezione diretta dell' intelletto ,
e per6 a difierenziarlo dal

riflesso noi gli attribuimmo la denominazione di universale direlto.

In esso debbono considerarsi due aspetti. L' uno si tiene dalla parte

dell' oggetto, ed e la quiddita stessa che viene intesa. L'altro si tiene

dalla parte del soggetto, ed e 1' astrazione che si esercita nell' inten-

dere. Ipsa natura
,
cut accidit intelligi vel abslrahi ,

non est nisi in

singularibus ; sed hoc iptum quod est intelligi vel abslrahi est in

intelleclu i.

i S. TOMMASO Summa theol. I p., q. 85, a. 2.
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VIII. II perch'
1

<[unndo si chiede gencralmente sc J' universale

esiste nell' intclletto o nelle cose fuori dell' intelletto, convien dare

una doppia risposta, seeondo il doppio universale a cui pu6 riferirsi

la domanda. Imperocche se intendesi dell' universale riflesso, 6 chia-

ro che esso formalmente e in atto si trova nell' intelletto, fondamen-

talmente e in potenza nelle cose; attesoche in queste e veramenle la

natura e la quiddita che per astrazion della mente si spoglia de' ca-

ratteri concreti e come tale diventa obbietto della ritlessione. Se

poi I

1

interrogazione s' intende dell' universale diretto , pu6 dirsi

che esso e nelle cose in quanto all' elemento obbiettivo
,
ma non

in quanto all' elemento subbiettivo
;
cioe in quanto a quello che la

mente percepisce, ma non in quanto al modo col quale lo percepisce.

L' aver trascurata una tale avvertenza condusse Platone a credere

in loro stessi sussistenti colla medesima universalita ,
che avevano

nell' intelletto, gli obbietti della conoscenza. Eiravit (Plato) in sua

positione quid credidit quod modus rei inteUectae in suo esse sit sicut

modus intelligendi rem i
. In somma le nature o quiddita delle cose

possono considerarsi o in loro stesse, e sotto tale aspetto sono sin-

golari in atto
,

universali in potenza ;
o possono considerarsi in

relazione coll' attivita intellettuale che scioglie in esse cio che v' e

di complesso ,
e in quanto terminano un tale atto sono universali

diretti; o finalmente possono considerarsi come gia intese dall' in-

telletto nella loro astrattezza e qitindi vengono paragonate cogl' in-

dividui esistenti e possibili ,
e sotto tale aspetto sono universali ri-

flessi. questo il realismo nel senso legittimo di S. Tomtnaso , e

non nel bastardo che Guglielmo de Champeaux opponeva al nomi-

nalismo di Roscelino.

IX. L' atto astrattivo col quale la mente sceveraneH' obbietto la

quiddita dalla sua concreta esistenza e quindi dai caratteri indi-

viduali che 1' accompagnano ,
e sol virtualmente

,
non realmente

distinto dalla intellezione
, e per6 la precede non di tempo ma di

natura. Conciossiache essendo 1' intelletto facolta naturalmente

1 S. TOMMASO in I Mctaph.
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percettiva delle essenze-, e le essenze
,
come tali non inchiudendo

nella propria ragion formale questo o quell* individuo : Y atto intel-

lettuale non pu6 essere percettivo di delta essenza
,
se nel far ci6

non sia precisivo, e intanto colga nelP obbietto 1' essenza in quan-

to astrae dal tempo, dal luogo e da ogni altra circostanza propria

d' una particolare esistenza.

X. Acciocche la mente col suo atto precisivo insieme e percet-

tivo, possa intuirele quiddita da cui inizia il suo lavoro cogitative,

ha mestieri che Y obbietto le sia presente. Ora 1' obbietto le e fatto

presente per ci6 solo che e percepito da'sensi. Imperocche la facolta

di sen tire avendo radice nella stess' anima dell' uomo, in cui risiede

la mente
,
non pud apprendere un obbietto senza che per questo

medesimo lo renda presente a tutto 1' uomo e per6 a tutte quelle

facolta che son talmente armonizzate tra loro e connesse per in-

trinseca e natural costruttura che operando Y una intorno a un og-

getto , operi ancora 1' altra con azione a s6 conveniente. Concios-

siache, come saviamente osserva Leibnizio , ogni vera facolta ossia

potenza attiva e dotata di tendenza, e dalla tendenza' segue spon-

taneamente 1' azione, quando essa non e rattenuta da impedimen-

to : De toute lendence suit T action lorsqu' elk n' esl point empe-

chte 1.

H.

V esposta dotlrina apre la via a risolver la quistione

sopra T origine delle idee.

Ognuno vede da s& che questa teorica intorno alia formazione

degli universali non e altro nella sostanza che la teorica intorno

1' origine delle idee. Imperocche quando si domanda in filosofia qual

sia 1' origine delle idee, non si chiede altro finalmente se non che

qual sia Y origine de' concetti universali ed astratti. E vaglia la

1 Nouveaux Essais sur V entendement humain 1. 2, ch. XXI.
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verita, la conoscenza delta mente nostra, riguardata in tutta la sua

ampiezza, si riduce a concetti e giudizii. I giudizii, come e eviden-

te, nascono da' concetti, e pero non hanno speciale difficolta; come

ancora non lianno speciale difllcolta i giudizii derivati, ossia d'illa-

zione, i quali si originano da' giudizii primitivi a noi noti per im-

mediata evidenza. Di fatto, presupposti nella mente nostra i concet-

ti di necessario e contingente ,
di causa e di effetto

,
di sostanza e

accidente, basta il semplice paragone degli uni cogli altri perche

la raente intuisca la loro scambievole relazione e dica : gli accident!

esigono d' inerire alia sostanza
,

1' effetto presuppone la causa
,

il

contingente dipende dal necessario, e via discorrendo. Perche poi

da siffatti giudizii si deducano inferenze nell' ordin reale, non altro

richiedesi se non applicarne la luce a subbietti determinati apparte-

nenti all' esperienza interna od esterna. Tutta dunque 1' indagine

si riduce a spiegare V origine de' semplici concetti. Ora questi ri-

guardano o i fatti o le quiddita ;
in altri termini o i particolari e

concreti
, o gli universal! ed astratti. Quanto ai particolari e con-

creti
,

essi sono appresi dalla coscienza e dal senso
,
e 1' intelletto

se ne istruisce accogliendo in se stesso la notizia che dall'una o dal--

1' altra di quelle facolta gli e rapportata. II che dicemmo apparire

da ci6 che I' intelletto nostro nel descrivere 1'individuo esterno non

sa far altro che ripetere quel che ne percepirono i sensi, determi-

nandolo per le esteriori proprieta di tempo, di luogo, di figura e

simili i. Onde in ultima analisi la quistion si conchiude nella sola

ricerca di quei concetti mentali che riguardano le quiddita delle

cose ossia le essenze. I quali concetti, come dicemmo, s' identificano

con gli universal! e son propriamente quelli che s' appellano idee,

perche costituiscono il vero patrimonio della mente nostra essendo

di sua esclusiva pertinenza non partecipabile in alcun modo da' sen-

si , i quali si aggirano unicamente intorno ai particolari individui.

Di che si fa manifesto con quanta ragione gli Scolastici defini-

vano tal volta i' intelletto : la facolta di apprendere 1' universale
;

<

1 Civilta Cattolica II serie, vol. IX, pag. S31.
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come per contrario chiamavano il senso : la facolta di apprendere-

T Individ no. E si fa manifesto aitresi come dalla maniera diversa di

spiegare V origine degli universal! potrebbero diflerenziarsi tutte

quante le filosofie. Imperocche una tale ricerca tocca un dei pro-

blem! piu fondamentali del sapere e la cui influenza e grandissima

in tutte le quistioni che la mente umana prende a risolvere. cer-

tamente insigne stranezza il persuadersi che vacilli tutto T ediiizio

delle nostre conoscenze
,
finche non siasi deciferata questa contro-

versia dell' origine delle idee. Ci6 varrebbe il medesimo che dire-

non potersi conoscere la natura e le qualita d'una pianta e de' frutti

che essa produce, finche non siasi chiarito il inodo che quella tiene

nel suo primo svolgersi e germogliare dal seme. Nondimeno e in-

dubitato che volgendo 1'animo a tale investigazione non pu6 incor-

rersi errore, senza che questo infetti tutto il sistema; siccome ap-

punto un vizio che guasti la radice verrebbe per conseguenza a

corrompere 1' intero albero. Come sorgono in rioi e di che natura

sono i primi elementi della conoscenzaintellettiva?La risposta a cosi

fatta dimanda vi determina il carattere specifico de' diversi sistemi.

Di fatto, si dira per avventura che tali elementi non sono altro che-

rimpasti e trasformazione di rappresentanze sensibili? Ecco il sen-

sismo. Si dira che sono forme subbiettive dello spirito umano ? Ec-

eo 1' idealismo. Si dira che sono aspetti riflessi dell'intuito dell' En-

te? Ecco 1' ontologismo. Si dira che sono creazioni dell' io, elevato

a principle supremo del vero, o pure che sono manifestazioni ideali

dell' unica sostanza assoluta? Ecco il panteismo vuoi subbiettivo,

vuoi obbiettivo. E cosi procedendo di mano in mano la sola diversa

soluzione di questa controversia basta a chiarire 1' indole e la por-

tata d' una dottrina
;
e un levissimo sbaglio che si commetta nella

medesima conduce nelle conseguenze ad un lotale scompiglio.
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III.

Spieyazione ilelle voci adoperate da 5. Tommaso in questa maleria.

Chi leggendo S. Tommaso
,
senza capirlo , trova che egli per

1' origine delle idee richiede 1' intelletto agente, 1'intelletto possi-

bile, la specie impressa, la specie espressa e il fantasma che da

sensibile diventa intelligibile ;
resta spaventato dalla necessita di

tanti attrezzi bisognevoli alia intellezione, e credera che secondo

gli Scolastici 1'animo umano fosse somigliante a un laboratorio di

chimica in cui per virtu di fornelli, di pentolini e di lambicchi si fa-

cessero colare le idee per quindi manipolarne e rimpastarne la scien-

za. Ma ci6 non prova altro se non la grossezza d' intendimento a

cui, dopo tante millanterie di analisi, e giunta presso certuni (e non

son cosi pochi )
il progresso filosofico-, sicche piu non sanno nep-

pur concepire i diversi elementi in che la sottilissima astrazione

scolastica scioglieva i fatti che ora a noi appaiono semplicissimi.

Se guardiamo alia grossa il solo fatto
,
S. Tommaso non altro

richiedeva per la conoscenza intellettuale ne' suoi primordii che la

rappresentanza sensibile d' un concreto, e I

1

atto astrattivo insieme

e percettivo della mente, che in quel concreto apprende la quiddita

delle cose rappresentate , prescindendo da caratteri individual! ,

proprii della sua concreta esistenza. Ma se in questo semplice fatto

si vogliono analizzare e sceverar mentalmentc le singole parti in-

tegral! onde consta
5

si vedra che sotto 1' invoglia di quelle voci, le

quali al delicato orenchio moderno suonano strane e dure,si nascon-

dono concetti filosofici e veri.

in prima, la rappresentazione sensibile, richiesta come mate-

ria e eondizione dell' atto mentale, e denomitiata fantasma, perche

essa non giunge air intelletto
,
se rron mediante Timmaginazione,

suprema tra le facolta sensitive e centre, direm cosi, in cui tutte si

appuntano. Bene spesso I' intelletto lavora sopra dati sensiLili rac-

colti e conservati nella fantasia, senza che 1' obbietto concreto da
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cui provennero sia attualmente percepito da' sensi esterni. In tal

caso e chiaro che la rappresentanza sensibile, intorno di cui la

mente opera, sia il fantasma. Ma ci6 si avvera altresi quando 1' ob-

bietto sensibile e presente ed appreso da' sensi esterni. Imperocche

mentre il sense apprende I' oggetto, la fantasia ne accoglie in se

stessa rimmagine 1. Se non 1' accogliesse, non potrebbe ritenerla

e riprodurla poscia, anche cessando 1'esterna sensazione
; come e

indubitato che accade , potendo noi ora immaginare un' ecclissi

esempigrazia che in altro tempo ammirammo. Se dunque anche in

presenza dell' obbietto sentito si avvera il fantasma, e le facolta son

coordinate tra loro si che le infime servano alia suprema merce

delle intermezze; convien dire che eziandio in tal caso il fantasma sia

la rappresentanza sensibile di cui 1' intelligenza si vale.

L'esistenza poi del fantasma muove 1' intelligenza ad operare,

sicche per 1' innata virtu sua ravvisi in esso una quiddita ,
che il

senso non apprendeva ;
e la muove non per azione che eserciti sopra

di lei (non potendo una facolta organica qual e la fantasia operare

sopra una facolta inorganica qual el' intelletto), ma bensi per quel

naturale consenso, onde avviene che un movimento dell' animo ten-

ga dietro ad un altro
,
e che I' oggetto appreso da una potenza in-

feriore sia per ci6 stesso reso presente alle altre superiori potenze,

le quali per la loro universalita il comprendano nella propria sfera

e possano per conseguenza operarvi intorno con azione a se con-

naturale.

Siccome poi 1' intelletto, mosso nella guisa che dicemmo, ad

operare sopra il fantasma sensibile, coll' unico e semplice suo atto

d' apprendere una quiddita od essenza esercita un doppio uilicio

1 Per imagine qui non intendiamo la sola rappresentazione della figura de'cor-

pi, ma hcnsi la ripetizione, diciam cosi, e la copia di qualsiasi sensazione. Il

che crediamo di poter fare sull'esempio, a lacer di altri, di Leibnizio, il qua-

le in simile significazione adopero quella voce. Quand on eveille des images;

sous les quelles je comprends non seulement les representations des figures,

mais encore celles des sons et d'autres qua lilt's sensibles . Nouveaux Essaii

1. 2, ch. XXI.
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<T astrarre cioe ed intendere; quindi e che gli Scolastici ,
i quali

ogni cosa notomizzavano e distingucvano, furono usi di consider ar-

lo come duplicc e diverse, duplicando e diversificando nel nome una

sola e medesima facolta colla lor famosa distinzione dell
1

intelletto

agente e dell' intelletto possibile. Per essi il primo non era altro se

non che 1' attivita intellettuale ,
virtus ex parle intellectm ; ossia la

facolta stessa intellettiva in quanto si considerava nella funzione

d'astrazione originaria intorno al fantasma, risolvendolo idealmen-

te, e facendovi rilucere la sola quiddita dell' oggetto, rimossi i ca-

ratteri individual! e concreti che la coartavano. Egli e mestieri

ammellere una virtu da parle deU intelletto, la quale formi gV inlel-

ligibili in alto per astrazion delle specie dalle condizioni materiali, e

quesla e la necessitd di ammellere I'intellello agenle *. Cosi S. Tom-

maso. Ed altrove parlando del medesimo intelletto agente dice che

esso rende i fantasmi intelligibili in atto per opera di astrazione. Fa-

cit phantasmata intelligibilia in actu per modum abstraclionis cuius-

dam 2
. Questa virtu poi astrattiva veniva metaforicamente chiamata

lume
,
lumen intellectus agentis e dicevasi che illustrava i fantasmi

;

perche coll' esercizio dell' atto suo astrattivo rendea capace d' esser

compreso dall' intelletto ci6 che prima era solamente appreso dal

senso
,
e cosi serviva a rendere percettibili e manifestarc alia mente

le verita razionali, come la luce corporea vale a render visibili al-

1'occhio e manifestare gli oggetti estesi e figurati : Sicut lux corpo-

ralis facit esse omnia visibilia in acJu, ila anima per suam lucem fadt

omnia esse intelligibilia actu 3. Ma in sostanza e fuor di metafora,

codesto illuminare non era altro che astrarre
,
e astraendo rendere

intelligibile 1'obbietto sensato : Inlelleclus agenlis esl illuminare non

\ Oportet ponere aliquam virtutem ex parte intellectus, quae facial intelli-

gibilia in aetu per a'jstractionem specierum a conditionibus materialibus ;
et

kaec ett necetiitas ponendi intellectum agentem, S. TOMMASU Summa Theol. I p.,

q. 79, a. 2.

2 Summ. Theol. 1 p., q. 84, a. 6.

3 S. TOMMASO Quaesliu DC Mente ar. 8, Contra est 10.

Senell.volX. 11
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quidem alium intelligentem ,
sed intelliqibilia in polentia ,

in quan-

tum per abstractionem facit ea intelligibilia in actu *.

L' intelletto poi che gli scolastici chiamavano potenziale o possibi-

le era la medesima facolta intellettiva, considerata nell'altra funzio-

ne, che esercitava, di percepire ciofe gli obbietti proprii del nostro

intendimento. L intelletto possibile e quello che riceve le specie cono-

scitive ed elice I' atto d' intendere, e cost esso solo e il subbietto in cut

risiede la scienza 2
. E perciocch& V intelletto

,
come altrove osser-

vammo, col suo atto d'intendere diventa in certa guisa idealmente

1'obbietto inteso-, ne seguiva che alia facolta di emettere un tal atto

attribuissero V appellativo di polenziale, in quanto cosi fatto intel-

letto natus erat omnia /?eri, come per contrario 1' intelletto agente

natus erat omnia facere 3.

Da ultimo, rispetto alia distinzione della specie impressa ed espres-

sa, noi ne facemmo un piccol cenno nei precedenti articoli ragio-

nando dell'idea. Nondimeno sara bene aggiungervi qui alcuna cosa

per vie meglio chiarirla. Pertanto bench& la mente nostrasia, come

ogni attiva potenza ,
naturata ad emettere atti rispondenti all' in-

trinseco suo essere di facolta intellettiva
;
tuttavia quanto alia spe-

cificazione determinata degli atti, cio^ quanto al versare intorno a

tale oggetto piuttosto che ad altro, 6 certamente per s^s medesima

indifferente. Cio posto, ^ fuori di controversia che mentre essa per-

mane in questo stato d' indeterminazione non pu6 elicere verun

atto in particolare; perch& da ci6 che e indifferente non segue

nulla. La mente dunque per esercitarsi in atti determinati che ri-

guardino tale o tal cosa
,
dee uscire da quello stato d'indifferenza;

e n'esce di fatto per la presenza stessa dell'obbietto che a lei riluce

nella rappresentanza sensibile mediante 1'astrazione dicui ragionam-

1 Sitmnm Theol. I p., q. 54. a. 4, ad 2.

2 Intelhctiis possibilis est qui speciem recipit et actum inteltigendi elicit; et

sic solus intellects possibilis est qui est subiectum scientiae. S. TOMMASO Opu-

scolo : !>< potentiis animae.

3 Dicitur intellects possibilis fieri singnla 5rnndm quod recipit species

lingulorum. Summa Theol. I p., q. 79, a. S.
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mo piu sopra. Merer di codesta determinazione provegnente dalla

presenzialita del fantasma sotto ('influenza della virtu astrattiva del-

1' intelletto, la mente resta come fecondata a produrre la sua azione

d'intendere ed esprimere idealmente tale o tale oggetto in particola-

re *. Ecco il sertso della duplice specie, impressa ed espressa. Con-

ciossiache qui abbiamo un doppio aspetto, cioe 1'obbietto in quanto

determina colla sua presenza la mente all'intellezione in particolare;

e 1'obbietto in quanto viene espresso idealmente in essa intellezione.

II primo di tali aspetti offeriva la specie impressa; la quale non era

altro se non quella determinazione che dalla presenza dell' oggetto,

ossia del fantasma soggiacente all
1

astrazione, proveniva nella po-

tenza intellettiva in ordinead emettere 1'intellezione determinata.

Ragion poi dell' appellarsi impressa si era , perche 1' intelletto con-

sideravasi in certa guisa passivo in ordine a tal determinazione : e

ragione del dirsi specie era, perche determinando essa alia visions

intellettiva la mente, poteva aversi sotto questo rispetto come una

similitudine virtual dell'oggetto. Finalmente dicevasi esser formata

dall'intelletto agente operante sul fantasma; perche 1'obbietto intel-

ligibile, da cui risultava quella determinazione della potenza intel-

lettiva, riluceva in esso fantasma in vigore dell' azione astrattiva del-

1' ammo.

II secondo aspetto poi costituiva la specie espressa ; la quale in-

formava 1' atto stesso intellettivo, Jn quanto in esso si avvera una

simiglianza ideal dell' oggetto. Ma di questa avendo noi abbastanza

parlato nei due primi articoli
;
non occorre tenerne piu lungo ra-

gionamento.

1 Questa e la cagione dell'equivoco del Bonald e di altri che vogliono la

parola necessaria all' idea, scambiando colla parola quel segno qualunque che-

I'tio servire di fantasma.
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IV.

Quesla leorica di S. Tommaso non ha verurf altenenza

col sistema Lockiano.

^ , ,, ...

A compimento di questa spiegazione resta a rimuovere un equi-

voco in che potrebbe taluno trascorrere sospettando passare qual-

che affinita tra T origine delle idee stabilita da S. Tommaso e quel-

la proposta da Locke. Imperocche il S. Dottore distingue un tri-

plice intelletto: il divino, 1' angelico, 1' umano. Del divino afferma

che e atto purissimo, scevro da ogni imperfezione di potenza; del-

1' angelico che e potenza ,
ma sempre attuata

,
cioe informata di

conoscenza-, dell' umano in fine che e potenza non sempre attuata ma

attuabile; e quindi approva il detto di Aristotele che la mente nostra

pu6 da principio considerarsi come una tavoletta ben levigata in

cui non sia dal dipintore tirata veruna linea. Intelleclus autem hu-

manus qui est infimus in ordine inlellectuum et maxime remotus a

perfeclione divini inlelleclus, est in polentia respectu inlelligibilium ;

et in principio est sicut tabula rasa in qua nihil est scriplum *. E

nell'articolo quarto della medesima questione afferma che la mente

nostra in tutto ci6 che intende passa dalla potenza all' atto: In his

quae inlelligit, de polentia procedit ad actum 2
. Dunque secondo

S. Tommaso in noi non ci e altro d' innato che la semplice facolta

intellettiva.

Ora questo medesimo sembra affermarsi da Locke. Imperocche

confutando egli le idee innate dice che se sotto questo nome s' in-

tendesse la capacita o facolta di conoscere , npn ci e ragione di

controversia, essendo certo doversi essa presupporre nell' animo,

purche si abbiano per acquisite le conoscenze in atto 3
;
ed arreca

1 Summa Theol. I p., q. 79, a. 2.

2 Ivi a. 4.

3 ssai philosophique concernant Ventendement humain t. 1, 1. 1, c. 1.
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r egli la similitudine di Aristotile della tavola soltanto piallata,

e priva d' ogni dipintura : Supposons done qu' au commencement

T ame ett ce quon appelle une table rase vuide de tous caracteres *.

Dunque non c'e differenza tra la dottrina di lui e quella di S. Tom-

maso.

Per dedurre una si strana illazione, bisognerebbe avere al tutto

dimenticato quello che abbiamo esposto finora. L' intervallo che

corre tra quest! due sistemi e immenso
,
e a convincersene basta

tener d'occhio queste tre cose : I. S. Tommaso stabilisce 1'intellet-

to come potenza sui generis ,
d' ordine affatto superiore al senso e

che sebbene sia passiva sotto un rispetto, in quanto vien determi-

nata dall' oggetto-, e attiva sotto un altro, in quanto questo ogget-

to intelligibile riluce nel sensibile per virtu di esso intelletto : in

parle intellecliva esl aliquid aclivum et aliquid passivum 2, cioe 1'in-

telletto agente e 1' intelletto possibile. 11. Per S. Tommaso 1' attivo

precede al passivo; imperocche prima e 1' azione dell' attivita in-

tellettuale cbe astrae nel sensibile la natura dalle individuality

concrete, e poscia e la determinazione che da questo oggetto cosi

astratto proviene alia potenza d' intendere. III. La similitudine della

tabula rasa e apportata da S. Tommaso per rispetto all' intelletto

possibile, non per rispetto a tutta la facolta intellettiva; la quale in

quanto attiva non e da lui paragonata alia tavola rasa ma bensi al

lume che virtualmente ha in se tutti i colori
,

e all' agente che

opera per innata eflicacia.

Per contrario Locke abusivamente chiama facolta 1' intelletto ,

ma in sostanza il concepisce come pura ricettivita e potenza di ri-

cevere e percepireci6 che il senso gl* insegna. II. Fa precedere il

passivo all' attivo, in quanto 1' intelletto secondo lui comincia dal

ricevere in se le perceziont de' sensi
,
e sopra di esse poi viene a

riflettere. HI. Adatta la similitudine della iavola rasa non a una

funzione sola dell' intelletto, ma all' intendimento preso in tutta la

1 Ettat ecc. t. I, liv. 2, ch. \.

2 Summa thtol. I p., q. 79, ar. 3.
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sua estensione
;
onde , per esprimerci cosi

, ammette al piu il solo

intelletto possibile di S. Tommaso, senza riconoscervi 1' intelletto

agente. Dissi al piu , perche in sostanza confonde 1' intelletto col

senso e discorre poi delle facolta dello spirito senza sapere che cosa

si dica, vizio continuato del famoso suo Saggio, che e vero saggio

di garbuglio mentale. lusomma a voler esprimere tutto il divario

con una similitudine, il sistema di S. Tommaso rappresenta 1' in-

telletto come una tela non ancora dipinta, dandovi al tempo stesso

i colori e 1' artista che la pennelleggia ;
Locke vi porge 1' intelletto

come tela non ancora dipinta, ma vi nega i colori e 1'artista, o al
pito

in cambio di colori vi somministra del loto ed in cambio dell' arti-

sta un facchino. Imperocche i colori per lui non sarebbero le quid-

dita ed essenze astratte per mera virtu intellettiva, ma sarebbero

le sensazioni stesse da lavorarsi e manipolarsi in diverse fogge. L' ar-

tista poi non sarebbe il lume intellettivo che rende visibile alia men-

te cio che il senso non percepisce, ma sarebbe il senso stesso che

trasmette le sue percezioni all' intelletto.

E nel vero come egli spiega I' origine delle idee? Per la sensa-

zione e la riflessione. La riflessione vien dopo e non serve ad altro

se non o a farci percepire i nostri atti medesimi in quanto son nel

soggetto, o a farci meditare soprale previe conoscenze. 11 primo e

vero fonte originario delle idee in questo sistema e la sensazione; e

Condillac oper6 logicamente, quando pigliando le mosse da' princi
-

pii Lockiani tutto ridusse a sensazion trasformata. Or in che guisa

secondo Locke le idee provengono da' sensi? Primieramente, egli

dice, i nostri sensi essendo colpiti da certi obbietti esterni, fanno

entrare netta nostra anima molte percezioni distinte delle cose

secondo le diverse maniere
,
onde questi oggetti operano sopra

i nostri sensi. Questa enlrata delle percezioni nell' anima e ve-

ramente filosofica ! Se avesse detto uscita, la metafora sarebbe stata

piu tollerabile
,
ma seguitiamo.

Cosi noi acquistiamo le idee che noi abbiamo del bianco, del

giallo, del caldo, del freddo, del duro, del molle, del dolce, del-

ft F amaro e di tutto ci6 che appelliamo qualita sensibili. Qui le



IKTELLLTTllLE 167

prime porcezioni c.he si eccitano in noi, dopo I'impressione ricevu-

ta ncgli organi, son chiamatr idee. Dunque essendo quelle non al-

tro die sensaxioni, le sensazioni stesse sono idee per Locke. An-

diamo avnnl i. I nostri sensi, io dico, fanno cntrare tutte queste
< idee nella nostra ahima, e qui io intendo che essi vi fanno passa-

re gli Ogetti esterni, il che produce in essa queste sorti di per-

cezioni. Non sono piu le percezioni che entrano , ma entrano

nell' anima gli oggetti stessi per produrvi le perce/ioni. Terminia-

mo questa filastrocca. E poiche questa grande sorgente della

K maggior parte delle nostre idee ( bello quell' epiteto di grande! )

<( dipende interamente da' nostri sensi e si comunica all' intend! ~

mento pel loro mezzo
;

io la chiamo sensazione I. Dunque il

nome di sensazione e accomodatizio
5

il vero nome Y indovini chi

pud. Ecco in che modo si aequista fama di gran filosofo
; giacche

niuno dubita che Locke fu un gran filosofo de' tempi suoi. Ma per

non dilungarci dal presente proposito, ecco in chiarissime parole la

prima origine e il primo svolgimento della conoscenza intellettuale

secondo il medico inglese. Cominciano i sensi sopra i quali fanno

impressione gli obbietti esterni. L' intelletto rimane tuttavia inerte

ed aspetta che i sensi gli diano 1' imbeccata. I sensi fanno passare

le loro impression! (ossia idee nel linguaggio di Locke) nella po-

tenza intellettiva (
la quale per conseguenza non e finora che mera

ricettivita) producendovi delle rispondenti percezioni. Qui si sve-

glia 1' intelletto e comincia il suo lavon'o
,
in virtu di queste prime

1 Premiirement not sens etant frappes par certains objets exterieuri, font

4ntrer dans notre dme pliaieurt perceptions dislinctes des choses , selon les di-

verse* manieres dont ces objets ay intent sur nos sens. C'est ainsi que nous ac-

querons les idees que nous avons du hlanc . du jaune, du chaud , du froid, du

dur, du mou, du dou\, de I' amar et de tout ce que nous appellons qualitt's

sensibles. Nos sen*, dis-je, font entrer toutes ces idees dans notre dme, par oit

j'entends qu' Us font passer des objets exterieurs dans I'dme, ce qui y produit

ces sortes de perceptions. Et comme cette grande source de la plupnrt des, idees

que nous avons depend entierement de nos sens et se communique a I'entcnde-

ment par leur moyen.je I" appelU Sensation. Estai ecc. U I, liv. 2, ch. i.
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percezioni. Ma die cosa riguardarono codeste percezioni? Non altro

che le impressioni organiche dai sensi trasmesse allo spirito. Or se

tutta la ulterior conoscenza non pu6 essere altro che una deriva-

zione e applicazione de' primi concetti
, ognun vede che nella dot-

trina Lockiana la scienza dell'uomo non pu6 eccedere ne uscir fuori

del cerchio delle irapressioni sensibili percepite dall' animo e com-

binate poscia diversamente tra loro mediante la riflessione. Che ha

che fare questa lordura col sistema di S. Tommaso, il quale fa co-

minciare la conoscenza intellettiva da concetti universali ed astrat-

ti che riguardano le essenze delle cose non apprese da' sensi, ma

rendute intelligibili alia mente pel lume intellettuale di cui essa e

fregiata?

1G"

r<\ o



UBALDO ED IRENE
RACCONTO DAL 1790 AL 1814

UN ALTRO INCAINTO

Dopo la pace di Tolentino, ne' cui patti era lo spoglio di tutte le

piii
belle cose di Roma, lequali non bastando all' ingordigia de' Re-

pubblicani, PIO VI dovette (com' era occorso poco prima ai Signori

degli altri Stati d' Italia) rivolgersi alia generosita de' principi e si-

gnori romani che vendettero'gran parte delle loro argenterie, tesori

preziosissimi d
1

arte, per soccorrere a quella cruda necessita, avven-

ne per avventura all' abate Di Pietra d' entrare nella Sacristia di

Castelfidardo, grossa terra della Marca d' Ancona. L' abate Di Pie-

tra era un Vecchione grandemente dotto, burbero, di spirito arguto

e di lingua bene aguzza : procedea sempre colla sua cappellina

schiacciata sotto il braccio, con un rotolo di capelli in capo che

parea un doccione ritorlo, e sopravi un mezzo staio di polvere di

cipri con un guarnaccone all' antica, il quale picchiavagli sotto le

polpe : grassotto ,
atticciato

,
di collo corto, e con una pagliolaia a

tre suoli sotto il mento
, ehe la faccia sua parea confitta sopVa un

bastione. Non si tosto i Canonici, i quali erano in acconcio d' entra-

re in Coro, videro venir 1' abate, gli furono tutti attorno, dicendo
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Ebbene, che novelle, abate Di Pietra? cotesta pace si fa? che

ne dite voi ?

Che dico? Messa da morto.

Come ! Stamane gli e doppio di prima classe
,
e voi ci dite

messa da morto
;
che ha ella che fare la messa col trattato di pace

che stassi agitando a Tolentino fra gli agenti di Papa Pio e del Di-

rettorio ? Voi celiate al solito.

Non celio per nulla : v' accorgerete voi altri che celie ci fanno

i repubblicani : messa da morto vi dico.

Spiegateci il logogrifo, che noi non ci troviamo il bandolo.

L' abate Di Pietra piccm'6 in terra colla sua gran canna d' India

e disse La pace di Tolentino e conchiusa dalla prepotenza re-

pubblicana che fece guerra al Papa soltanto per ispogliare i suoi

Stati ,
ch' eran Iroppo felici sotto il suo governo di padre ;

senza

imposte, senza angherie, godendo una paciGca liberta, che il Diret-

torio loro invidiava perch' eran ricchi. Dopo 1' ingiusta guerra ,
la

pace si e fatta, e per questo appunto io la chiamo messa da morto

per T Italia; cioe senza Introito, senza Gloria, senza Credo, e con

un Offertorio che non finisce mai. Senza Inlroilo, poiche la guerra

ha svelto pomieri , vrgne , gelsi, agrumi $ calpesto biade, sconfitto

ogni ragione frutti, guasto oliveti, scassinato argini, ucciso greggi,

rubato mandre, arso villaggi e castella, angariato villani e cittadini r

chiuso porti, rotto ponti , inceppato ogni commercio
,
disertate le

citta, spogliate le chiese, rapinati i tesori de' santuarii e de' Monti

di pieta.

Senza Gloria, poiche gl'
Italiani si son fatti macellare dagli stra-

nieri come pecore o zebe, cagliando alle prime minacce, tremandb*

alle prime spade che videro, fuggendo come il fanciullo che di notte

ha paura del bau bau, cascando, come dicea quel Veneziano, colle

braghesse in man, senza mostrare il viso
,
eotalche i repubblicani

hanno ragione di chiamarci Cagols d' ilaliens: capke, earissimi,

cotesto francese? In buon volgare significa che siamo genterella di

cenci e di ricotta, buoni da chiacchierare e alle prove farcela ne' cal-

zoni. A veder Yenezia com' e caduta, Milano, Firenze, son cosedar
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non al/ar pin gli occhi in faccia alle nazioni : e cotesti repubblica-

nacci ci sputano in volto, ci pestan coi piedi, ci rubano sino allaca-

micia, w ci resta piu omai da coprirci die la vergogna 1.

a Senza Credo. AJlorche gl' Italiani credeano davvero nella santa

Chiesacattolica, apostolica e romnna, avean prodezza di cuore e di

braccio, spiriti grandi e gagliardi ,
amor di patria, consiglio e po-

tenza, e faceansi onorare, rispettare e temere dagli stranieri : san-

selo tutti gli Stati d' Europa alia lega di Cambrai se Yenezia era la

ballerina, la cantatrice, la giocoliera, la sirena de' nostri di, o s' ella

ebbe petto da resistere a tanta piena : sanselo i turcbi : sanselo i

francesi quando Giulio II ricacciolli di la ilall' alpi : sapeanselo

ne' gran secoli della Fede i Corradi, gli Errici
,

i Barbarossa , che

cosa sapea far 1' Italia credente. Ora cbe siamo innondati di Gian-

senisti, di Volteriani, di Frammasoni siamo rimasti al primo scocco

come i sorci sotto la schiaccia. Un popolo che non ha Credo non

puo essere valoroso. E per maggior insulto cotesti frammassonacci

italiani, ehe vendettero la patria per un morso di berlingozzo, si

fanno doinandar Patriotti. Patriotti ? Diteli parricidi ;
che colla pa-

tria viimente tradirono la sua gloria, la sua liberta, la sua pace :

funestarono le famiglie, le impoverirono, leconsumarono e ridusse-

ro al niente: Italia e fatta povera, pitocca , pezzente, abbietta, e

serva, anzi guattera e lavandaia del Direttorio Eseculivo , quando

raentre credeva ossequiosa alia santa raadre Chiesa
,

ell' era Reina

e 1 1 n [KM airier de' suoi tiraiini.

Con un Offertorio che non finisce raai. E che Offertorio ! ma

pei Repubblicani vuotacasse. I commessarii taglieggian 1' Italia e

la scuoiano e la smidollano che Dio tel dira. Milioni al ducato di

1 I Repubblicani francesi guidati da Bonaparte ebbero pochissimi scontri

cogl' Italiani; ma in quelle poche, piii scaramucce, che battaglie i nostri aoldali

fuggirono come veltri, onde cbe i francesi poteano passeggiar 1' Italia da Parma

dalla Venezia sino a Napoli senza il minimo contrasto, colpa della poca unio-

ne, e della mancanza di capitani : poiche nelle guerre di Napoleone s) vide

chiaro quanto valore animasse gl' Italian! in Ispagna, in Germania
,
in Russia,

guidati nelle battaglie da sperti condottieri.
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Milano, milioni a Venezia, milioni a Torino, milioni a Firenze, mi-

lioni a Lucca, milioni a Genova, milioni a Roma, milioni a Napoli :

e son tali e tanti, die se li poneste tutti in un monte, if esce una

piramide di scudi piu larga e piu alia che quella d
1

Amenofis I, rife

la piu grande fra le piramidi d
1

Egitto. tutti cotesti milioni accu-

mulati dair Italia in tanti secoli d' arti, di studii, di commercio, di

valore e di felicita
5

il Direttorio se li e sorbiti in un fiato come un

uovo fresco : viva i frammasoni ! Viva la miscredenza ! E fosse

terminate il gioco , ch' io nol credo. Costoro dopo averci rubato i

milioni pubblici, ruberanci i privati : ruberanci il Papa, ruberanci

i Re, ruberanci i figliuoli, cacceranli a farsi ammazzare Dio sa in

quali contrade: Is nostre belle cose andranno a Parigi, e dove pri-

ma veniasi in Italia per ammirare le arti antiche e moderne , gli

stranieri verranno a vedere un carcame, uno scheletro, e diranno

Haeccine esl ilia Italia ? cosi opulenta, cosi graziosa, si piena d' ogni

bene ? e fuggiranno di puzzo e d' orrore. E se piace a Dio ch' ella

un giorno risorga, si raffazzoni un poco, si ringioielli, vedremo i

figliuoli de' nostri frammasoni
,
con qualunque nome si chiamino,

invidiare nuovamente alia patria 1' essersi ristaurata : e cercheran-

no, come fa'nn'ora, sotto il nome di liberta, di ripiombarla nel fango

nuda, sporca e piagata a morte.

Ecco, miei cari Canonici, la Messa da morto. L' avete intesa?

siete voi paghi costa ? I Canonici si mirarono in faccia stupe-

fatti, ed entrarono in Coro a cantare, il Deus, in adiulorium meum

intende, e il Doming, ad adiuvandum me festina ; ed avean ragione

d' affrettare il divino aiutorio, poiche gli assassini d
1

Italia i'estina-

vano a desolarla.

Gia era intanto apparecchiato il solito steccato in piazza ;
e il

palco era presto per un altro incanto sotto 1' asta
;

il banditore

sciacquavasi la bocca per ispiccar meglio la voce
;

la Repubblica

francese seduta al solito girava intorno gli occbi torbidi e scuri, ed

aveva a' suoi piedi un grande acervo di Diplomi, di Alberi genealo-

gici, di Titoli, di Privilegi, d' arme di Blasone col campo d' oro e

d' argento, col campo azzurro e vermiglio : altre addogate, adden-
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tellate, scaccheggiate : altre a scudetto rinterzato, inquarlato, inne-

stato a sestiere, a spicchi, a sovrapposte : e dentro agli scudi aquile,

leoni , leopardi ,
liocorni ,

orsi
,
biscioni , ippogrifi , arpe ,

sbarre
,

stelle, gigli e mille altre insegne di nobilta con pennoncelli, corni,

azze, spade, elmi a cimiere, e le corone de' marchesati, de' comi-

tati, delle viscontee, del vassallaggi, de' baliaggi e delle baronie.

La Repubblica francese guard6 bieco tutto quel monte dello di-

vise di nobilta, sputovvi sopra dispettosa, die loro un calcio e sper-

perolle come ciarpa e pattume : indi voltasi al banditore, mandogli

imperiosamente die dicesse. II banditore si crol!6, si brandi tutto,

sporse la mano e disse

Popoli d' Italia, la Repubblica di Francia abolisce tutti i titoli

di nobilta e dichiara altamente Liberia ed Egualianza. Non piu con-

ti, non piu marchesi, non piu baroni : tutti son nobili percheliberi

e cittadini : non v' e piu titoli d' Eccellenza, d' Illustrissimo, di ca-

valiere. Gttadino & I' onorato nome di tutti. I giuristi anticbi dicea-

no adulando che la nobilta piu
'

antica, e piu e solenne ; la nobilta

esser la gloria delle nazioni, il lustro delle cilia, la difesa dei troni :

or che la fabbrica dei troni e diroccata non ha piu bisogno di pun-

telli, e per6 la nobilta e ita in dileguo. Cotesti ordini privilegiati

rompeano 1' equilibro civile
,

le lance della stadera non erano in

bilico, or tutto dee tornare al livello della natura. La Giustizia da

mille anni in qua non potea che passeggiare per le viuzze sudice e

diselciate del popoletto, pe' vicoli, pe' chiassuoli : se la si abbattea

in un palazzo chiudeva gli occhi, o lo saltava a pie giunti. Se le

fosse mai venuto il ticchio di far capolino entro il limitare di quei

severi e superbi edifizii, o la trovava alzato il ponte levatoio
,
o di-

nanzi al portone vedea certi grossi cippi di granito attraversati di

catenoni
$
o se le iosse intervenuto di farsi un po' innanzi e porre

la dentro il viso, le venia rotto da uno scroscio di bastonate tempe-

statele addosso da un branco di bravi, di bandili, di guardiani tutti

colle assise del conte e del marchese, che la povera Ciiustizia'n' u-

scia concia per le feste.
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Ma da quei palazzi, grid6 un artigiano, usciano anco le benefi-

cenze : noi altri meccanici avevamo continuo di che lavorare e

buscarci il pane : i pittori dipingeano, i tappezzieri addobbavano,

gli ebanisti faceano arredi bellissimi e ricchissimi : i muratori
,

i

fabbri, i legnaiuoli, gli stuccatori
,

i sarti, gli artefici d' ogni ma-

niera aveano in quelle grandi casate pane e protezione di padre in

figliuolo da secoli e secoli. Ora che ce li togliete, chi sosterracci?

Cotesti graffiacarte di curiali
,
o cotesti vescicanti di raediconzoli

,

che son poveri in canna, ed hanno tanto vampo e tan to fumo da voler

gittare abbasso i nobili per grandeggiare e comandar essi in luogo

loro
,
ci lasceranno morir di fame : costoro tolgono e non danno :

cacceran de' palazzi i titolati per abitarli poi essi , e crogiolarvisi

dentro in panciolle. Gridano adesso contro i diplomi e gli alberi ge-

nealogici ;
lasciateli entrar ne' palazzi e vedrete che trovan subito

pergamene che mill' anni fa li avean creati duchi di Fognano e con-

ti di Civilian , e forman alberi che salgono di ramo in ramo sino

al guattero di Carlomagno ch' essi chiameranno Gran Siniscalco.

Taci, temerario, grid6 1' araldo. La Repubblica francese vi to-

glie i nobili, ma vi fa liberi e uguali.

Anche a tavola? disse un ciabattino, anche alia borsa? Se non

siamo uguali in cotesto, I' avere lo stesso titolo di cittadini non ci

cava de' cenci.

Tu abbaia e noi operiamo. Su
, popoli ,

si mette la nobilta

sotto 1' asta: chi la vuole? chi concorre? qual e il miglior ofleren-

te? Vedete quante insegne, quante croci
, quanti cordoni

, quanle

stelle: e've n'ha un firmamento. Ecco questi e ungiovane marche-

se : vedetebel zitello ! come ben azzimato ! come odora di mille

essenze ! chi lo vuole? Per due quattrini il marchese : chi lo vuole?

Egli fa buona vita
-,

s' alza a mezzogiorno , in due ore di specchio

e di parrucchiere e lesto
5
fa visile sino all' ora del pranzo ;

la

prima sera al caffe, la seconda al teatro in un palco proscenio ,
la

terza al gioco del faraone : taglia gagliardamente, e gira al paroii

la carta con molta franchezza : e fortunatissimo sul cinque ;
rad-

doppia , rinterza
; perde cento zecchini

,
ducento

,
trecento senza
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mutarsi in viso, senza spegnere il suo risolino sullc labbra : e poi

valt-nte eziandio al biribiuo
,
alia bassetta

,
aHa rollina: in somma

per valente giocatore & desso. Chi lo vuole? clii lo compra si com-

pera un terno al lotto : in una notte vi porta mille zecchini.

E in un' altra, grid6 un merciaio, ti sbanca e ti lascia in far-

setto.

Cittadini, cotesto gruppo di Conti si da per poco : chi li vuole?

son gente di bel mondo , che vivono alia spensierata come fortuna

li balestra; lasciano ir 1' acqua alia china: compagnoni poi quanto

non mai i migliori a' tempi loro
; poiehe come vedete ve n' ha d'at-

tempatelli ,
di grassocci ,

di morbida ciccia e butirrosa. Sedeteli a

tavola, e vedrete buon viso che sapran fare alle starne,a'beccaiichi,

alle quaglie, a'capponi, a certi pasticcetti bocca di monsiu
,
ai tor-

roncini, ai calzoncelli, ai mostazzini, zippoloni e susanielli, ch' e una

gioia vederseli trionfare a due palmenti. Quasi tutti poi costoro

folleggiarono per le piu celebri cantatrici de' loro de' nostri di :

colui la fece pazzie per la Faustina e per la Cuzzoni
, questi per la

Mingotti , per 1' Astrua, per la Bastardella
,
e per la Mora

, quello

per la Grassini e per laTodi: cotesto giovanotto qui pieno di cala-

mistri spende e spande il suo per la Vicentina scolara valentissima

del Pacciarotti : per la Gabrielli poi tutti, giovani e recchi, disgra-

darono 1' Orlando furioso. Quanti zecchini volarono ! quanti cor-

petti ne' duelli si ricamarono a traforo ! quante lacrime si spar-

sero ! a secchie, a tini : quanti sospiri si esalarono ! tanti da fame

girare un rnulino a vento. Su, chi li vuole? Avra in casa canti su-

perlativi ,
trilli

, gorgheggi , passate di settima minore, volate da

Icaro.

Chi vuole cotesta gran Baronessa? Non mel credereste a mezzo :

ell'ha presso a sessant'anni e non le neassegnate ventisei, ventisette;

e tanto il belletto che la si da, tanta la biacca onde tura i solchi delle

grinze, tanti i pori con ch'ella copre certi frugnoletti e bottoncini Hie

le sorgono malignuzzi in viso. poi donna che sa bene occupare il

suo tempo : figuratevi ! in quattr' ore tli teletta ell' e spiccia : gioca

la sera a veglia sin oltre a mezzanotte alle minchiate
,
la vi perde
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di bei zecchini
,
ma la se ne rifa poi in mille modi. A suo tempo

dava 1' alta sua protezione ai virtuosi di musica
,
allo Scarlatti

,
al

Porpora ,
al Jomelli ,'al Sacchini, all' Anfossi, al CafTarelli, al Giz-

zielo
,
e a quanti altri da mezzo secolo in qua fanno la gloria delle

scene italiane. fi un' Aspasia degna d' Atene ,
chi sara il Pericle ,

chi 1' Alcibiade che la voglia? Beato lui!

Ho qui eziandio questa giovane damina : vedete com' e palli-

duzza
,
come languida ,

come cascante di vezzi : sta sempre colca

sopra un sofa, sempre fra le acque nanfe, le quintessenze, gli eteri,

gli spiriti
: fugge i soffi d'aria

;
ha sempre il termometro a 18 gradi :

pelliccette finissime di zibellino
,
di sorice del Canada, di scoiatto-

letto lappone j magliettine di lana del Tibet, di Cascemir. La credete

malata, o malaticcia? No davvero : se la vedeste ai balli, alle veglie,

alle mascherate ! L' avreste per un' Amazzone, una Pandura, una

Cosacca : veste allora veli finissimi a un freddo di dodici gradi sotto

il zero, e spesso si dimentica lo sciallino da spalla. Chi la vuole la

damina ? schifiltosa
,
scl lizzinosa

, ingrognatella ;
non le va mai

a versi nulla : muta cameriera ogni sabbato, cocchiere ogni mese,

valletti ogni quindici di : in somma ell' e buona come il pan fresco,

un cuor di zucchero, un' anima di melrosato. Chi la vuole? Oh che

delizia averla in casa !

Chi vuole quest' altra? una gran Viscontessa, teologhessa, fi-

losofessa, letteratessa
, poetessa. . . . Aiutocon tanti essi ! Ell' ha

sempre a mano Voltaire, Rousseau, d' Alembert, Obbes, Elvezio,

Montesquieu, con tutti gli altri Teologi di questo secolo. Che don-

na ! che portento di scienza
,
di sapienza ,

di prudenza ! La non

crede in Dio, nell' anima, nella vita futura
;
dice che la nostra bea-

titudine e quella delle bestie, ed ha sempre intorno una turba di

Frammassoni che gridano vero, verissimo, proprio cosi. Uo-

mo e cane sono fratelli Eh che sublimita di pensare ! che filo-

sofia profonda! Chi la vuole la Viscontessa? Chi la compera non ha

piu paura dei preti, dei frati, e dell' inferno.

Cittadini, questa e la torma dei cicisbei e dei cavalieri serventi:

chi li vuole? Gente purissima, che fugge le occasioni cattive, piena
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d'altissima divozione nl santo Sacramento del matrimonio, il buon

esempio d' Italia, il liuon odore del mondo.

Si si ottima materia , grido un pistore, da scaldare il forno.

Migliore per gli ulivi e per gli agrumi, esclamd un Lucchese,

i bottinai di Lucca, di Firenze e di Nizza la pagano a dovere
5
ven-

dila a' bottinai, che la portan di notte per non appestarci.

Italiani, continui I

1

araldo chi vuol altri nobili? Cotesti sono

di antico lignaggio, non pagano i debiti che a scudisciate : cotesti

la vogliono sempre vinta
,
chi li stuzzica, chi li oflende non hanno

bisogno del medico e dello speziale , spariscono a un tratto , viag-

giano senza passaporto lontano loritano, neH'altro mondo. Chi vuol

nobili , dico? vite da canape, vite morbide, vite commode e agiate

a spesedegli artieri, de'cuochi, de' valletti, de' cocchieri; ben pa-

sciute
,
ben vestite, ricamate di seta e d'oro: chi vuol nobili?

quattro al soldo
,
dieci al soldo

Mentre il banditore si sgolava a gridare a tromba e sotto 1' asta

all' incanto i nobili italiani, predicando Liberia e Ugualild, ecco in

faccia a lui salire sopra un rialto un uomo grande dellu persona ,

grave e amorevole nel sembiante, di fronte aperta e franca, di mo-

di riposati e pieni di grazia e di decoro. Appena la piazza il vide

apparire tutti cessarono le grosse risa che faceano a udire le berte

del banditore , si trassero il cappello e composero il volto a rive-

renza. Questi era il veneziano Francesco Pesaro Procuratore di

san Marco
, quegli che tanto perord nel veneto senate per la neu-

tralita armata
,
che die cosi sapienti e robusti consigli alia Palria,

che la illustro tanto col senno e colla mano, e 1'avrebbe salvata, si

men* non laeva fuissel, se i patrizii frammassoni non avessero per-

Gdiato ne' lor tradimenti, e se il Senato avesse piu dato retta alle

rampogne di lui rhe alle lusinghe di quelli.

Come Francesco Pesaro fu sulla ringhiera volse placidamente

gli occhi sopra le turbe stipate e intente a mirarlo : fissolli sicuro

come Hone in volto al banditore, e fatto un cenno imperioso della

mano che intimavagli silenzio, disse con voce alta e sovrana

Serie //, vol. T. 12
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Taci, miserabile, e non istraziare piu che tu fatto abbia T ita-

liana nobilta, la quale non potea ricevere maggior vergogna e vi-

tuperio che 1'esser menata per la tua sporca bocca. La tuaRepub-

blica
,
nata dal fango, cresciuta nel sangue ,

e sfamatasi coll' oro

ruliato ai nobili
,
non potea ismenlire se medesima insullando alle

vittime de' suoi furori dopo averle gittate in quel loto dond' ella

>germin6 ,
vermine puzzolente e velenoso. Ma la tua Repubblica

spue bensi tranare pel suo fango le insegne gloriosede' nobili, lano-

billa non mai : la nobilta e. nell' animo e nella mente : e I' antichita

delle prosapie, 1' ampiezza delle ricchezze
,

la magnificenza de' pa-

lagi ,
la vastita de' possedimenti ,

lo splendore delle insegne non

sono che esterni ornamenti soggelli alle vicende della fortuna
,
la

quale capricciosa e cieca qual e puo gettargli indosso ai piu vili ri-

baldi senza per6 nobilitarli giammai ; poiche la vera nobilta e dono

del cielo e non della ventura
$
lume celeste

, raggio di Dio
,
ch' e

nobile peressenza. Egli e. il fonte d' ogni gentilezza e cortesia
,
e

da lui parte il valore, la magnanimila, 1' altezza e 1' eccellenza de-

gli spiriti sublimi che sopravvolano generosi al basso e lotoso senti-

mento utille vili cupidigie e dei meschini pensieri. La nobilta tende

al buono, al retlo, al bello e al grande; scompagnata da tali afletti

fc ignobilita che infogna nella. melma delle turpitudini, e dalle pur ti-

tolo di duca, di conte o di barone, sara sempre ignava e plebea.

Tu vendesti all' incanto i vizii d' alcuni titolati, non gia dei no-

bili
, poich' essi perdettero la nobilta da che s' abbandonarono alia

viglraccheria: i titoli de'marchesati e delle con tee son nomi e voci.

la nobilta k soslanza e real I a.

La tua slandra Repubblica non ^ capace d'intendere colesto mio

ragionare: fra'suoi non Vintende che il vincitor Bonaparte, il quale

sotto sembiante di democrate la riverisce; ei sara il primo a ristau-

rarla, e a circondarsene il trono, che rizzera sopra il carcame della

spenta democrazia. Bonaparte vede e discerne che nazione senza

nobilta, e un sacco di noci slegate, che, volta la bocca
,

si sperpe-

rano e spariscono alia rufla e alia rafla della bordaglia aflamata ed

insolente.
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Bonaparte conosce le storie , e apprese da quelle ,
che la nobilti

sola ha in se virtu di difendere la patria in guerra e di magnificarla

in pace : ei pruarda T Italia , vedo in essa reptibbliche e regni ,
ma

trovo considerando, che ossieno i grand! di corona, o i patrizi di

repubblichc aristocratic-he ,
o i cittadini di repubbliche popolane ,

sol essi rescro 1'Italia il
piii

bello e illustre paese d'Europa. Tutti i

monumenti sacri e profani che attirano gli stupori dello straniero

furono promossi, ediflcati o diretti dai nobili ilaliani.

Tu, sciagurato, guarda Venezia, guarda Milano, guarda Geneva,

Firenze , Napoli e Roma e quanto scorgi di sonluoso nei templi ,

nelle curie, nelle torri, ne' palagi, negli ospizii d
1

arti liberali, o di

brneficenza e opera della nobilta, con qual sia nome tu la voglia chia-

mare. Ed ora osi, tu italiano rinnegato, di vendere all' incanto gli

oziosi, i femminieri, gl' impronti ,
i dissipatori ,

i gozzoviglioni ,
i

biscazzieri sotto nome di nobili? Costoro sono piu plebei e sozzi di

te
, poiche ove al mal volere si congiunge la possa delle ricchezze,

delle parentelee degli assentatori, la danno alia scapestrata piu che

gli altri: chiamali la plebe de' nobili, e vendili a trentail qualtrino

che son loppa da conciare le vigne ,
o carname da pascer cornac-

chie ed avoltoi

Mentre quel nobile sdegnoso avvocava si alto e gagliardo le ra-

gioni della vera nobilta
,

alzossi in pie furibonda la Repubblica ,
e

scosso il becco arroncinato del suo berretto frigio, disse con bocca

piena di spuma e bava infernale Se tu fossi a Parigi, aristocrate

superbo, t'avrei gia strozzato la parola in gola impiccandoti alia lan-

terna : io che ho dicollato o sterminato Re
,
Duchi , Principi e Di-

nasti non sapr6 persin radere il nome d' aristocrazia ? Sperderollo

nei deserti coi serpenti e colle belve feroci. Ah dunque Bonaparte

aspira al regno? vuol ristaurare la nobilta? Si provi. Io suscitero-

gli contra i Moreau, i Pichegru, i Gadaudal, e tutti gli altri sinceri

figliuoli della Rivoliizione; e se perviene a incarnare i suoi ambiziosi

concetti, mi rivolger6 airilluminismo germanico, padre di tutte le

rivoluzioni . a lui non mancheranno arti secrete ,
modi possenti a

rompergli la corona in testa, a diroccargli addosso quel trono ch'egli
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rizzera sulle mie ruine, ed io ombra minacciosa perseguiterollo mai

sempre, sinche non trovi terra che lo sostenga *. S'egli mi caccia

d' Europa, io riparer6 in America, e gittatami attraverso le Ande,

e saliia sul Chimboraco, dar6 fiato alia tromba, e predicher6 Li-

beria ed Vyuaglianza si forte, che m'udiranno al Messico, al Peril,

al Brasile, al Chili, al Paraguai, e sino alle bocche della Plata e sino

alia Terra del Fuoco

Dopo aver dette ferocemente queste parole, la Repubblica bandi

per la domane 1'incanto delle Case e de' Possedimenti della Chiesa,

dicendo Spenti i Monarchi, spenta la nobilta, spente le Congre-

gazioni religiose, la Liberia e YUguaglianza potra imperiare 1'Italia

senza contrasto 2 Disse
,
ca!6 dal palco , e and6 a lussuriare in

. 4 vennegli tenuto parola : imperocche la Massoueria fu invero di sommo

aiuto a Bonaparte, e presto 1' ale all' audace e robusto ingegno di lui per farlo

uscir vincitore delle piu arrischiatc imprese ; ma era serbato all' Illuminismo ,

che Bonaparte volea signoreggiare, l'allizzargli contra i poderosi nemici del set-

tentrione, i quali combalteronlo uniti sinche, toltogli il trono di Francia, 1'eb-

bero disfatto e ridotto al niente. D'allora innanzi aU'Illuniinisaio fu dalo da Dio

1'opprimcre il inondo, siccome istrumento della sua eterna giustizia, offesa dal-

1'infedelta e scostumatezza de'cristiani.

2 Gli Ordini religiosi furono aboliti piu tardi prima nelle province italiane

aggiunte all' impero francese , poscia in tutto il rimauente del Regno d' Italia.

Niun alto dell'invasiorie dal 1796 al 1810 fupiii micidiale di cotesta abolizione

e della vendita di tanti beni, i quali erano come nn ricco deposito nazionale, a

cui ricorrevano gli Stati italiani ne'piii forti loro bisogni. Cbi conosce le storic

d'ltalia intende appieno questa verita; e rammenta quante volte iPapi accorse-

ro ai bisogni nazionali colle sovvenzioni della Gbiesa. Ora 1' Italia non ba nelle

pubblicbc necessita il minimo sovvenimento ,
ne puo ricorrere ad altro espe-

diente che a quello di gravare i singoli cittadini. Le ricchezze della Chiesa era-

no il vero tesoro del popolo, il lustro nazionale, il sostegno sempre apparecchia-

lo e presto ai bisogni dello Stato. Tutto scomparve non solo in Italia, ma in tutta

1'Europa cattolica: le conseguenze di questo orribil furto sacrilego sono chiare

cost agli occhi degli uomini religiosi come a quelli de'politici piii sapient!; ein-

lanto la turba degli empii e degli sciocchi reputa una felicita cio ch'e il piu gra-

ve disaslro, siccome quello che coslituiscc un irreparabile fallimento della na-

zione.
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mille bagordi intorno al suo Albero ,
nellc taverne ,

nolle bische e

nei ridotti d'iniquita, ove i frammassoni italiani pagavanle lo scotto,

accarczzavanla e aguzzavanle il coltello da vibrar piu mortale nellc

viscere dolla patria.

Intunto i suoi sateliiti scorrazzavano per le piazze, pei palagi, per

le chiese a cancellare a punta di scarpello le assise, 1'arme e 1'inse-

gne de
1

monarch! e de'signori: a Venezia, e per tutte le sue citta di

terraferma si radeano i leoni ; e lanto s' erano rinfocolati intorno a

questo fatto, che altri calavasi colle funi dai gironi delle bertesche per

cancelled! dalle pietre murate in sugli altissimi torrazzi : allri con

iscale a piuoli salieno alle cbiavi degli arconi d' ogni mastra porta

delle citta a darvi sopra di piccone ,
e a Verona

, volendo torre il

leone dagli arcbi del ponte delle navi sopra 1'Adige , incastellarono

un gabbione di ferro, e collaronlo con dentrovi uno scarpellino che

facesse a quell'insegna la festa, gridando la plebaglia ad ogni scheg-

gia che ne schizzava Bravo, bene, viva la Repubblica. A To-

rino spigneano la croce di Savoia
,
a Firenze spiccavan le palle dei

Medici, aMilano dicapitavano 1'aquila dalle due teste, a Modena 1'a-

quila bianca degli stensi
,
e a Parma radeano i gigli de' Borboni

,

nelle citta di Homagna le chiavi di san Pietro, facendo alle gloriose

insegne di tutti i Principi d' Italia quel gioco che vedemmo poi fare

dai Mazziniani del 1848 in Boma alle aquile imperial! calate a fu-

rore dal palazzo deH'Ambasciator d'Austria.

II somigliante fecero alle arme de' nobili casati sculte nelle cap-

l''lle gentilizie, sovra le arche e i monimenti de' morti, sui palazzi

de' vivi ,
sulle fontane

,
sulle guglie, e persino sui piedestalli delle

statue, crette dalla gratitudine della patria ai piu gloriosi e magna-
i.inii cittadini.

I nobili dovettero cancellare le arme dagli sportelli delle carroz-

ze, dalle mazze dei lacche e dei portieri; dalle piastre dei guarda-

boschi, de
1

campai, dei corrieri; dai bottoni de' valid li
, e persino

quelle tessute nei gallon! che listavano le livree degli staflieri,, po-

nendo loro invece sui cappello la nappa tricolore. Guai se un gen-

tiluomo avesse portato il nastro o 1' assisa di cavaliere
;
un birbac-
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clone attizzato dai repubblicani andava a strappargliene dal collo o

dal petto.

Sapete? gridavano gli accattoni spidocchiandosi al sole, or sia-

mo tutti uguali, tutti cittadini a an modo; non v'epiu nohili che

valga: i marches!, i conti, i baroni, tutti a un fascio: che bella cosa!

1 nostri vecchi non le sapeano coteste fortune
;
eh ci volcano i re-

pubblicani con quel muso duro a metter giudizio ai superbiosi. Tutti

uguali vuol essere E intanto si grattavano in testa
,
e si crolla-

vano per torsi il pizzicore de' forestieri che passeggiavan loro fra i

cenci e le toppe.

Tn quello, che sbardellavano di cotesta loro uguaglianza, passava

un ricco patrizio elemosiniere, e costoro, facendo il viso piagnolo-

so e la voce supplichevole, tendean la mano
,
dicendo Eccellen-

za, un po' d'elemosina per carita Se il nobile rispondea Cit-

tadini, or siam tutti fratelli Eccellenza, non e vero, ripigliavan

costoro
,
sono i birboni che eel dicono

,
ma ella e Marchese , e noi

plebe: ella ben vestita, e noi pezzenti : ella ha buona mensa, e noi

pan duro e nero : ella in somma e ricco, e noi poveretti. Un po' di

carita
,
Eccellenza , per amor di Dio E perche non me la chie-

dete per amor della Repubblica ? Perche 1' e trista e ladra; e se

sapesse che vostra Eccellenza ci dona un soldo, per amore dell' ugua-

glianza eel ruberebbe
,
lasciandoci morir di fame. II piu bello si e,

che la Repubblica prometteaci mari e monti
,
dicea

,
che operava

tutto pel bene del popolo, e invece quella lupa bu . . . . la ci tolse

tutti i mezzi di buscarci il pane 5
essa non ce ne da, e se accattia-

mo per via, la ci fa pigliare dalle guardie, ammanettare, e piombar

in prigione. Accidenti alia Repubblica ! parlando con poco rispetto

di Vostra Eccellenza. Stavarncene meglio prima : ci vollero far Re,

e il nostro e il Regno ftArkcchino finto printipe della Commedia.
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Delia necessila di soccorrere i poveri e dei modi. Lettera di R. LAM-

Bi.i si HIM al Prof. Comm. Pielro Belli ecc. Firenze Tipo-

grafia Galileiana 1855.

II problema del modo di soccorrere gl* indigenti e antichissimo nel

mondo, come le miserie che 1' affliggono e quel generoso istinto di

pieta verso i miseri che la natura madre comune ha impresso in tut-

ti i cuori umani. Ma esso non fu mai per avventura lanto dibattuto

e messo in grido come da un secolo in qua 5
ci6 che provenne parte

dallo spaventoso crescere che omai avea fatto tra i protestanti e

specialmente in Inghilterra il mostro del pauperismo figliato 'dalla

Riforma, e parte dal puntiglio in che si pose, per dir cosi, il filoso-

fismo del secolo XVIH d'emulare o anzi di ecclissare co'suoi vampi
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di filantropia umanitaria un de' piu splendidi caratteri della vera

religione, qual e la carita cristiana. Ora quanti ban preso a risol-

vere quel problema, sia per teoriche universal! come nelle speciali

applicazioni pratiche, si possono dividere in tre class! e quasi scuole

precipue, le quali, benche sembrino avere un solo scopo comune,

tuttavia son tra loro non sol diverse, ma in parte eziandio contrarie

d'origine, di principii, di spirito, di linguaggio, di mezzi e d'effica-

cia. Di queste tre scuole due tengono gli estremi opposti ,
e sono

quinci la pseudofilanlropia cotanto vantata presso gli eterodossi e

miscredenti moderni, quindi la carild cattolica
;
tra le quali si fram-

mezza la terza che potrebbe cbiamarsi della vera filanlropia ,
se

cotal nome pel grande abusar cbe se n' e fatto non avesse quasi

perduta nell'uso la purezza della sua significazione nativa.

Non e qui nostro avviso d' entrare nel vastissimo campo cbe ci

offrirebbe lo studio delle differenze o degli antagonismi di coteste

tre scuole
;
bensi vogliam solo rilevare all'uopo nostro uno dei tratti

caratteristici ed essenziali che nel motivo di operare proprio di cia-

scuna manifesta lo spirito che la governa. E in primo luogo qual

k il ve.ro motivo che spinge al soccorso degl' indigent! il filantropo

alia moderna, e quale lo spirito che 1' anima nelle sue opere di be-

neficenza? Chi ben guard! non tardera a chiarirsi questo motivo e

questo spirito altro non essere veracemente che un disordinato

amor di se ossia un vilissimo egoismo. Ne a mascherarlo giovano

punto presso i veggenti le gran frasi e i vanti sonori di generosita,

d' umanita
,

di fratellanza
, perche il tristo a mille segni si scopre

mostrando la schifosa sua nudita cola stesso dov'egli credesi meglio

nascoso sotto le apparenze di magnanimo disinteresse. Che altro

infatti fuorche egoismo e mai egli quel tanlo schifare ogni vista di

miseria, quel soccorrere il povero piu per torsi dagli occhi 1'ingrato

spettacolo della sua poverta che per beneficarlo, quel gittargli per-

ci6 da lungi e per altrui mano sovente infida un danaio, senza mai

sofferire d' avvicinarsegli e di consolarlo d' uno sguardo pietoso o

d' un' amorevole parola, e quel volere tutti rinchiusi anche lor mal-

grado e tenuti poco men che prigioni non dico gia i sani e aitanti
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di corpo che accattano per infingardaggine, ma gl

1

invalid! e i per-

duti delle membra, togliendo loro quel po' di bene cbe ancor go-

dono nella liberla di stanza e di cielo, solo perchfc la loro squallida

vista non faccia afa al ricco die passa per via ?

Ma non e meraviglia che si bugiardo ed abbietto sia lo spirito

della moderna filantropia, perch& essendo ella nata da una filosofia

tutto fiore di materialismo epicureo, sarebbe anzi miracolo dov'ella

non fosse tutto fior d' egoismo. Ed essendo tale
,
non e nemmen

meraviglia che sia si mal riuscita finora, come ognun sa, nelle sue

imprese di sociale beneficenza
; giacche non v' e pianta al mondo

piu sterile dell'egoismo, il quale riescenello spandere frutti di carita

tra i miseri, appunto come il protestantesimo nell' operare frutti di

fede tra gl'infedeli.

Da questo spirito d' egoismo caratteristico della falsa filantropia

ben diverso e lo spirito d' umanita proprio della filantropia verace,

siccome ben altro e il motive del suo operare. Imperocche il filan-

tropo veramente degno di tal nome soccorre al povero non per

amor di se
,
ma per amor di lui come suo simile

, seguendo quel

lume di retla ragione e quell' impulso di ordinata benevolenza che

gli rivela il precetto di natural dilezione, e s' adopera efficacemente

in pro del misero non per liberar se dalle suemolestie, ma per liberar

lin* dalle miserie che il travagliano. Tali noi stimiamo che siano stati

molti tra gli antichi pagani, e che siano molti piu ai di nostri anche

tra i mal credenti, nei quali gli errori della mente o le passioni del

cuore non sono giunti a guastare la nativa tempera d'animo retto e

generoso. Ma questa naturale filantropia ,
facciamola pure quanto

si voglia disinteressata e magnanima, rimarra sempre lontanissima

dal poter aggiugnere la perfezione e Teroismo della carita cristiana,

come daU'emularne il nobilissimo motive.

La caritd, il cui nome stesso non fu ben conosciuto dagli antichi

pagani e rimane incomunicabile ai pagani moderni, sovviene al po-

verello non per amor di se, ne propriamente per amor di lui
,
ma

per amor di Dio
,

del quale riconosce e venera nel pih lurido pez-

zente la viva immagine e il figlio d' adozione chiamato a regnare
'

iJ'iii! U'KHj JJfcil'JJ
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eternamente ne' cieli. Anzi ella ravvisa in lui cogli occhi della fede

un altro Cristo, il quale disse : quamdiu fecistis uni ex his fratribus

meis mmt'mts, mihi fecistis *. Or chi pu6 dire di quali opere sia ca-

pace una tal fede, e quai portent! d' amore e di sacriQzio ella pro-

durra , soprattutto dove giunga a quel grado eroico che la rende

taumaturga?

Mossa pertanto da si nobil motivo ed animata da uno spirito d'e-

roismo tutto sovrumano la carita cristiana, non che schifare il po-

vero o appagarsi di soccorrerlo invocata, lo cerca anzi spontanea da

ne' piu secreti e sozzi covili dov'ei si nasconde , e trovatolo lo ab-

braccia, se lo stringe caramente al seno materno , lo accarezza
,
lo

conforta, domanda ed ascolta con pietosa attenzione la dolente sto-

ria de' suoi mali e con lui ne piange come di proprii ,
e ne studia i

rimedii e li applica tosto con tanto miglior effetto
, quanto ella sa

meglio appropriarli ai bisogni di ciascuno , spendendo percio e sa-

crificando all'uopo non solo gli averi
,
ma il tempo ancora e i passi

e 1' opera e 1' ingegno e tutto s& stessa. In cotal guisa ella adempie

fedelmente quell
1

evangelico Visitastis me 2, parola divina di altissimi

sensi che niun filantropo ha mai saputo intendere non che pratica-

re, perche essa esprime una delle doti piu squisite e al tempo stesso

piu ardue della vera carita
,
sicche non v' ha filosofia o natura che

basti ad acquistarla, dove non soccorra 1'aiuto sovrannaturale della

grazia.

Tali sono, abbozzate secondo il diverso motivo e spirito del loro

operare le tre classi precipue, ad alcuna delle quali necessariamente

appartengono quanti o specolando scrivono o si travagliano ado-

perando intorno al rilevante problema del sovvenire i poverelli. Ne

crediamo che niuno de' nostri lettori sia per istare lungamente in

forse a sentenziare del relative lor merito, preferendo al vile ed in-

naturale egoismo della pseudofilantropia la pura e naturale benevo-

lenza della filantropia sincera, ed a questa 1'eroismo sovrannaturale

della carita. Di che si apre parimente una speditissima via di recar

i MATTH. XXV, 40. 2 MATTH. XXV, 36.
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giudizio degli scritti e degli autori che trattano di lal materia: per-

che a questo fine bastera chiarire di quale scuola sia lo spirilo che

in essi regna, o che almeno predomina, e quindi attrihuir loro quel-

la lode o quel hiasimo che a tale spirito si conviene.

Or applicando questa norma al uostro caso. non v'fc da esitar gran

fatto per decidere a quale scuola siano da ascriversi i due Opuscoli

che abbiam tra mano. E primieramente quanto al sig. Ravuzzi
,

checch^ sia delle sue ottime intenzioni e della sua ortodossia che

noi siamo lungi dal recare in dubbio, certo e che le dottrine del suo

Discorso sono in gran parte attinte alle impure fonti di quel filan-

tropismo egoistico ed eterodosso che abbiam teste riprovato. Ci da,

per esempio, un forte sapore d'egoismo quel tanto incalzar ch'egli

fa come motivo precipuo d' aprire ricoveri alia mendicita il bisogno

di togliere il Iriste spellacolo
* della miseria per le pubbliche vie,

spettacolo troppo indegno della civilta moderna, e di sgombrare

le orride scene che ad ogni pie sospinto (com'ei narra) ci cadono

soil" occhio 2
: e questo sapore ci diventa poi agrissimo, quand'egli

insiste come or ora vedremo, nel volere confinati a forza dentro i

ricoveri tulti i mendici invalidi senz' eccezione.

Parimente ci sa di poca ortodossia quel tanto magnificare le pre-

tese meraviglie della Glantropia moderna
,
tacendo poi e discono-

scendo i veri prodigii d'amore che verso i poveri ha d' ogni tempo

operati la carita cattolira: e quel si caldo inveire contro Tuso della

limosina, la quale tanto vien commendata e dalle sacre Scritture e

tlai Santi Padri e dalla costante praiica ed universale di quella Chie-

sa, che sola fu e sard sempre la vera madre dei poveri.

I maestri poi, di cui 1'A. riverisce o professa le dottrine
,
dimo-

strano viemeglio la trista scuola a cui s'e messo. A pag. 24, a pro-

posito della questione, che latissima e profonda si agita da oramai

che un secolo in qua da tutli gli economist! intorno al modo di nmn-

lenere il livello fra la popolazione ed i mezzi di virere, accennando

egli la celebre soluzione proposta dal Malthus che nel suo Saggio

iPag. 9,31. 2 Pag. 65.
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sopra il principio di popolazione ripetendo lo squilibrio nella societa

dalla frequenza dei matrimonii tra le classi povere, a quest! volea

mettere divieti e freni, noi ci saremmo aspettati die TA. mostrasse

almeno qualche sdegno dell' opinione non meno barbara ed immo-

rale che impolitica dell' economista inglese. Ma invece egli appena

osa dubitare della realta veridica de' suoi argomenti, e inchina a

credere cose giustissime e savissime e verita succose nate a rendere

quando che sia ottimo frutto, le dottrine del Malthus e del Say e del

Sismondi e d'altri cotali ch'egli venera come dollissimi pubblicisli l;

e siano pure, ma non perci6 sono meno infetti di quel veleno etero-

dosso e guasti di quella perniciosa filosofia che ogni savio cattolico

deve abborrire.

Peggio poi gl'interviene poco appresso, dove nel farsi a combat -

tere come del tutto imprudente e dannosa la pratica delle limosine

manuali ai questuanti ei si prende per guida il Gioia, gran maestro,

come ognun sa, della filosofia epicurea in Italia, e si da buona-

mente a credere che le sapienli osservazioni da lui recate del suo

erudilissimo Autore bastino a provare la tesi proposta. Ma nk coteste

osservazioni del Gioia
,
ne le riprove che ne adduce in conferma

il Ravuzzi basteranno mai a tal uopo, si perch& elle sono fondate

la maggior parte sopra false esagerazioni degli abusi che nascono da

tai limosine, come perche 1' abuso d' una cosa non e mai per se ra-

gione sufficiente d' abolire interamente la cosa stessa. Guai al mon-

do e alia societa se dovesse togliersi di pianta tutto ci6 di che si

abusa! E non v' e forse modo nel caso nostro d' impedire i danrii

che la inconsiderata profusione o distribuzione delle limosine puo

talor cagionare, senza sopprimere assolutamente la limosina stessa?

La quale essendo per altro, comel'A. medesimo confessa 2
, \lpen-

siero piii nalnrale che si affaccia alia mente di colui che si sente pre-

gato a pietosa sovvenzione e il mezzo piu consuelo con cui venne

sempre soddisfatto al dovere di beneficenza verso i miseri, non do-

vrebbe poi essere la si rea ed improvvida e funesta cosa, che egli

dopo il Gioia ci vorrebbe far credere.
.<* ' ,

1 Pag. 25. 2 Pag. il.



1)1 I.I \ 8TAMPA ITALIAN! 189

Ne meno esagerato e 1'assunto principale di tutto il discorso del-

1'A. Imperocche dopo aver egli enumerate tre diverse modalila di

soccorrere i poveri ,
cioe 1'elemosina privata ,

la pubblica e la tassa

legate, e dopo averle riprovate tutte e tre in un fascio infliggendo

malamente alle due prime la stessa condanna chc giustamente in-

fligge alia terza, vorrebbe conchiudere per metodo d'esclusione cbe

i pubblici Ricoveri sono il mezzo piu proficuo di sovvenire i veri in-

digenti inabili al Jaroro, mezzo dimostrato dall' esperienza come il

&olo oltimo in tutti i suoi eftetti, e percio li commenda per nobiUsn-

mo ed utilissimo irovato del quale la gloria devesi tutta all' era mo

derna di cui sono il parto piu filanlropico e piu umanitario ed alia

progressiva civilta di cui saranno un de' piu durevoli monument! *.

Ora non v'ha dubbio che le case di ricovero, dove invitinsi e rac-

colgansi i poveri d' ogni eta e sesso che sono impotenti a guada-

gnarsi il pane faticando, non siano, quando vengano ben governate,

uno dei modi piu efllcaci per soccorrere gl'indigenti. Ma ei convien

essere ben nuovo del mondo e non conoscere Tun cento degVinfiniti

casi e patimenti e calamita svariatissime del genere umano, cbi pre-

tenda che i pubblici ricoveri siano per essere sempre ed esclusiva-

mente I' ottimo rimedio all' indigenza e per bastare ad ogni uopo.

Bisogna parimente esser nuovo affatto del mondo e non conoscere

1'imperfezione dclle cose umane, chi si lusinghi che tal rimedio sia

il solo ottimo in tutti i suoi effetti
,
e non sia capace di niuno di

quei difetti ed abusi, onde tutti gli altri, a parer dell' A., riboccano.

E finalmente bisogna essere del tutto digiuno di storia, chi attri-

buisca alia filantropia umanitaria ed alia civilta progressiva dell'era

moderna come tutto proprio il vanto di questo nobilissimo ed uti-

lissimo trovato, essendo si noto che la Chiesa cattolica fin dai primi

secoli del suo libero fiorire in Oriente e in Occidente innumerabili

rifugi ebbe aperti ad ogni maniera d
1

indigenza, i quali eretti perlo

piu presso alle chiese, ai monasterii, agli episcopii crebbero all'om -

bra del santuario e prosperarono (come fan tuttora in tanti paesi

1 Pag. 18-20, 49.
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cattolici) sotto 1' all feconde di quella carita, di cui la filantropia

umanitaria pote ben imitare le forme ma non giammai creditare lo

spirito e 1' efficacia *.

Ma se bugiardo e il vanto che mcna cotesta filantropia d'aver in-

ventato i ricoveri ,
ben e tuttu sua la gloria d' averli co' suoi poco

filantropici provvedimenti ridotti talvolta alia condizione poco men

che di carceri. Tal e il provvedimento che dal Ravuzzi, secondo la

dotlrina de'suoi maestri, viene non pur consigliato ma gravemente

inculcato per indispensabile. Nelle Case di ricovero
,
die' egli ,

i

poveri vecchi impotenti, le vedove, i fanciulli abbandonati e fuor-

viati vengono ricevuti
,
se di per se medesimi offronsi alia riclusio-

ne, costretti inoltre tutti quegli allri che in seguito di tale islituzione

fossero colti nelf atto di accaUare. E questo giova tenerlo fermo e

proclamarlo di necessita assoluta
;
conciossiache tutte le istituzioni

per quanto giudiziose elle sieno, se non sono dirette a togliere ogni

sussidio gratuito, noi le riteniamo infruttuose al bando della men-

dicita
,
momentanee

,
e non gia portanti alcun bene alia massa so-

ciale 2 )>.

Ora, che si usi la forza per obbligare al lavoro (quando il lavoro

non manchi-, e che non manchi dev' esserecura d' ogni provvido

Governo ) ,
e dove sia d' uopo si puniscano di carcere quegli scio-

perati, i quali benche sani e valenti della persona, per fuggir fatica

si gittano al monello rubando il pane ai veri poveri, e pretendono

di campare a ufo a spese della societa, di cui diventano Ja piu rea

peste siccome educati dall' ozio ad ogni malfare, cio sta benissimo

ed & atto di benefica giustizia , ne ad .altro mirarono le provvi-

denze di S. Pio V, di Gregorio XIII, di Sisto V, d' Innocenzo XII,

e di Carlomagno ecc. allegate dall' A. in prova del suo assunto.

Ma il costringere in ogni caso alia reclusione dentro i Ricoveri ogm

1 Veggasi a tal proposito Peccellente opera del Card. BALUFFI intitolala: La

Chiesa Romano riconosc.iuta alia sua carita verso il prossimo ecc. ,
e special-

mente i capi XVII e XV1I1.

2 Pag. 51,52.
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altro mendico, e il punire assolutaments come delitto I' accattare,

'|iirslo nk fu mai praticato da saggi Governi
,
ne sappiamo come

possa difendersi dalla taccia d'iniqtiita e di barbnrie. eosa iniqua,

IIITI-IM- iniquo e il punire colla privazione forzata di liberta chi

non e reo d' altro fuorche d' esser misero
;
ed e cosa barbara, per-

ch^ privando di liberta questi miseri innocenti si toglie loro il piu

caro bene clie forse lor sopravaiizi ,
si rompono con violenza tanti

dolci vincoli clie li stringono alia famiglia, al luogo natale ecc. e si

converte loro in duro supplizio di prigione qucl che dovrebbe es-

sere asilo di soave conforto. C non diciam nulla del caso , che i

Ricoveri fossero mal governali , specialmente in ci6 cbe riguarda

il ben essere morale e religioso dei ricoverati ( caso non difficile ad

intervenire soprattutto dove il governo sia aflfiJato ai mercenarii

ulliciali d' una certa filantropia) : perch& ognun vede quanto allora

crescerebbe la forza del nostro argomento.

E con qual pretesto si orpella egli mai questa iniqua barbaric?

col pretesto che lasciando liberi tal fatta di mendici, forse I'obolo

del ricco cadra talvolta nelle mani di un furbo ozioso
,

e quel che

e peggio , i cenci del povero seguiranno ad imbrattare le vie delle

noslre cilia, e il suo pietoso pigolio a recar noia a chiunque passa.

Ecco la generosita e 1' umanita si vantata dalla moderna filantro-

pia, ecco le viscere che ella porta, viscere di squisita tenerezzai pei

doviziosi e felici della terra, e viscere di ferrea spietatezza per la

plebe dei miseri e dei pezzenti.

Apransi dunque ricoveri ai mendici, ma non se ne facciano ser-

ragli di schiavi : s
1

invitino i poverelli ad entrarvi e vi si allettino

can opportune attrattive
,
ma non vi si caccino dentro a lor di-

spetto e di viva forza, ne si costringano a maledire con rogione le

opere della pubblica beneticenza coloro appunto cbe dovrebbono

essere i primi a benedirle. Che se- vuolsi ottenere con soavita ed

elli'-acia il vero fine di queste istituzioni e Ear si che i poveri vi

cencorrano spontaneamente , diansi a governare non gia ai freddi

calcoli delf economia Glantropica, ma bensi alle cure materne della

carita evangelica, la quale siccome fu la priiua invenLrice e propa-
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gatrice di tali istituti, cosi e la sola che possieda il segreto di ben

condurli a vantaggio della societa e dei poveri stessi che essendone

la parte piu misera ne debbono essere ancor la piu cara. Finalmen-

te, sempre che trattasi di asili a ricoverarvi la mendicita, noi bra-

meremmo che non si perdessero mai di vista le due savissime av-

vertenze del Card. Baluffi, autore quant' altri mai intendente in tal

materia: e sono le seguenti 1. Ricusiamo il nostro suffragio a

quei depositi di poverelli che alcuni governi proscrivendo 1' accat-

tonaggio stabilirono senza Dio e senza religione ,
come magazzini

di masserizie inservibili, a solo fine di rimuover dagli occhi de' Kn-

di e profumati cittadini quel branco di luridi e di cenciosi che sono

loro fratelli e la cui sola vista li offende. Similmente disapprovia-

mo quelle case di lavoro dell' Inghilterra ,
alle quali i poveri so-

no spinti da moltissime miglia lontano
, ed ove sono incolti dalla

doppia sciagura di un lavoro da bestia, e di una segregazione spie-

tata e spesso immorale dalla moglie e dai figli. 2. Ove per ben or-

dinati asili sieno sgombrate le strade dei mendici , non per questo

i fedeli
,
e singolarmente i facoltosi si debbon credere sciolti dal

precetto della carita. Ben grande e il numero di coloro che non

picchiano di- porta in .porta e si restano nascosi in umile tetto , i

quali, non ostante lo sparse sudor della fronte ,
mancano di vesti

e di letti, non che di danaro a pagar la pigione, e comprare un

po' di legna da riscaldarsi nel verno, a satollare i figlioletti, educarli

e tenerli dallo spargersi pe' trivii ,
ad impalmare con giovane one-

sto le figlie, a liberar le mogli dall' altrui seduzione *
.

Tralasciamo altre censure di materia men grave o meno attenen-

tesi al tema precipuo del Discorso del Ravuzzi ,
tanto piu che 1' A.

nel seguir che ha fatto una falsa scuola e pericolosa ci sembra da

tutto il tenore del suo scritto ,
che sia piu da compatire come mai

capitato per giovanile inesperienza che da condannar come reo. E

un somigliante giudizio vuolsi recare intorno alia forma ed allo stile

del suo Discorso. Ben si vede che egli vagheggia come ideale del

1 Opera cit. c. XVH1, pag. 253.
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bello scrivero quella manicra di seicentismo lilosolico che in questo

secolo ci e sceso dall' alpi a corrompere di nuova peste il gusto ita-

litaty od e merce burbara non che straniera, come straniero in gran

porle e barbaro fu il seicentismo rettorico di due secoli innanzi.

Eccone un saggio nel bel primo periodo della sua introduzione :

n /. ulile non e che 1' effetto dell' attuazione del vero e del fruono, o

la metamorfosi pratica del concetto puro ed astratto nell' ordine

contingente delle cose reali, e quindi le verita conosciute e sentite

per mezzo dei processi dell
1

intelligenza e del cuore riescono total-

mente inutili se non discendono dalla sfera loro ideale e non giun-

gono la merce dell
1

eltettuazione a vantaggiare 1' umanita. Tutto

ci6 per dire che le cose buone non basta conoscerle ed approvarle

ma bisogna metterle in pratica per trarne utile. Ma siccome questa

sentenza delta cosi schiettamente sarebbe apparsa, qual e infatti,

una verita volgarissima, per6 fu d
1

uopo all' A. di avvolgerla in un

po' di caligine trascendentale e di recarla in quclia gonfiezza e

grandigia filosofica, perche facesse degna moslra di se in sul I'ron-

tispizio del suo opuscolo , cui certamente sol per troppa modestia

egli chiaina piu sotto popolare lib&rcolo. sul tuono che comincio

egli si sforza di proseguire, se non quanto il mancargli della lena .

o la ribelle natura dell' argomento troppo positive o il prevalente

buon senso lo fanno discendere a uno stile piu intelligibile e piano.

Ora questo gergo iilosofastro, che studiando al sublime da nel

ridicolo, e peste delle lettere assai piu rea che non fu gia lo scrive-

re concettoso del seicento, perche non solo ripugna al vero bello

che e nemicissimo dell' affettato, ma tende a falsar le idee e si por-

ge troppo bene a mascherare i piu grossi sofismi
,
a travestire in

apparenza di verita i piu perniciosi error! della filosofia eterodossa,

ed a sostituire ad una solida e maschia scienza una superba ignoran-

za ricca solo di vanita e di menzogne. Quindi ad ogni buon italia-

DO dee caler grandemente che siflatto guasto non pigli voga tra noi,

e soprattutto non si appicchi alia gioventu, la quale siccomg ine-

sperta e leggiera si lascia agevolmente abbagliare dalle novita ed

apparenze. se il Ravuzzi fosse per gradire un nostro consiglio ,

Serie //, vol. X. 13
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noi lo consiglieremmo per amor suo e del suo buon ingegno a far

migliori studii mettendosi a migliore scuola in fatto di stile e di

scienze social!, e di maturare un po' piu le sue idee prima di espor-

le alia pubblica luce.

Minore di mole, ma di gran lunga migliore per ogni rispetto e

il secondo Opuscolo qui sopra annunziato
,

cioe la Lettera del sig.

Lambruschini. Egli non appartiene alia scuola de' moderni pseudo-

filantropi, ne si tien pago agl' istinti e ai precettidi una benevolen-

za naturale, ma risalendo fin alle purissime fonti della carita cri-

stiana, da queste attinge le riflessioni e i consigli pieni di sapienza

ch' ei suggerisce intorno ai modi piu efficaci di soccorrere i poveri.

Occasione di scrivere questa preziosa Lettera fu al Lambruschini

il flagello del cholera
,
che ha percosso teste una gran parte della

Toscana e potrebbe a nuova stagione rincrudire piu fiero
-,

al quale

siccome i poveri van piu soggetti d' ogn' altro, perche in essi gli

stenti per mancanza di bastevole e sano nutrimento, e per patimenti

d' ogni maniera di corpo e di spirito, preparano lentamente quelle

ignote disposizioni per le quali secondo alcuni e generato, secondo

altri si appiglia il mal seme della nuova peste del Gange *
: cosi

piu urgente diviene la necessita di soccorrerli e di trovare i migliori

modi perch6 il soccorso basti e giovi ;
e non ci avvenga di spro-

priarci per pascer gli oziosi e i viziosi, lasciando nello stremo i po-

veri che soffrono, tacciono e muoiono 2
.

Per giungere a questo scopo, 1' A. distingue due guise di carita :

F una improvvida, infingarda, disamorata, die non merita nomedi

carita, e partorisce due pessimi effetti, di profondere in limosine

grandemente piu del bisogno, e con queste Iimosin6 che direi prodi-

ghe, fomentare e moltiplicare da un lato oltre ogni credere 1' accat-

teria, HOB sovvenire dall' altro alia poverta
3 : 1' altra oculata,

paziente, magnanima, e per6 piena d' efficacia. Facendosi quindi a

meglio definirne le differenze, prende le mosse da quella bellissima

1 Pag. 2. 2 Pag. 4. 3 Pag. 4.
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sentonza delln sacra ScritUira : Dives et pauper obviaverunl ribi;

uii iiitque oprralor est Ihminus. lo lion leggo mai (die' egli) nel

liliro do' Proverbii, c. XXII, v. 2, quelle parole : il ricco ed il povero

s' incontrano insieme: il Signore e qmllo che gli ha fatti ambedue;

senza ammirare la profonda sapienza che vi e racchiusa. Gli ha fatti

ambeduc ! lo inlendo priinamente come uomini : perci6 uguali per

natura. intendo poi che Iddio gli ha fatti ambedue in quanto si

diflerenziano, cioe in quuuto gli uni ahbondano dei beni delta terra,

gli altri ne penuriano ; acciocche la disuguaglianza di sorte fosse

viiK-olo nuovo di congiunzione, aggiunto a quello dell' uguule na-

tura. Nel pensiero di Dio, la poverla e la ricchezza non sono due

contrari che si hanno a combattere : sono due estremi che si hanno

da conoordare, e quand' e che si concordano ? Quando il ricco ed il

povero s' inconlrano insieme. Che se invece si voltino le spalle e si

separino, la ricchezza e la poverta sono cagioni di lacrimevoli disor-

dini
;
e la limosina li fomenta e li perpetua, in luogo di ripararli.

' Di qui le due maniere di carita. La carita che bene o male,

per amore o per interesse o per necessita, soccorre il povero sco-

nosciulo c lontano: la carita che avanti di soccorrere il povero, fa

di ronoscork) e se lo arnica. La prima e opera di mano, che non

viene serapre dal cuore e non va al cuore
;
che pasce e non sazia

;

che da e non ottiene riconoscenza
;
che profonde tesori e accre-

sce e inasprisce la poverta ;
e tribut6 , e tassa di guerra ,

non do-

no. La seconda e carita vera, perche si conduole del male altrui

che ha veduto e misurato, e quindi con la compassione ottiene la

Oducia; si cattiva il cuore del povero, avanti di ristorarne il corpo;

soddisfa ul bisogno percbe altutisce le pretensioni; scema sempre,

annulla talvolta il bisogno ; perche eccita, insegna, aiuta il povoro

a provvedere a se stesso 1.

E 1' A. prosegue svolgendo gli eH'etti dell' una e dell'altra cariti

e traendone con una singolare squisitezza di senno pratico le conse-

jrueiizt
1

. Se noi volessimo recar qui tutti i tratti che ci paion tiegni

1 I'ag. 5. 6.



HIVISTA

d' essere meglio conosciuti ,
e' ci converrebbe ricopiar la sua Let-

tera quasiche per intiero : tanto essa e sugosa. Ma ne vogliam

compendiare almeno, come piu utili a sapersi, le conchiusioni pra-

tiche, nelle quali 1' A. espone il modo di soccorrere il piu che si

possa eflicacemente i poveri.

Egli adunque distingue prima i poveri validi dagl' impotenti, e

poi due specie di soccorsi di cui gli uni e gli altri abbisognano ,

cioe soccorsi corporali e spirituali; perche ai primi non manca so-

lo lavoro ma spesso ancora 1' amore al lavoro e i' operosa solerzia,

ed ai secondi non basta il necessario per vivere ma ci vuol anche il

conforto a ben soffrire. Or questi fini non si ottengono se non cbe

andando incontro al povero, cercandolo per conoscerlo, cioe visi-

tandolo
;
ne si ottengono con qualche ampiezza e stabilita dal soli-

tarip zelo degl' individui, ma dagli sforzi congiunti di associazioni

o consorterie di carita. Queste consorterie si vorrebbero composte

d' ecclesiastici e laici, uomini e donne, signori e popolani, c dovreb-

bero, secondo il Lambruschini, ragguagliarsi ai singoli municipii e

Comuni
,
e far capo all' autorita comunale

,
che in Toscana e si

riverita ed accetta. Noi per6 generalmente preferiremmo, che elle

facessero capo e centre nelle autorita ecclesiastiche, seguendone le

divisioni in Diocesi e parrocchie-, il qual sistema, oltre 1' aver tutti i

vantaggi attribuiti alsuo dall'A., cesserebbe qualche inconveniente

a cui questo pu6 talor soggiacere, e porgerebbesi meglio a quell' u-

nirsi ed assorellarsi di tutte le consorterie coordinate come con

legge gerarchica, che accrescerebbe d' assai la benefica efficacia di

ciascuna.

I membri poi e le deputazioni o commissioni speciali di queste

societa caritatevoli si dividerebbero tra loro i prihcipali uffici, che

sono : I. il far collette per adunar limosine-, 2. il visitare i poveri

nelle case e 1' informarsi del loro stato, de'lor portamenti e de'lor

veri bisogni; 3." il distribuire le limosine adunate ai poveri, secon-

do le conosciute necessita di ciascuno. Agl' impotenti porgeranno

il pane del corpo accompagnato e rondito con quel dello spirilo con

parole cioe di consolazione, di consiglio, d'indirizzo: ai validi poi,
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i primi sussidii necessariamcnte graluiti ,
dovran soprattutto

procurar lavoro, e far che ne acquistino 1* arte e 1* amort.
'

Tal e nella sostanza il consiglio del Lambruschini intorno al mo-

do pratico di soccorrere utilmente i bisognosi e di avvicinare in-

insieme il ricco ed il povero, secondo i disegni di quel giusto e

pietoso Iddio che gti ha falti ambedue i
. Ed ognun vede come

tal consiglio sia da preferirsi di gran lunga a certi trovati di quella

filantropia, la quale dopo aver declamato contro la mendirita esa-

gerandone a suo talento le colpe senza quasi compatirne i dolori,

crede di abolirla condannandola ad una forzata reclusione e si lu-

singa di aver guarita questa forse immedicabile piaga della societa

umana con nulla piu che velaria.

II.

LA RIYISTA 1LLUSTRATA

NUOVO G10RNALE DI TORINO
DIALOGO

Irk.- *v C<!,:> r.T?*y)r,f

tra i chiarissimi signori M. G. SAREDO fondalore e direltore

della nuova Ru-ista, e TERENZIO MAMIAM scritlore del programma.

Saredo. Ho trovato : ho trovato.

Mamiani. Che e? che hai trovato?

Saredo. L' arte di rigenerare finalmente 1' Italia.

Mniniani. Non dire quattro se tu non V hai nel sacco. Credilo a

me, che ne debbo saper qualche cosa : tra la bocca ed i! boccone

molte cose possono accadere. Chi c' e stato la pu6 rontare. Ed al-

meno fossi tu gia ministro; che questo, in ogni case, e sempre il

primo passo. Che se la cosa fosse, e tu volessi un bel programma

nuovo, io a programmi sto bene assai, e ne ho per tutti i gusti,

in verso e in prosa.

\ Pag. 23.
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Saredo. Se io fossi ministro comincerei
, siccom' e giusto ,

dal

rigenerar me medesimo. Ma qui si tratta dell
1

Ilalia.

Mamiani. Tu dei dunque aver fondata una nuova colonia dell'ac-

cademia di filosofia italica che io ho istituita in Genova. Giacche,

da queste due vie in fuori, di un portafoglio cioe e di un' accade-

mia, io non ne vedo per ora un' altra che possa menare alia sospi-

rata rigenerazione.

Saredo. Or sappi che io ne ho trovata una terza. Lo crederesti?

Con una rivista illustrata la rigenerazione d' Italia te la do per fatta.

Perche sorridi tu con quel tuo risetto malizioso? Io parlo da buon

sermo, e vengo a te appunto per consiglio e per aiuto. E non acca -

de che tu segua a farmi cotesto viso da trasecolato. Qual gran di-

vario trovi poi tu tra un' accademia italica ed una rivista illustrata?

Mamiani. Tu mi faresii uscire dai termini di mia usata modera-

zione con questo tuo paragone sciagurato. Ma io so che tu parli

per amore che tu porti all' Italia.

Saredo. L' Italia ognuno 1' ama a suo modo, e a suo modo ognu-

no intende di rigenerarla. Tutto sta nel venir a capo una volta di

questa rigenerazione. E se io riuscissi a produrre quest' uovo, che

tanti covano da tanto tempo, gettando 1' opera e la fatica, non

esclusi i filosofi italic! presenti e passati, qual male troveresti tu in

questo, che I'embriotrofo, o vilellus, o tuorlo dell' uovo, tutte cose

che significano 1' Italia ( secondo che c' insegna il filosofo italico

per eccellenza cola dove parla del rinnovamento civile d' Italia al

capo X del libro 2) che male ci sarebbe, dico, che quest' uovo fosse

fecondato dalla mia rivista anzich& dalla tua accademia?

Mamiani. Tolga Iddio che io sia mai per frastornare verun ten-

tativo d'impresa si santa e generosa. Ma io non intendo per6 com'es-

sa possa sgusciare da una rivista illustrata.

Saredo. Sai tu chi mi dipinge le figurine? e il signor Teia!

Mamiani. II signor Teia?

Saredo. II signor Teia! Io scrivo il testo ed il signor Teia dipin-

ge le figurine ! Capisci ora la cosa? E che io, guidato dal solo senso

comune, non sappia trovare cosi per 1' appunto la dinaostrazione
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rigorosa del la relazionc die passa tra la mia rivista illustrate e la

rigenerazione d'll.ili.i, qual meraviglia? lo non sono poi, in fine,

che un povero letterato. Ma tu, filosofo di professione, tu dovresti

sapere queste cose, o soccorrere di tua sapienza i leiterati clie vi

fanno capo. Orsu , poni la testa a purtito , studia
, specola e trova

la dimostrazione di ci6 che io vedo soltanto in confuso, e come in

istato di formola idcale. Che non si dicesse poi che tu mangi qui il

pane a tradimento.

Mnmiani. Non sia mai detto che io mi ritiri dal servir un ami

co. Ma per questo, hisogna che tu mi lasci entrare un momento in

metaGsica
; perche non la pu6 sfuggire colui che vuol pervenire al-

T intrinseco delle cose. Si scuoprono ora tante cose colla metafisi-

ca ! Ecco ! Ho trovato.

Saredo. Vjva la metafisica !

Mamiani. Odi
,
e ammira. Prima di tutto io credo che tu nori

mi vorrai negare che * sentire e apprendere vivamente la profon-

da natura del bello non altro vuol dire se non inteodere il vero, c

gustare il benesotto la forma loro piu luminosa e divina . Cupisci

tu questo?

Sarfdo. Io ho bene inteso dire talvolta che 1' ente, il vero ed il

buono sono una cosa modosima. Ma poiche tu ci metti ora per mez-

zo anche il bello, credo che ne avrai le tue buooe ragioni : percio

fa conto che io abbia capito.

Mamiani. Intendiamoci. lo ci metto per mezzo il bello soltanto

quando il vero ed il bene <c sono intesi, e gustati sotto la forma

loro piu luminosa c divina . Non ti par questa uoa liraitazione op-

portuna?

Saredo. Limita quanto vuoi purche tu riesca alle conchiusiooi.

Mamiani. Quanto alle conchiusioni lascia fare a me. lo an<lr6

con esse tanLo iunanzi che beato te se mi potrai Lener dictro. Ma

i Quest* argomcnto, insieme col resto che qui si asscrisce sopra la
riyisU

il

luslrata del sig. Saredo, si pub leyijere, parte a verbo a verbo, e partc in sen-

ifn/ii. nrll.i Icitern intitolata Terentio Mamiani al signer direttoredeilti riviita

illustrata . Vedi Rii-itta illuttrnta. Anno l.iium. i.*



200 RIVISTA

prima mi bisogna ancora presupporre che nessuna cosa
piii gen-

tile , nessuna piu naturale del legare insieme le arti del disegno e

le lettere cioe del fare una rivista illustrata. Dal che io tiro per

prima conseguenza che nessuna cosa dovendo essere piu gentile

della tua rivista
,
e il bello essendo il medesimo che il vero ed il

buono, la tua rivista ha da essere per forza di logica, il vero ed il

buono, se non nella sua natura piu profonda, almeno in qualche

guisa piu superficiale.

Saredo. Questa e bene conseguenza meravigliosa, e al tutto de-

gna di grande metafisico ! E se mi fosse lecito di por la bocca in si

sottili quistioni, io mi farei ardito di osservare che, se la rigenera-

zione d'ltalia ha da venire alia luce una volta, il caso dovra certa-

mente avvenire per un qualche mezzo che si trovi essere vero, bello

e buono. Dunque la mia rivista pu6 esserc giustamente considerata

come uno dei mezzi dai quali si puo aspettare con fondamento la

rigenerazione d' Italia.

Mamiani. Quando si e scoperto il principio ,
non vi e piu gran

merito nel dedurne le conseguenze che vi sono nascoste. Tuttavia,

benche questa sia conseguenza buona, io ti consiglierei a non ispiat-

tellarla cosi di leggeri dinanzi alia malignita del secolo presente.

In tali faccende conviene sempre tenersi in sulle generali , provare

a lungo i principii e i fondamenti delle cose, e quanto alle conse-

guenze, lasciar fare ai lettori. Cosi 1' irresponsabilita dei filosoG e

sempre in salvo dietro la responsabilita dei lettori dei quali, quando

cade in acconcio, si puo sempre dire senza pericolo, che non hanno

capito, ehe non hanno afferrato bene, che sono conseguenziarii, col

resto. Ma, come diceva, tra noi due si puo convenire, che la tua

conseguenza e dedotta a dovere.

Saredo. II cuore me Io diceva anche prima, che la mia rivista

era nata a far rumore in questo mondo : ma senza la tua metafi-

sica io non avrei creduto mai che la cosa si potesse dimostrare,

quasi si pu6 dire, a priori.

Mamiani. Figliuolo ,
hai fatto bene a venir da me. II tuo caso

era serio
;
serio ti dico : e se la cosa si fosse dovuta decidere fra te
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e i tuoi lettori, cosl a quattr'occhi, saresti stato fresco. Ma un me-

tafisico di proposito trova il rimodio a ogni cosa. D* ogni intrigo si

pud uscire: ma ci vuole un uomo. I principii filosofici, vcdi, sono

come le gride, o leggi che tu voglia dire. A saper ben maneggiare

queste, nessuno 6 reo, e nessuno e innocente, siccome diceva PAz-

zeccagarbugli; e parimente, a saper ben maneggiare i principii, nul-

la vi e di vero, e nulla vi e di falso. Ed ora che mi trovo in vena di

filosofare, io non so che cosa sarei capace di dire sopra 1'importanza

sociale e filosofica di una rivista illustrate, considerata nelle sue re-

lazioni coi bisogni presenli <!' Italia.

Saredo. Deb ! dischiudi le fonti della tua sapienza, e lascia spic-

ciar fuori la vena filosofica.

Mamiani. Per esempio ,
e cosa certissima che il tuo trovato di

una rivista illustrata non e pensamento nuovo
,
ma e nuova la

necessita cbe tutti oggi ne sentono .

Saredo. Parli tu in sul sodo ?

Mamiani. Io parlo da buon senno
;
e se tu non troverai associa -

ti, la colpa non sara della metafisica. Giacche mille volte sono

venuto pensando (come credo si faccia da tutti gli onesti) sullatri-

stizia, e villa dei governi e delle leggi che gravano tuttavia le spalle

della nostra patria infelice, e a tutte le ore adoperano in lei un' ef-

ficienza malefica
,
e attissima a prosternare, e quasi non dissi, im-

bestiare le nostre popolazioni .

Saredo. Ohime ! e come potranno gustare la mia rivista queste

nostre popolazioni maleficiate, gravate, prosternate e quasi imbe -

stiate, e ci6 a tutte le ore del giorno ?

Mamiani. Esse non sono per6 ancora ridotte agli ultimi termini.

E quello per Io cui influsso scampammo finora dagli ultimi ter-

mini della depravazione e delF abbiezione e stato principalmente

il vivace ed universale sentimento della vera bellezza. La quale,

dovendo stare d' or innanzi di casa nella tua rivista illustrata, sic-

come si presuppone tacitamente, e cosa naturale che si sia levato

nel mondo un desiderio universale di vedere cotesta casa della bel-

lezza, per Io cui influsso noi abbiamo ad essere scampati dagli ultimi
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termini della depravazione e dell' abbiezione. Vedi tu ora i tuoi alti

destini ?

Saredo. Io mi sento maggiore di me medesimo.

Mamiani. Va dunque, scrivi, e salva 1' Italia. Ma no : attend!

un istante. Giacche io odo cbe tu m' interroghi di una cosa.

Saredo. Di cbe cosa?

Mamiani. Odo che tu m' interrogbi su quella benedetta pro-

la, buon gusto, tanto difficile a definire.

Saredo. A dir vero io non aveva ora intenzione d' interrogarti di

questo. Ma poiche tu mi poni in bocca la domanda, credo che sara

ulile di udire una volta questa difficile definizione. Defmisci dun-

que, che io sono tutto orecchi per ascoltarti.

Mamiani. Osservando. . .

Saredo. Cose grosse! e una definizione motivata, con un pream-

bolo di considerandi !

Mamiani. . Osservando che delle cose e meno difficile il dire

quel che non sono, quasi affermerei che il buon gusto, e nelle let-

tere segnatamente ,
consiste appunto nel contrario della pratica

d' oggidi. II che si dee per6 intendere con discrezione, cioe che

a volere scrivere con buon gusto, convien fare il contrario di ci6 che

fanno alcuni, ed imitare iwvece 1' esempio di certi altri; i quali poi,

chi possano essere, ben vedi che non tocca alia mia modestia d'ac-

cennarlo ne anco per isbieco.

Saredo. Una si meravigliosa definizione bisogna conservarla ad

ammaestramento comune. Perci6 fa una cosa a mio mbdo : trova

una penna e un calamaio, e scrivimi una lettera in forma di pro-

gramma alia mia rivista. Comincerai col dire che tu ti rallegri me-

co senza fine del concetto del mio giornale. Ci6 fara un bell' ef-

fetto. Parlerai poi della necessita che tutti oggi sentono della mia

rivista, dell' imbesliamento d' Italia, e del buon gusto. Qui verrd a

proposito la definizione. E sopratutto non sarebbe da dimenticare

quella faccenda del vero, del buono e del bello, dicendo come, qual-

mente il vero, il bello . . . il bello, il buono . . . Insomnia farai di

coteste parole il garbuglio necessario a porre in bella vista 1' argo-
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mento mctafisico, col quale si dimostra 1' importanza e 1' utilita della

mia rivista
;
avendo pero cura di tacere cio che dee esser lasciato

all' intHligenza dell
1

accorto lettore, secondo i savii principii da te

posti qui sopra in ijiirsta
matcria.

Mamiani. Perch6 non iscriverlo tu il programma ?

Saredo. Dir6: prima di tutto io non sarei piu nel case di racca-

pezzare T argomento metafisico. Quelle benedotte parole filosofiohe

soi io come If pallottole dei bossolotti. Ci vuole un' arte apposta

per averne buon giuoco ;
chi non & pratico, le palle gli cadono a

terra, e 1' artista ne coglie le fischiate. Poi il tuo nome, posto co-

lassu in capo al mio giornale ,
servira di passaporto pel resto. Giac-

chfc voi altri scrittori di vaglia siete nelle riviste come i richiami

negli uccellari, e noi direttori siamo, come a dire, gli uccellatori
,

che per mezzo del canto vostro invitiamo i benevoli associati.

Mamiani. I quali, volendo continuarelametafora, avrebbero for-

sc a cbiamarsi gli uccelli, o meglio gli uccellati. Or va, che io pel

primo procaccio ti spediro la lettera di raccomandazione. Addio.

Saredo (da se). Ed io nel primo numero della mia rivista vo' rac-

contare una novelletta, che io tengo riposta da qualche tempo, la

quale, in opera di stile edi lingua, ha da essere un modello di quel

buon gusto che ha da rigenerare I

1

Italia. Imperciocch& in essa io

discorrer6 di un certo padre che morendo lascera 1 in bassa eta

il suo figliuolo, il quale, benche venuto ad eta conveniente, non tro-

vera per6 altro complimento da fare ad una signorina che questo:

Ella, signora, & troppo assuefatta a quei tributi di ammirazione

che mettono un uomo nellimharazzo in cui mi troro per non per-

donarmi se mi mancano le parole per esprimerle quello che io pen-

so . E perch& niuno dica di per se che questo e un neriodo sciocco,

10 dir6 da me che 6 banale . II che non m' impedira di ripetere

poco dopo la stessa costruzione, dicendo : Son troppo fortunato

di accondiscendere a si gentile invito perch& mi sia possibile di esi-

1 Vedi la novella scritu dal siijnor Saredo, ed intitolata, non ri sa percbe,

11 Pom* ti Eva. Rivitta illustrate. Anno I, n. 1.
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tare un memento solo
;
non lasciando di osservare di bel nuovo

che la risposta e piii che banale . E per far toccar con raano che

io so ad un bisogno far ancbe lo scalco, porro nella bocca di un tale

questa risposta: lo sono dolentedi non poter dividere Topinione

della signorina , lasciando poi ai miei lettori italiani la cura d in -

dovinare in quanti pezzi la signorina desiderava veder divisa 1'opi-

nione sua. Siccome poi taluno potrebbe ancor dubitare dello stu-

dio profondo da me posto finoranei classici francesi,diro di un cerlo

Carlo ch'egli si diresse verso il teatro regio, massacrando un mo-

tivo degli Ugonolti ,
ed aggiunger6: Son deciso di stabilirmi e

fece un gesto energico di denegazione e la dato deU'indoma-

ni e rest6 colpita al leggere e quando pote rimettersi e

circondala con le piu tenere cure e sotto T influenza di quel

ricordo e non sono cose clie faccia piacere a confidarsi e il

marito in questione e la prego ad interessarsi e le qualita le

piu squisite e insomnia tante altre squisitezze francesi di lingua

e di stile da far inarcare le ciglia all'arco baleno. Questo mio lavo-

ro dee esser quello che conferisca alia mia rivista il battesimo

dell' avvenire gioiello di lingua cbe non dimentichero d' incastra-

re comecbessia nell' ultimo periodo della mia novelletta. Se poi

1' Italia non si rigenera ne, ancbe questa volta, bisognera lavarsene

le mani, come di caso pienamente disperato.

HI.

IIJ- KJi-JtllDJ:: #>HptfWtet' .#? &({ :*& {

Del Nome di Santa Maria ad Praesepe che la Basilica Liberiana

porta e delle Reliquie della Natimtd ed Infanzia del Salvatore che

consert'a, Commentario di FRANCESCO LIVERAJXI Prelato domestico

'.di Noslro Signore e Canonico della medesima Basilica. ; Roma

dalla Tipografla di Bernardo Morini 18o4.

Mj'H,->' : ) OU( no >) i.viJH . *;

A cbiunquc si diletta di storia e di erudizione sacra non puo riu-

scir se non graditissima la dotta monografia cbe qui annunziamo

del Rmo Liverani intorno alle Reliquie della Nativita ed Infanzia
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,

del Salvatore. Ma forse ancor piu cara ella tornera alia pia curiosi-

i.i <li ']uei fedeli
,
che da tutte le parti dell' urbe cattolico pellegri-

imti a Roma . (juivi tra i tesori preziosissimi di venerande reliquie

ond' e si ricca la cilia santa , ebbero in sorte di vedere e riverire e

vaghcggiar da vicino quelle rozze assicelle
,

e quei poveri cenci
,

oggetli meschinissimi all'occhio delta came, ma d'ineslimabile prez-

zo a quei delta fede, perclie essi servirono alia Nalivila del Re delta

gloria ,
e ci ricordano nel Dio bambino uno dei misteri piu profondi

e soavi della noslra redenzione. Questo tesoro conservasi da piu

secoli in una delle piu sonluose ed illuslri Basiliche di Roma . la

quale perci6 agli allri suoi nomi di Basilica Liberiana dal Papa I.i-

berio che nel 352 la ronsacro
,
di Basilica di Sisto da Sislo HI che

nel 432 la rcstaur6, di S. Maria ad Nives, che ne ricorda Torigine

prodigiosa, di 5. Maria Maggiore che ne esprime il primato sopra

tulle le chiese innalzale al nome ed alia gloria di Maria SS.
, ag-

giunse il nome di 5. Maria ad Praesepe , comincialo ad usarsi nel

secolo Vll
,
allora appunto che Roma fece acquislo di quei tesoro.

E fu in verita consiglio beliissimo della Provvidenza, che la culla e

le fasce e le allre memorie deirinfanzia di Gesu, profughe dalla Pa-

leslina Irovassero il lor asilo nel maggior lempio che alia Madre SS.

di Lui abbia eretto la melropoli del mondo cristiano, ed ivi in quei

cari pegni il Bambino culla Madre seguisse a riscuolere da lulti i

Principi e i popoli della lerra quegli omaggi che gia vivo e in per-

sona aveva ollenulo a Betlemme dai paslori e dai Magi.

La piela dei fedeli non aveva mai dubitalo dell
1

autenticita di

quesle insigni reliquie. E certamenle ne potea far loro sicurta fi-

dissima la tradizione immemorabile conlinualasi coslantemenle per

lo spazio di tanli secoli, e 1'esempio aulorevolissimo di lanti romani

Pontefici che non solo le venerarono ,
ma ne promossero in ogni

tempo il cullo con indulgenze e privilegi e splendide donazioni. Ma

quei che basla ad appagare la ragionevole critica d'un piocredenle

non e sempre del pari baslevole, come ben avvisa 1'A., a conviucere

ed a confondere quella critica indocile e perpeluamenle ringhiosa

conlro lullo ci6 che e sacro, e I'invereconda oltracolanza di quegli
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empi che al nome di reliquie grida tostoall'ignoranza e alia supcr-

stizione *
. Cotesti infelici, nella sconsolata lor miscredenza

, par

che invidiino all' anime pie e fedeli il conforto e la consolazione

di aver compagni nel pellegrinaggio della vita e superstiti in mezzo

a loro questi soavi monumenti di nostra religioner e per6 spargendo

per ogni dove il dubbio, la perplessita, la diffidenza, 1'incertitudine,

lo scherno
,

tentano di scompagnare da noi queste tenere e aflet-

tuose rimembranze. Ma non sempre e dato di negare impunemente:

coneiossiachfe per una parte la provvidenza abbia serbato tanta copia

di document! da domare la costoro oltracotanza; e per 1'altra 1'amo-

re della verita e lo studio delle sacre antichita abbia saputo spingere

cosi oltre le sue ricerche in un argomento che sembrava inacces-

sibile
,
da poterlo securamente raggiugnere ,

toccar con mano e

indicarlo con istorica certitudine 2
.

Ora appunto il raccogliere tai documents, 1'ordinarli, il discuterli

con sagace critica, il metterne in rilievo tutto il valore
,
e quindi

sulle loro tracce sicure tessere una storia quanto piu si potesse fe-

dele e compita di quelle venerabili reliquie ,
fu il disegno che ide6

ed esegui il ch. Liverani in questo suo libro.

Egli lo divide in quattro parti. Nella prima che serve quasi d'in-

troduzione
,

fa la rassegna degli scrittori che gia toccarono di tal

materia, come il De Angelis , 1'Oldoino, il Severano, 1'Ugonio, il

Fiorentini, il Panciroli, il Natali, il Baronio, il Casaubono, il Tille-

mont e soprattutti il Battelli e il Bianchini che meglio d' ogn' altro

ne trattarono
5
e prendendo ad esame le opinioni di questi autori

ne confuta le false e ne corregge con pari critica e modestia le di-

stemperate o irriverenti. Quindi tocca alcune question! preliminari

sopra la natura e i nomi di queste reliquie e sopra 1' indole e robu-

stezza degli argomenti che aiutano questa trattazione.

La seconda parte e tutta volta a dimostrare con monumenti tratti

dai poeti cristiani, dagl' istorici, dai Padri, dalle liturgie e da cro-

nache antichissime di pellegrinaggi in terra santa, come la Chiesa

1 Pag. 67, 2 Pag. 13, 67.
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Orientale abbia, sino dai
piii

rimoti scroll del cristianesimo, con-

ito le reliquie della nativita e dell' infanzia del Snlvatore, e il

divotissimo culto di che furono sempre onorate tanlo in Palestine

come a Costantinopoli ,
dove secondo clie narra Niceforo Callisto ,

1' Augusta Kudossia nel V secolo mand6 col cinto della SS. Vergine

una por/ione delle sacre fasce di Cristo avute in dono dnlla Clues*

Gerosolimitana, le quali dalla piissima Imperatrice Pulcberia furo-

no accolte in uno dei Ire magnifici templi da lei innalzati alia Madre

di Dio e chiamato in Chalcopratiis. E non & gia il solo Niceforo Cal-

lislo cbe narri di queste reliquie costantinopolitane e del culto loro

prestato. Ma la sua testimonianza e confermata dalle liturgie gre-

chee dalle omelie dei Padri, tre delle quali son recate qui dalTau-

tore per intiero nella lor versione latina. La prima e di S. Germa-

no Patriarca di Costantinopoli, probabilmente non del secondo che

sedeva nell' anno 1222, ma del primo che tan to illustro qnefla sede

nel principio dell'ottavo secolo; 1' au tore della seconda fe incerto,

jioirlir il Combefisio che la pubblic6 in greco-latino inclina ad at-

tribuirla a S. Andrea Cretense, e il Fabricio sta in forse tra que-

sto Padre e S. Germane; la terza e d
1

un colal monaco Euti-

mio diverso dal Zigabeno, e vissuto forse circa il 900. Queste tre

omelie recitate nel di anniversario della dedicazione del tempio

Calcopraziano contengono I' eneomio delle roliquie ivi conservate

cioe del cinto della Vergine e delle fasce infantili del Redentore, e

mostrano in qual guisa il loro culto cominciato coll' edificarsi del

tempio continuasse invariato per piu secoli appresso. Ora, benche

le reliquie Bizantine non siano punto le Liheriane di Roma, siccome

nondimeno elle derivano le une e le allre dal medesimo fonte Ge-

rosolimitano , il dimostrare T autenticita delle prime vale eziandio

indirettamente per Y autenlicita delle swonde ,
in quanto prova

aver la Chiesa di Gerusalemme conservato fin dai primi seroli a

gran cura e riverenza quei monumenli preziosi onde si arricchirono

posoia la nuova Roma e F antica.

I'. oviila in tal guisa la geiiuinita delle reliquie Liberiane nella

loro origine orientale
, passa T Autore nella 3.* parte a riceroare
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in qual secolo e per quali cause e sotto qual Pontificato e da chi

e come elle venissero trasportate dall' Oriente in Occidente e dalla

Chiesa Gerosolimitana nella Romana. E finalmente nella parte I". .

fatta prima uri
1

accurata enumerazione e descrizione di queste re-

liquie quali tuttavia conservansi nella Basilica di S. Maria Maggiore,

ripiglia e prosiegue la storia delle loro vicende dal tempo della lo-

ro traslazione fino ai di riostri.

II pio lettore gradira certamente, che noi rechiamo qui i precipui

tratti di questa storia, la quale, merc& le dotte fatiche del Liverani,

sorgendo dalle tenebre dell' antichita
, meglio che mai corredata

di document} e lumeggiata di prove, congiunge al pregio della no-

vita quello della certezza, cio& di quanta certezza pu6 in tale argo-

mento desiderarsi. Per cominciare adunque dalla traslazione delle

preziose reliquie dalla Palestina a Roma
,
tutti gl' indizii ed argo-

menti storici cospirano a farla credere avvenuta verso il mezzo del

secolo VII
,
nel settennio del pontificate di Teodoro

,
il quale regn6

dal 642 al 649. Allora infatti i tempi calamitosissimi che correvano

per la Chiesa Gerosolomitana straziata per Tuna parte dalle violenze

dei Monoteliti e per 1' altra dal furore dei Saraceni dovettero sug-

gerire come necessario il consiglio di porre in salvo quei sacri de-

positi ,
allora sedeva in Roma un Pontefice oriundo di Palestina

,

educato nella Chiesa Gerosolimitana
,
e tenerissimo per la custodia

e riverenza delle sacre reliquie ;
allora pellegrin6 piu volte da Ge-

rusalemme a Roma quello Stefano Dorense, venuto ad implorare dal

Pontefice pieta e soccorso ai mali estremi di quella Chiesa
,
e dal

Pontefice investito della dignita di suo Vicario in Oriente
;
allora

finalmente incontrasi presso gli antichi la prima denominazione di

S. Maria ad Praesepe attribuita alia Basilica Liberiana, e fino a quei

dl risale la memoria del possesso in che fu la Basilica di queste re-

liquie : sicch& tutto induce a conchiudere che appunto nel pon-

tificate di Teodoro e forse nell' anno 644 o in quei torno e per le

mani di Stefano Vescovo Dorense ebbe luogo il faustissimo awe-

nimento
,
eleumili masserizie della nativita ed infanzia del Sal--

vatore
,
cio& gli scogli della caverna e i legni della cuna o della
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alcuni panni e fasce, onde fu involto il Ke della glo-

ria e posto a giacere in una greppiu , furono trasmutate in seno

alia nuova (ierusak-nimc e n'll- matt-rue braccia della Chiesa Ro-

mana *.

I ! in questa trovarono d' allora innanzi non solamente sicuro a-

silo
,
ma quell' amore ed oss^quio e splendore di culto che lor si

doveva. Del qual culto non accade riferire qui le prove e le memo-

rie che ne lasciarono le susseguenti eta fino ai di nostri. Bensi non

e da tacere, come dopo nove secoli incirca, cioe nel 1527
,

1' eser-

cito luterano del Borbone , avendo messo ad orribile sacco tutta

Roma, depredo anche la Basilica Liberiana de'suoi tesori; e le sa-

cre memorie dell
1

infanzia di Cristo spogliate pur esse dei ricchissi-

mi loro ornati giacquero quindi chiuse in una ignobile urna di le-

gno dorato fino al 1606. Nel qual anno venendo per munificenza

della piissima D. Margherita d
1

Austria Regina di Spagna collocate

piu degnamente in una preziosa urna d' argento, rivestirono T an-

tico splendore. La sacrilega rapacita dei luterani tedeschi fu imita-

ta in sullo scorcio del secolo scorso dai repubblicani francesi; ma il

danno venne tosto risarcito splendidamente dalla pieta d
1

un' altra

principessa Spagnuola, D. Emmanuella Duchessa di Villahermosa,

e il Sommo Pontefice Pio VII voile colle proprie mani collocare il

23 Dicembre del 1802 le preziose reliquie nella nuova magnifica

urna d' argento, in cui tuttora elle si venerano. Finalmente nei

tristissimi giorni del 1849 elle corsero per la terza volta pericolo

di profanazioni e rapine, se un beneficio singolare della provviden-

za e la costante fedelta di alcuni ministri della Basilica non avesse-

ro campato il sacro tesoro alle ripetute ricerche e investigazioni ,

onde que' sriagurati frugarono, rovistarono, corsero tutto V edifi-

cio in cerca di quella preda. . . Restituito al suo seggio pontificate

il S. P. Pio IX felicemente regnante , voile ad imitazione del suo

predecessore Pio VII restituire colle sue mani nei propri luoghi

queste sacre reliquie. La qual religiosa cerimonia egli compie il

\ Pag. 66.
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giorno 28 Novembre 1850, consegnandone la memoria ad una let-

tera apostolica
* E questa ,

con esso la Lettera di Pio VII del

1808 edue OmeJie, Tuna di Clemen te XI pronunziata nelle feste

del Natale che celebr6 1'anno 1764 presso la Basilica Liberiana,

I'-altra di Benedetto XIV ch
1

ei recit6 nell
?

atto di consacrarel' al-

tar maggiore della medesima Basilica il 30 Settembre del 1750 .

sono il pi6 .solenne ed autorevole suggello della tradizione anti-

chissima ehe-il ch. Liverani ha preso nel suo libro ad illustrare.

Ad appagare la giusta curiosita del nostro lettore rimane forse di

far qui un' esatta enutnerazione delle preziose reliquie, di cui par-

lain m<.>. quali e quante esse conservausi pur oggidi nella Basilica di

S. Alarm Maggiore. noi la togliamo dal nostro Autore
,
a un di-

presso com'ogli k riferisce in sul principio della Parte IV a pag.

7.2, 73.

In 1. luogo, sol to 1' altare della Cappella Sistina, delta anco del

Presepio ,
e del Sacramento

,
v'e una cassa di piombo che accoglie

le reliquie del Presepio, o sian gli scogli tolti dalla caverna e man-

gialoia di lietkmme con partc del fieno.

2." Dentrol'urna di poriido dell' altare papale, oltre ad altre re-

liquie trovansi due anticbe urnette di marmo dentrovi alcune

sclwggie dette lavole e degli scogli del presepio, e le reliquie del /feno,

dei panmlini c delle fasce del Redentore.

3. Nella grand' urna d'argento mentovata piu sopra, sulla quale

giace un Gesu Bambino in oro, sono raccolte le set tavole della culla,

che portano il nome antichissimo e costantemente osservato di Cu~

nabulum D. N. L C. In una d'esse fu scoperta nel 17oO un'antica

iscrizione greca, rimasta fin allora celata sollo la tela d'oro che ve-

stiva la tavola; ma questa scoperta poco giov6 a quel che se ne spe-

rava dagli eruditi ed nntiquarii, essendosi trovato non esser ella al-

trimenti un'iscrizione votiva o monumentale, che illustrasse in qual-

che guisa la storia della reliquia, ma solo un avviso al nielktore

perche ricoprisse d' oro splendidissimo la preziosa tavola , artifi-

l Pag. 89.



DEL LA STAMl'A ITALIAN! 211

/iandovi o storiandovi con ragione le immagini dei sanli martiri De-

netrio, Sisinnio, Kuatochio eel Kustrazio disposte in bella ordinan-

/a in I orno a (Irislo fiaurato in mezzo ulle corna d' un cervo 1
.

4. Ai lati della grand'urna sorgono due vaselli d'argento,dentro

ciascun dei quali apparedai cristalli un involto suggellato: un d'es-

si porta scriito: ex fascia et pannis infantiae It. N. /.('.. e 1'altro:

9X foetto SS. Praesepis.

5. In un' altra urnetta di bronzo dorato
, sopra cui riposa I'im-

magine di Nostra Donna col divin pargolo, conserves! un pezzo di

jHimiolino, d'un tessuto oltre ogni dire rozzo e grossolano con que-

st' iscrizionc : ex SS. Pannicuio D. N. L C. ; ed e recentu dono del

repnante Pontetice Pio IX, derivato daila Chiesa di Ragusi.

Questi sono i preziosi tesori di cui la Basilica Liberiana e da ol-

tre a dodici secoli depositaria e custode , e pei quali essa riceve no-

me e gloria in tutta la Cristianita. Ben portava il pregio dolFopera

che la storia delle loro origini e vicende venisse recata in piena lu-

ce, e che un si caro e rilevante soggetto di ecclesiastica erudizio-

ne fosse trattato con solidita ed ampiezza. Or questo appunto ha

fatto il Liverani nel suo erudito e bel Commentario; ne ad altrieer-

tamentc che ad un membro del Capitolo Liberiano parea convenirsi

meglio 1' assunto d' illustrare in tal guisa le glorie di quella Basi-

lica, e di proseguire e compiere i dotti lavori del Battelli e del Bian-

chini, stati membri anch'essi di quel venerando Capitolo, a cui fu-

rono per la lor dottrina e virtu nobilissimo ornamento.

IV.

Regole di civiltd e di buona creanza per uso del seminario e convitlo

arcivescovile di Fermo. Fermo Tip. Arcivescovile Pacca-

sassi

Rendendo conto nel tomo 7." di questa serie ( pag. 687 ) delle

regole di civiltd e buona creanza gia pubblicate per ordine del Card.

i Pg. 77.
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Lambruschini formammo il voto che agli altri pregi di quella ope-

retta si aggiungesse quello di una maggior purgatezza di lingua ,

la quale molcesse gli orecchi de' piu schizzinosi e concorresse a

formare al puro, al bello, all' elegante chi deve poscia col valor della

parola padroneggiar le moltitudini.

Ci gode 1'animo di annunziare che la pastorale sollecitudine di un

altro porporato degnissimo per mille titoli di associarsi allo zelo

del Lambruschini e perfezionarne i lavori ha abbellito di questo

ultimo pregio quel galateo cristiano
,
ed ogni educatore e special-

mente nei seminarii del clero sapra ove metter le mani per sugge-

rire alia gioventu i precetti del vivere urbano con vantaggio ad un

tempo e dello spirito cristiano e di una colta favella. Non dubitiamo

che dal seminario di Fermo trapassera ben presto questa operetta

a forbire i giovanetti in molti altri istituti di educazione
,
essendo

state non poche le richieste che a noi vennero indirizzate al compa-

rire di quella rivista. Alle quali non avendo allora potuto soddis-

fare per le diflicolta di avere i libri di edizione napoletana , ci af-

frettiamo a notificare la nuova pubblicazione promossa dall' Emo

Arcivescovo di Fermo, come quella che riuscira e piu elegante per

dicitura e piu accessibile per vicinanza.

-ftOMi
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Homo 14 Aprile 1855.

I.
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COSJ5 ITALIANS.

STATI PONTIFICII 1. La scttimana santa %. Conversion! 3. Immacolata Con-

cezione. 4. Offerte pel monumcnto in piazza di Spagna 5. Munincenza

del Santo Padre 6. Doti a povere zitelle e soccorsi agli orfani del colera

7. I n inonumento ideato dal De Fabris e dcscritto dall'Orioli 8. Visita

del Santo Padre alle catacombe novellamente scoperte.

1. II giorno 2 di Aprile ,
Domenica delle Palme, cominciarono in

Homa le sempre commoventi, e nobilissime solennita della Settimana

Santa che ogni anno attirano a Roma tanta folia di divoti e curiosi

forastieri. Quest'anno il numero degli accorsi da ogni parte del mon-

do non fu per nulla inferiore a quello di anni piu felici e non turbati

da < ;il ami 1. 1 di guerra. La folia fu poi veraniente sterminata il gior-

no santo di Pasqua, si che quando il Santo Padre, portato alia loggia

del Yaticano, benedisse la citta e il mondo, non era possibile non sen-

tirsi internamente commosso al vedere 1' immensa piazza gremita di

un popolo fitto e riverenlemenle inginocchiato dalle porle della ba-

silica fino agli ultimi sbocchi delle vie che vi mettono capo. II Santo

Padre aggiunse la massima dignita alle funzioni, prendendo parte ad

ngnuna di esse senza eccezione di sorla^ a molte delle quali assistette in

tribuna separata, insieme col corpo diplomalico, 1'Altezza Reale del

Principe Adalberto di Baviera. La sera di Pasqua fu illuminata, secondo
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il costume, la basilica e la piazza Valicana-, la sera seguente fu incen-

diata la girandola fatta con disegno del sig. Commendalore Polelli,

che voile rappresentarvi il monumento che, a perpetuare la memoria

del giorno 8 Dicembre 1854, si e gia preso ad innalzare sulla piazza di

Spagna. In tutte queste solennila, ed in tanto affollamento diciltadini

e di forastieri che, incominciando dalle ore matutine, non cessava che

a nolle innollrala, e in tanlo movimenlo di carrozze specialmenle nei

giorni di domenica e di luned\, non s'ebbe a lamenlare nessuna dis-

grazia, essendo ogni cosa proceduta col massimo ordine, grazie spe-

cialmenle alleprovvide disposizioni prese dalle aulorila competenli.

2. Nel giorno del Sabbalo Sanlo in S- Giovanni in Lalerano 1' Em.

Rev. del Card. Palrizi Vicario generale di N. S. confer! i sacramenli

del ballesimo e della cresima agli ebrei Mose di Cori romano di anni

32
, Regina di Cori romana di anni 32

, Regina di Cori romana di

anni 8, e Chiara Coen Servadio di Ancona di anni 14.

3. Non sono da prelermellere due altre fesle che, prima della set-

limana sanla, si andarono ancor oelebrando in Roma ad onore del-

I'lmmacolala Concezione; e sono quella che i PP. Passionisti solen-

nizzarono per Ire giorni nella loro Rasilica dei SS. Giovanni e Paolo

al Monte Celio, e Pallra che 1'Arciconfralernila del SS. Nome di Ma-

ria celebro nella sua chiesa al Foro Traiano.

4. Alle riguardevoli somme, che la generosa pietadi parecchicon-
tribui finora per 1' innalzamento della colonna in piazza di Spagna,
sono ora da aggiungere 50 scudi offerti da Mons. Cullen Arcivescovo

di Dublino", e quallro mila scudi offerti dal Sacro Collegio degli Em.
e Rev. Signori Cardinal!.

5. La Santita di Nostro Signore si e benignamente degnata di dis-

porre che 1'annua perpetua rendila, derivante da una cospicua som-

ma del suo privalo peculio, venga erogala in vantaggio di varii sla-

bilimenli erelli in diversi luoghi dello slalor edulili alia religione ed

alia societa La medesima Sanlita Sua, commossa dalle penose strel-

lezze, in cui vivono le religiose convitlrici della Sacra Famigiia nella

cilia di Segni, dopo somminislrati loro di quando in quando larghi

sussidii, si piacque ora di assegnar al loro monastero Tannuaper-
pelua somma di scudi cenlo da pagarsi sopra un fondo appartenente
al suo privalo peculio.

6. II pio islilulo della SS. Annunziala ha teste stabilita la somma
di scudi 21, 375; 50, perche fosse dislribuila in varie doti, le quali si

sono calcolate ascendere a 679. I moderators di quesl' islilulo
,
asse-

condando pienamente 1'inlenzione del santo Padre, delrassero da que-
sla somma mille scudi, i quali consacrarono a soccorso dei poverior-
fani del col era.
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7. Dallo slabilimento tipografico di Caetano A Bertinelli usc\ poco
fa alia luce, con molla nobllla di tipi, ima bella scrillura del Prof.

Francesco Orioli sppra un monumenlo di squisita bellezza ideato ed

eseguito in modello dall' inslgne scultore sig. commendatore Giusep-
pe deFabris, per eternare lamemoria deMa solenne definizione Dom-
matica dell'immacolata Concezione. lo mi congralulo (conchiude
1' Orioli la suf scriltura) sinceranien te e grandemente coll'illustre

autore: e auguro a Roma per nuovo suo fregio ,
ad accrescimento

della fbde eattolica, in questo secolo s\ tiepido quanto a sentiment!

religiosi, che alcuno prenda soito la sua protezione il nobile proget-

lo, e ftuaudo che sla lo riduca ad allo baslantemente in grande, che,

secondo che leggo nella prima stampa, non avrebbead essere minore

in altezza di piedi cento . Tfon e questo il luogo ne di descrivere il

monumento, n di parlar piu a lungo dello scritto dell'iliustre pro-

fessore; ma orediamo che chi vorra logger questo ummircra 1' inge-

gno e la pieta di chi ideo il monumento e di chi lo descrisse.

8. Nel giornale di Roma dpi 13 Aprile leggiamo qnanto segue.

La *SmtHa di Nostro 'Signore iert (12 di Aprlle) appagava il

suo ardente desiderio di visit a re la Basilica Alessandriua e le cata-

combe
,
che di recente furono scoperte a sette miglia da Roma

,
nel

tenimento di Propaganda Fide denominate Pelra uurea
,
e volgar-

menle Coazzo. Giunta al luogo Terso le undici antimeridiane
,
as-

sieme colla sua nobile anlicamera, veniva ricevuta da Sua Eminenza
Rma. il sig. Gardinale Marini

, come prefetto dell' Amministra/.ione

generate di Propaganda, non che dagli Emi e Rmi signori Cardinal!

Patrizi, Presidente della Commissione di Archeologia Sacra, Schwar-

zenberg, Arcivescovo di Praga, Carvalho, Patriarca di Lisbona, e An-
tonelli Scgretario di Stato, come anche da varii Arcivescovi, Vescovi,
Prelati e scelli personaggi ecclesiastic! elaici, che ebbero Tonore di

esservi invitali. II Santo Padre dopo essersi soffermato a mirare il

prospetlo delle scoperte catacombe e della Basilica, per 1'antica sea-

la formata In gran parte dalle spoglie di edifici pagani , discese giu

per rninutamente visiture quelle importantlssime scoperte. Entrato

nell' oratorio dei Sanli Alessandro ed Evenzio si compiacque esami-

narlo in ognl sua parte, confronlando tutto colle pratiche lilurgiche

della Chtesa Romana, che per non interrotta tradizione rimonlanoai

primi secoli del cristianesimo. Visito 1'antico presbiterio, dove sor-

gCTa la marmorea sedia episcopale, e dove era stata collocata con due

piccole altre la segnente epigrafe scrilta dal commmdalore'^it'lro
1 .1 ( ole Visoonli

,
che assieme a monsig. Tizzani

,
Arciv. di Nisibi, al

P. Marchl ed al cav. I>e- Rossi, membri della Com missioned! Archeo-

Icgia Sacra ebbe in tale circostanza 1' onore di accompagnare aneh'e-

gli Sua Sanlita.
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Pio IX. POXT. MAX.

OPTIMO SAPIENTTSSIMOQVE PRKCIPI

QVO
' FAVEKTE * AC ' PROBA5TE

A>TIQVITATVM
' CHRISTIA>ARVM ' CVRA '

STVD1VMQVE

VlGEST '

!>'
' MAIVS '

!>'
'

SIELIVS

COLLEGIVM ' VRBATHiM ' CHRISTIAJiO ' IVoMIM PROPAGANDO

VOTI ' COMPOS

QVVM
' I3SIGMA '

VETVST1SSIMAQVE
' RELIGIOMS ' MO>*VME>'TA

FVXDO svo
' DE PETRA AVREA

RVDERIBTS EGESTIS '
!>'

' APRICVM ' PROLATA '

CO>'SPICIT

ALEXA5DRI DECESSORIS sn A PETRO SEXTI

EVE>TH PRSB. THEODVLI DIAC.

Qvi CTM * EO ' CLARISS1MYM ' MARTYRIVM ' FECERV5T

MEMORIAS VEXERATVS AVSPICATISS. HOC DIE PRID. ID. APRIL

FAVSTA C>"SCTA ADPBECAT>'R

PROPITHS TOLE>TIBVSQVE TERMS HISCE MAR-n-Riavs ^

II Santo Padre si assise su quell' antica sedia
,
donde tenne un

commoveiilissimo discorso inlornoalle sacre memorie di quel luogo,

e trasse argomenlo da quelle per inculcare a un di appello di giovani

alunni del Collegio di Propaganda ad inspirarsi in quei luoghi, fra

quelle sacre rovine, per poi essere intrepid! banditori del Vangelo,

d imitare i primitiri crlstiani nella fede e nelle opere, mostrando

come non giovi la prima senza le seconde. Dopo di che a totti impart!

la benedizione. Passo quindi ad esaminare le molte iscrizioni che fu-

rono cola troyatesu monumenti sepolcrali, e visitato tutto quel san-

tuario, si condusse nell' oratorio di S. Teodulo, ove, rinvenuti mollt

frammenti di vasi di vetro collocativi a semplice ornamento dai crl-

stiani, si compiacque distribuirne agli Emi. eRmi. signori Cardinal!,

ai Vescovi e Prelati, ed agli altri personaggi, cbe gli feceano ampia
corona.

Cio fatlo, tmo degli alunni di Propaganda . che slavano present!,

un giovane etiope, prostrossi dinanzi a Sua Santita e con pochi versi

latin! la invito a visitare le catacombe
,
che sorgono accanto alia di-

sotierrata Basilica. Entrala in esse Sua Beatitudine alia vista di un

luogo ,
che ridesta lante memorie

,
mostrossi di molto commossa, e
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pin volte indico agii astanti i vast intinti del sangue dei martin, cbe
la aveano avulo sepoltura: alia sua presenza fece aprire uno dei lo-

culi antichi. che veggonsi ancora inlatli
,
e bacio le rinvenute reli-

quie. Fermossi ancora a leggere le rarie iscmionl a graGto fatte

sulla calce nell' atto cbe i primilivi crisliani davano sepoltura a cola-

ro, cbe erano morti nel bacio di Dio, e specialmenteai martin.

I'scita dalle catacombe , esamino i disegni, che saranno unili alia

illustrazione di quelle scoperte sacre, come anche il disegno della

chiesa , che si ha in pensiero di erigere in quel luogo , degnando di

sua approvazione e gli uni e 1'altro. Di la mosse a risitare I'altro sca-

vo fatto, come quello della Basilica, solto la direzione del sig. Guidi;

e si compiacque di osservanri il bellissimo mosaico a colore, che di

gia offertole dalla S. Congregazione di Propaganda ha disposto sia

collocato In una delle sale del palazzo Vaticano. E dope di avere e-

spressa 1'alta Sua soddisizione per tutto cio che avea veduto, recossi

a S. Agnese , ove ricevuta dall' Emo e Rmo d' Andrea , come Card.

lilolare, ed entrata in chiesa, fermossi all' adorazione del Santissimo

Sagiamento, e poi diuanzi all' altare della Santa Manure.

Indi uel conliguo chiostro dei canonici regolari lalerauensi
, de-

gnossi di ammettere alia Sua mensa*, oltre i ricordati Cardinal!, e le

persone della nobile anticamera , i varii personaggi , che ricevettero

T alto onore di polere con Lui visitare le catacombe , tra' quali i

Monsignori 1'Arcivescovo principe di Vienna, I'Arcivescovo di Dubli-

no, il Yescovo di Verona, ed i Vescovi di New Port e di Burlington ,

S. E. il sig. generale Allouveau di Montreal , comandante 1' armata

francese in Roma , e S. E. il sig. generale Hoyos , comandante !a

guarnigione austriaca in Ancona.

Dopo il pranzo, il SANTO PADRE si compiacque di ricevere al bacio

del piede tutti i giovani del Collegio di Propaganda ; e mentre circou-

data dalla piu parte di coloro , che aveano avuto 1' onore di sedere

alia stessa di Lui mensa, con la piii grande compiacenza, come amo-
roso padre a mezzo i suoi figli , trattenevasi con quegli alunni che

pro veuienli da ogni parte del mondo . sono deslinati ad essere apo-
sloli del Vaugelo nella patria loro, improvvisamentesiruppeil trave

maestro che reggeva il pavimento della sala, ove si stava, e tutti non
meno di 150 persone } precipitarono uel piano inferiore. 11 caso lu

spaventevole, grande e terribile il pericolo; ma la divina Prowidenza
voile salve taute preziose vile , dappoiche non si ebbe a deplorare
vitlima di sorta : solo alcuixi ebbero qualche leggera coutusione , e
Uluno degli alunni rimase alquanlo malcoocio. Sua Santita iu trail*,

iuori dalle ravine del crollato pavimento sanaesalva: ecou essa an-

che gli Emi Cardinal! e gli alii personaggi. K 1' essere uscili incolumi
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da tanlo pericolo non potendosi che attribuire a miracolo, il Sommo
Pontefice tutti invito ad entrare nel vicino tempio, dove iniono a roce

alta e con grande calma 1' Inno di ringraziamento al Signore della

vila e della morte, e ricevette la benedizione del SSmo Sagramento

impartita da Monsignor Tizzani. Indl verso le cinque e mezzo pome-
ridiane fece ritorno alia sua residenza in Vaticano; e ci gode I'animo

di annunciare che vi gode perfetta salute.

Varii di quelli che stavano col Santo Padre, e molti romani e fibrv-

stteri, che si trovarono da qudle parti, si fecero un dovere di accom-

pagnare a casa nei loro cocchi tutti gli alunni del Coilegio di Propa-

ganda, usciti immuni da tanto disastro.

II Senato e Consiglio di Roma riconoscente al prodigioso beneficio

dalla Divina Provvidenza compartito all' amatissimo Ponteflce e So-

vrano, ha disposto- che ne siano rendutb grazie aU'lmmacolata SSma
Concezione

,
mediante un divoto triduo

,
che avra luoga alle ope 11

antimerid. principiando dal giorno di Juned\ 16 Aprile ,
nella vener.

chiesa di S. Maria in Araroeli, ove di presente sono le Quarantore.

STATI SARDI (Nostra corrispondenza) 1. Petizioni pro e contro la proposta Rat-

tazzi 2. Le strade
,

i process! ,
le prigioni , 3. Feste piemontesi in

onore dell' Immacolata Concezione 4. Agitazione per le irnposte 3.

Banchetto dei deputati e spedizione in Oriente 6. I giornali ed il violi-

cembalo.

1. La pubhlica opinione non si manifesto mai s\ chiaramente, co-

me in questi giorni, contro la proposta di legge Rattazzi. Pigliando in

mano il rendiconto ufflciale delle tornate del Senato dal mese di

Gennaio in qua trovo in capo ad ogni tornata da due in tre colonne

di petizioni contro la proposta. Incominciarono dapprima i Vescovi

col loro indirizzo, poi vennero i capitoli delle cattedrali, i religiosi e

le religiose, i sacerdoti, e quindi finalmente ogni ordirie di cittadini.

Oltre alle petizioni collettive ve ne hanno anche di quelle scritte da

persone particolari, tra le quali accennero ad una presentata al Se-

nato dal Gonte Prospero Balbo, ed un' altra del Conte Edoardo Grot-

ti di Co&tigliole, che con ottime ragionl e caldissime preghiere sup-

plicano aflinche sia rigettata la soppressione delle comunita e stabi-

limenti religiosi. Tutte le mene della parte avversa non serrono a

nulla; onde disperati i libertini si gettano ad ogni empieta, e non si

vergognano di mandare atlorno petizioni che chiedono, sia diminui-

to della meta il numero delle chiese, giacche, quando ogniculto aaes-

se in una citta tre o quatlro cappelle ,
sarebbe piu che svfftciente. A.

riscontro di cos\ ciniche domande, che ben dipingono il partito che
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le promuove , slanno le generose proteste del Clero
,
che continua a

rifiutare i sussidii offerligll dal Ralta/zi. I poveri Parrochi di Moriana,

che In grande maggioranza devrebbero proftttarc delle disposiziont

drlla proposta, rinumiano di buon grado ai yantaggl tempofali che

e polrebbero rilranre. l/JLrmonia ogni giorno pubblica simill pro-

teste di molUssimi altri par.rochi, e mi trarrebbe troppo in lungo

il voler anche solo accennarvene i nomi.IHro soltantoche i parrochi,

come i Vescovi e tutlo il clero, sono prontissimi a sacriflcare i beni

temporal!, quando la Santa Sede lo approvi, ma non mai a sacrifl-

care la coscieoza. Intnnto la giunta del Senato duro molta fatica per

convenire sulla persona ohe dovesse riferire all' Assemblea intorno

al progetto. Dopo parecchie adunanze nomino finalmente il Senatore

Colla: ma non e ancor fissato il giorno delta discussione.

2- La Camera dei deputati discusse in questi giorni molte Jeggi.

Una delle principal! si fu la classificazione delle strade, che ona volta

chiamavansi reali, e che quind' innanzi saranno chiamate nazionali.

La popolazione degli stati Sardi
,
secondo 1' ultimo censimento del

1848, si e di 4,368,972 abitanti. La lunghezza totale delle strade rea-

li e di 1,187,807 metri, e quella delle strade provincial! di 3,475,

917. La supecficie totale del suolo essendo di 5,121,511 ettari, si ha

in istrade reali 23 met. 19 c. per cento eltari, e 67 m. 86 c. per 100

ettari in istrade provincial i. Un' allra proposta di molta importanza

presentata alia camera si e quella che vuole la riforma delle classi dei

Magistral! d'appello di Piemonte e di Sardegna. Presso laCorted'ap-

pello di Torino i process! in ritardo di spedizione oltrepassano il nu-

mero di milU-. e le cause civili mature a discussione quello di otto-

cento, come ebbe a dire il deputatoCavallini nella tornuta dei 2 Apri-

le. I process! criminali rimasti a spedire dal Magistrate di Cagliari .

sulla fine del 1852 erano 1 !-i: sulla fine del 1853 erano 1S2 : e sulla

fine del 1854 erano 216. II che non vuolsi tanto attribuire alia ne-

gligenza del magistrate, quanto allo spaventoso aumentare de'delit-

ti. lo mi restringero a parlare della Sardegna. La Gazsetta popolare,

giornale di quell' Isola, area giorni sono una corrispondenza di Sas-

sari, laquale incominciaya cos\ : Le nostre carceri
,
che piu volte

fecero inorridire chi un sentimento di pieta spinge>'aa visitarle, so-

no sempre stivale d' infelici che invano sosnirano uti giudizio . Non
Vha esagera/ione di sorta in queste linee

., imperocche tra gli attl

uilici.ili della camera dei deputati io trovo al N. 553 una tabella dei

ditenuti nelle careeri del magistrate d' appello dl Sardegna dittrelto

di Snssnri . giusta la quale le due prigioni di Sassari capaci di 208

ditenuti al l. di Gennaio 1855 ne contenevano 291 , e al prime di

Febbraio 301 .
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3. Passando a piii consolante argomento vl diro delle fesle del-

rimmacolata Nell' ultima mia corrispondenza toccai di quelle che

si preparavano in Torino, le quali riuscirono splendidissime. Bella

-fu 1' illuminazione della cltta la sera del 25 di Marzo
,
come che i

giornali libertlnl avessero cercato d' inculere spavento, e fra gli altri

YEspero, giornaletto sciocco e ministeriale, nel numero dei 22 Marzo

minacciasse che si sarebbero lanciate patate contro alle finestre dei

cittadini che fossero illuminate. Ma i buoni disprezzarono le minac-

ce e fecero secondo 1' affetto del proprio cuore. Diro di piu: alcuni

che non avrebbero forse falta 1'illuminazione, stomacati dell'imper-

tirienza dei libertini, lavollero fare per far loro vergogna e mostrare

che non siamo piu nel quarantotto. Sopra il che si lesse un bell'ar-

ticolo del giornale La Patria. Siccomei nostri giornali, e fra gli altri

V Unione e la Gazzetta del popolo, negarono la bella dimostrazione

data a Maria SS. la sera dei 25
,
cos\ io debbo recarvene in attestato

il Diritto N. 73. I giornali clerical'! si rallegrano come d' una vHto-

ria per le moltc case che s' illuminarono in quella sera. Noi av-

vezzi a scrivere francamente la verita
,
anche quando non ci place,

dobbiamo dire che la luminaria fu numerosa al di la della nostra

aspettazione. > E V Areopago di Genova nel suo n. dei 4 Aprile dice

cos\: Quasi generale fu (in Torino) 1'illuminazione. Esulti pure il

partito clericale di questa sua vittoria, che ne ha ben ragione. Che

giova il tacerlo? I liberal! ebbero la peggio. Ma 1' Unione segue

ad assicurare che non ci fu illuminazione. Dal che potete vedere la

morallta di cotesti giornalisti, tanto usati a mentire che negano per-

fino le cose pubbllche e notorie. Ma ormai costoro sono conosciuti,

e \\ assicuro che non vi e tra i piemontesi chi ne abbia qualche stima.

Quattro giorniduro la solennita, e in tutti questi nel santuario della

Consolata, oltre alia messa solenne cantata con musica a plena or-

chestra, e discorso, vi fu alia sera la benedizione col SS. Sacramento

tompartita pontificalmente da varii Vescovi che trovavansi nella Ga-

pitale, tra' quail Monsig. Billet Arcivescovo di Ciambert, Monsignor

Calabiana Vescovo di Casale, Monsignor Ghilardi Vescovo di Mondovl.

II quale ultimo, sul chludersi delle feste, pronunzlo un tenerissimo

discorso in lode di Maria SS. Dai tipi del Ribolta in Torino venne

era in luceun opuscoletlo col titolo : Ricordo delle Feste Piemontesi

nel Marzo 1855. Lo stesso giorno 25 si celebro alia Spezia la defini-

7ione dommatlca dell' Immacolata con solenni funzioni, tragrande

concorso di popolo, e generale illuminazione della citta e delle cir-

costanti col line e non vi fu, trascrivo parole d'una corrispondenza,

ceto dl persone, ne poyero, per povero che fosse, che non rendesse

onore alia Vergine SS. di non pochi lumi. Anche in Bobbio le feste
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per lo stes.so argomento riuscirono straordlnarie, e un giornale li-

berlino che pubblicusi cola se ne morse le dita per la rabbia. Senza

dire di tutte le citta per singulo io posso generalmente affermarvi

che non vi fu in tutto il Piemonte terra
, per quanlo meschina . o

citta per quanto raggirata dalla rivoluzlone, che non manifestasse il

suo vivissimo giubilo per le glorie della nostra SS. Madre Maria.

Queste dimostrazionl, unite colle petizioni contro la proposta Rattazzi,

sono una prova evidente dello spirito cattolico
,
onde sono tuttavia

animate le nostre popolazioni.

4. Tra le quali regna oggid^ molta agitazione per cagione delle im-

poste che si vanno riscotendo. Di grandi richiami giungono conti-

nuamente alia Camera. Ora 76 operai diSarigliano denunziano di

non potere assolutamente pagare ,
e quando 290 cittadini di Vige-

vano quasi ridotti alia miseria, come disse il deputato marchese Ar-

conati , chiedono la modificazione della legge sopra la tassa d' indu-

stria e commercio. Oggi sono 511 operai di Novara che dichiarano di

trovarsi nell' assoluta impossibility di soddisfare alle ingenti imppste

cui furono sottomessi
;
e domani 78 abitanti del Comune di Gignese,

provincia di Pallanza, i quali chiedono che sieno piu equamente ripar-

tite le tasse personale e mobiliaria. In Torino i padroni del caffe di

S. Tommaso e di quello delle Ghiacciaie chiusero bottega per non

poter sopperirealle esorbitanti imposte da cui sono gravati. Lostesso

giornale il Piemonte, che nella sua qualita di forasliero sente poco o

nulla il peso dei balzelli, pure scrisse: Preghiamo i sindaci ed i con-

siglieri del Municipio di Torino a ricordarsi, che ogni dazio soverchio

e cagione che le entrate scemino e cresca il contrabbando
,
e che le

molestie recate ai ciltadini dai preposti alia riscossione dei dazii non

fruttano altro che dispetti e mormorazioni. Inlanto Tortona imita

le costumanze inglesi; giacche, comeraccontar0ss<?ryaore Tortonese,

il 25 Marzo ebbe luogo fuori della citta una numerosissima adunanza

di contribuenti, i quali deliberarono di presentare una petizione alle

Camere per ottenere una dilazione al pagamento delle imposte arre-

trate . II malcontenlo e generale ,
dice 1' Osservatore, se il governo

non pensa seriamente a provvedervi in modo equo e pronto ,
avra

certamente a lamentare troppo tardi funeste conseguenze, che avreb-

be potulo risparmiare. Con questa prosa delle imposte, come ben

sapete, mal si combina la poesia degl' inni anlichi; e pero noi vedia-

mo andare cessando 1'entusiasmo d'una volta. Si suole celebrare in

Casale 1'anniversario della difesa sostenuta da quella citta nel 1849

contro le soldatesche austriache. Una tal festa ebbe luogo doraenica

25 Marzo; ma, scrive l'ottimo giornale di Casale L'Unita fu nolalo

che agl'inviti non si corrispose come negli anni addielro ,
e non si

dimostro 1'entusiasmo gia dimostro altre volte.
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5. Se gli spirit! del 1848 e 49 non animanopiu i Casalesi, animano

pero sempre i nostri deputati che vollero inaugurare la nostra spe-

dirione in Crimea con un sonluoso bam-hetto otter to nell albergo

Trombetta dagli onorevoli ai loro colleghi militari che fanno parte

della spedizione. Ecco come ne discorreva il giornale 1' Opinions del

30 Mar/o : Gli onorevoli sono stati diligentissimi ,
e parecchi si fe-

cero veramente onore. II pranzo ha terminato alle otto e mezzo
,

in

mezzo alia pin fratellevole cordialita. Pel 10 d' Aprile si aspeltano
alia Spezia le navi inglesi che debbono trasportare le nostre truppe.
Una di esse giunse gia nel porto di Geneva ed e la nave Mary-Ann di

tonne! late 725. Giunse tra noi il Gapitano Brough incaricato dal go-
verno britannico di provvedere, d' accordo col nostro

,
all' imbarco.

Le truppe invece di 15 mila soldati saranno di 17 mila per poler sur-

rogare chi manchera. Si mandera anche un corpo d' impiegati delle

regie Poste, che dovra essere addetto al contingenle spedizionario , e

porra la sua residenza in Gostantinopoli. Al generate La Marmora ca-

po comandante della spedizione, successe nel ministero della guerra
Giacomo Durando, fondatore dell' Opinione nel 1848

, scrittore d' un
libro sopra la Fiazionalita e d'un progetto chedivideva 1'Europa in lanle

concke. Non e meraviglia ch' egli sia entrato nel minislero, tanto piu
che fu nel numero dei 117 deputati i quali votarono in favore della

legge Rattazzi. Venne nominato senatore del regno insieme col cav.

Persoglio , persona abbas tan /.a nota pel tanto che fe patire al nostro

egregio Arcivescovo
;

raa dicesi che questi non voglia accettare T o -

norevole incarlco.

6. 1 nostri giornali si ocoupano del vostro Violicembalo 1 colla so-

lita varieta di giudizii agguagliata alia varieta delle tinte. Gosi
, per

cagion d' esempio ,
la scoperta che dal Giornale d' arti e d' Industrie

vien delta risoluzione d' uno dei piu important problemiper I'arte

musicale, che sarebbe un van to pel nome italiano (N.7 aprile 1855);

vlene invece dal la Voce della liberta messa in burla con buffonate e

scede da saltimbanco. 11 Piemonte poi dei 4 Aprile, degnamente secon-

do mderato, dove nell'appendice sembra fame qualche conto, Iteto

che tin italiano abbia saptutofinalmente sciogliere un problcma intorno

al quale sudano indarno da ben due secoli gl'ingegni meccanici, nel

sommario annunzia la scoperta con una bclla, dicerido ilnuovo Violi-

cembalo del Taparelli scoperta di assai vecchia data: senza avvedersi

della ridicolezza della contraddizione di dire vecchia scoperta un pro-
blema intorno a cui sudano indarno i mecranici da due secoli

,
e di

giudicare cosi due invenzioni Tuna delle quali si conosce poco e 1'altra

1 V. Civilta Cattolica II Serie, vol. 9, pag. 711.

'
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uulla. Ma lc conliaddinoui sono essenziall al moderate, come 1'odiare

i gesuili e essenziale ai libertini: onde avreste torto cfaspfItarno altro,

anche nell'aUo stesso che coiii'ut.itr coi fatti I'arrusa d'oscurantismo.

Trovaste pure la quadrature del circolo; sareste sempre o oscurantl-

sti o plagiarii. Percio: Non tl curar di lor, ma guardae passa,

II.

COSE STRANIERE.

SPAGNA. 1. I deputali del popolo seguono a vietare al popolo la manifestazione

di sua volonta 2. Protcsta del Vescovo di Osma 3. Discussione sopra

la vendita dei benl ecclesiastic! comunali 4. Brighe protestantiche

5. La costituzione non si t'miscu mai di votarc 6. Guardia nazionale.

1. Dopoche il signer Escosura, secondo il narrate nel passalo qua-
derno

, propose all' assemblea spagnuola di non accettare petizioni

conlrarie alia legge gui yotata sopra la liberta religiosa, proposta ;ir-

cettata dall' assemblea
,
e confortata dal ministero con una circolare

in cui vieta-vasi di promuovere e sottoscrivere simili pelizioni, il po-

polo spagnuolo fu tutto in moto per protestare col falto contro que-
<-ta nuova guisa di liberalismo officiale, che non contento di conside-

rar come non fatte le domande popolari, vietava perftno che esse ve-

Dissero fatte. Nel che bisogna proprio con^venire che, se vi e ra/.za di

tirannelli a questo mondo, essa e quella dei democratici di mestiere,

sempre pronti a cospirare contro chi vuol comandar loro, e sem-

pre altenti ad opprimere chi non vuol loro prestare umile riverenza,

quando si trovano nel caso di poterla imporre altrui. Fioccando dun-

que da ogni lato le petizioni contro quel prlncipio di liberta religio-

sa. che i deputati aveano impnsto alia Spagna, il sig. Nocedal spero
che I' assemblea, vedendo s\ aperto \\ vote popolare, avrebbe rin^

savvto quando avesse trovata I' oceasione onorevole di tarlo senza

troppo'coutraddirsi. Percio nella tornata dei 5 di Mar/o propose che

1'asserablea fosse contenta di dichiarare che, essendo conceduto dalle

leggi fondamentali il diritto di petirioae, essa aceetterebbe tutte le

domande che ogni spagnuolo volesse fare di cose concernentl il buon

governo del paese. Ma il ministero non menoche In camera- si oppose
a tnl domanda; e la ragione eccola qui nei termini uscill dalla bocca

di uno dei m'mistri. K lo tengo quest'opinione, disse-eglK che ad una

legge si dee obbedire anche quando e contraria all' opinion dei,pae

se-, ogni petizione contro una legge votata e im alto di sedlzlone .

Net che non si sa qual cost piii ammirare: se la sfrontatezza di chi,
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dopo abbatluto un governo, grida contro i sediziosi, o se 1'ignoranza

di chi non sa distinguere tra il disobbedire ad una legge e tra il chie-

dere che la legge contraria all' opinione del paese sia abrogata

da chi ne ha il diritto. Ad ogni modo 145 voci contro 19diedero torto

al sig. Nocedal, e diehiararono che in governo democralico non e le-

cito, sen/a cadere in delitto di ribellione, chiedere a chi governache

sia abolita una legge riconosciuta come caUiva e contraria all'opiaio-

ne del paese ; dichiarazione, che puo far passare a piu d' un illuso

la voglia di cadere sotlo le unghie di padroni democratic!. E certo noi

crediamo che difficilmente si trovera un governanle assolulo il quale

abbia dichiarato esplicitamente ed oflicialmente di non volere udir

ragioni. Inlendiamo che cio si possa fare talvolta, ma che si possa

professare in pubblico, questa e gloria riservata ai paesi liberi.

2. Cio non ostante le petizioni si fanno in tutta la Spagna, c non si

possono impedire ;
e non solo contro la liberta religiosa, ma ancora

contro la proposta di legge del sig. Madoz sopra la vendita dei beni

ecclesiastici. Fra queste quella del Vescovo di Osma ebbe 1' onore di

eccitare in massimo grado 1'indegnazione dell'assemblea. La petizione

o protesta e nondimeno molto savia, grave e ragionata, e non diceal-

tro, in sentenza, se non che i vescovi spagnuoli sono pronti a spo-

gliarsi di ogni cosa quando la Santa Sede sia informata ed approvi ,

ma che non possono tollerare che i beni ecclesiastici siano considerati

dal poter civile come cosa sua, di cui egli possa disporre senza chie-

dere licenza a veruno, secondo 1'espressione del sig. Madoz, L' ira dei

giornali e dei deputati democratici scoppio in tal occasione oltre i

limiti finora conosciuti dell' irriverenza e dell'empieta. Noi non ci-

teremo quelle parole : diremo solo che il sig. Escosura ebbe 1' onore

di essere il piu violento ed il piu incivile di tutti, fino a chiamare car-

nefice il Vescovo di Osma. Cio fu nella seduta dei 24 Marzo, nella

quale il ministro di grazia e giustizia dichiaro ancora che il governo

avrebbe proceduto contro i Vescovi che fossero arditi di far petizioni,

e la camera decreto di cominciare subito e flnire al piii presto la di-

scussione sopra la vendita dei beni ecclesiastici. Intanto 1'Arcivescovo

di Santiago e i Vescovi di Cartagena e di Murcia seguirono gia I'esem-

pio dei Vescovo d'Osma, protestando anch' essi contro la vendita dei

beni ecclesiastici.

3. il 26 Marzo 1' Assemblea comincio la sua discussione sopra la

vendita dei beni del clero e dei comuni. Nella prima tornata il sig.

Mogano , deputalo conservatore
,
combatte la proposta ed esorto il

governo a voler almeno trattar prima con Roma quanlo ai beni ec-

clesiastici se pur voleva riuscire a cosa stabile. Parlo poi 1' Escosura

dimostrando che il vendere i beni altrui non viola punto il diritto di
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piK l.i, ma solo ue mula le forme esteriori. II qual argomento
sippiamo quanta loi/a avrebbe sull'uniiuo dell'Escosura e de'pari

suoi quaudo alcuno vole&se vendere la loro casa e i loro fondi. Quan-
to al coacordalo egli erode die si possa violare impunemente per la

ragione semplicissima che esso fu falto a Koma: ora puo ella essere

legge dello Stato una legge fatta fuori dello Stato ? Meraviglioso ar-

pHncnto ! il quale annichila diiuilc > luttl i initial! di questo mondo
l.iiii tra due nu/.ioni ; giacche sempre si verifichera die il trallato non
lu fulto materialmente in tutti i luoghi in cui dee essere osservato.

Nella seoooda tornata quattro deputati parlarono in favore del I a ven-

dila: due dei quali pero non ,vorrebbero che fossero venduti i beni

dei comuni per una ragione che ha bensi molta forza, ma per i beni

ecclesiastici non meno che per i comunali. La ragione si e che 1' in-

dennila, che si promelte ai possessori dei beni slabili, non e cosa Irop-

po sicura e da farci molti conti sopra. Del che niuno dubitava anche

prima che questi signori favorissero di dircelo chiaramente. Parlo

poi il ministro di grazia e giustizia sig. Aguirre, il quale stabili per

primo pi incipio che la vendita dei beni stabili appartenenti a comu-
nila e cosa savissima ed ammessa da tutti i buoni economisti. Quanto
ai beni ecclesiastic*! il sig. Aguirre disse sottosopra quello che i de-

putati torinesi, svizzeri e francesi aveano delto prima di lui sopra il

dirilto che lo Stato ha sopra di essi quando si trova averne bisogno.
11 bello poi e che

,
venendo al concordat

, egli assicuro che intende

osservarlo alia lettera, e come legge dello Stalo
;
ma che il tutto sta

nel saperne interpretare la lettera od almeno lo spirito. Ora rimane

a vedere come 1' interpretera la controparte, che certo ha qualche
diritto di dire in questo il suo parere. INe piu oltre ci sono giunte le

notizie sopra questa rilevante discussione.

4. Con un'assemblea si religiosa e naturale che i protestanti si diano

d'attorno in Ispagna con isperanza, se non di buon successo, almeno

di protezione. Sopra ilche convien sapere, dietro la fede de\\'Espana

giornale di Madrid, che prima ancora che fosse discussa la base reli-

giosa della coslituzione di Spagna, il ministro inglese Lord Howden
diresse al sig. Luzuriaga, ministro degli affari esteri, una nota in cui

chiedeva come sarebbero slali d'ora innanzi trattati in Ispagna i pro-
testanti. Ne questa, ne una seconda nota del sig. Howden avendoavuto

rbposta di sorla
, questi credette di dover teste ritornare sopra lo

stesso punto, prendendone occasione da un falto poc' anzi accaduto in

Siviglia, dove un agenle di polizia, penetrato nella casa di uu ministro

inglese, montre questi stava con altri otto esercilando atti di sua reli-

gione, aveva fatto sciogliere 1' adunanza. II ministro spagnuolo rispo-

se, dice la Espana, che se un qualche suddito inglese era stato ofieso

Seriell, vol. X. 15
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potea rlcorrere ai tribunal!; al che controrispose 1'Howden chiedendo

che si pigliassero informazioni sopra 1'accaduto in Siriglia. Ne si sa

finora che cosaabbia Fisposto il ministro: solo si sa che nel consiglio

dei ministri si discusse 1' affare. Ma si puo tredere che
,
senza una

molto accorta e forte
,
e percio poco sperabile opposizione del go-

verno, i protestanti sapranno molto bene servirsi in Ispagna di tutte

le facolta che loro concede una larga interpretaziooe della base re-

ligiosa.

5. In mezzo a tali passionate e difftcili discussioni non si sa quando

potra essere finalmente votata la costituzione spagtmola : delle cui

venticinque basi appena cinque furono finora approvate. Accade poi
di quando in quando che i deputati muovono quistioni accidental!,

che fanno perdere molti giorni, senza pero venire a niuna utile con-

clusione. Tali sono le interpellate che si vanno facendo ai ministri,

le proposte balzane di alcuni deputati, e mille altre maniere di per-
dere il tempo, ovvero di passarlo piu lietamente che non nel discu-

tere seriamente spinose question!. Ma di cio non e a meravigliare ;

giaeche non si vide finora assemblea liberale (nel senso moderno

della parola) che abbia dato gran saggio di sua sapienza governativa.

6. Tra le deliberazioni ineidenti, che menano in lungo la votazione

della costituzione, oltre all' importantissima della legge finanziaria

del sig. Madoz, vi e ora quella di una legge sopra la guardia nazionale,

a cui si vuol vietare la facolla di preodere deliherazioni politiche. La

milizia avea voluto far rimostranze al governo, pretendendo ancora che

il ministero si rifornisse di persone piu democratic!*^: ma pare che

il governo sia ora nel caso di resistere a questi faziosi,. ai quali pochi
mesi sono professava tanta riverenza, siccome si puo leggere nelle

passate cronache delle cose spagnuole. Percio si fece tosto undovere

di rispondere alle loro rimostranze col proporre alle Cortes di vietare

alia guardia nazionale ogni deliberaaione politica : savissimo provve-

dimento, il quale del resto puo facilmente accrescere quel mal umore
che i giornali ci dicono andar ora serpeggiando tra le file della guar-
dia. I medesimi giornali ci annunziana che, volendo la guardia pro-

sentare^alTassemblea una petizione del popolo contro la proposta

suddetta, il popolo degli artisti ricuso di sottoscriverla/, perche con-

traria a quel buon ordine che e tauto necessario aH'induslria ed alle

arti. La camera non pareva in sulle prime ben risoluta di votare

questa legge ,
ma il ministero dichiaro ch' esso era pronto a pren-

dere la sua licenza in corpo se la camera non approrava la sua pro-

posla^ la quale si va ora diseutendo con buona speranza ch'essa ven-

ga approvata.



CONTKMrORAKEA 227

|{

s \ I//.I.RA (Nottra Corrispondenxa). La tirannide libertina nel Cantonc Ticino.

Come gia vi scritsi altra volta, 11 giorno 29 del passato Ottobre fu

giorno di vero giubilo pel buoni Ticinesi, perche avendo francamente

usato del loro buon diritto ,
avevano scello uomini probi e di plena

loro eonfidenza, che valessero a degnamente rappresentare il Cantone

nolGonsiglio Nazionale Elvetico, e nello stesso tempo sapessero trover

modi) di opporre un qualche riparo alia rovina che tuttora minaccia

il uoslro paese. Ma quella gioia cittadina dovea essere di breve du-

i ai.i. Giacche adunatosi nella citta federate di Berna il nuovo Consi-

glio Nazionale per la verificazione e ricostituzione dei poteri; dopo:di

aver ammesso al giuramento i deputati ticinesi
, dopo di averli avuli

partecipi a tutte le risoluzioni, ed anche alle piu importanti, come per

esempio alia nomina dei in'-iiihi i dei potere eseculivo (consiglio fede-

rale
) , dopo di aver eletti alcuni de' uostri a membri d' important!

commissioni, un bel giorno, e fa il 21 del passato Dicembre, con un

atto quanto arbitrario altrettanto inudito negli annali parlamentari,

le nomine fatte dalla grandissima maggioranza del popolo licinese

furon dichiarate nulle. Di do si addusse per unico motivo una man-
canza di formalitii alia legge elettorale federate

,
mancanza del resto

couvalidata da una legge canlonale, e cbe mai non diede molivo di

lagni quando riuscivano eletli deputati radical!. C notate che anche

questa volta, se i'uvvi violazione di legge, cio fu pressoche unicamente

per parte degli amici del governo.

Lascio a voi 1' immaginare quanta fosse 1' indegnazione del nostro

popolo a tale inaspettata notizia. Egli pero, fidando nella sua forza

morale e nel buon dlrilto, gia si preparava alia seconda prova, e cer-

tamenteavrebbe dato una seconda sconntta e piu solenneal governo
ed ai suoi partigiani, se nel termine voluto dalle leggi fosse state con-

vocato nei comizii elettorali. Indarnofu sollecitato il governo perche
decrelasse la chiamata delle assemblee; egli ne prevedeva 1'esito ine-

vitabile
,
e quindi sempre procrastinava, aspettando la miglior sua

opportnnita. Quand'ecco, fosse il caso, fosse poi ,
come si crede fon-

datamente, cosa gia preparata, la sera del 20 Febbraio, mentre una

elelta di cittadini trovavasi in un caffe di Locarno per passare in

comurie allegria quell' ultima sera di carnevale
,

entra nel caffe un

individuo, armato di nodoso bastone la destra, e tenendo nella sini-

stra un ben aflilato pugnale, e con dietro di se altri armati. Appena
nitrato egli si mette a tirar di bastone sui circostanti, dei quail at-

terro e fer\ parecchi, il che gli riusc\ nella prima sorprcsa. Ma ben to-

sto fu umiliata la costui oltracotanza : giacche quelli che trovavansi
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nel caffe, dato di mano alle sedie, ai lavolini e a quanto \eniva loro

alle mani, assalirono 1'audace, locacciarono per terra, s\ che disarma-

to, non si sa da chl, fu ucciso collo stesso suo pugnale. Un grido di

all'armi s' innalza per tutta la citta ,
concorrono le autorita e la po-

lizia; le quali, invece di arrestare gli assalitori, arrestano gliassaliti,

che barbaramente vengono tradotti nelle pubbliche carceri. In esse

gemono da un mese, sotto la piu rigorosa severita e privazioni ,
ben

trenta cittadini innocenti, che nel maggior numero appartengono alle

migliori e piu rispeUabili famiglie di Locarno. A questo fatto accorta-

mente fu dato subito un colore politico, e tosto si spedirono emissa-

rii per tutto il cantone a sollevare in armi i partigiani del governo,
diffondendo le piu strane e false dicerie nel popolo , promettendo

danari, roba, impunita a chi volontario accorresse alia chiamata. Ap-

prestata un'esca di tal fatta, pensate voi se dovettero concorrere molti !

Ad onta pero di tante promesse e di altrettante minacce, non si rau-

narono sulle prime che circa trecento dei piu disperali ed affamati, i

quali colle maggiori rodomontate si raccolsero in Bellinzona, dove,

improvvisato un comitato di pubblicasicurezza scelto fra i piu fana-

tici radicali, comandarono al governo che convocasse il gran consiglio,

riformasse la costituzione
,
e provvedesse ad assicurare a se stesso il

potere.

Mentre a Bellinzona si fanno tali violenze
,
nel resto del Cantone

si arrestano o si cacciano in fuga i capi e le persone piu influenti del-

1'opposizione-, simandano soldatesche indisciplinate e ladre a intimi-

dire i paesi e-le vallate meno affezionate al governo $
e cos\, senza un

plausibil motivo, senza che anima al mondo sel pensasse, all'improv-

viso fu cacciato il Cantone in braccio dell'anarchia e del disordine.

Furono poi forzate e distrutte le due tipografie che stampavano i

giornali della opposizione 1'una in Lugano, 1' altra in Faido; e in

questa ultima, fra le altre cose, fu bruciata 1' operetta del P. G. Per-

rone dei due Cathechismi, di cui si stava facendo una elegante edi-

zione sul modello della prima stampatasi in Roma. Diverse case

particolarmente di sacerdoti furono derubate e malconce
;
e tutto

impunemente. Vorrei dire di piu, ma, per chi si conosce un poco di

.movimenti rivoluzionarii, basta il fin qui detto per
1 intendere i par-

ticolari.

Per fir fronte alle ingenti spese furono decretati imprestiti forza-

li caricati per la gran parte sui conservator!
; quest! prestiti pero

non basteranno per tutte le spese ; percio da persone assennate si

sospetta, e forse con fondamento
,
che qui v' abbia la sua parte la

propaganda rivoluzionaria, a cui troppo preme il conservarsi questo

covo per le tenebrose sue congiure. II che si crede perche, appena
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deslatosl 11 movlmento
,

fli pronto 11 denaro opportuno , e perche
fu sentito da persone dl tulta fede che UTI sommo italianissimo do-

mandava ad un suo amlco se trecentomila franchl 'sarebbero baslati

all' uopo.
II governo intanto si serve della preparata opporlunlta, convoca II

grande consiglio, in tre o quattro giorni si Improvvlsa una riforma

dl costtluzione, si adotta, si sottopone immediatamentealla sanzione

del popolo intlmorito ,
senza previo legale avvlso del Comizii circo-

lari. Pochissiml clttadini concorseroalla assembled
; perclo torno fa-

cllisalmo al radicall oltener 1' intento loro. Dove vl fu opposlzione si

venne a violenza, come al solito, e quel circoli in cui la forza fa ri-

gettata, il glorno appresso furono occupati militarmente. l/articolo

piii notabile della nuova costituzione si k quello che esclude 11 clero

da ogni diritto civile. Approvata la costiluzione tosto si rinnovano i

poteri dello stato, e colle solite arti e vlolenze 1 radicall riescono nel

maggior numero. II nuovo gran consiglio si costituisce, con tutta

sollecitudine si discute ed approva una legge d' imposta diretta e

progressiva sulle sostanze e sulle rendite, scopo principale del movi-

mento, e provredimento necessario al vacillante regno del radicali.

Dopo aver eletti a membri del governo i capi radicali, 11 gran Consi-

glio siprorogo sino a Maggio, per trattare allora delle \arie riforme

di che costoro intendono arricchire il povero nostro paese. lo non ho
che accennati i principali fatti, di cui guarentisco 1'autenticita. Nell'oc-

casione che si fecero le nomine cantonali furono fatte anehe le fede-

rali, e cos\ anche in esse riuscirono i radicali. Ora odo che si aduna

in Bellinzona il consiglio di pubblica Educazione, per trattare della

riduzione del ginnasii, e caricarne le spese sopra i rispettivi paesi ;
ed

ecco un altro bel frutto della istruzlone secolarizzata. Questo inaudi-

to procedere del radicali in Isvizzera non trova nei giornali libertlni

dl Piemonte una parola di disapprovazione : il che dimostra che co-

storo non cercano infine altro che di spodestare i legittimi governi,

per tiraneggiare i popoli ed arricchire se medeslmi. Ma guai se un

governo regolare facesse un menomo attodirisoluta giustizia contro

di loro. Allora s\ che leverebbero le alte strida! Prova evidente che

delle loro strida non e mai da far caso : bens^ e da far caso di loro

violenze e di loro ipocrisia abituale.

r\ !"<( jJiDri*:
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GUERRA D'ORIENTE. 1. Conferenze di Vienna 2. Prussia e. Germania 3. Asce-

tic* del Times 4. Ascetica del sinodo di Mosca 5. Crimea 6. Baltico.

1. II quindicl Marzo cominciarono in Vienna le conference dei ple-

nipotenziarii con grandi speranze di pace, le quali sembra pero che

siano andate un po' diminuendo flno al due di Aprile giorno in cui,

dopo tenutasi 1' oltava tornata, i plenipotenziarii prorogarono le se-

guenti lino al dieci di Aprile dopo le festi Pasquali. Diciamo che le

speranze di pace andarono diminuendo
, segue n do in cio come nel

resto i giornali, e le supposte loro informazioni. Le quali pero non
debbono ora meritar troppa fede, se pure merila fede quello che essi

stessi ci dicono sovente, non sapersi nulla di certo di cio che si agita

nelle conferenze viennesi. II punlo precipuo e insieme il piu mala-

gevole dicono essere quello della diminuzione che si vuoledal la Rus-

sia delle sue forze nel mar Nero. Non pare pero che si pretenda ora da

Jei la distruzione di Sebastopoli, ma solo la diminuzione della flotta.

Altri assicurano che neppure si pensa a diminuire la flotta russa, ma
solo a slabilire nel mar Nero la liberla di navigazione, in guisa che le

potenze occidental! possano fondare sulle sue rive piazze e porti mi-

litari capaci di equilibrare la poteuza russa. Ma supra cio assicurano

i corrispondenti non avere ancora gl' inviati russi ricevute dalla lor

corle le ultime istruzioni
5
e vuolsi che esse debbano essere giunte

per la prlma tornata che ebbe luogo dopo le feste Pasquaii. Le con-

ferenze ricominciarono di fatli 1'undici Aprile, avendo preso parte ad

esse oltre ad Aali pascia, anche il sig. Drouyn de Lhuys ministro de-

gli affari esteri in Francia, 1'uno e 1' altro spediti novellamente dalle

loro corti a Vienna. Ma non accade fermarci piu a lungo su quesl'in-

cerlissimo argomento, il quale conchiuderemo con alcune parole del-

Ja Gazzetta Austriaca, che dice cosi : II meglio di tutlo si e aver

U coraggio di confessare che non si sa nulla. II che precede non solo

dal segreto che mantengono i diplomatic! ,
ma ancora dal poco che

possono sarpere i diplomatic'! medesimi sopra il risultato finale. Ne i

membri delJa couferenza ne altri e nel caso di sapere cio che puo ac-

cadere il domani. 11 certo si e che per far la pace ci' vuole 1' accordo

comune, e per far la guerra basta il dissenso di una delle parti .

2. Della Prussia si va rendendo sempre piu difficile I' accordo col-

P Austria e cogli altri alleati. 11 che e venuto principalmente a galla

nella seduta dei 20 Marzo della camera de'Lordi in Londra, nella quale
Lord Clarendon ministro degli affari esteri, in mezzo a molti compli-
ment! e cerimonie, disse pero chiaramente che lo scopo della politica

prussiana, piu che non di favorire la Russia, si e quello di dividere
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la Gennania e di contrapporsi all' Austria. Quanto al rimanente della

Gennania si puo tenere come unita fermnmente all' Austria ,
stando

alk piu fresohe nolizie che i giornalisli ci danno. Presso che tulti i

coutinirenti federal! de' varii stati sono armati ed allesliti: ma non si

puo ancor prevedere chi dovra comandare 1'esercito germanico, giac

che, anche eon volendo parlare del la rival ila molto nola che esiste

sopra questo rome sopra molti altri punti tra la Prussia e V Austria,

la Sassonia, 1'Annover e il Vnrtemberg, i cui eserc.iti debbono essere

vuiiti in. uu corpo soto, non poterono ancor accordarsi nella nomina

del generate speciale che dovra guidarlo.

3. Non solo la Germania non e finora unita con quel vigore che

polrebbe facilmente, secondo il giudizto di molti, imporre la pace alle

due parii. ma 1' Inghillerra medesima ha nel suo seno division! e <li-

s(-uioiH lull' altio che favorevoli al buon andamento delia guerra.

I.'iiu-hiesta promossa dal sig Roebuck, che ora fa. il processoa' gene-

ral! combattenti in Crimea, i lamenti continui e le voglie di riforma

sopra lo stato dell' amministrazione militare, i mali umoricontro 1'a-

rislocrazia
,

il rammarico dl vedere disfatto
,
senza che il nenoico vi

abbia uvulo gran parte ,
1' unwe esercilo di terra che. T laghilterra

possedesse, tutte queste ed altre molte cagioni produceno scoraggia-

mento, dissidii, discussioni imprudenti, impacciano il governo ridollo

ormai a doversi difendere dai paesani piii che non dal russi, e mentre

r.niiio perdere il presUgio della for/a britannica, diminuiscono qoella

fiducia e qut-1 buon nuiino che e condizione necessaria per riuscire

nelU- gvandi imprese. II che ci disse chiaramente il Times in un arti-

colo asretico pubblicato il porno del dlgiuno comandato dalla Regina

Vjttoria. Eccone alcuni tratti molto notevoli. In verita, egli dice,

not siamo puuiti ed umiliati, ne ci rimane altro che fare di necessita

virtu u porre a profit-to I'ttmiliaiione che abbiamo toccata. Eccoci im-

pigliati in una guerra lerribile, nclla q^uale gia p^rdummo la metii del

nostro esercito. Ben si puo dire cbe la, preaente guerra e tra le piii

disastrose di quaate nnora abbiam dovuto combaltere. Ma cio che

e peggio si e che 1' Inghilterra dee confessare che essa non fu mrno
amb'uiosa della sua rivale. II vanto da not inenato di nostra for/a mi-

litare, e la smuuia di mescolarci negii afiari de' pit-col i stati, condusseKO

la Russia ad itukarci. Vi e poi la guisa stupida, improvvida e detestaf

bile con cui fu guidata la guerra. Noi siamo stali sconntti . uocisi ,
di -

speiVi non dai russi ma dai nostri . Soguitano poi sentiments di unr a-

sceli^a talta proprin del Times, coi quali si raccomanda a I>io perebx*

s'MMM>ca>si d'ulucio tulti gli uomini incapaci di viocei-e questa guena
(
' di gonenuBe it paese. - Ogni umile ci-istiano, dice 11 Times , ogni

Suoii ciuadiuo si ponga oggi in ginocchio nel lempio o in casa sua,
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e cola, raumiliatosi anche a nome di tutto il popolo, preghi Dio che

voglia nellare il paese da questa lirannia, da questa negligenzae cor-

ruzione che fecero finora andar a male la guerra ; preghi Dio perche
noi possiamo avere buoni capi arditi e onesli

,
se pure ve ne ha an-

cora nel nostro paese.

4. Vedemmo 1'ascetica del Times : ora c' invita a se 1'ascetica del St-

nodo diMosca, il quale nett'Ape delNordfa un appello molto singo-

lare ai fedeli delta cos\ delta chiesa ortodossa. Yoi sapele , dice il

Sinodo, che con meraviglia universale del mondo si sono trovatepo-

tenze, che si pavoneggiano del nome di cristiane, le quali vollero aiu-

tare i nemici della croce. Le loro legioni, come quelle degli infedeli,

haniio insultato le cose sante di nostra religione. Per la bocca del-

L'unto del Signore (
Nicolo

)
che oggi e in Paradise, Dio chiamo la no-

stra patria a nuovi sacrifizii (la nuova leva universale dei russi). Noi

speriamo e crediamo che chi disse : lo edificherd la mia chiesa (in Rus-

sia?) e le porte dell'inferno non prevarranno contro di lei
(il

Sinodo ha

dimenticato le prime parole del testo, le quali sono: Tu sei Pietro e

sopra questa pietra io edificheru la mia chiesa: in que&ta dimenticanza

vi e non poco di singolarita) combatta ora per la sua santa chiesa.

Noi speriamo e crediamo che colui
,
che scelse I' impero di Russia

per porvi il centre di sua chiesa (questa e una nuova scoperta sinoda-

le che il centre della chiesa sia nella Russia) pronunziera il suo decre-

to contro tutti i vicini che porranno le mani sopra la sua eredita.

11 Sinodo va cosi con lunghe esortazioni eccitando i russi ad una guer-
ra di religione, e ad una crociata universale contro i turchi e gli altri

empii ed infedeli che fanno guerra alia Russia, la quale (volendo cre-

dere al Sinodo) per solo amore della santa Fede non desidererebbe

poiallro in fine che diarrivarea Costantinopoli. Noi non dubitiamo

che la Provvidenza non sia per ricavare da questa guerra, come dagli

altri avvenimenti di questo mondo, conseguenze utilissime alia sua

vera Chiesa (la quale non e in Russia), ma crediamo parimente che

ne il Times ne 1' Ape del Nord siano propriamente gli ascetici piu

spregiudicati a questo proposito.

5. La formola consueta, con cui ci giungevano ogni giorno le no-

tizie di Crimea, annunziandoci che i lavori d'assedio.avanzavano, che

le batterie erano allestite e che tra pochi giorni si sarebbe comin-

ciato 1'attacco si e mutata ora in un'altra, la quale ci awerte perio-

dicamente che i lavori di contrapproccio dei russi avanzano, eche gli

alleati procacciano quanto possono d' impedirli. Alcuni di questi as-

salti alle nuove difese russe furono sanguinosi assai dall'una e dal-

1'altra parte. Tra i quali una sortita fatta da forse 15 mila russi con-

tro i lavori degli alleati intorno alia torre di Malacoff fu respinta nella
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nolle del 23 al 24 Marr.o dagl' inglesi e dai francesl; ma rlmasero sul

campo (slando alle prime nollzle officiall del Canroberl} 600 alleati e

2 mlla russi. 11 dispaccio posleriore, e piu parlicolaregglato, del me-

desimo generale diminuisce della meta le perdile delle due parti;

ma accresce invece d' assai 1' imporlanza del fallo
,

il quale ,
dice II

Canroberl, fu un assallo generale del russi contro I lavori d'assedio

eseguili da quella parle. Percio 1'importanza del success fallilo dee

misurarsl dalla grandezza dello scopo a cui mirava il nemlco. Sem-

bra pero, che i russi siano tult' allro che sicuri del falto loro, se si

consider! che, oltre alle nuove difese che vanno ogni A\ innalzando,

e i nuovi corpi di truppe che si dicono arrivare sovente in soccorso

della piazza da Odessa e da Perekop, essi calarono ora a fondo in sulla

bocca del porlo ahri quattro legni di guerra: di che si calcola che i

russi non debbono ora avere nel porlo piu di cinque o sei vascelli

armali. Ne certo si sa che cosa congellurare di probabile sopra i fat-

ti presenli della guerra in Crimea : giacche daiTun lalo sappiamo dai

medesimi alleali cheSebaslopoli e piii forle di prima, che e una follia il

pensare d'impadronirsene con un assallo, e che le truppe che sono in

Crimea non sono baslevoli ad un assedio regolare; e dall' altro noi

vediamo i russi perdere i loro vascelli per impedire un assallo, e gli

alleali fare immense spese di trasporti di uomini e di soccorsi d'ogni

sorla, menlre poi si conferisce a Vienna sopra la pace che molti ve-

dono almeno possibile. Piu che mai si vanno poi ora molliplicando

le predizioni di falli d'arme general! e seguili, che debbono, secondo

le ullime predizioni , gia essere cominciati
,
o cominciare tra breve.

Ma non pare che si debbano credere principle di tali mosse alcune

ricognizioni fatle da Omer Pascia, le quali in sulle prime furono an-

nunziale da' fogli come una decisiva uscila in campo ad assalire T e-

sercilo russo.

6. La flotta del Baltico e gia parlila d'lnghillerra alia volla del famo-

so Cronstadt con meno entusiasmo dell' anno passato, ma forse con

mapgiori speranze. Essa
,

dice il Times
,
e molto piu'forte di quella

comandata dai Napier, ed ha un nuovo genere di barche cannoniere

colle quali si puo penetrare in tutti i bassi fondi. Inollre la flolta

del Napier aveva un' inlera divisione di navi a vela, laddove questa e

tutta condotta dai vapore. II nuovo comandante 1'ammiraglio Dun-

das (che non e pero quegli che comandava poco fa nel mar Nero) dee

fare piu di quello che fece il Napier, egli dee avvicinarsi al nemico e

sacrificare vascelli e uomini, purche possa far loccar al nemico per-

dile maggiori. Cos\ il Times. Dal loro lato lerribili sono le difese con

che i giornali ci annunziano avere la Russia rese impraticabill le sue

acqne e le sue cosle. Sicche non sarebbe improbabile che
, dopo es-
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sersi ben guarduti in viso l'un 1'altro, i due nemici finissero poi col

separarsi con vicendevole rispetto, siccome fecero I' anno passato. II

cheanche 11 Times ci prenunzia, dicenflo che la partenza di una flotta

pel Bahlco potra essere per molti anni n avvenimenlo periodico.

VARIE. I'r.AMiA. 1. Feste dell' Immacotata Coneezione e pastorale

dell' Arcivesovo di Parigi 2. Esposizion di proteslanti in Parigi 3.

.Morte del P. Lambillotte. GERMANIA. 4. Feste dell' ImmacolaU Conee-

zione in Monaco 5. Conversion! ed altre notizie religiose. IISGHILTERBA.

6. Digiuni coraandati, e proteste. COSTANTINOPOLI (Nvstra corrispondtnza).
7. Terremoti 8. Incendio 9. Feste all' Immacolata Coneezione ID.

Preparativi per 1'Imperator Napoleone. AMERICA. 11. Strada di farro per
P isimo di Panama 12. Predicatori protestanti nelle bettole.

1. La defini/ione dommatica sopra 1'Immacolata Coneezione di Maria

SS. fu fesleggiota in Parigi, prima nella cattedrale di Nostra Signora,

e poi nelle parrocchie con tutta la pompa e la divozione che conve-

niva alia solennita della congiuntura ed alia pieta e zelo dell' Ar-

civescovo, del clero e de' fedeli che la celebravano. Mons. Arcivesco-

vo di Parigi avea gia annunziata ai suoi fedeli la grande solennita

con una sua bellissima lettera pastorale plena di quell' eloquenza e

di quell' affetto che ad un Vescovo sanno ispirare la divozione alia

Vergine, 1' affello filiale a Roma e la paterna sollecitudine verso i suoi

figliuoii. Tentammo piu Tolte di seegKere qualche tratto di quelli

che piu ci aveano commosso nel leggtrla , per darlo qui ai no-

stri lettori co"me saggio del rimanente
,
ma non sapendo qual trat-

to scegliere come piu bello, ne potendo pubblicar la lellera per in-

tiero, ne daremo nondimeno alquanti come piu opportune, dai quali i

nostri letlori saranno forse invogliati di leggere altrove il rimanente.

u Cio che sopra ogni altra cosa ci ha fatti meravigliare (dice 1' Arciv.

di Parigi) nelle inlime comunicazioni cheavemmo col Sommo Pon-

tefice, e in tutte le relazioni nelle quali fummo cogli eminenti per-

sonaggi che sono associati a tutte le sue sollecitudini. . . si e la se-

renita degli spirit!, la saviezza, la moderazione e 1' univcrsale bene-

voienza che fa per cos\ dire il fondo dell' atmosfera romrvna. Niente

di duro, di mordace, di assoluto: non si fa uso delT'energia e di una

giusta tenacita che nel salvare i principii ; sempre pronti poi ad en-

trare in composizione coi fatti, coi bisogni, colle necessita del 'tempi

e dei paesi. E del Sommo Pontefice in particolare ,
cosi ragiona :

<( Che non abbiamo noi ammirato in lui ! Una Uile bonta che tulti

senlono e ammirano, e che in lui divenuta una vera polenza-, una

mansuetudine non mai alterata, che lo rende 1'immagine piii perfetta

di Colui che il voile suo Vicario ; quel calore di anima pastorale che si
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mostra nella sua voce, nelle sue parole quando si ode dlscorrere. E
dell' unione cattolica cosi dlceva: La Provvidenza ha ora aboiiti tutti

git ostacoli moral! che i secoli aveano innal/ati, e fatte cadere fe anti-

che barriere. Essa sbarbico quelle leggi di separazione che mille pre-

giudizii aveano fatto sorgere e che erano s\ dilVicili a sradicare ... Ma

comparve ancora in quella congiunlura I' immagine piu grande del-

I'autorita pontiflcia. Mai nei secoli passati, il papato non avea fatto un

UMI pin solenne e piu importante di sua autorita. II Vicario di G. G.

pronunzia qualche parola, e la convinzione succede negli animi, na-

sce lacalma e la pace, e i fluttl delle passioni, sempre pronti ad agi-

tarsl, tacclono incatenati. Accadde qui come altra volta al divino

maestro quando parlava al mare turbato, e la tempesta cessava alia

sua voce. Ma basti fin qui, che altrimenti dovremmo tradurre 1'in-

tlera lettera. Delle feste speciali fattesi in Parigi e nell' intiera Fran-

cia noi non possiam discorrere appunto per la troppa abbondanza di

clo che sarebbe a narrarsi. Basti dire che ancora negli ultimi fogli

de'giornali rellgiosi di Francia vi ha quasi ogni giorno di che riempiere

parecchie pagine, volendo solamenle raccontare il necessario. II che

se fa grande onore alia pieta francese, somminislra parimente a noi

la scusa del tacerne che facciamo. Ma abbiam fiducia che tanta mo-

stra di catlolica pieta non sara lasciata perire dimenticala, e che qual-

che penna cattolica ne conservera una piu durevole memoria che

non sono i fogli cotidiani.

2. Ci dicono alcuni giornali, che nella grande esposizione che avra

luogo Ira breve in Parigi, si ammirera fra le altre cose un' accolta di

ministri protestanti di tutte le varie confession!, i quail vl si radu-

neranno da tutle le parti del mondo. Ognuno di essi esporra lo stato

degli affarl religlosl del suo paese e delta sua setta : e si nominano

gia parecchi di coloro che dovranno tenere discorso in quella nuova

adunanza. I dilettanti del vario, se non del bello, troveranno certa-

mente in quell' esposizione di dottrine di che ammirare la bizzarris-

sima fecondita dell' ingegno eterodosso.

3. Mort in Parigi II 27 Febbraio il P. Luigi Lambillotte d. C. d. G.

Belga di nascita . celebre pe' suoi lavorl <>pi a il canto ecclesiasti-

co. Egli ebbe la consolazione dl poter finire I suol lavorl
,

al quali

s'applirava da qualche tempo piu indefessamente che mai, quasi

presago del la sua vicina morte. Aveva fatti parecchi vlaggi in Isvizze-

ra, In Inghilterra, in Austria, in Ungheria, in Baviera, in Italia, Del

Belgio e nell' Olanda al solo scopo di consultare nelle biblioteche i

monuraenti deU'antico canto liturgico. Giunto, dopo molte fatiche,
a decifrare i segni dell' antlca nota/.iono, egJi ristauro tutta la col-

lezione del canti llturgici, scrlvendo nel medesimo tempo un' opera
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intitolala : Estetica, teoria epratica del canto yregoriano. Quest! lavori

sono ora finiti e ceduti alia casa Adrien le Clere che ne comincio gia

la pubblicazione. Di che il P. Lambillotte amava dire sovente il Nvnc

dimittis, anche perche vedeva, in un suo confratello da lui formato

alia scienza del canto gregoriano , chi avrebbe saputo continuare

le sue ricerche. Qualche istante prima di sua morle pose 1' ultima

mano ad un metodo di accompagnamento di organo applicato al

canto da lui riformato, e sul suo letto funebre giunsero le slampe
di una sua memoria al clero cattolico. Credesi che tra poco uscira la

sua opera sopra 1' estetica ecc. : i libri di canto saranno pubblicati

dentro un anno 1.

4. II giorno sacro alia Purificazione della SS. Vergine Maria fu scelto

da Monsignor Arcivescovo di Monaco e Frisinga, gia ritornato da

Roma, per promulgare solennemente nella sua Arcidiocesi la Bolla

Apostolica sopra il domma dell' immacolato Concepimento della Ma-

dre di Dio. Quel giorno fu il primo del triduo di feste che seguirono

unatal promulgazione. Nella vasta chiesa metropolitana di Monaco,
messa a festa molto splendidamente, Monsignor Arcivescovo pontifico

nel primo d\ la messa solenne ed imparll la Benedizione Papale con

indulgenzaplenaria. Nel secondo giorno pontifico Monsignor Vescovo

di Eichstadt; e nelle ore pomeridiane Monsig. Arcivescovo di Monaco

tenne un discorso al popolo. Nel terzo giorno 1' Eccellenza Rev. di

Monsig. Anlonino de Luca Arcivescovo diTarso, e Nunzio Apostolico

presso la Real Corte di Monaco, celebro il solenne Pontificale a cui

Monsig. Arcivescovo assistette in coro col suo Capitolo. In tutti e tre i

giorni il Santissimo fuesposto all'adorazione de'fedeli dal mattino fino

alle ore 4 pomeridiane. Quanto grande sia stato il concorso e I'edifi-

cante pieta con la quale i cattolici di Monaco hanno festeggiato la pro-

mulgazione dell'oracolo Vaticano in ossequio dett'amata loroSignora

(siccome comunemente sogliono chiamare la eccelsaMadre di Dio) si ve-

dra dalle seguenti parole che noi ricaviamo dal Volksbote (messaggere

popolare). Lavastissima chiesa metropolitana (egli dice) presentava

nella chiusura del triduo uno spettacolo simile a quello che videsi nel-

1' anno scorso appie del simulacro di Nostra Signora, quando nella

piazza, che d'allora innanzi porta il bel nome di Maria, si offrivano i

due sacrincii di propiziazione e di ringraziamento pel cominciare ed

il cessare del cholera. Come allora, cosl adesso, il popolo di Monaco di

ogni grado diede un sincero e splendido attestato della sua religiosa

i DeH'Antifonarid diS. Gregorio, fac-simile del manoscritto di S.Gallo pub-

blicato da! P. Lambillotte, e di alcune disscrtazioni unitevi, vedi la rivista fat-

tane dalla Civilta Cattolica nel vol. VIII della I serie, pag. 82.
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pietii. Migliala emigliaia di fedeli, fra cui parecchidella prima nobil-

ta, se ne stavano slretti e compress! 1' un sull' altro, mentre la pro-

cessione solenne, nella quale Monsig. Arcivescovo porlava il Vene-

rabile Sacramento
,
lentamente si apriva il passo fra le dense masse

nel lungo giro delta cblesa. Cost questo triduo fu un nuovo e chiaro

segno della sincerissima fede del nostri cattolici edella venerazionee

fiducta cordiale con cui in ogni angustia ed in ogni pericolo che 11

minacci in questi sciagurati tempi si raccolgono sotto il manto sicuro

della Patrona della Baviera, sollevando a Lei le mani e gli occhi in una

medesima preghiera che dice : Maria concepita senza peccato prega

per not. Cos! quel giornale. II simulacro
,
che si erge sopra una co-

lonna nel mezzo della pubblica piazza Santa Maria, fu ornato di ftorl e

circondato di lumi. Fin dal giorno 8 Dicembre 1854 fu eretta un' altra

statua di bronzo rappresentante 1' Immacolata sul prospetto di una

chiesa dedicata a Maria SSma della Misericordia.

INon sara fuor di proposito il riferire qui un fatto che dicesi di re-

cente accaduto nella citta di Salisburgo (impero Austriaco). Narrasi

che nella msntovata citta un tale sparlasse con modi ereticali della

S. Vergine e della Immacolata sua Concezione in guisa che chi I' u

diva il caccio per giusto sdegno fuori dalla osteria nella quale ritro-

vavasi. Poco dopo egli cavalcava in giro per la citta. Quando fu presso

al monistero de Benedettini, il cavallo si sdegna, s' impenna, lo sbalza

di sella, gettandolo contro il piedistallo di marmo di una statua di

Maria Immacolata, dove il miserable si fracasso le ossa, e poco dopo
mort. II fatto e raccontato da testimonii autorevoli.

.">. (A annunzia 1' Univers che un pubblicista molto stimato, il signor

Augusto Lewald, ed il pastore di una comunita libera, il sig. Giese,

ambedue ledeschi ,
sono entrati poco fa nel seno della Chiesa Cat-

tolica. II medesimo giornale racconta che il cancel liere del regno di

Prussia il sig. Carlo Luigi Augusto di Wegnern, morto poco fa, lascio

alia parrocchia cattolica di Koenigsberg tutti i libri cattolici della sua

biblioteca. Nel suo testamento poi egli , benche morto protestanle ,

parla dei sensi di affetto e di venerazione da lui sempre nutriti per la

Chiesa Cattoiica, ed, esponendo un pensiero falso ed una buona spe-

ranza, fa voti, perche la Chiesa Catlolica e la protestante si amino e

stimino a vicenda fincfie si riuniscano tutte sotto il Vicario di Gesti

Cristo, cosa che nonpuo essere lontana ad accadere. >

Ricaviamo dal medesimo cattolico giornale che le comunita. religio-

se si moltiplicano nella Cermania. JNeir Arcidiocesi di Colonia se ne

trovano ben 54, delle quali una, quel la dei Carmelitani di Colonia, e

di vita contemplativa, e le altre si esercitano nel sacro ministero, nel-

1' istruiione e nelle opere di carita. Anche nell' Impero ausU'iaco.si
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aprono ogni giorno nuovi conventi, grazie alia sincera pieta ed al vero

affetto alia Chiesa che professa il giovane Imperatore, ben persuaso
che non sono le leorie di Giuseppe II quelle che possano felicitare

gli Stati.

6. Si sa che di quando in quando la ReginaVittoriaordina nell'ln-

ghilterra un giorno di umilia/.ione
,
di digiuno e di preghiera, dando

insieme commessione all' Arclvescovo anglicano di trovare una for-

mola dl preghiera che in quel giorno si abbia a recitare nel regno.
Pare un po

j

strano che sia la Regina quella che ordina tali cose
,
e

1'Arcivescovo quello che obbedisce: ma cio e poco se si considera che

1'ordine parte da piu basso, cioe dal ministero, il quale giudica del

bisogno in cui puo essere 1' Inghilterra di un digiuno e di una pre-

ghiera. II che ci dissero poco fa seriamente i fogli inglesi, annunzian*

doci che il Palmerston aveva intenzione di proporre alia Regina Tidea

di far digiunare e pregare i fedeli anglicani, siccome infatti la cosa eb-

be luogo poco fa. Vi fu pero questa volta una novita, secondo il dettcci

dal Times
$
ed e che si rauno in Liverpool un meeting affine di pro-

testare contro questi giorni di penitenza coraandata. Molti oratori

fecero osservare che questi digiuni sono contrarii alia liberta religior

sa . ed altri
, anche piu sapientemente ,

notarono che da essi suole

venire nocumento al lavoro degli operai.

7. Ci si scrive di Costantinopoli che, oltre al terremoto accaduto

in questa capitale, un altro assai piu rovinoso ne accadde in Brussa

(citta della provincia di Bitiniaj nel medesimo giorno, cioe il 28 di

Febbraio. "Vi furono diroccate (dice il nostro corrispondente) varie

case ed un' antica torre, vi perirono trecento diciotto persone, greci,

turchi, ebrei, armeni scismatici. 11 Vescovo armeno cattolico di quella

citta, dando relazione di questo luttuoso caso al suo Primate di Co-

stantinopoli, dice che da tre giorni si erano sentite cinquanla scosse,

e che le acque minerali, che abbondano in quella cUta, e la rendono

frequentata dai bisognosidi cura, erano affatto sparite. Ne' vicini vil-

laggi della Bitiniae maggiore il danno recato da'frequenti terremoti.

Scrive inol tre il medesimo Vescovo di Brussa al suo Arcivescovo pri-

mate che le scosse di terremoto continuano tuttora, sicehe il popolo si

ritiro fuori della citta e vive attendato alia campagna.
8. INella notte degli 11 di Marzo fu preda delle fiamme la scuola

militare situata lontano da Pera e verso Pangaldi. Questa gran fab-

brica, destinata per I'istruzione militare de'turchi, era fornita di tutti

gli strumenti necessarii, fatti venire da Londra e Parigi. II ftioco ebbe

principio dalla cucina, inveslendo le travi di essa. Ultimamente que-
sto magnifico stabilimento era stato convertlto in ospedale francese

,

ove questi teneano (giacche e in una assai bella e ariosa situazione)
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Horo nmmalati, deposit! di mediomali. lelti, vesliari e roba. TuUo fu

ridotto in cenere, ed appena si poterono salvare i poveri malati.

0. Per oelebrare la sotonnita della immacolnta Conoeaione della

r.oatissima Vergine novellameale definita, anche nella CapiUle dei-

1'Orienle fu (utto UM iriduo solfimr . nel quale Sua Sanlita couce-

tette indulgenza ptenaria a que i fedeli, che per Ire giorni v' aresse-

ro assistlto. Nel terzo gtorno ,
che cadde nelia domenica 11 Marzo,

Mons. Primate Hegson lesse dal pulpito un discorso pubblicando la

definizJone dommatica, quindi fece solenne Pontificate, essendosi re-

cala 1' immagine della Conoezione in processione sulla via pubblica
. tioniM alia Cbiesa Cattedrale di Gesu Salvatore a Galata.. Nella della

chlesa prima del triduo solenne si era dalo un corso d'eserrizii spiri-

luali al popoio armeno caktolico.Per la premura, esotto la dtrezione

di D. Timoteo Clraghian, aluiino di Propaganda, parrocoiesupertove
di delta chiesa, essa era stata addobbata con rioche stofie di firussa e

splendidamenle illumiuata, s\ cbe non solo la divozione e la pieta,

ma la pompa ancora e lo speUacoio attinarono grandissima >aflluenza

di .po^olo. La divozione che U popoio araneno cattolico porta 'alia

SS. Yengjne e tutta particulars sua prerogativa : e siccoine la Chiesa

armena seuipre aveva creduto rimraacolata ooocezione di Maria s.v.

e ne celt brava percio la iesta di precetto ai 9 di Settembre, percio i

fedeli armrai con sommo giululo eidivozione assisterono a questa sin-

goJare solenvta.

10. Sifanno quivi m^gnifioi pireparativi per la venuta deU'.unpe-
ratoi Napoleone , e Ti.si alleslisce il vistosissimo palaz/x> imperiaJe,
situate netla costa asiaticadel Bosforo delta Heyler-Bey, costruilo con

ricchi marmi ed addobbi dal Suilan Mahmud, il cui gtarditio <e bosco

sono singolari per la rarlu deHe piante , fiori
,
scherti d' acqua, ii-

moni, iiranci ecc.

11. II d\ 28 Gennaio di quest' anno !' islmo di Panama era per la

prima volla percorso in tulla la sua larghezza da un convoglio di

viaggiatori in istrada di ferro, che dalle rive dell' oceano allantico

giuusero cos! in poche ore a quelle del Paoifico. Panama offre ora

una via direlta, e quasi puo dirsi breve, alia folia immensa del viag-

gialori e degli emigranli che da Nuova Y6rck e dai porti dell' Europa
van 1 10 al Peru, alia California e nei rarii arcipeloghi di cui e seminalo

il Pacifioo. II viaggio, che prima dovea farsi per I' islmo, won ei pia

Uiofo tii dictollo a ventMeghe: ma quesle poche wiiglia richiedevano

da due a Ire giorni di Tiaggio faticosissimo, sia in piroga, sia adorso
di muli. Cinque anni di lavoro e 3S miiioni di spesa diedero ora.questo
comodo ai viaggialori. Cos\ dei due istmi che prima si oppouevano
qual bariieia ai viaggialori, quello di Panama ormal & supernlo.
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Quanto a quello di Suez si spera che sara tra breve tagliato da im
canale navigabile.

12. 1 giornali degli Slati Uniti ci recarono pareechie Tolte notizie

molto curiose sopra le pazzie a cui dal loro fanatismo, o meglio dal-

la loro ignoranza, sono condotti i ministri protestanti dl quel paese;
ed ora ci parlarono di chi predicava sopra i legumi, ora di chi in

una predica si stendeva in lunghi complimenti ad una celebre can-

tatrice. Ma forse non vi fu finora stranezza simile a quella che ci

racconta 1' Univers dei 24 Marzo sopra la fede di giornali e di cor-

rispondenti di Nuova Yorck. Convien sapere che il sig. Fernando

Wood, da poco tempo sindaco di Nuova Yorck
,
considerando che il

numero troppo grande delle bettole moltiplicava le occasion! dei de-

litti, crede bene di far eseguire severamente lalegge di polizia la qua-
le vieta di tener aperti la domenica i convegni dei bevitori. Ora che

pensarono alcuni di costoro? Nient' altro che aprire un tempio pro

testante
,
in cui un reverendo, abbigliato di nero, legga la Bibbia e la

commenti, mentre intanto i suoi uditori stanno gozzovigliando. La

polizia poi non ha diritto alcuno di violare un tempio colla sua

presenza; e cos\ nulla poi vieta che in esso si beva e si mangi a pia-

cere mentre il predicatore" declama sopra la temperanza. Chi fu in

quel tempio nella domenica degli 11 Febbraio racconta che egli vide

una cantina oscurissima, illuminata a gaz anche di mezzodi, piena di

tavole, e di seduti innanzi ad esse, con molti donzelli porlanti qua e

cola che bere e che mangiare; nel fondo vi era un personaggio con

cravatta bianca, ed abito nero
,

il quale predicava sopra 1' uso del

vino, citando, con molta profanazione, tutti i luoghi delle Scritture

che poteva bene o male tirare al suo argomento. Molli altri simili

falti si potrebbero arrecare, nei quali i ministri protestanti prestano

pubblicamente 1'opera loro a servigio delle umane passioni: ma ol-

treche 1'arrecato puc bastare per saggio ,
non tulti si potrebbero

raccontare senza mancare a quel rispetto che e dovuto a lettori

civil i.

Siamo pregati di avvertire, a scanso d' equivoci ,
che il brigadiere

Cesare Tomassi
,

del quale si parla nella Storia dell' Assassinio di

Pellegrino Rossi pubblicata nella Civilta Cattolica, e persona diversa

da Cesare Tomassi figliuolo di Gaetano , abitante ora in Subiaco : il

quale non prese veruna parte in quel fatto malaugurato.
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ARTICOLO II.

Considerazioni generali.

SOMMARIO

1. Problema da risolversi 2- Non bastano i principii astratti 3. Applica-

zione a vieta obbiezione 4. Sua retorsione 5. La natura determina il

superiore colle condition! individuanti 6. Nello stesso modo che deter-

mina le sociela 7. II principle di legittimita nasce da legge morale appli-

cata al fatto 8. Produce dovere e quindi diritto 9. Nel principio ge-

nerate il dovere precede il diritlo, nell' ordinamento particolare il diritto

precede il dovere 10. Provvido consiglio
di tal disposizione 11. La

legittimita nasce a poco a poco dal dovere di ordinc sociale 12. Scambia-

toda certuni col consenso del popolo 13. Avvertenza intorno agli scola-

stici 14. Epilogo 15. Il principio particolare di legittimita e" diverse

in ogni societa 16. Sua influenza nelle societa gi formate 17. Debito

del Superiore nell' assumere il comando 18. Allorche senza lui non puo

ottcnersi il pubblico bene 19. 11 Superiore non solo e in 6ene, ma e un

6en della societa 20. Di che nasce 1' affetto e la rivcrenza cristiana verso

il Principe.

1. Premesso il concetto di Superiore, il quale altro non k nella

trattazione presente, se non Tuomo dotato if autoriin, vedemmo

nel precedento articolo quanto rilevi il determinare un prtncijrio

1 V. questo volume a pag. 5.

Serie II, vol. X. \Q
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che renda certo ed evidenle il diritto di questa o quella persona a

governare un popolo: prindpio che abbiam detto di legitlimita ;
e

che pu6 essere o universale o singolare. Universale sara quando sotto

forma astratta affermera doversi ubbidienza al legitlimo ordinatore:

quando poi sotto forma concretu afferma: In questa socieia I ordi-

natore e colui ( per es. ) che nasce dalla tal prosapia, ovvero che

procede dalla tal forma di scrulinio, eec. allora il prindpio di legil-

timita sara singolare; e diverra norma pratica del suddito nel mon-

do reale, nella singolar societa a cui esso appartiene.

Determinare questo prindpio e T oggetto dello studio che ora

imprendiamo e la dottrina e di tanto rilievo e si contrastata a' di no-

stri, che non pu6 dispiacere al lettort^. se, prima d' intraprendere

la ricerca del principio che la determina, arrestiamo ancora un mo-

mento il suo sguardo nelle universal] considerazioni che possono

chiarire il problema e nei corollarii che da queste immediatamente

conseguono.

2. E in primo luogo riflettasi quanto sia frequente negli autori

anche piu savii T equivocare nello stato della quistione invocando

ppiueipii universal! in una quistione tutta individuate, e chiedeado

all' umana natura astrattaf una individuasdone, eui in ogni altra ma-

teria ogni fHorsofo riconosce impossibile. Ponete che io vi domandas-

si se per natura 1'uomo sia grande o piccolo, sia biondo o bruno, sia

primogenito o cadetto, sia d' ingegno acuto od ottuso eec. ? niuno

sarebbe cost soro che pretendesse trovarne la risposta nella natura

astratta, C' en treia si anche essa la natura umana a fornirci una parte

della risposta: ci dira p. e. che essendo Y uomo animal ragionevole,

lo stretto legame delle due sostanre fa si che rimperfezione della

materia possa ebetare la mente ond'e avvivata
,
cerchera nelle leggi

universal! della generazione le cause che ponno produrre certe fat-

tezze ereditarie; e cosi via via* d' ogni allro problema individuale :

ma questo inftusso della natura astratta <*' causa remota, causa

mediata, incapace di produrre per sfc sola queU'effetto di individua-

zione che e appunto il termine opposto della natura astratta. Que-

sta natura pud fra i tanti fenomeni individuali acconciarsi anche ai

n .:*,.
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fenomeni proposti, al color biondo o al bruno, all
1

ingegno acuto

< all' ottuso ere. : si pud acconciarvisi. Ma per quali motivi questa

volta abbiamo il bruno e non il biondo, abbiam I' acuto e non I' ot-

tuso? Ecco il problema che la pura natura astratta per s& non ba-

sta a risolvere.

Ora la ricerca di ehi sia il tuperiore legittimo e una ricerca di

individuazione. Dunque ricorrere alia natura umana considerata

nella individuazione , egli e ricorrere ad una premessa che non

contiene in se adequatamente la conseguenza.

3. E pero quando traggono innanzi certi pubblicisti con quel

notissimo sillogismo che dalla natura umana vuol trarre la sovra-

nita del popolo, ben vede il lettore con qual risposta si possa abbar-

rar loro il cammino. La natura, dicono, vuole nella societa un' au-

torila senza determinare questo o quell' individuo a possederla. Or

ci6 che e voluto dalla natura umana senza determinazione d' indi-

viduo deve appartenere a tutti gli uomini. Dunque a tutti gli uo-

mini appartiene 1' Autorita .

fi facile dopo quanto abbiam detto sgombrar 1' equivoco nella

minore distinguendola cosi: deve appartenere a tutti gli uomini eio

che & voluto dalla natura umana come proprieta della specie, con-

cede: ci6 che e voluto come individuazione delle persona, nego.

fe chiaro che la natura umana vuole che vi sieno dei bruni e dei

biondi, dei perspicaci e degli ebeti: ma vuole che vi sieno in forza

di quelle combinazioni concrete che producono le individue pro-

prieta accidentali lasciando illesa in tutti gli uomini la natura uni-

vereale.

4. Dal non aver bene avvertita questa doppia influenza della

natura or sulla specie, or sull' individuo nasce una conseguenza che

potrebbe avere del ridevole nell' argomento degli avversarii, come

in ogni altro argomento analogo. Se volessimo applicarlo p. c.

alia qualita di biondo o di bruno, potremmo argomentare cosi:

la natura umana vuol biondi e bruni senza dcterminare per s&
i

chi debba esser bruno o biondo. Or ci6 che e voluto dalla natura

senza determinazione d'individui deve appartenere a tutti gli uo-

mini : dunque debbono essere e bruni e biondi.
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A vedere la perfetta rassomiglianza di questo coll' argomento

degli avversarii poc' anzi proposto, basta riflettere che quello pu6

con leggera modificazione trasformarsi in quest' altro : La natura

vuole nella societa e superiors e sudditi senza determinazione d' in-

dividuo. Or ci6 che e voluto dalla natura senza determinazione d'in-

dividui deve appartenere a tutti gli uomini : dunque tutti ad un

tempo sono e superiori e sudditi.

Lo vedete, lettore: tutto 1'equivoco sta in quelle parole La natora

vuole le quali possono applicarsi, immediatamente all' essere spe-

cifico
,
mediatamente agli accidenti individuali

, voluti anch' essi

dalla natura, ma variamente nei varii individui secondo le condi-

zioni loro accidental!.

5. Quindi vedete che nell' argomento degli awersarii non e vera

assolutamente 1' asserzione che la natura non determina per verun

modo giammai qual sia il superiore in una societa determinata.

Ella lo determina in quel modo stesso con cui determin6 quella so-

cieta individuandola in quelle persone e in quelle forme, e separan-

dola o distinguendola almeno da tutte le altre societa del genere

umano.

Avvertite di grazia, lettore, a questa somiglianza di condizioni fra

la societa e il superiore che la governa: la qual simiglianza sfolgo-

rera di tutta evidenza se applicherete anche alia societa quell' ar-

gomento medesimo che gli avversarii adoprano per plebeizzarne il

potere. La natura
,
direte

,
vuole gli uomini tutti divisi in molte

nazioni senza determinare chi debba appartenere a questa o a

quella, poiche tutti gF individui sono ugualmente uomini. Or cio

che e voluto dalla natura umana senza determinazione d' individuo

deve appartenere a tutti gli uomini : Dunque tutti gli uomini so-

no membri ugualmente di tutte le nazioni.

6. Se tale argomento io vi proponessi e voi non foste quel cor-

tese che siete veramente: stolido, mi rispondereste, e come non

vedi che la tua risposta e in contraddizione col tuo problema? Tu

vuoi trovare un principle per diversificare una nazione dall' altra

e vai a cercarlo in quegli elementi universali di natura umana che
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sono essenzialmente simili e quasi identic! in tutti gli uomini ! in-

terroga pure in buon' ora la natura se vuoi-, ma interrogate in que-

gli ordini concreti
,
dove ella lavora gl' individui del mondo visibi-

le; e quivi troverai mille ragioni per cui 1' Italiano non e Francese,

e non e Spagnuolo il Tedesco. Ma cercare nella universal natura

umana la ragione dell' essere italiano, vale altrettanto die supporre

non potersi essere uomo senza essere italiano.

Egregiamente : la risposta non ammette replica. Ma ben ammet-

te una applicazione all' argomerito dei phbeizzanti il potere. E

non vedete, possiam noi risponder loro, che il ricercare chi sia su-

periore in una societa vale altrettanto che cercare un principle per

cui uno o pochi vengano diversifirati dalla moltitudine ? E come

volete che nelle ragioni universal! della umanita trovisi un princi-

pio diversificante i pochi dai molti ? Invece d' interrogare la natura

in quanto e una in tutti gli uomini, interrogated piuttosto in quan-

to e fonte di quelle immense varieta accidental! per cui gl' individui

disconvengono ;
ed allora vedrete se sia avara la natura dei suoi

responsi. Troverete che la natura umana e quella che fece nascere

voi ilaliano da padre italiano, che vi costitui nel nascere, erede di

padre ricco, che dando alle ricchezze il potere di sovvenir la mise-

ria, vi forni i mezzi di aggraduirvi le plebi, che imponendo al be-

ncficato il debito di gratitudine impose alle plebi il riverirvi e T a-

marvi, che obbligando a vivere e ad usarne i mezzi, obblig6 il po-

vero a dipendere dal ricco, che attribuendo alle abitudini una forza

quasi di seconda natura, cang!6 F abitudine in legge ,
e ne impose

la riverenza. Queste e mille altre ragioni somiglianti vi mostreran-

no un divario immenso fra voi e mille altri popolani i quali dotali

dalla natura dell' essenza medesima
,
vennero per6 contrassegnali

con diversissimi caratteri individual! : e capirete che benHpu6 da

simili condizioni individuanti variamente condizionarsi 1 applica-

zione delle leggi morali per modo che ad altri sia debito 1'obbedire,

a voi diritto e debito 1' ordinare. '

Ecco ci6 che rispondera natura a chi va ad interrogarla nel vero

suo santuario dov' ella parla realmente, invece d' interrogarla nelle
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astrazioni dove 1'uomo la strascina cogli sforzi dclla propria intelli-

gonzn. Di che pbtete conchiudere: il principle di legittimita doversi

ricerrare nei principii individuanti e non nelle universalita astratte;

ed andare errato e vagolar tra Ic fantasime chi pretende accertare

la persona del superiore con quegli slessi principii che dimostrano

la necessita generica di un' autorita. E tale appunto e I' argomento

degli avversarii 1' autorita e necessita di natura umana, dunque

appartiene a tutti gli uomini.

7. Deduciamo ora dal fin qui ragionato un secondo corollario

che raccomando alia vostra attenzione. Se il principio di legittimita

altro non e se non un principio per cui il suddito si riconosce ob-

bligato ad obbedire; non e chi non veda questo principio dover

essere radicato in una legge morale e per conseguenza universale
;

giacche gli elementi materiali non ban per se forza obbligatrice.

Per altra pafte dovendo obbligare certe persone e non certe altre
,

la legge morale dovra essere applicata a qualche fatto particolare e

concreto. Dal connubio di quella legge col fatto nascera 1' obbliga-

zione di quella o di questa persona, e per conseguenza il diritto

correlativo di quella che vien detta superiore. Ne questa potra aver-

ne il titolo e i diritti se non in quanto il suddito sente internamente

1 obbligazione di dipendenza. Ma questa obbligazione pu6 ella mai

sentirsi per altra legge che per quella del creatore ed ordinatore

supremo? Cercate pure in tutti gli arsenali non dico della tirannia,

ma della forza, della scienza, della bonta e di qualunque altra dote

umana; mai non troverete un principio per cui T uomo venga sog-

gettato al volere arbitrario d' altro uomo
, comunque armato di

promesse, di minacce, di lusinghe.

8. Quindi T analisi del principio di legittimita dovra sempre

condurci per questi tre gradi : una legge suprema di Dio che co -

manda di consoguire certo scopo determinato
;
una coscienza mo-

rale del suddito che sente 1' impossibilita di conseguirlo senza di--

pendere da certa determinata persona ;
il diritto in questa persona

correlative a quel debito : diritto, il qoale messo in atto nei parti-

colari comandi
, obbliga ad azioni particolari, come considerate in
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generale costituisce la dipendeuza di suddito. La causa dunque per

cui questo o quell' individuo si riconosce suddito dee prenedere il

comando del superiore : la causa all' opposto per cui il suddito ob-

bedisro nolle particolari disposizioni a questa o a quella legge e

pm-edutu dallu legittimita del superiore prima riconosciuta e dal

comando di lui che mette in atto il debito di obbedire. II suddito

eseguisce I

1

atto ordinato perche la legge lo obbliga : la legge lo

obbliga perche il superiore e legittimo ossia perche il suddito co-

uosce in se il debito di dipendere : conosce in se questo debito per-

che Uil dipendenza e necessaria a serbare I' online voluto dalla

Provvidenza.

9. Da questa analisi delta sudditanza il lettore comprendera che,

sebbene nelle sovranita derivate (quali sono ordinariamente quelle

cbe governano le societa adulte nel loro stato regolare) il diritto del

superiore soglia apparirci come causa della sudditanza
;

i primordii

per6 di questa debbono trovarsi in tutt' altro che nel diritto di co-

lui che poscia comandera (giacche come potrebbe sperare obbe-

dienza dal suddito, se questi prima non sentisse dalla coscienza

intimnrsi il debito generale di obbedire ?) : e che per conseguenza

nelle societa esordienti ii principio di legittimita dee formarsi in

nmniera mollo diversa che nelle societa gia mature, hi queste in-

carnato una volta il potere in un uomo o in una istituzione potra

quindi propaginarsi nei successor! senza che resti mai un interre-

gno assoluto nel quale si ignori dalia societa chi abbia diritto al

comando. AIT opposto in una societa esordierite dovendo il dirilto

di comando corrispondere ad una precedente obbligazione di una

molti Iodine la quale riconosce di dovere obbedire; potra Icntamente

furmarsi la legittimita del comando come lentamento si forma nei

sudditi quell' universale dettame per cui la morale totalita di essi

giunge a pronunziare concordemente quel dettame pratico : siamo

obbligati ad obbedire alia tal persona come ad ordinalore supremo e

perpetuo della nostra societa. II che molto piu dovra accadene in

quei periodi in cui esordisce non solo la forma di governo e la dina-

stia govenuuile, ma eziaudio la stessa societa non ancor ben forniala

e determinate all ugcire dal periodo e dalla condiziona precedente.
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10. E questo modo di naturale produzione della legittimita del

comando dalla precedente obbligazione del suddito e, come vedete,

pienamente conforme al procedere consueto del Creatore
, gia da

noi osservato altre volte, diversissimo dal consueto di ogni artcfice

umano il quale ricevendo dalle mani del Creatore le materie gia

formate pel fine universale ,
e volendo pure ottenerne il concorso

ad intenti suoi particolari, altro non pu6 fare che scegliere le so-

stanze meno disadatte e poi a forza di contrasti costringerle a ser-

vitu cui non le trae il naturale impulso. II Creatore all' opposto

chiamando la creatura dal nulla e per6 incapace di opporre alcuna

resistenza, le infonde un principio interno che 1' indirizzi sponta-

nea ove 1' intento del Creatore la vuol "condurre : cotalche non ab-

bisogna piu a tal uopo n& violenza ne contrasto, sol cbe si lasci al-

V interno impulso libero 1' elaterio ed aperta la, via. Cosi corre il

sasso al centro
,
cosi la pianta si svolge nelle sue forme naturali

,

cosi il bruto e condotto dagli appetiti , mossi dalP apprensione dei

sensi che internamente loro presenta 1' oggetto, cosi 1' uomo e gui-

dato dalla intelligenza e dal volere ,
eccitati dalle rappresentazioni

e commozioni sensibili.

Coerente a questo suo disegno, quando il Creatore voile condur-

re soavemente 1' uomo alia societa
, gl' infuse nelP animo quella

cognizione dell' ordine e quel sentimento di doverlo osservare ,

che sono basi di tutta la vita morale : e che applicati variamente

secondo le varie congiunture a mille ordini sociali diversi, in cia-

scuno di questi conducono 1' uomo onesto
, quando 1' ordine ha

preso una certa stabilita sotto 1' ordinamento di una persona deter-

minata a pronunziare nell' intimo di sua coscienza : se io non ri-

verisco in questa persona 1' ordinatore coslante della societa, diver-

r6 causa del disordine e fallir6 per conseguenza al debito morale

che mi obbliga ad evitarlo . Mosso da tal sentimento T uomo one-

sto si riconosce suddito, e quegli cui tutti riconoscono per ordina-

tore trovasi investito del diritto di superiore per quella stessa legge

morale per cui il suddito dice : io debbo obbedire.

i 1 . II qual dettame non e chi non veda doversi formare per Io piu

assai lentaraente come lentamente si formano quasi tutte le morali
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abitudini. Se tu quest' oggi operi a scconda di un consigliere ami-

co, domani a seconda di un altro
-,
se oggi negozii con un mercante,

doraani con un altro
;
se oggi usi un cibo , domani un altro

, oggi

pasci il greggo in un prato ,
domani in un altro ecc. ecc. tu non

toi mi veruna di quelle abitudini o flsiche o morali il cui interrom-

pimento possa recar a te o ad altrui disgusto o nocumento
,
ed ob-

bliglii per conseguenza clii non vuol recarti travaglio a non farsi ca-

gione di talc interrompimento. All
1

opposto se per lungo tempo tu

formi costanti abitudini, string! in conformi la di queste relazioni di

afletto,di condotta, d'interesse ecc.
;
chi vorra poscia troncar que-

sti nodi ti rechera non die molestia anche danni notabili con grave

oflesa della social carita.

Or una appunto di queste abitudini da cui dipendono interessi

gravissimi e 1' obbedienza prestata ad un pubblico ordinatore. Qual

meraviglia dunque che la diuturnita di obbedienza prestata volon-

tariamente possa stabilire il debito di continuarla nel suddito e di

usarla nel Superiore?

12. Ed ecco la cagione di quella indeterminazione che per lo

piu si ravvisa nei primordii delle nazioni e di quasi tutte le societa

numerose. Nella famiglia il fatto semplicissimo da cui questa risulta

determina ricisamente la superiorita e la sudditanza. leri tu non

eri sposo ,
non eri padrone ,

non eri padre ; oggi alia tal ora hai

detto quel st che ti costituisce marito
,
hai pattuito quel servo che

ti costituisce padrone ,
hai avuto quel figlio sul quale hai diritti di

padre. iMa nella formazione delle grandi societa e dei superiori che

le governano la bisogna va tutt' altrimenti : e quei molti popoli che

di qui a tre o quattro secoli costituiranno uno stato solo
,
vivono

prima in relazioni di stranieri i quali a poco a poco gli uni agli al-

tri accostandosi son destinati a formare la nazione Francese ,
la

Spagnuola, T Inglese ecc. In questo lento progresso del congiungi-

mento di queste genti, mille nodi s' intrecciano di unita nel pensare,

di afiezione nell' amare
,
d' interessi nel negoziare ,

di sentimenti

religiosi nel culto,di proporzioni topografiche nel territorio, di so-

miglianza nelle istituzioni, di linguaggio nel conversare ecc. ecc.
;
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i quali nodi giungono lentamente a tale complicazione d' intreccio

e a tal forza di legame che la separazione piu non sarebhe possibile

senza una violenta lacerazione delle piu energiche e dilicate fibre

social!. Allora e che le rnolte societa particolari si avveggono final-

mente di quella maggiore unita in cui si trovano congiunte, e pro-

nunziano esplicitamente : not siamo una nazione. II pronunziulo

non e, come ben vedete, una di quelle leggi decretorie e per lo piu

tiranniche, con cui certi pubblicisti vorrebbero creare a ritroso della

natura or popoli, or costituzioni, or dinastie; ma e semplicemente

un riconoscimento ossequente di ci6 che la natura ha gia operate

all' insaputa d' ogni uomo. Or cosi accade per lo piu nella perso-

nificazione primordiale delle autorita: un lento svolgimenlo fa si

che questa o quella persona gia si trovi al comando prima ch' ella

stessa lo suppia, e che il ribellarle sia delitto prima ancora ch' ella

abbia titolo di governante.

13. Ed ecco perche gli scolastici (citati talora da' libertini che

citano senza leggere o leggono senza capire) mentre concedeano,

originarsi il potere da Dio
,
ma mediante il popolo ; soggiungeano

per altro non esser libero il popolo a ritoglierlo poiche conceduto

Tavesse: ne rimaner lui padrone di quel potere che per la necessita

stessa di natura era astretto ed obbligato a trasferire in un supre-

mo imperante. Quegli uomini sapientissimi comprendeano che se

la natura impone il debito di trasferire
,
non pu6 concedere il di-

ritto di ritenere; e che una forza ordinatrice soggetta ai sudditi e

una contraddizione, come contraddizione sarebbe un architetto gui-

datodai suoi muratori.

14. Riepiloghiamo or dunque questa seconda inferenza. Posto

che la caosa onde sorge il coneretarsi dell' autorita in un individuo

e una quatche legge morale incarnata in un fatto particolare, eevi-

dente che la radice della superiorita e della sudditanza sta , prima

in Dio che obhliga, poi nella coscienza del suddito che al cospetto

di certi fatti particolari si sente obbligato; d'onde nasce finalmente

il drritto correlativo a tale obbligazione per cui una persona deter-

minata trovasi atta ed obbligata a coordinare molti associati al co-

mun bene.
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(jual persona, divninta in il Superior*, eA ol>ljlig$ta<

muover quul bene, iinpoue con i>pn iali couiaudi quelle a/.iuni

che a tal bene ella vede neoe&acie e oe,JaaoifotiittllffMiN ob-

bliga il suddito uila operaziouo. ^)uesl' autorita germoglia in qual-

iif modo dul consenso dci suddili. in quaulo eswi m-lla formaziuuo

primordiale del .superior* veggousi obbligati per eomun bene ad ob-

bedire prinaa die I' imp rante abbia ricevuto il tilolu di legiltimo

superior^. .Ma siccome la loro obbedienza non e uua libera deter-

minaziouo
,
ma e risullameuto di fatti provvidcnziuli : la vera cau-,i

costitutrice delta concreta a u Lori La e peru del superiors in cui Ella

s* iucaraa non e il popolo, ne dal popolo dipende in ogni evento e

in ogni societa ii derogare o T abolire i diritti d'ogni diriasta legit-

timo. Cio non vuol dire cbe mai non possa uu cerlo uumero di cit-

tadini trovarsi investito per le vicende sociali del diritto di eleggere

I'imperanto legittimo: ma vuol dire sollautoche uu tal dirilto oel-

la moltitudine e accidentale, come accidentale e U diritto di auto*

rita nel governante.

15. Da I ul I i questi dementi consiegue un terzo corolla rio, ed e,

ogni societa avere sotto una propria sua forma il priucipio di lri! -

timiti^ ed essere assurdo lo stabilirlo, universalmeote il mrdcsimi).

in ogni societa. Questa conseguenza germoglia dalla impossibilila

di trovare un tipo universale in quci varii accident! che diversiGca-

no le vicende delle varie societa. Come non e posslbile lo stabilire

[-r cagiou d' esempio che la mensa di tutte le famiglie sia inibaa-

dita costantemente della stessa qualita e quautita di cibi, svarialis-

simo essendo il numero e Tappetito dei coramensali; come non si

jmo assegnare La stessa guardaroha ad ouni iamiglia, ordinando in

tutte una medesima quantita e misura e qualita di vestiario, diversi

essendo il numero, la statura, il sesso ecc. di coloro che debbono-

vestirsi , cosi non e possibile il dutermiuace che tutti i meiubri di

qualsivo^lia soriela debbano credersi ognora per una, sola e ineder

sima ragioiif obbligati, pena Teccidio comune, a ricever da queslo

e da quell' altro individuo le norme di lorogoveruo. Se i Goli Ispa-

ni all' aspetto dei musulmani tiranni sperano salve /./a nel valore di
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Pelagic, i Romani derelitti dall' autocrate bizantino veggono unico

opportuno ordinatore la sapienza e le influenze del vicario di Cristo.

Se i Medi straziati dalle fazioni trovano fra i lor concittadini un

Deiocete, i Moscoviti sono astretti a cercare un Rorico in terra stra-

niera. Era gia Re di fatto Pipino quando tale veniva riconosciuto

per diritto: Cosimo all' opposto in Firenze governava di fatto senza

che il suo diritto venisse mai dichiarato e parea morir privato, lad-

dove moriva sovrano. Queste e mille altre varieta che la storia ri

presenta ad ogni pagina, altro non sono che un'applicazione dell'ti-

niversale principio, da noi stabilito, che T autorita s'incarna per un

fatto accidentale sposato ad una legge morale: Y accidentalita es-

sendo essenzialmente varia e moralmente impossibile die ricorra

ognor la medesima : quello che vi ha di costante nel determinare il

principio di legittimita , e, che in quella varieta di fatti sociali le

moltitudini sieno condotte a riconoscersi obbligate a dipendere da

certa determinata persona per non fallire ad altri doveri imposti

loro dalla eterna legge del Creatore.

16. E questo universale principio siccome influisce a formare il

legittimo imperante in una societa novella; cosiobbliga le moltitu-

dini in una" societa gia formata a riverire costantemente 1'imperante

gia per legittimo riconosciuto e a serbare gelosamente quegli arti-

coli della costituzione fondamentale per cui vengono determinate le

legittime successioni : essendo gravissimo il danno che si reca ai

concittadini quando questi ordini di successione ingiustamente si

sowertono, sottraendo cosi alia societa il piu fermo principio del

pubblico bene.

17. E poiche abbiam toccato di questo pubblico bene che forma

V oggetto delle cure del principe, tragga quindi il lettore un'altra

conseguenza del ragionato fmora : vale a dire, che siccome vi sono

elementi che costituiscono nelle moltitudini il debito di obbedienza,

cosi altri elementi costituiscono nel superiore il debito di giusto

comando. in altri termini, siccome in alcune ipotesi la moltitu-

dine e obbligata ad obbedire per non trasandare certi suoi doveri
;

cosi per non trasandarne certi altri pu6 accadere che una persona
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sia obbligata ad assumere in un popolo il comando supremo; o

anche per cagioni contrarie sia obbligata ad addicarlo. Di che ab-

biam molti esempi nella storia e in quella specialmente dei Romani

Pontefici, molti dei quali a malincuore c solo costretti dal timore

di mali immensi nella Chiesa , ovvero da leggi strettamente obbli-

gatorie assunsero il grave peso della tiara. Di che si fa chiaro che il

principio di legittimita pu6 inchiudere e inchiude ordinariamente

in in solo il legame pel suddito di costante obbedienza : ma anche

nel superiore la capacita e la volonta di promuovere costantemente

il bene comune : e che come si cercano le fonti onde sgorga il dovere

di obbedire nelle moltitudini, cosi potrebbero cercarsi le fonti onde

sgorga in certe persone e in alcuni casi il debito di accettare il co-

mando. Ma di questo suol parlarsi assai poco perche, considerate il

comando non come un peso formidabile ma come un desiderio uni-

versale ,
il pubblicista non vede alcuna necessita d' imporre I' ob-

bligo di sobbarcarsi a ci6 che tutti sospirano ,
ma ben vede la ne-

cessita di astringere alia obbedienza da cui tutti rifuggono.

18. In verita per altro chi ben comprende che voglia dire supe-

riorita ossia obbligo di ordinar la societa al ben comune, rompren-

dera ad un tempo che un animo ben fatto e rettamente raziocinante,

un peso dee ravvisare nell'ufficio del comando
;
ne pu6 addossarselo

senza grave ritrosia, superata solo per amore dei concittadini e pel

debito rigoroso di promuoverne il pubblico vantaggio. Ed ecco per-

che nella societa cristiana ove, condannate e combattute le passioni

disordinate, tutte le verita sociali acquistano il loro giusto valore
,

1' assumere un comando vien riguardato non come una foliciu'i

d'uomo fortunato, ma come opera buona d'uomo che si sacrifica al

pubblico bene *. Non sara certo cosi facile che questi sensi di

modestia e di eroismo passino dal principato ieratico nel principato

politico ;
non essendo cosi facile imbevere delle norme evangeliche

il ceto laicale come il sacerdotale. Ma non per questo e meno eyi-

dente anche fra' laici la verita di quel dettato. Ogni superiore e

>ilih. 'i. iv!

i Si quit epi$fopaf.im dtsiderat bonum oput ilniderat. I Tim. HI, 1.
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costituito per ordinare i sudditi al pubblico bene: dunque clii noa

fosse capace di ordinarli non e capace di assumere superiorila :

dunque una tale capacita dee contemplarsi dal pnincipio di legilti-

iriila : e 1 assoluta incapacita di compiere tal debito dovra dirsi ini-

pedimento insuperabile ad acquistare i diritti di superiore.

19. Gomprenderete quindi ohe I

1

individuo o il consesso al quale

toec6 in sorte tal dovere e diritto, non solo e obbligatoad usarlo

in-bene comwne, ma diviene egli stesso un bene eowtwe, come nel-

1' uomo fisico p. e. il principio vitale non solo e a.&ene di tutto 1' uo-

mo i:w e nel tempo stesso un bene di tutto 1' uomo. Cotalche un

uomo che combatte per difendersi la vita, non difende gia il prin-

cipib' vitale,, ma difende il proprio bene, difende se stesso. E nello-

stesso modo la societa che difende la propria dinastia oontro co-

spiratori o oontro ri belli, non dilunde gia principalmente le perso-

ne dei dinasti, ma difende so stessa, e la propria esistenza, la qua-

le'e<appoggiata non solamente air a&tratta aulorita, ma all autorita,

personificata in questo o in quell
1

individuo.

Diiche vedete quanto poco intendono cio die dicono certuni i

quali dal principio vero saluspopuli supremo, lex pretenderebbono

inferire la licenza, anzi il debito di ribellione. L'autorita^ dicono

ee, e inbene comune;. or questo superiore non< governa con van-

taggio comune: dunque abbiamo diritto a spodestarlo . JVlolto ana-

logo al costono sarebbe T argomento di chi dicesse : il principio vi -

tale e in bene dell' uomo. Or nel tale infermo esso compie molto

male le sue funzioni : dunque meglio sara ammazzar 1' infermo ohe

lasciarlo sotto I' influenza di codesto archeo sconcertato . Evvi oer-

tamente fra i due argomenti una, differenza per essere fisicamente

impossibile il surrogare nell'uomo all
1

antico un nuovo principio vi-

tale. Ma chi osservache ad una tale impossibility puo molte volte

equiparansi la morale impossibilita di cangiare nella societa il go-

vemante senza pericoli e strazii spaventevoli della medesima; com-

prendera quale stoltezza> sia nell' avventata precipitanza con oui i

libertini vogliono rimediare ad ogni piccolo abuso troncandone la

radice col mozzare il capo alia societa. Ben altrimenti lapensavano



i robusjLi caratteri del medto evo : i quail Wnchje .pieni di cio

che oggi ohiaiuasi coraggio civile, selto goverai assai (iu popolari

ove i teoiperamenti del polere erano allidaU a corporazioni >ed isti-

iuzioni gagliarde e risolutei pure insegnarono coJle voci delDoUor

d' Aquino (o clii altro ne sia 1' A. )
.si non fueril excessus tyranni-

dis utilius est remissam tyrannidem lolerare ad lempus, quam contra

'iyrammm ayendo mullis implicari periculis, quae sunt graoiora ipsa

lyrannide *. Ragionevolissimo aforismo di politica pratica il quale

naturalmente sgorga dalla dottrina lin qui spiegata che il supe-

riore e non solo m bene comuoe: ma un bene comune: se fosse

semplicemene in bene comune sarebbe semplice stromenlo del bene

sociale e lo stromento si gitta quando non serve all' intento; ma il

fabbro che gitta il suo martello, il suo trapano, la sua sega quando

piu non gli servono , gitta egli con ugual facilita la sua niano
, il

piede, Tocchio quando sono infermi?0h no davvero: ci vuole.as-

sai perche si risolva al taglio. E perche ? Perch^ non solo sono

stromenti a bene del corpo, ma sono un bene, sono un membro del

corpo medesimo. Or cosi appunto nel caso nostro : 1' autorita
,

il

superiore non solo sono in bene, ma sono un bene, una parte della

societa
;

la prima della societa astratta
,

il secondo della concreta.

Onde k tutt' altro rimuovere dalT impiego un ufficiale che ^- stro-

mento dell* autorita , e spodestare un principe che ne & la reale

personilicazione.

20. Questa verita che qui abbiamo chiarita coll' analisi lilosofira,

fu sentita da lungo tempo anche dal volgo nelle societa cristiane

per una confusa apprensione e quasi per istinto spontaneo; d' onde

nascea quella specie di amor filiale dei sudditi verso i principi ,
di-

versissimo dall' abbietta adulazione pronta sempre a lodare ugual-

mente i vizii come le virtu di chi comanda: pronta ad adempiere

con ugual devozione e i giusti comandi di un Teodosio o d' un Ltii-

gi IX e le voglie persecutrici d' un Nerone o d' un Domiziano. II

cristiano riverisce, quasi dissi adora, 1' autorita divina nel suo'prin-

1 Da rg. princ, 1. 1, c. 6.
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cipe ;
e questo raggio della divinita ne rende sacra la persona. Ma

la riverenza alia persona mai non giunge ne a plaudirne i difetti

ne a secondarne le passion! ,
ne a renders! complice delle colpe:

perche legge suprema del Cristiano che obbedisce e il precetto di

Colui che mentre vuole si renda a Cesare ci6 ch'e di Cesare, vuole

salvo a Dio ci6 che e di Dio.

Ma bastino queste generali considerazioni intorno al principio di

legitlimild e alle sue generali influenze. Entriamo adesso a spiegare

piu in particolare come esso formisi e come possa ridursi a certi

principii universal! senza spogliarlo di quella singolarita che gli e

essenziale come poc' anzi abbiamo spiegato.

,.!.;.

.-{ ,-.



LA CHIESA E L'IMPERIO
STUDII STORICI 1

ARTICOLO IV.

Gl' Imperatori bizanlini nelle loro relazioni colla Chiesa

e coi Pontefici sotlo il regno di Basilisco e di Zenone.

Quelle massime fondamentali, die segnarono i confini del potere

imperiale, e ci mostrarono T autorita della Chiesa e del PonteQci

libera, indipendente negli ordini spiritual!, e superiore per origine

e per grandezza al principato terreno
,
furono da noi vedute, a dir

cosi, scolpite nei monumenti storici, ed intimamente penetrate nel

dritto pubblico d' Oriente nei tempi che corsero da Costantino a

Leone II. Per quanto grandi siano state le violenze degl' imperatori

Costanzo e Valente, e squisite le arti e vigorosi gli sforzi co' quali si

adoperarono gli Eutichiani per allacciar 1' animo del giovane Teo-

dosio e tirarlo alia ribellione
,
erano per6 quei principii e quelle

massime si bene penetrate nelle fibre tutte dell' impero, che gli uni

e gli altri fecero inutile prova ;
e V autorita della Chiesa e dei Pon-

1 V. questo volume a pag. 56.

SerieII,vol.X. 17
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tefici apparve sempre piii grande e lumiriosa a fronte degli ostacoli

e delle opposizioni. Ma ora abbiamo da percorrere tempi assai piu

aspri e scabrosi, i regni cioe dei principi piu usurpatori dei drit-

ti della Chiesa, degl' Imperatori teologizzanti, i quali, per quanto

fossero meschini ed incapaci di regolare 1' impero combattuto e

cadente, aspirarono tuttavia al dritto di governare le Faccende del-

la Chiesa. E mentre lasciavansi guidare da
1

capricci e dagl' intrighi

di donne ambiziose, di eunuchi e di cortigiani adulatori
, volevano

affettare autorita e potenza, travalicando i confini loro prescritti ed

invadendo le pertinenze dei Vescovi e dei Pontefici. Ci6 nondimeno,

dopo un rigoroso esame dei documenti conservatici dalla storia, noi

speriamo poter ricavare una splendida prova dell' assunto proposto

alle nostre ricerche. 1 nostri lettori cominceranno a vedere fin da

questo articolo per quali vie gl' imperatori bizantini siano pervenu-

ti a quelle stomachevoli usurpazioni che piagarono in priraa, e poi

condussero a morte 1' impero : ne sara loro discaro il conoscere,

come a dire, i semi di quello che noi svolgeremo poi piu ampiamente

nella seconda parte della nostra traltazione.

Dopo il regno brevissimo e, direm quasi, nominate di Leone II,

Zenone padre del fanciullo principe, e genero di Leone I afferrd le

redini dell' impero. 'Uomo deforme nell' aspetto e piu nello spiri-

ts *, timido, crudele 2, debole, orgoglioso, sfrenato a' vizii piu

bratali, da' quali credeva onorata la porpora
3

, inesperto nel ma-

1 CEDHENO Ifim. Compendium. Bonnae 1838, vol. I, pag. 615. /ovu;.\

Annales vol. II, 1. XIV, c. I e II. Venetiis 1729, pag. 40.

2 CEDRENO 1. c. pag. 621. EVAGRIO Hist. eccl. Aug. Taur. 1748, 1. Ill,

c. XXVII, pag. 326. SUIDA lexicon, Cantabrigiae 1705, t.TI. ZTVWV pag. 10.

TEOTAHE Chronographia, Bonnae 1839, pag. 209. ZONARA 1. c., c. II, pag. 41.

3 Ab ip$o I'.runlio illecobris cupiditatum ita ye lot urn dedidit ut nihil esset

tarn turpe , tamque illicitum, quod impetum eiut cohiberet. Sed fie in flagitiis

volutabatur, ut clam quidem ac remotis arbitris ea committere vile ac plebeium

exiitimaret ; palam vero et sub oculis omnium ea patrare regium quiddam et

imperalore dignum censeret. EVAGRIO 1. Ill, c. I, pag. 301 seg. TEOFANE Chro-

nographia ed. cit. pag. 209. ZONARA Annales ed. cit. 1.X1V, c. II, pag. -42.

SUIDA 1. c. NICEFORO CALL. Hist. cccl. t. II, Parisiis 1630, 1. XVI, c. I, p. 662.

.> < ,,....
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neggio delle cose pubblielir
> im -apai

v tii ar.jiiislar la scienza nc-

oesstria a chi dee governare *
;
e frattanto spogliatore del popoli.

OTtro nel dare il suo, prodigo e smodato nel profondere 1' allrui.

sagace e violcnto nelF accuraulare nuovi tesori colle arti di un bar -

baro e d' un tiranno 2, eoco la nera imma^ine die ci lasciarono i

greci scrittori d' un principe dal quale furono cotanto -violati i di-

ritti della Cbiesa, e aperte lo vie dl uno scisma lacrimevole per 1' <)-

riente. Zenone, allorcbe strinso lo scetlro, trov6 la Cliiesa trionfa-

trico dell'eresia nestoriana ed eutichiana, avviliti, confusi e dispersi

i piii
audaci sostenitori dell' errore, riuniti i credent! nell' unita

della fede dichiarala a Calcedonia : e se eglii si fosse contenuto en-

tro i limit! del suo potere, avrebbe rassodato 1' ediGzio cattolico e

consolidata la pace nell
1

impero. Ma prima ancora di essere desti

nato al diadema, egli avea gia stretto amicizia coll' erctico Pietro*

Fuilone e condottolo seco ad Antiochia, dove gli avea dato prote-

zione-e difesa perche potesse assalire la dottrina cattolica sostenuta.

dal santo vescovo Martino, invaderne due volte la sede e da essa-

bostemmiure piu francamente il stnodocli Calcedonia, e organizzar*

la frenetica setta dei Teopaschiti 3. quindi ben naturale che i

Monofisiti, pros Ira ti gia. sulto Leone rion solo dalle condanne della

Cbieaav ma. ben anco dalle leggi imperiali, vedonda asceso sul trono

orientale un tale loro protcggitores, concepissero le piu belle spe-

ranze.

1 Si IDA I. c. MALCO Excerpta ex hitt. Bonnae 1821) pag. 235 et Ex

fragm. hist. pag. 275. ZONARA 1. c., c. 1, pag. 40.

2 SuiDAl. c. EvACHiol.llI, c. II, pag. 302. - ZONABA 1. c., c.H, pg. 41.

:: i i ni,,,i;i) LETTORE l. I, n. 20, 21, 22. Aug: Tanr. 1748, pag. 3i; sg.

Srmo Vilae 55. Lawtatio Atexandri tnoti. in Si Barnabam\\ lun. , o. XXIV,

Coloniae 1779; pag. 696-97. Breviculns hist. EutydrianistarttiH, tmt Ge$ta

dt nomine Acacii apud LABBE vol. V, ed. Venet. pag. 176, e il 1. I dclle oswr-

vazioni del Valesio sopra Evagrio, sotto il titolo De Petro antioch. epitfr c. I,

-d. cit. Evagrii pag. 5S3. Pietro Fullone venne finalmcnte condannatoie de-

posto da un concilio adunato ad Antiochia col favore di Leone I, e relrgato per

ordim* drll' iinperatorc in Oasi, donde credc tnlnno sia fuggito e nascostosi nel

monastero dcgli Acemeti a Costantinopoli V. TeoDORO LETTORE 1. II, n. 22,

30, pag. 513, 514. Breviculus 1. c. V\LE$IO 1. c.
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Ma essi non ebbero il tempo di vedere soddisfatti i loro deside-

rii in sul principio del suo regno, avendo un intrigo di corte sbal-

zato dal soglio il loro future sostenitore
,
e chiamato all' onore del

diadema lo scellerato Basilisco *. Ben e vero per6 che 1' usurpatore

cerc6 aiuto nelle loro medesime braccia ricambiandoli di protezione

e di difesa. Fu dunque, per legge imperiale, restituito sulla cattedra

alessandrina lo scomunicato Timoteo Eluro
,

e con lui venne il

compagno delle sue scelleratezzePietro Mongo 2,11 quale, radunato

un conciliabolo, vi anatematizz6 il sinodo diCalcedonia trovando un

eco favorevole nelle lettere encicliche pubblicate dall' imperatore ,

colle quali furono condannate le decision! di quel concilio e seve-

ramente proibito il sostenerle 3. Al tempo stesso, per decreto di

Basilisco, fu posto il Fullone sulla sede antiochena; correndo allora

alle oppressioni ed alle violenze i fautori dell'eresia e dell'empieta *.

Usurpazioni di simil fatta non eransi certamente vedute fin allo-

ra nell' Oriente
;
ne aveano mai preteso gl' imperatori cristiani di

sentenziare intorno alle materie ecclesiastiche e d' imporre le loro

erronee dottrine, non che al popolo, agli stessi pastori della Chiesa.

Ci6 nondimanco la sola lettura di quelle encicliche, e piii la con-

dotta di Basilisco (specialmente se si paragonino colle lettere e colla

condotta del Pontefice Simplicio) ci mostrano assai chiaramente il

marchio dell' ingiustizia e della usurpazione profondamente impres-

so in quegli atti imperiali. Giacche si ricava da quelle encicliche che

1' imperatore, volendo coonestare la novita dell'editto,ne ravvisando

in s& stesso titolo disortaasostegno della strana autorita che si arro-

>; >. .> .

1 KVAGRIO 1. HI, c. HI, pag. 303. TEOFANE cit. pag. 186. MALALA Hist,

Chron. L XV, Bonnae 1831 pag. 387. CEDRENO 1. c. pag. 615.

2 EvAGRiol. c.,c. IV, pag. 303. TEODORO LETTORE 1. I, n. 30, pag. 51 4.

LIBERATO Jireviarium c. XVI, in Bibl. Gallandi vol. XII, pag. 147. TEOFANE

1. c. pag. 187.

3 TEODORO LETTORE 1. 1, n. 31, 32 pag. 514. Brevicnlus cit. pag. 175.

LIBERA.TO 1. c. EVAGRIO 1. HI, c. IV, V, VI. TEOFANE cit. pag. 188.

4 TEODORO 1. c. EVAGRIO 1. Ill, c. VI, pag. 307 seg. TEOFANE cit. pag.

187-88. Breviculuf cit. pag. 176.
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gava, cerca un puntollo nell'esempio del suoi predecessor!, Costanti-

no c Teodosio il giovane, i <jrua/i, die' egli, condannarono le eresie *;

perci6 alle leggi da quest' ultimo promulgate egli sottopose chiun-

que ricusasse sottoscrivere alle sue decisioni 2, le quali assicurava

esserc ro/on/d di Dio stesso 3. Per fermo P usurpazione qui tra-

spare a traverso di quelle stesse parole ordite a velaria. Giac-

che Costantino e Teodosio condannarono bensi le eresie gia con-

dannate dai Conrilii e dai Pontefici, ma non mai le dottrine de-

cretate e sanzionate dalla Chiesa; e se punirono colla deposizione

e coll' esilio coloro i quali erano stati giudicati e sentenziati con

legge generale o speciale dai tribunali ecclesiastici,non perseguita-

rono per6 mai coloro i quali sottoponessero religiosamente se stessi

ai canoni decretati dai Pastori della Chiesa. Costantino e Teodosio

attestarono essere espressa la volonta di Dio nelle decisioni una-

nimi dei Padri raccolti in sinodo
,
non gia nelle leggi degl' impera-

tori i quali ardissero temerariamente convellere i decreti dei con-

cilii ecumenici *. D
1

altra parte chi non vede 1' ambizione e P in-

teresse essere stati i due soli stimoli all' empieta di quell' editto ?

Difatto, non ostante il tripudio dei Monofisiti el'adesione dei timi-

di vescovi dell'Asia alia costituzione imperiale 5, allorquando, per

la fermezza del patriarca Acacio , sollevossi apertamente in favor

della fede il popolo di Costantinopoli, e gli animi degli ortodossi si

rivolsrtro a patrocinare la causa di Zenone, Rasilisco ritratt6 le sue

encicliche, dichiarA nulla qualunque cosa fosse stata da lui stabi-

1 Sic eni'm piae et beatae memoriae tmpera(or* ^uf ante nos vixere, Con-

stanfinu< scilicet et Theodosius tunior, de cunctis hacreticis dogmatibu* prae-

ceperunt. EvAr.Rio 1. Ill, c. IV, pag. 304.

2 Iturta leges quae iampridem de huiusmodi improbitate latae sunt a beatae

ae divae memoriae imperatore Theodosio etc. FVAGRIO 1. c. pag. 30S.

3 Qui vero post hosce nostros divinos apices, quos ex Dei senttntia promul-

gates a nobit esse eonfdimus etc. EVAGRIO 1. c.
,

4 V. intorno a cio 1'articolo secondo di quest! studii storici vol. IX, pag.

Tilft e seg.

5 EVACRIO 1. Ill, c. V, pag. 306 seg.
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lita contro la fede e la disciplina della Chiesa , e rese ai Ve

cattolici le loro sedi *. Adunque nori il dritto ma I'usnrpazionr. fo-

menlata dall' interesse e dall
1

orgoglio, parlarono nelle encicliche e

nella coudotta di Basilisco in favor degli eretici. I quali tentarono

bensi di sradicare le massime fondamentali di dritto pubblico cri-

stiano radicate vivamente e profondamente nelle viscere dell'impe-

ro; ma dimostrarono alia prova la manchevolezza di loro forza <. la

saldezza con cui quelle reggevansi contro gli urti piu rovinosi^igril

Ben altrimenti par!6 il dritto e la giustizia nelle lettere che Papa

Simplicio indirizz6 in quella congiuntura all'imperatore, ad Acacia

ed al Clero di Costantinopoli 2. \[ sovrano Gerarca manifesta vera-

mente in esse la grandezza del suo carattere pastorale : egli parla

colla vow stessa delfapostolo Pielro 3; egli annunzia la dottrina apo-

stolica conservatasi intatta nei successor! alia romana sedt, a' quali

fu da Dio commessa la cura di tutto 1'ovile, e promesso perpetuo il

trionfo sulle potenze infernal i
4

5 egli qual pastore universale invia

,1 EVAGRIO 1. Ill, c. VII, pag. 308 seg. TEODORO LETTORE 1. I, n. 32, 33*.

34, pag. 514 seg. TEOFANE cit. pag. 188 89. SURIO Vitae SS. XI Dec. Vita

S. Danielis Styl. c. XLI, pag. 954, c. XLIH, pag. 953, ed. cit. SDIDA op.

cit. vol. I BaoiXtaxo; pag. 422.

2 Dopo le dotte osservazioni del Pagi e del Tillemont non dubitiamo di

asserirc che la lettera IV del papa Simplicio fu, diretta a Basilisco e non a Ze-

noue, c la V, VI e Vll furoDO spedite ad Acacio ed al clero di Costantinopoli nel

tempo che regnava questo principe. Il Baronio, per avr creduto indirizzata la

IV lettera di questo Pontefice all' imperator Zenone, ha dovuto violentarc e i

fatti e la cronologia. V. PAGI Critica in Annales Baronii, t. II, an. 476, n.

XI-XIV, AnUuerpiae 1727, pag. 394. TILLEMONT Hist, de I'Eglise t. XVI r

Acace nota II ed. Veneta pag. 756.

3 Quo magis B, Petri apostoli voce, qitaliscumque sedii eius minister obU-

stor etc. Ep. IV Simplicii apud LABBE t. V, ed Venet. pag. 99.

i Perstat enim in successoribus suis haec et eadem apostolicae nortna doctri-

nae, cui Dominus totius curam ovilis iniun.rit, cui se usque ad (inen^aaeculi mi-

nime defuturum, cui portas inferi nunquam praevalituras esse, promitit; emus

sententia quae ligarenlur in tern's, sold testatus est non posse nee in coelo. L. c.

pag. 98.r a > ^ i<

;.
<-

.

/ .1 ..il'/..- '*
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all'imporntore una copia delle lettere dommatiche del Magno Leone,

pen-he ecli possa apprendervi le norme dellu fede *, anzi gliele pro-

pi,
DC

<|ii;il
n-iiola sicura della cattolica creden/.a nel mistero del-

rincarnazioiM' -: uli ;u!dita rome modelli da imitare Marciano e Leo-

ne imperatori-, gli ricorda autorevolmonte quali siano i doveri di re-

ligioso principe, e se chi voglia da tale comportarsi debha tollerare

1'empieta d' un Eluro, senz'attirar sull'impero le divine vendette 3.

Negli stessi sensi scriveva il santo Pontefice al Patriarca Acacio ed al

clero bizantino, ed inculcava caldamente al primo, che insinuasse

quelle massime salutari nell'animo dell'imperatore e ne volgesse i

peosieri a religioso ossequio verso la Chiesa; e manifestava aU'aUro

che sarebbe sbrancato dall'ovile di Cristo chi si accoriciasse alle cnci-

cliche deirimperatore,confortando ognuno a tener saldo nella difesa

della fede *. Chi non iscorge in quelle lettere trasfuso un senso cliia-

rissimo d'un potere superiore all'umano e v"ome srolpitovi profonda-

mente il carattere di un diritto che ripete da Dio la sua origine? Chi

non 1 intende al paragone che I' usurpazione sta dalla parte dell' im-

peratore, invano ravvolta nei miserabili veli dell' ipocrisia? Acacio

poi,riconoscendo il dritto indestruttibile nella Sede apostolica, pre-

g6 per lettere il Pontefice perchc nelle ulteriori usurpazioni di Ba-

silisco lo soccorresse dei suoi consigli , e gl' indicasse i mezzi coi

quali arginare la piena dei mali che minacciavano la Chiesa d
1

0-

riente :>
. Simplicio soddisfece dall' una parte ai buoni desiderii

1 Ctrtc, ut factlis vobls necs$aria non actit imtructw, eantndem trmvpla

ria littrarum ad fratrem at eoepiteopum nostrum Acacrum miti restrii icn&btis

offtrfndii, I. c.

2 Quibut (Leonis M. litterit) ita plene atque dihicide taeramtntrm domtm-

cae incarnutionis exposuit, ut non modo catholiciu, ted m chrisliamts quidem

valeat ttuneupari, qitisquu <ttie et redemptionii suat cavsatnon evidenter agno-

tcal. 1. c.

3 Non vnlendo trascrivcre tuttn intera la letlcra, vcdi quest! sentimenli

-eiponi a pag. 97 eD9, 1. c.
,

i V. la lettera V, VI e VII di SIMPUCIO 1. c. pag. 99, 101.

n Ad apottoKcam trxlem referre curavit ut.ii tolas iptt tion potvrttt, htnctis

cum ecutom consiliit atque tractatibus apud imperatortm positnt quae Eeligio-

ni competerent alligari. Gclatius papa , p. XIII apud LABBE, t. V, pug. 332.
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del Patriarca bizantino ,
e cfall' altra spedi nuove lettere all' impe-

ratore, rompendone la durezza coll'ostacolo di sua autorita, abbas-

sandone i' audacia e respingendolo entro i confini della sua giuris-

dizione *
. Or qual cosa mai infondeva tanto vigore e si piena ga-

gliardia nelle parole del Ponteflce, se non se il possesso d' un diritto

autentico, irrepugnabile, non contraddetto dagl' imperatori medesi-

mi nel colmo dell' ebbrezza delle ereticali loro usurpazioni?

Ma rovesciato dal trono Basilisco, e ricondotto vincitore a Co-

stantinopoli colle armi di lllo e di Armazio 1' imperatore Zenone ,

parvero volgere al meglio le sorti dell' impero
2

. II pensiero dell' e-

strema miseria nella quale egli era stato travolto nell' Isauria
,

le

predizioni fattegli dallo Stilita e da S. Tecla, il favore manifestato dai

cattolici pel suo ritorno fecero pur iinalmente rinsavirel' imperato-

re Zenone e lo resero alia sincerita della fede 3. Scrisse egli per-

tanto al Papa Simplicio, mandandogli la professione delle sue cat-

toliche credenze
;
e nelle medesime lettere 1' assicur6 della veracita

colla quale prometteva ch' egli manterrebbe inviolate il simbolo di

Calcedonia, stritolerebbe la tirannide ereticale e sulle rovine degli

errori di Eutichete ristabilirebbe la verita della religione *. Fu

: Non abbiara le lettere indirizzate in quell'occasione da Simplicio a Basilisco;

ma abbiam cio ricavato dalla citata epistola circolare di GEI.ASIO. Eccone le pa-

role: Basiliscus tyrannus et haereticus scriptis apostolicae sedis vehementer in-

fractus est et a plurimis revocatus excessibus, I.e. E piii avanti parlando del

1'imperatore Zenone : Sanctae memoriae papa Simplicius, et post eum sanctae

memoriae papa Felix, non solum Basiliscum tyrannum sed etiam imperatorem

Zenonem pro iisdem ipsis excessibus, auctoritate libera saepius increpasse no-

scuntur, flectique potuissent etc. , 1. c. pag. 334.

2 Chronicum paschale seu alexandrinum Bonnae 1832, vol. I, pag. 600, GOl.

M.U.ALA Chronogr. ed. Bonnae, 1. XV, pag. 378, seg. TEOFAISE, ed. cit.,

pag. 193 CEDRENO ed. cit., vol. I, pag. 617 NICEFORO Hist. eccl. Lut. Pa-

ris. 1630, t. II, 1. XVI, c. VIII, pag. 670 TILLEMONT Hist, des Emp., t. VI

Zenon, art. VIII, ed. cit., pag. 486 LE BEAU Hist, du Bas Emp. 1. XXXVI,

an. 477.

3 EVAGRIO, 1. Ill, c. VIII, pag. 309 SORIO XI Die. I. c., c. XL, pag. 954.

4 Non abbiamo la lettera di Zenone, ma ne parlano i papi Simplicio e Feli-

ce 111 nelle leltere inviale a qticl principe Ego qitidem litteris quas vestra
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'!. pin hell.- testimonialize che rendesse mai

1
; /,mtino al primato dei Pontcfici; giac lif/rnoneconfessava in quel-

lo scritlo ch' ossi erano i gjudici supremi nelle cose della fede, i so-

vrani sostenitori e i maestri infallibili delle catloliche dottrinc. cli>

ogni cattolico principe dovea loro sottomettersi e sopra le loronor-

me mo<Mlare le proprie rredenze. Simplicio nel rispondere con-

gratulossi coll' Imperatore del riconquistato impero ;
ma insieme

1' ammoni che ne dovcsse riferire il trionfo a Dio, il quale col re-

slituirgli lo stato intendeva ridonare ia liberta alia Chiesa i; Iod6

assai la religione manifestata dal monarca ; ma non Iasci6 perrio

d' istruirlo e confortarlo nella vera fede, per soddisfare ad un dove-

re impostogli dal si/o grado. E qual organo autcnlico dello stesso

principe degli Apostoli 2, present6gli ad esemplari di pieta e di re-

ligione i migliori che aveano tenuto lo scettro in Oriente, esortan-

dolo a snervare gli audaci sforzi degli eretici, a mantenere inviolata

la fede di Calcedonia, e ad aflrancare la Chiesa d' Alessandria da

quei lupi che eranspne per violenza costituiti guardiani e pastori 3.

Clemend'a dtstinai-it . pignus immensum rererenilae religioiitatii aecipient el

ingenti gratulationc retpiro et omm'no non ambigo mentem vettram in rebut di-

vinii gestura longe potiora quam ctipio. Simplicius ep. VIII apud l.vnr.i . L V,

pap. 103. Professionem (uam, conscientiamqtte recolendam tensibtn tunr pie-

tat it intinuo. Palatii tut facito tcrinia recenseri et scripta ilia diligenter in-

te$tigari , quae ad apicem tummae regrerliens potestatis ad deceisorem meum

pittas tita pro communt gratulatione direrit: his turn semper magna laude pro

sequeris , quod haereticam tyrannidem praedicationit catholicae vigore contri-

vertt, qua utique i$tiu$ i-eritatis praedicatione nihil aliud quam de eutychiano

laboret errore prortut abolendo eiusque lequacibut excludendit etc. Felieit III,

ep. II apud I.AIIHK. t. V, pag. 149.

1 Cum fiilei catholicae \\btrtate imperium es$e restitution < tit in omnibus do-

eeas causam tibi cum Deo esse communem etc ..... Ille (Dew*) te ad istorum re-

duxit imperium: tn similem istis redde famulatum. Simplicio , ep. VIII apud

(.ABBE, t. V, pag. 103.

2 Haec beato docente not Petro, mea humilitate praedicante.-.. mei'memor

officii in hone pattern, clementiam tuam ideo prolific hortor alloquio etc., 1. c.

3 V. il rcsto ddlYpM. Mil cil. a pag. 103, 104.
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jNe Zenone esito ad obbedire ai comandi del Pontefice.

egli, appena entralo in Costuntinopoli, dichiarato nulle le scellerate

pranimaticlte e gli ernpi ordinamenti pubbjjcati da Basilisco a ilanno

del drilti e dei privilegi della Chiesa 1. Or per compiere la volonli

di Simplicio ordin6 1 esilio di Eluro e il ritorno alia cattedra Ales-

sandrina di Timoteo Solofaciolo gia privato della sede patriarcale

dullu violenza di quell' eretico 2
. Ma Eluro prevenne il colpo im-

periale precipitando la sua fine col trangugiare il veleno ; di che

i Monofisiti teatarono creargli stabile successore il famoso Pietxo

Mongo e conciliare a questo il favor di Zenone; ma invano. L' im-

peratore ordin6 recisamente la deposizione di quel perturbatore e

1' intronizzamento del cattolico Timoteo 3. fte qui si tenne, giac
-

die minacci6 severamente coloro i quali ricusavano entrar nella

comunione di Solofaciolo, e decreto T esilio da tutto 1' Egitto per

coloro i quali , dopo avere sotto Eluro combattuto le leggi e le

dottrine della Cbiesa
,
non si riconciliassero entro due mesi col

legittimo pastore *. Non pote non rallegrarsi di tutto cio il Pon-

1 EVAGRIO 1. Ul, c. VIII, pag. 309. Codex lust. 1. I, lit. II, leg. XVI, cd.

Pillion . Parisiis, pag. 43 seg. In questa legge si scorgc la iiiano di Acacio e vi

traspare L'ainbizioue del Patriarca dalla quale derivarooo tanli inali alia Chiesa

d'Oriente. DappoicUe in essa Zenone appella la sede palriarcale di CosLaulinopo-

li matrem nostrae pietatis et chrislianorum orthodoxae religionis omnium et

eiusdem regiae urbis sanctissimam scdem. Cio nondimeno, avendo 1'impcratore

chianiato madre sua quella Chiesa, mostro chiaramente qual seatimento avesse

dlla soggezione die le dovea serbare.

2 Breviculus hist. Eut. presso LABBE ,
t. V . pag. 173 Felice 111 , ep. I

prcsso LABBE, t. V, pag. 144.

3 Breviculus 1. c. EVAGRIO, 1. HI, c. XI, pag. 3H. LIBEBATO, Op. cit c.

XVI presso GALLANDI ,
t. XII , pag. 147. V. anche la letter* di Acacio al papa

Simplicio presso LABBE, I. V, pag. 104. Evagrio racconta cbe /enoue a rigiiar-

do dcll'eta cadenLe dii Eluro abbia sospcso 1'esecuzione deH'cdiUo di esilio

LIBERATO poi ci da notizia che quell* eretico bevvc il veleno per togliersi alia

vergogua minacciatagli.

4 V. Breuiculus 1. c. c Felice Hi, cp. IL ad Zenouem pres&o LiBS t. V, pag.

149 ed ep. I, 1. c. pag. 144.
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. < ne strfese nil' imperatore coi sensi della piu vrra gioia ;

significandopli perriA appunto esser tanto il suo giubilo nel ve-

iluila la pace alia Chiesa , perche egli r apostolicamente

<&Hfatil<> ad avtr cttra di 1ulte quante le Chiese *
;
ed osortavalo a

cotnpir I' opera cominciata cacoiando d' Alessandria il Mongo cal-

^Mttore arderHissimo dell' estinto Eluro 2. Che se i desiderii c

le istanze del Papa furono in questa parte in qualrhe modo trascu-

rate 3, non lascio per6 Zenone di compiere le volonta del Pontefice

a rijruardo della Chiesa di Antiochia
, per la quale Simplicio avea

scritto con molto calore od Acario, da cui ne avea rieevuto doloro-

sissima relazione ^. Fu pertanto convocato tin sinodo ad Antiochia,

deposto il Fullone e, per decreto imperiale, mandate a confine a Pi-

zionte 5. Riusci
,
e vero

,
all' eretico Giovanni d' Apamea ,

ch' era

1 Secundum Pentium Apottolum eccletiarum omnium curam sustinens , mihi

siimmam gaudii de reddita pro dementia vettra earum quiete tpecialiter vindi-

at etc. Simplicio, ep. X presso LABBE, t. V, pag. 106.

% II cattolicoTimoteo Solofaciolo avea scritto alPonteAce delle turbolenze che

macchinava suscitar nella Chicsa alessandrina Pietro Mongo, e lo avea pregato

ad ottenerne dall'imperatore 1'csilio. V. il Brevicolo 1. c. e la stessa lelteraXdi

Simplicio.

3 V. intorno a cio 1'ep. XI; XII e XIII di Simplicio indirizzate ad Acacio ed

a Zenone per ottener I'csilio del Slongo presso LABBE, t. V, pag. 107, 108, 109; il

Brevicolo 1. c. Benche fosse stato compreso il Mongo nella legge del bando pub-

blicalo contro i pertinaci sostenitoi i dcll'ercsia, pur tuttavolta parve che Zeno-

ne o perche non credesse pcricolosa la dimora di lui in Alessandria, o per non

tnvelenire i niolti suot fautori non 1'avesse voluto molestarc. Cio nuIlamenoLl-

8ERATO nel suo Breviario c.XVII (presso Gall. 1. c. pag. 148) par voglia accen-

nare ad una sentenza di esilio militia contro lui daH'impcratore dicendo: quern

(Petnem) iutrit Zenon imperator expelli tanquam haereticttm et adultentm ;

bencbe, come egli scrive nel c. XVI, pag. 147, per la sovercbia dolcezza diTi-

moleo verso gli crelici sia rimasto in Alessandria.

4 V. laletteru di Simplicio pubblicata dall'Hblstein nella collezione romana,

e malamente collocata dal Labbe alia fine delle epistole di quel Papa. V. I .AMU .

t. V, pag. 116, e PAOI Op. cit. t. II, an. 477, n. XII . pag. 398.

5 ETACRIO, I. HI. c. VIII, pag. 309 LIBERATO c. XVIII, 1. c. pag.' ISO

TEOfAmt Chronogr. ed. cit. pag. 194 NICEPORO COSTANTINOP. Chronic., Bon-

nae 1819, pag. 784. Breviculut cit. pag. 176 Ex libra Synodico presso LAB-

BE, t, V, pg. 277.
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stato ordinato vescovo dal Fullone
,
di occupar quella sede-, ma ne

fu tosto cacciato ,
dando appoggio 1' imperatore agli sforzi dei ve-

scovi ori<mtali 1. E radunatosi,col favore di Zerione, uri sinodo nella

citta capitale dell' impero venne fulminate 1' anatema contro Pietro

Fullone, Giovanni d'Apamea e i loro scellerati patrocinatori e segua-

ci 2. Pure non credettero i vescovi convocati che potesse essere uni-

versalmente ricevuta nella Chiesa la sentenza di condanna, da loro

pronunziata, senza la sanzione del Pontefice : e percio a lui s' indi-

rizzarono per 1' organo del patriarca Acacio %; e Simplicio confer-

mo il loro giudizio condannando decretoriamente nel concilio radu-

nato a Roma quegli ostinati gonfalonieri dell
1

eresia -*.

ii^i rk SMI yuoii'A MX
, /,-:.;,. i

1 TEOFANE 1. c., Breviculus 1. c. Queste cose , come bene osserva 1' erudito

Pagi, accaddero 1'anno 478, dappoiche nella lettera di Simplicio a Zenone (ep.

X cit.) spedita sul principio di quell' anno si fa mcnzione del solo Solofaciolo e

non gia di Stefano restituito alia sede d' Antiochia (PAGI, an. 477, n. XI, pag.

398). Percio noi abbiamo detto che quelle operazioni di Zenone furono conse-

guenza delta lettera olsteniana spedita da Simplicio ad Acacio sulla one del 477.

2 V. 1'ep. olsleniana cit. presso LABBE, pag. 117, il Brevicolo 1. c. VALE-

sio Observations ad Evagrium ed. cit. 1. I, c. II, pag. 554 e il PAGI, an. 477,

n. XIV, pag. 399 e an. 477, n. HI, pag. 401. Intorno a questo sinodo seguiamo

la cronologia del Pagi, il quale accetlando il fatto ben osservato dal Yalesio ma

non ricordalo dal Baronio, ne rettifico saviamente la cronologia.

3 V. il Breviculo cit. 1. c. Quos iterum damnatos dicit Acacius , petens ab

apostolica sede, ut si forte ad earn confugerent, nee visa dignos haberet.... nee

eorum poenitentiam recipiendam esse. . . . Quern loannem Acacius damnaverat

cum Petro, et sine remedio poenitentiae fecit ab apostolica sede damnari etc.

V. ancora 1'Epistola sinodica di Felice III al clero orientale: quos (Petrum, loan-

nem) Acacius fecit ab apostolica sede damnari ut his etiam christianorum vo-

cabulum tolleretur, quod gesta apud cum habita manifestant, presso LABBE, t.

V, pag. 248. Lo stesso ripete il papa Gelasio nelP ep, XV ad Episcopos

orient, presso LABBE, t. V, pag. 399 e nella IV Comm. ad Faustum, 1. c. pag.

295 seg.

4 V. i luoghi cit. nella nota precedent ed il PAGI an. 488, n. 1II-XI, pag.

401 -403. Le lettere Quis dabit capiti meo e Quoniam importabilibus (presso LAB-

BE, 1. c. pag. 151 e 155) dirizzate al Fullone eattribuite a papa Felice HI, ap-

partengono a Simplicio, e furono scritte nel sinodo romano radunato per la con-

danna di quelPeretico. R da vedersi inlorno a cio il Pagi, 1. c. il quale ne difese
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Ne minore zelo mostro /enone pel mantenimento dei canoni e

della disciplina della Chiesa. Conciossiache, avendo il patriarca d' A-

leBsandria fatto pregare 1' iraperatore a voler patrocinare 1' elezione

del suo successore, n' ebbe in risposta che sarebbe essa stata libera

di costringimento qualunque , e che un Vescovo cattolico sarebbe

stato elevato a quella Sede dai suiTragi dei cattolici 1
. Meglio ancora

apparve qual sentimento egli nutrisse, a riguardo dei diritti della

Chiesa e delle obbligazioni che correvano a lui nella qualita d'impe-

ratoiv, allorquando la feroce rabbia eutichiana si slbgo crudelmente

sul santo Patriarca di Antiochia e gittonne in fondo all' Oronte 1'e-

sangue e lacero cadavere -. S' eran gia prima travagliali i fautori

del Fullone coll' invitto argomenlo della calunnia per far deporre

dall'imperatore il santo Pastore Stefano seniore; ma Zenone ne avea

legalmente rimesso il giudizio al legittimo tribunale dei Yescovi. I

quail radunati aLaodicca 1'aveano purgato della macchia di nestoria-

no, ond'era stato denigrato,e confermatolo nella sede patriarcale 3.

la genuinita contro il Valesio che prese a combatterla. V. Obscrc. ad Evagr. 1. 1,

c. IV, pag. 555.

\ llrecir.ulus cit. 1. c. pag. 475. Epitt. I Felicis ///,!. c. pag. 145.

Eiusdem papae Tractatut presso LABBE, t. V, pag. 186. EVAGRIO, 1. Ill, c.

XII, pag. 311 seg.

2 Simplicio ep. XIV presso LABBE , 1. c. pag. 109. Libellus synodicut ;

tyn. load, presso LABBE, t. V, pag. 279. EVAGRIO 1. Ill , c. X, pg. 310.

TEOFANE 1. c. pag. 198.

3 V. il cit. libello sinodico al luogo citato e TEOFANE 1. c. , pag. 194. Ve-

dono i nostri lellori che noi ci allontaniamo questa volta dal ch. Pagi , e ere

diamo col Harouio, col Valesio
,
col Tillemont e coi dotti continuatori del Bol-

lando che non gia Stefano tuntore , ma Stefano teniore sia stato vittima del fu-

rore mononsita; dimodoche Acacio non consacro in Costantinopoli Caleodione,

ma solo Stefano iuniore. II Valesio, benche sostenga la prima parte, ncga la se-

cond;!
, opinando che entrambi siano stati consacrali da Acacio a Costantioo-

poli; ma , come bene osservarono coutro il Pagi i Bollandisti , male interprets

egli il testimonio di Candido contemporaneo a quei fatli , quando uelle parole

di lui (KaXav^iwva Ziivwv o Bx<n>.tu; if; TO
itfioftai AVTIGX>M( aBtariuu ) (ed. B^nnae

1820 pag. 476) il verbo lepoopuzt non significa solo fo le funsioni di tacerdote,

ma *on eoruecrafo, e quindi non prova uulla a favor della sua tesi. Di piii la

Icttera XVI di Simplicio (L.VBIIE, V. pag. 1 ii non altro prova sc non che gli An-
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Or avuto annunzio dell'inuraanissimo e sacrilege attentato, I'impe-

ratore puni severamente i colpevoli, mandandone molti al patibolo:

poi prevedendo che 1' elezione del nuovo Patriarca sarebbe stata oc-

casione di disordini e di scandal! nella chiesa antiochena, non essen-

do ancora interamente sopita I' ereticale perfidia ,
ne stimando op-

portune differirne troppo 1' elezione finch6 arrivassero da Roma le

convenient! disposizioni, credette essergli imposto dalla necessita il

dovere di scegliere il successore a quella sede e farlo ordinare a Co-

stantinopoli dal patriarca Acacio
1

. Ben per6 si accorgeva il monarca

non esser egli superiore ai canoni della Chiesa, ne potere rescindere

la legge decretata a Nicea la quale voleva che il pastore d' Antiochia

fosse scelto dal sinodo dei Vescovi della Siria. Si rivolse perci6 al

Pontefice , perche egli che avea la piena potesta di dispensare dai

canoni disciplinary a' quali erano soggetti per6 gli stessi imperatori,

sanzionasse il fatto per ragione dei tempi e pel meglio di quella

chiesa
,
ed intanto giur6 che sarebbero in avvenire conservate in-

tatte le leggi della Chiesa, ne quell
1

esempio recherebbe pregiudizio

di sorta all' antica disciplina
2

. 11 Pontefice fece buon viso alle ra-

tioclieni aveano tardato a dare avviso al Pontefice dell' elezione fatta per ottc-

nerne da lui la debita sanzione (serins indicatum) ,
ma non accenna ad alcnn

vizio incorso, nella creazione di quel patriarca. Del resto poco monta al nostro

assunto la soluzione di questa quistione critica, cheabbiam pero voluto accen

nare per dar ragione dell'opinione che abbiam seguito. Vegga chi vuole BARO-

NIO, Annales, t. VI, an. 479, ed. rom. pag. 343, ed an. 482, pag. 355. V \

LESIO, Observ.ad Evag. I.I, c. HI, pag. 554 seg. l>.u;i, Op.cit. t. II, an. 479,

a. II, lll v pag. 403 seg. e an. 482, n. II-XII, pag. 406-409. TILLBMONT ,

Hitt. ecol.H. MI. AcACE,not. XIV, ed. cit. pag. 760 seg. ActaSS., t.JV

lulii
, Hist, chronol. Patriarch. Antioch. n. 388-404; pag. 85-89

(
sono in

questo luogo confutati gli argomenti del Pagi) e XXV Apr. pag. 362 e XI Mai

pag. 136.

1 KVAURIU, 1. Ill, c. X, pag. 310. Kpist . XIV, SIMPL. 1. c. pag. 109 e ep.

X-V eiusdetu, pag. 100. BARONIO, an. 479, 1. c.

2 La lettera di Zenone si e smarrita; ma ne parla il papa Simplicio nell'ep.

XIV dirizzata all'imperatore, nella quale fa menzione del giuramento da noi in

dicato: Tenet hanc pietatis vestrae beatus Petrus apottolus sponsionem et Ckri-

stianissimi fidtli$$imique principis mcntem in haec verba iuraste, qvod postkac
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L.i<mi dell' imperatore : conlerm6 1' etetto patriarca, dcrogando per

(juclla voita al canone nieeno ; arcetto a nome d*>l!o str>si a/jos/o/o

I'ietro il giuramenta dett' imperatore -,
ma al temposteeso-rigoposa-

nMNte proibi clie altra voita si rimiorassa quell' esempio in persona

dell' Imperatore e del Patriarca di CostanlinopoU. Negti stessi sensi

scrisse ad Acacio, caldaniente raccomundandogli I' osservanza delie

leggi della Chiesa, e ammonendolo a non voler far inostra di ambire

(juella giurisdizione che aveva una voita per bisogno dei tempi eser-

citata '. Le quali parole del Pontefice c'ingencrano la persuasione

che I'am biziosa vanita del patriarca bizantino non erasi tenuta a lun-

ijfo celata all' occhio di Simplicio. Certamento Acacio non dtfettava

di pregi capaci di conciliargli 1'altrui rispetto ed afiezione, ma de~

lurpavali con un reo spirito di vanita e di ambizione: cupido dell'al-

trai stima. appetitoso deH'onorc bruttavasi della piu vile adula/ionc

per guadagnarsi 1'affetto dei principi e dur pascolo ed alimento al suo

cuore violentemente ambizioso 2. Con tali arti erasi etili insinuate

nell' unimo di Zenone si che no moderava le risoluzioni, e ne reg-

geva' e dominava i propositi ^. Che se- il Patriarca non fosse sta-

to schiavo infelice di si terribile passione, avrebbe potuto sospin-

gere al bene il debole imperatore e confortarlo alle piu splendide

azioni
, rimarginare interamente le piaghe della Chiesa d' Orien-

te e ravvalorarne sempre meglio i legami della cattolica unita.

Ma la stemperata brama dell
1

onore e del [>otere il rese cieco della

m Antiochena urbe veteri more tervato a comprocincialibus suis episcopit ordi-

netur, ne quod nunc frater et coepiscopus meus Acacius vobi$ ett iubentibut exe-

rutus, in usnm poiteritatis reniat, et statuta I'atrum, quae praecipue praesta-

xtit illaesa confundat, pag. 110. E nell'ep. XV ad Acacio: Cuius (faeti) caven-

dum deineept etiam ilte testatur qui praectpit cjremplum, I. c. pag. 111.

1 Yr..li l'q>. XIV e XV di Simplicio cit. di sopra.

i StiUl, Lexicon, vol. I. \xoxi&;, pay. 77, ed. cit.

3 Quidquid ip$e Zeno imperator suit- litteris profitelur, cuncta sese ex Aca-

cii gessisse consilio
,
nee hoc eum fallere litteri$ mis ipse pariter testatur Aca

ceuj, qui et eum nihiluminus omnia recta gessisse conseripsit et suo consiliofiaec

eadem getta non tacuit. Gelasio I, ep. Xill ad Episcopos Uardaniat, IJAIWE, t.

V, pag. 3
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mente; ed ei precipit6 per piu di trent' anni T impero in un abis-

so di mali luttuosissimi. Riserbiamo per6 questo argomento al se-

guente articolo, per non oltrepassar di vantaggio i limiti segnati al

presente. Riflettiamo qui solamente che Zenone, prima di arrogarsi

superbamente i dritti superiori di gran lunga al potere imperiale,

aveva non meno dei suoi predecessor! osservato i confini prescritti

alia sua autorita. Noi abbiamo infatti veduto siccome egli riguardo

il Pontefice come capo e giudice infallibile nelle questioni della

fede, e voile che le sue credenze fossero dalla sanzione di lui sug-

gellate. Consider6 al contrario se stesso inferiore di molto al poter

delle Chiavi e soggetto all' osservanza dei canoni ecclesiastic! , ai

quali non altri cbe il supremo Gerarca poteva validamente e le-

gittimamente derogare. Egli ravvis6 nei Pontefici 1' autorita di san-

zionare e confermare le elezioni dei Vescovi e dei Patriarch! . e in

queste il dritto di proceder libere, non solo da violenza,ma benan-

che da qualsivoglia influenza. Giudic6 egli incompetente il tribu-

nale dei principi a sentenziare intorno alle cause e alle persone ec-

clesiastiche, ufficio proprio del solo foro della Chiesa. Ne stim6 ad

altro estendersi il potere dell'Imperatore, in ci6 che concerne gli af-

fari della Religione, se non se a guarentire e difendere coll'autorita,

e quando fosse d' uopo colla forza
,

le liberta ecclesiastiche dalla

violenza degli eretici e dalla malvagita dei perturbatori ,
a fare os-

servare le decision! della Chiesa, a proteggere e favorire gl' incre-

menti della Religione nelle province dell' impero. I nostri lettori si

avvedranno facilmente aver noi qui raccolte,e compendiate, come in

uno specchietto le massime che guidarono la condotta di Zenone

nei primi quattro anni del suo regno, delle quali abbiamo dato le

opportune prove nello svolgimento dei fatti esposti e coordinati nei

presente articolo. II seguente ragionamento mettera in chiaro lurae

se le posteriori usurpazioni di quel principe abbiano potuto in guisa

alcuna scemare forza e vigore dimostrativo a quanto finora espo-

nemmo
,
o se piuttosto non gli abbiano invece aggiunto nuovo e

piii forte rincalzo, e gittata piu viva luce sopra le veraci relazioni

tra la Chiesa e 1' Impero.

11 **



RISPOSTA
AD UN DOTTO E CORTESE LOMBARDO

I.

Epilogo della dottrina di lui e sua opposizione

con quella di S. Tommaso.

fi tempo oramai di ricavare dalle cose esposte da noi negli arti-

coli precedenti una esplicita e diretta risposta al gentile avversario

che col suo scritto ci mosse a questa trattazione 1. Ed in prima sara

bene richiamare ad alcuni sommi capi la sua dottrina e le ragioni,

onde cerca di confortarla. Quest! capi ,
se non andiamo errnti .

riduconsi ai seguenti.

1 . L' idea e F intelligibile stesso, ossia F obbietto che si perce-

pisce dalF intellelto 2.

2. Gli universal! contenuti nelF idea non si formano per veruna

azione della mente
,
ma sol s' intuiscono e si contern piano. Altri-

menti la mente noslra produrrebbeci6 che e eterno, necessario, im-

mutabile
,

il che ripugna. Oltre a che gli universal! stessi divente-
_ i

1 Vedi gli arlicoli intitolati: Della conoteensa intellettuale.

$..
Scrie II, vol. X. 18
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rebbero una cosa soggettiva, cioe una modificazione doll' anima, e

la verita oggettiva delle nostre cognizioni sarebbe perduta *.

3. Gli univcrsali non sussistono in modo alcuno nelle cose reali,

neppure in potenza ; perche ci6 che non e una cosa non puo raai

diventare. Ora e certo che le nature reali sono individuate e con-

crete 2. Dunque non possono di venire universal! ed astratte.

4. impossible che T obbietto concrete esterno sia fatto pre-

M-nto all' an iam medianto la scnsazione
; gjacche i sensi non ver-

sano iutorno all' obbietto , ma intorno all' effetto del^medesimo r

cioe intorno all' immutazione che esso produce nell'organo del sub-

bietto senziente 3.

5. Altribuire la conoscenza ai sensi e un confonderli coll' intel-

letto e quindi un rinnovare il sensismo. E in fatto la prima cosa che

d' un oggetto qualunque si apprende e 1' essere. Ora 1' essere e og-

getto dell' intelletto. Dunque al seriso non resta nulla da apprendere

e da conoscere
; perche fuori dell' essere non ci ha cosa alcuna ^.

6. Per ispiegare debilamente la conoscenza bisogna ammettere

innata in noi la forma stessa della verita, cioe un' idea universalis-

sima ed astraltissima, indipendente affatto dai sensi
;
la quale poi al

sopravvenire*.della sensazione si svolga di mano in niano ed ingeneri

altre idee, seuza per6 distruggere mai se stessa > anzi pewnaaendo

seiupre identic^, siccome forma e sostegno di tutte le generate 5.

7. Questa dottrina ha un' attitudine mirabile a resUiurare la li-

losofia, a servire la religione e a promuovere lasocieta.

Che un intelletto cosi penetrante ,
come quello del nostro avver-

sario, abbia potuto persuaders! di tuttc tjueste cose, non. e mera-

viglia; giacche noi le troviamo sostenute o tutte o in parte anche da

altri splendidi ingegni e perspicaci. La meraviglia'e che egli si dia a

credere di seguirc in cioS. Toninaaso, sforzandosi di recarne buon

numeioJi testimonjauze benespesso apertamente contrarie ai punti

stessi ch
1

egli vuolo stubilire co*i quelle. Tanto e potente nell
1

ani^

mo umano un pregiudizio altamente radicatovisi !

\ . 17. 2 . 18. - 3 22. - 4 . il. 5 g. 20.



E COKTBSH LOMBAflBO

cont radii ill on- ci perdonera, se noi con intera franchei-

M pli manifest amo la rontraria nostrn opiniono e le ragioni a cui

BM si ippoperia. Siamo onzi convinti. (!> c6 siagli per essero ac-

ttttiwmo -. nulla andando piu a grado di un animo che desidera

MKeramente la reriia, quanto una leaio. e franca discussions,

E primieramente che i sincoli punli di qmsta dottrina sieno

direttamente contrarii a S. Tommaso, non ha mestieri di dimostra-

ziotir; ha-itando a cid il semplice raflrontarli con quello che ab-

biamo scritto finora sopra questa materia . o an die col sotnplice

sun to rhe nc facemmo nell' articolo precedenle
4

. Per fermo non

ci pud essere opposizione maggiore tra due dottrine, che quando le

aiogJe proposi/inni doll' una son le contraddittorie delle proposi-

zioni dell' altra. Or questo appunto accade nel caso nostro.

Imperocch^ lo scrittore dice che 1' idea e I intelligibile; S. Tom-

UMO aflerma che 1' idea non e Tintelligibile, ma il mezzo per rono-

scere I' intelligibile
: Non est id quod intelligitur, sed id quo aliquid

inttUigitur

Lo srrittore dice che 1' universale non si forma per azion della

mente
;

S. Tommaso afferma che formasi per azion della mente
;

Una el eadem natura, quae singularis erat el individual per mate-

riam in singularibus hominibus, efficitur postea universalis per actio-

*em intellect depuranlis ipsam a condilionibm quae sunl hie et

nunc 2.

Lo scrittore dice che 1' universale neppure in potenza non e nelle

cose, ma ohe e solamente nell
1

intelletto
-,

S. Tommaso afferma che

nell' uno e nelle altre pud dirsi che esso sia : Sententia Aristotelis

twa est, $cilicet quod universale e*t in multis et e*t unutn prafler

multa ; et (angilur in hoc duplex e$se universalis, unum sccundum

<p*od est in rebus et aliud stcundum quod est in anima 3
. Soggiunge

poi che in quanto e nelle cose, non e universale in atto ma in po-

tenza : non e$t universalis actu sed potentia.

1 Civilta Cattolica II. Serie, vol. X. pag.152.
2 Opusc. 53. > univer$alibut. tract. I. 3 Ivi.
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Lo scrittore dice che la sensazione ha per oggetto la modifica-

zione prodotta nell' organo-, S. Tommaso afferma che questa opi-

nione e manifestamente falsa : Quidam posuerunt quod vires quae

sunt in nobis cognoscitivae nihil cognoscunt nisi proprias passiones,

puta quod sensus non sentit nisi passionem sui organi .... Sed

haec opinio manifests apparel falsa
*

.

Lo scrittore dice che ai sensi non dee attribuirsi la conoscenza
;

S. Tommaso, benche neghi ad essi F atto di giudicare, tuttavia con-

cede loro la pura apprensione degl
1

individui materiali e concreti :

Veritas non sic est in sensu, ul sensus cognoscat verilatem (il cheim-

porterebbe giudizio); sed in quantum veram apprehensionem habet de

sensibilibus, ut supra dictum esl, quod quidem conlingil eo quod ap-

prehendit res uti sunt 2.

Lo scrittore vuol innata in noi un' idea universalissima
, val

quanto dire quella dell'ente, con perfetta indipendenza da' sensi;

S. Tommaso nega che tal idea sia innata e vuole che anch' essa si

formi per astrazione da' sensi: Lumine intellectus agentis cognoscun-

tur per species a sensibus abstractas .... Sicul ratio entis et unius

el huiusmodiA
Lo scrittore dice che 1' idea dell' ente e si feconda che genera

tutte le altre
;
dalla dottrina di S. Tommaso segue per contrario

che essa e sommamente sterile per se medesima. Imperocche il piu.

universale contiene solamente in potenza il meno uriiversale
j
m

magis universali continetur in potentia minus universale *, e la po-

tenza ha bisogno d' esser determinata dall' atto.

Questa antitesi
,
se volessimo, potrebbe esser prolungata ancor

di vantaggio j
ma basti questo saggio per formar giudizio di tutto

il.resto. Or se per confessione dello scrittore la dottrina di S. Tom-

maso e 1' unica che possa restaurare veramente la filosofia e met-

terla in armonia colla religione 5 pare che il medesimo non possa

1 Summa TheoL I. p., q. 85, a. 2.

2 Summa TheoL I. p., q. i7, a. 2.

3 De Magittro art. I.

4 Summa TheoL I. p., q. &>, arl. 3 ad 2.
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dirsi ill una dollriua di cui tulle e singole le parli sono in mani-

ft'sla contraddizione con quella. E per6 cade da se ci6 che egli in

. iiiomio della dollrina da lui propugnala aflcrmava nel numero

imo.

II.

Si dtscuivno le ragioni dello scritlore inlorno all' impossibilitd

di formare T universale.

Le ragioni, apporlale dallo scrillore, allre riguardano 1' impos-

bibilila di formare V universale, allre T incapacila de' sensi a parle-

cipare della conoscenza , allre inGne la necessita d' ammettere un' i-

dea universalissima che sia innala nella menle noslra
,
senza ve-

runa dipendenza da' sensi. Risponderemo a lulle brevemenle.

cominciando dalle prime, esse si riducono a Ire; la prima delle

quali si e die essendo 1' obbietlo in se stesso parlicolare non pu6 di-

venlare universale, perche niuna cosa pu6 divenlare quel che non &.

La seconda, che se I'inlellello formasse 1' universale, comunichereb-

be 1' eternila e la necessita air obbietto; il che non put) , essendo

esso conlingenle e mulabile. La terza, che in lal caso la menle co-

jioscerebbe un subbiellivo, cioe una sua creazione; il che annien-

lerebbe I

1

oggellivila della noslra conoscenza.

Or il primo di quesli argomenli pecca per doppio capo : pel prin-

i ipio cio6 che assume; e per la supposizione in che si fonda. Pecca

pel principio che assume; giacche e falso generalmenle che niuna

cosa puo diventare quel che non c. II marmo non e slalua, c nondi-

meno divenla slalua. II seme non e pianla, e nondimeno divenla

pianla. Lo scolare da principio non e dollo, c nondimeno diventa

dolto.

Guai alia causalita
,

se nienle polesse divenlare ci6 che innan-

zi non era : essa reslerebbe al lullo annullala
5 giacrhe il suo

esercizio imporla sempre il ridurre una cosa ad essere ci6,che pri-

ma non era. Allora solamenle una cosa non puo diveulare quel che

non e
, quando non ha neppure la capacila di essere. Ma cio 1' A.
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nol dimostra dell' oggetto ; perchfe a dimostrarlo non arreca altro

argomento se non rhe 1'obbiet.to e individuate in se stesso, cioe a

dire, non e universale. II che torna al medesimo che negare la pos-

sibilita a ci6 che non ha 1' atto; come se altri negasse al marmo la

possibilita di diventare statua, perche di per se stesso k un masso

informe. L' obbietto e in potenza universale
; perche quantunque

individuate, e nondimeno capace d'essere concepito astrattamentc

dall'intelletto, cioe nella sua pura quiddita, rimosse le circostanze

proprie della sua concreta esistenza.

Pecca per la supposizione in che si fonda
; perche sembra sup-

porre che tal rimozione de' caratteri individual! dalla quiddita del-

T oggetto si debba fare nell'ordine fisico; quandoessa non deefarsi

che solo idealmente cioe nell'ordine della conoscenza. Ista autem abs-

tractio non est inlelligenda secundumrem, sed secundum rationem l.

Imperocche non si tratta di produrre una forma Platonica, ciofe un

essere universale
,
ma trattasi solamente di formare un concetto

universale
, apprendendo i soli costitutivi essenziali dell' oggetto

senz'apprenderne 1'individuazione concreta; il che non importa ve-

runa immutazione reale nell' oggetto.

Ne si dica che se T oggetto non s' immuta fisicamente, neppure

pu6 immutarsi idealmente. Imperocch^ si fatta replica rimettereb-

be in campo la falsa supposition di Platone, cioe che 1'obbietto deb-

ba avere in s6 medesimo lo stesso modo di esistenza che ha nella

mente. II quale errore, come acutamente avverti S. Tommaso, fu

la vera radice del falso sistema di quel filosofo. Erravit in^sua po-

silione quia credidil quod modus rei inlellectae in suo esse sit sicut

modus intelligendi rem 2. E questo errore altresi, chi ben osserva,

e il mal senie onde pullularono e pullulano tuttavia in mille guise

modificate tutte le altre false teoriche de' razionalisti odierni. II pen-

sare che 1' obbietto inteso debba avere realmente in se stesso la me-

desima astrazione che e propria del nostro intendimento, condusse

1 S. TOMMASO Opuscolo LXIII De Potentiis animac e. VI.

2 In I Metaph.
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Plutmie a stabilire gli univrrsuli nolle forme sussistenli fuori di Dio

e del sensibile. La stessa persuasione condusse Malebranche a cer-

Ile ragioni oterne intuite da noi nel divino intelletto
;
con-

dusse Kant a confonderli con le rappresentazioni del nostro spiri-

to; condusse il Gioberti a derivarli dalla visione immediata dell'Ente

ossia di Dio
;
ed essa ancora conduce il nostro scrittore a negar

loro ogni esistenza reale sotto forma concrela,e avolerli dedotti per

viadi h'liazione e di esplicamento da una sola universalissima idea.

Ma il modo dell'obbietto, non e 1'obbietto: SimiUludo reirecipi-

tur in intellectu secundum modum inteUectus el non secundum modum

ret 1. L' intelletto e naturato a penetrare 1' iritimo delle cose
,
a

percepire la quiddita di quello che se gli presenta a contcmplare.

Cid si aramette dal nostro scrittore, il quale cita a questo proposito

diversi passi di S. Tommaso. Ora la quiddita percepita da se ,

astrazion falta dal modo di esistcre
(il qual certamente non appar-

tiene alia ragione intrinseca deJla medesima); vi dal' universale.

E siccome la quiddita si trova realmente fuori della mente benchft

sotto modo concreto, ed e capace d'essere concepita da se, astrazion

futta dai caralturi individuali proprii della sua concreta esistenza
5

quindi e clie ottimamente pu6 dirsi !' universale essere nelle cose

non in atto ma in potenza , e passare dalla potenza all' atto per

1' astrazione dell' intelletto. Per negare cio bisogrierebbe stabilire

una di queste tre cose : o cbe la quiddita da noi intesa in niun modo

esista fuori di noi ; o die sia impossibile intendere la quiddita senza

pensare nel tempo stesso alia sua individuazione
5
o che 1' intelletto

non abbia virtu astratliva. Ma niuna di queste cose pu6 ragionevol-

mente aflermarai. Peroccbe quaudo intendiamo esempigrazia T uo-

mo, intendiamo 1' uomo che e
;
altrirnenti la nostra scienza non sa-

rebbe delle cose, ma delle finzioni dolla mente. La natura poi pu6

benissirao considerai'si senza 1' individuazione determinata ; perchfc

Tuna non 6 il coslitulivo dell' altra
;
altrimenti dovunque si avtera

la natura dovrebbe avverarsi quella determinata individuazione; e

1 S. TOMMASO Summa Thtol. 1. p., q. 85.
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cosl non potrebbe esistere che un solo individuo. Finalmente non

pu6 negarsi all' intelletto la virtu astrattiva, senza distruggerne la

natura; giacche la natura di lui, come confessa il nostro scrittore,

consiste nel percepire il quod quid est delle cose
;
e concepire il quod

quid est importa astrazione.

Ma ripiglierassi ;
se 1' obbietto in sfe stesso particolare diventa

idealmente universale per 1' azione dell' intelletto
;

1' intelletto con--

templando 1' universale contemplerebbe un subbiettivo ,
cioe una

. ,,

sua fattura.

Questa era la terza obbiezione deH'avversario, la quale il discorso

ci porta a risolvere prima della seconda. Diciamo adunque che essa

nasce da un equivoco confondendo I' universale diretto col riflesso.

L' universale riflesso e la quiddita astratta
, riguardata in quanto

astratta. E siccome F astrazione e opera dell' intelletto
,

cosi nella

considerazione dell' universale riflesso, pu6 dirsi che da questo lato

F intelletto considera una sua fattura. Non cosi dell' universale di-

retto. L' universale diretto e la quiddita astratta non riguardata in

quanto astratta
,
ma solo in quanto tal quiddita , prescindendo da

ogni altro riguardo. L' astrazione adunque , opera dell' intelletto
,

qui non entra a far parte dell' obbietto che si contempla ,
ma sola-

Qii / ji / >f '

>

mente sitiene da parte del soggetto contemplatore. Lo sguardo della

mente e unicamente rivolto a considerare la quiddita 5
e la quiddita

non & creazione dell' intelletto, ma e un essere reale indipendente

da lui. L' astrazione non e come un velo che copra ed involga Fog-

getto , sicche non possa poi questo vedersi se non attraverso di

quello. Ne e una forma che il rivesta d' una nuova attualita o

maniera di esistere in se stesso
;
ma e un atto mentale per cui si

percepisce una ragione obbiettiva trascurandone un'altra. Or ben-

che ogni essere fisico sia individuate
;
nondimeno esso contiene nel-

la sua unita due cose da contemplare : F essenza e F esistenza
j

la

quiddita e il fatto concrete in cui quella quiddita si singolareggia.

Se adunque si trovi una facolta conoscitiva naturata a conoscere

F una 5i queste cose trascurando F altra
,
essa sara dotata di virtu

astrattiva capace d' eseguire idealmente quella separazione : e non-
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Jimeno il termine dclla conosccnza sara sempre ua obbiettivo non

gia un subbiettivo
, perche codesto tcrniine 6 la quidditd cbe e

noli' oggetlo, e non 1'astrazione che si esercita dalla mentc.

Quindi cade per terra 1' allra difficolta clie diceva : se la mente

formasse I

1

universale, comunichcrebbe la necessita e 1'eternilual-

T obbietto. La mente nel formare 1' universale ( intendiam sempre
il diretto) non dee comunicare, ma riinuovere. Essa rimuove i ca-

ratteri individual! e concreti e fa risaltar nell' obbietlo la semplice

essenza prescindendo dall' esistenza e dagli aggiunti che 1' accom-

pagnano. Se questa essenza concepita sotto tale astrazione si pre-

sent! dotata de' caratteri di necessita e di eternita
,
sara un' allra

controversia il cercare in che essi consistano e donde procedano.

Ma dall' averli
,
malamente s' inferirebbe che debba la mentc co-

municarglieli ; perche essi, se ben si riguarda, fregiano non 1' atto

aslrattivo, il quale procede dall'anima, ma bensi le ragioni coslitu-

tive di quell' essenza, le quali non si producono ma si contemplano

dalla mente. A cagion d' esempio si prenda codesta essenza: animal

ragionevole, che la mente astragga verbigrazia da Pietro. Si fatta

essenza, si dice, importa eternita e necessita; perche animal ra-

gionetole considerate nella sua essenza, sempre fu e sara tale, ne

pu6 non essere quello che e. Sia pure: che volete voi inferirne?

Voglio inferirne , risponderete ,
che se la mente V ha astratla

,
la

mente gli ha comunicate quelle doti. Nego 1'illazione
;
o se meglio

vi piace, distinguo : se quelle doti pullulassero dall' astrazione ese-

guila dalla mente, concede
,
se pullulano non dall' astrazione ma

dalle note costitutivc di quell' essenza considerate da se, jicgo. Or

questa seconda cosa appunto si avvera, e non la prima. Imperocche

uuella necessita ed eternita (di che natura esse sieno non teniara

conto per ora) rilucono come doti della quiddila stessa di animal

ragionevole, la quale non e fattura della mente, ma obbietto da lei

contemplato.

Ripiglierassi : codesto e vero; ma tuttavia quelle doti si appale-

sano nell' essenza in quanto 1' essenza si considera da se* presoin-

dall' esistcnza
-, rjuindi se 1' essenza non si considera da se
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se non mediante T astrazione
,

clall' astrazione dovranno procedere

quelle doti. Oh questa e bella! Dunque per simil modo potrei io

dire : Un quadro di Raffaello non e visibile ,
se non si rimuove il

velo ond'6 ricoperto ; dunque cbi rimuove il velo gli comunica la

visibilita e tutti i pregi che in esso si aramirano. Sirche noi poscia

contemplandolo non contempliamo 1' opera deirUrbinate, ma 1* opera

del custode della pinacoteca cbe rimosse quel velo. Chi pone una

condizione o chi rimuove un impedimento non produce la cosa ne

i suoi attributi.

.

III.

V onde risultino i caratteri di necessity ed elemitd

che si ravvisano nella essenza.

Ma dunque, onde provengono quella necessita ed eternita nel-

1' essenza contemplata dall'animo ? Giacche
,
se non e 1' animo che

le comunica, apparterranno in proprio all' oggetto. E siccome 1' e-

temita e la necessita son doti di Dio
5

le doti divine saranno pro-

prie delle creature; ed eccoci al panteismo.

Adagio, di grazia; non corriamo con tanta foga. II panteismo

qui obbiettato e una mera figura rettorica. Esso svanira inconta-

nente, se volgiamo un poco lo sguardo a mirare in che veramente

consistono questa eternita e questa necessita che adornano gl' in-

telligibili, ossian le essenze in quanto terminano la nostra intelle-

zione. Da indi ci sara facile scorgere onde tali caratteri procedano

e come ci si appalesano nell' oggetto. E per cio che spetta al primo

di questi punti, e chiaro che tra 1' eternita e la necessita che fre-

giano le essenze contemplate dall' amimo e tra 1' eternita e necessita

proprie deil'essere divino, non passa altra medesimezza se non quel-

la che passa, 'ra ^ omDra e ^ corpo vero. Imperocche I' -eternita e

necessita proprie delle essenze son doti ideali
,
cioe appartengono

all' oggetto in quanto termina 1' atto della mente
;

1' eternita e ne-

cessita proprie di Dio son doti reali, cioe appartengono a Dio in
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quanto cgli sussistcin b< inriirsinio. Iddio e eterno e necessario nel-

-t<Miza, e in ogni altra perfezione esislente ed attuale. Lc es-

sonze per contrario si contemplano come neccssarie ed etern* . in

quanto prescindono dall' esistenza, e si riducono medianle 1' astra-

zione allo slalo di mera possibilita, ossia nou ripuirnanza obbiet-

tiva ed i.'trnia. Oiiimii e che la loro eternita coiisisle in una ne-

gazione piuttosto clic in una posizione. Essa prescinde dal tempo ,

siccome 1' universal^ presciitde dall' individuo; ed e naturale che

presciuda dal tempo ci6
, che si coocepisce per astraziooe dalV esi-

steriza. La quiddita coocepita in astratto non dice questa o questa

durala, ma no prescinde; non I' inchiude, ma neppure la esclude;

si tiene rispetlo ad essa in modo, din-in cosi, negativo. la ragione

e perche la durata apparliene ail' esistenza e qui non si considera

se non 1' essenza. Codesta essenza non dice se nou la capacila di

potersi associare a qualsivoglia durata, sen/a determinazione di li-

mite in particolare. Ma e tale forse I eternita di Dio? L' eternila di-

vina si concepisce positivamente qual posscsso inlegro e slmultaneo

di vita intcrminata ed immutabile sott'ogni aspetlo. Laonde confon-

dere T una eternila coll' altra vale il medesimo, che confondere T in-

definilo coif iulinito, il possibile coll
1

esistente, la negazione coll' af-

fermazione. Del pari, la necessila delle essenze non altro importa

che I

1

assoluta esclusion dH'opposto dal proprio concetto. L a-

uimale non puo essere non animate
,

il vivente noa pu6 essere

privo di vita; il quadrilatero non puo non aver quattro lati. Ma

in (jual ordine? iSeU'ordine Csico? Non gia. Perocche voi potete he-

nissimo ucoidere 1'animale; seccarc la pianta-, ritondare quella fi-

irura. Rispetto all' ordine tisico la delta necessita e condizionata ;

val quanto dire si esprime cosi : se esiste I

1

animale
,
do?ra esser

dotato di sensibilila; se esiste la pianta , dovra godere di vita; se

vuol prodursi un quadrilatero, converra dargli quattro lati. Mu la

OtMssila propria di Dio non si esprime in t'iiual modo ;
essa nori iu-

volge condizione veruna-, 6 al tutto assoluta. Che ha da fare dun-

que P una coll' altra?
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La necessita die contempliamo nei nostri intelligibili e una ne-

cessita che riguarda il concetto astratto-, ossia riguarda I

1

essenza

in quanto per 1'azion della mente si separa dall'esistenza. una ne-

cessita che risulta nell' oggetto ,
in quanto esso sta sotto 1' azione

delt' intelletto che idealmente lo scioglie. una necessita che gli

compete allorehe esso si trova in uno stato non assoluto ma relati-

vo , cioe in quanto termina 1' atto mentale, e per 1'astrazion della

mente riveste logicamente un nuovo modo di essere, in quanto per

rispetto alia considerazione, vien messa da parte la sua esistenza. E

siccome ogni mutabilita appartiene all'esercizio dell' esistenza, quin-

di e chel'ohbietto per la precisione da essa, presenta un aspetto im-

mutabile-, essendo naturale che non possa piu considerarsi muta-

zione, rimosso 1' ordine a cui la mutazione appartiene. Ma si fatta

knmutabilita non e reale ma ideale, ideale essendo 1' ordine in cui

si avvera
-,

cioe un ordine che risulta dall' azion della mente , e

appartiene all' oggetto in quanto esso alia mente si riferisce.

Nel che a non togliere abbaglio vuolsi diligentemente avvertire

che noi appelliamo ideale codesto ordine non perche sia composto

d' elementi creati dalla mente o comunicati da qualche forma in lei
'

inerente. Cid sarebbe falsissimo
, giacche 1' essenza che la mente

contempla e tutto cio che a quella appartiene non e fattura dell' a-

nima, come dicemmo piu sopra. Ma il dicemmo ideale, perche non

e proprio di quell' essenza in quanto al suo essere fisico considerato

in se stesso, ma bensi in quanto quel medesimo essere per 1'astra-

zion della mente diventa intelligibile e capace di terminare 1' idea.

Per conchiudere adunque in poche parole il detto fin qui, 1'eter-

m'ta e necessita delle essenze contemplate da noi', e un' eternita e

necessita logics non reale, -qual e quella di JDio, e risulta nell'ob-

bietto in quanto 1' obbietto sta sotto il lume dell' intelletto agente.

Requiritur lumen mielkclm agentis per quod immulabiliter verita-

lem in rebus mntabilibus cognotcamus '
. E la ragione si e perche

V attivita intellettiva e quella cho colla sua astrazione scioglie T og-

1 S. TOMMASO. Summa Theol. 1 p., q. 84, art. 6 ad 1.
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getto e separando in esso 1' essenza dall' esercizio della concreta esi-

stenza lo congiunge coll' ordino ideale
,
facendolo diventare qucl

termine, in cui 1' un ordine coll' altro si nppunta.

Ripiglierassi : ma onde procede nell'oggetto questa capacita di

poter essere per 1' astrazion della mente innestato nell' ordine idea-

le, e presentare in esso quella specie di eternita ed immutabilita, le

quali benche diversissime dall' eternita ed immutabilita divina, ne

sono tuttavia un riverbero?

Rispondiamo procederc cid

Da che Natura suo corso prende

Dal divino intelletto e da sua arle 1.

Le cose create non sono che copie ed imitazioni concrete degli

archetipi divini. Le forme esemplari di tutto ci6 che sussiste fuori

di Dio sono eterne ed immutabili nella mente creatrice; come sa-

picntemente spiega S. Tommaso nella sua Somma. Se immutabile

e il modello, immutabile e altresi 1' impronta ;
la quale andra sog-

getta a mutazione sol perche fatta in materia mutabile
;
e la mate-

ria mutabile nel caso nostro e la concreta esistenza. Se adunque
codesta impronta pn6 in qnaloho. guisa cepnr*iri tin fal mnfprin o

contemplarsi da se; uopo e che essa riluca nella immutabilita che

partecipa. Non altro adunque richiedesi se non una forza capace di

eseguire codesta separazione. Ci6 fa la virtu astrattiva del nostro

intelletto
;
la quale come partecipaziorie della mente divina e vale-

vole a scioglier 1'obbietto concrete, e trasferir cosi le forme create

dall'ordine sensitive all' ordine intellettivo. Per6 e delta Zwme, per-

che il lume e manifestativo delle cose
,
ed essa per si fatta azione

rende manifest! alia rnente gl' intelligibili ,
e ci fa cosi partecipare,

in quel modo che e a noi proporzionato, della conoscenza stessa di

Dio. Tpsum lumen intellectuale quod est in nobis nihil est aliud

quam quacdam participata similitudo luminis incrcati , in quo

continentur rationes aeternae. Unde in Psalmo diciturt: mulii

1 DAME Inferno XI.
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a dicunt quit ostmdit nobis bona, ? Cui quaestioni Psalmista respon-

K del : Signatum est super nos lumen vullus fta, Domini *
.

Laonde dalla seroplice considerazione dell'ordine idealc noi poa-

giam sollevarci ad inferire 1' esistenza di Dio
; perche come non po-

trebbe spiegarsi Y esistenza mutabile delle cose
, senra on prirno

motore immutabite
,
e una prima causa esistente da se; cosi non

potrebbe spiegarsi 1' essenza im mutabile delle medesime conside-

rate logicamente negl'intrinseci loro caratleri, senza un primo Ve-

ro che sia tale da se e la cui esistenza dia fondamento e base a tutto

1'edificio delle altre verita derivate. Sapientemente in tal proposito

Leibnizio: Ma si domandera: dove sarebbero queste idee se nessuno

spirito esistesse, e che diverrebbe in tal caso il fondamento reale

di quest* certezza delle verita eterne? Ci6 ne conduce in fine al-

1' ultimo fondamento delle verita, cioe a quello Spirito Supremo e

universale che non pu6 mancare di esistere, il cui intelletto a ve-

ro dire e la regions delle verita eterne
, come S. Agostino 1' ha

riconosciuto ed espresso in mam'era assai vivace. Ed acciocche non

si pensi che non ci sia mestieri di ricorrervi, convien considerare

ehe queste verita necessarie contengono la ragion sufficiente ed

il principio rogolativo dyllo stesse psistenze
,
e in una parola le

leggi dell' universe. Cosi queste verita necessarie essendo anteriori

alle esistenze degli esseri contingenti, e uopo ch' esse sieno foo-

date nell' esistenza d' una sostanza eterna 2. Cosi il discorso

,

1 S. TOMMASO Sutnma Thsol. I p., q. 84, a. 5.

2 Mais on demandera: oit seraient ces idees , si aucun esprit n'existait et

qut dtviendrait alors le fondement reel de cette certitude des verites eternelles?

Cela nous mene en/in au dernier fondement des verites
, savoir d cet esprit su-

preme ct universel, qui ne peut manquer d' eaister, dont I'eMendement, d dire

vrai,4tt la region des verites eternelles, comme St.Augustin I'a recount* et I'ex-

prime d'une maniere assez vive. Et d fin qu'on ne pense pas qu'il n'est point

necessaire d' y recourir , il faut considerer que ces verites necessaires contien-

nent laraison determinante et le principe regulatifdes existences tnemes et en

tm mot les lots de I'univers. Ainsi ees verites necessaires etant anterieures aux

existences des etres contingents il faut bien qu'elles soicnt fondees dans I' exi-

stence d'une substance necessaire. JYouveaux Essais etc. liv. IV, ch. XL
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sopra la semplire esistenza ideale del voro
,
ri mena a riconoHWB

V esistenza reale di Dio. Dio e nell' ordine intelligibile quel che e

il sole corporeo nell' ordin sensibile. Dal sole partono i raggi, che

sciolti in tanti colori si manifeslano air occhio. Da Dio procedono

i veri che variati in mille guise si appalesano all' intelligenza. L'oc-

chio non puA aflisare diretUunerite il sole per la soprahhondanza

de^li splcndori cho lo circondano. L' intelligeuza nostra non pu6

i nt u ire Dio in se stesso per la eccedenza del lurne che lo irradiu.

Ma come i raggi luminosi sono bastevoli ad inferire il lucente che

li produce; cosi i veri intesi dalla mente sono valevoli a farci de-

durre I' esistenza della Verita sostanziale che n' e il principio e la

sorgente. Gli ontologi vorrebbero che si tenesse il cammino oppo-

sto, cio^ che nel sole si vedessero i colori e le figure de' corpij e

nella Verita sussistente, che e Dio, le verita partecipate che rilu-

cono nell' ordine delle creature.

(La continuazione al prossimo quaderno)
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La Hepubblica francese avea bandito e gridato per la doraane

i'incanto de' monaci, de' frati, delle vergini di Dio con tutti i loro

possedimenti ,
"e colle case stesse

,
entro le quali da secoli e secoli

riparavano dal mare del mondo e accoglieansi a lodare e benedire

il Signore. Se non cbe non era ancora scritto nei celesti consigli

quel funesto decreto
,
e noi vedemmo invece tutte le eterne repub-

bliche giacobine aver 1'efimera vita degl'insetti, e scomparire dalle

contrade d'ltalia in un attimo quando Bonaparte navigo al conqui-

stp dell' Egitto ,
e Kray coi tedeschi e Suwarow coi russi alleati

scesero come il vento borea a spazzarle via per pattume schifoso.

Intanto in Pieraonte erano accadute di molte novita: Be Vittorio

Amedeo III era morto e succedutogli Carlo Emmanuele IV
5

i re-

pubblicani piemontesi ,
fatte di molte buglie ,

misero il regno in

iscompigli e guai ,
che tutto 1' ebber diserto

;
sinche combattuti e

sconiitti dai regi ad Ornavasso ,
ma non ispenti ,

tanlo s
1

arrovella-

rono, che spinsero Ginguene e Brune ministri francesi a volere in

mano la cittadella di Torino. II Direttorio non pago di quel sopruso
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crudele, invia il generate Joubert a invadere il Piemonle, e sforzare

il lie all' addicazione
,
nr potulala ollenere dal mognanimo Carlo

l.minanuele, il ladrone repubblicono for/alo di partire: Carlo esce

del regno , naviga in Sardegna , e giunto al cospcllo di Cagliari ,

protesta contra la violenza usatogli, e non molto tempo dappoi ce-

de il regno a Vittorio Kmmauuele suo fratello.

In su qnesti fieri accidenti il-conte d'Almavilla, il quale dopo la

tregua di Cherasco era tomato da Venezia a Torino, vivea negletto

con tutta la famiglia nella sua villa presso a Chieri ,
dalla quale ,

sinche il Re aveva ancora un' oinbra di podesta ,
venia talvolta a

corte a rivedere gli amici e trattare col ministro Priocca , da cui

sovente ricevea lezioni di quella maschia e salda costanza che nel

petto di quel grand' uomo di Stato avea si profonde radici. Ma 1'Al-

mavilla era di quegli uomini, che tanti ve n'ha sempre a ingombro

del mondo, i quali ammettono i principii delle cose ,
e non ne vor-

rebbero le conseguenze: di sorte che pretenderebbero di gittarsi

nel fuoco e non ardere; d' uscire alia pioggia e non bagnarsi $
di

bere il tartaro emetico e non recere : e se il fuoco brucia, 1' acqua

bagna, il vomitivo sconvolge lo stomaco, si battono in capo e gri-

dano stupefatti; la non dovea riuscire a quel modo; cotesto e un

tradimento ; non signore ,
la dovea ire ultramen te

,
io non ci ho

colpa E cotesti oh ! e cotesti ti/t .' noi ce gli udiamo sclamare da

oltre un mezzo secolo in lutte le cbiavi musicali da quanti accol-

gono , e accarezzano le massime piu torte e funeste , e non vor-

rebbon indi che le partorissero quelle ree conseguenze che sov-

vertono e ruinano cotesta cieca Italia.

Tant' e : I
1

Almavilla era Volteriano
; predicava di continue con-

tro la superstizione , contro 1 assolulismo . contro la barbarie del

inedio evo
; magniticava i diritti dell' uomo ,

il patto sociale ,
la

liber la e I'egualita, ed ora che tutte coteste sue buone comari avean

partorito , pareagli che i Ggliuoli di quelle fossero una cosa scon-

trtfatta, visacci d'assassini
,
cuori da tigri o da leopardi. Oh questa

e bella! Facea come nel 1848 molti signori suoi pronipoti ,
i quali

gridavano a lie Girlo Alberto Che si
;
die le liberla oltnimontam>

vol. X. 19
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concedute al cattolico Piemonte 1' averian condoUo al secol d' oro;

desse la liberta del pensiero, la liberta della coscienza, la liberla della

parola; i sudditi sarebbongli gratissimi di tanto dono-, la Maesta Sun

andrebbene sull' ale della gloria all' Immortalita Carlo Allx-rlo

appagpnneli (
di buono o di mal cuore non monta ) ed ora che i

pronipoti dell' Almavilla sentono asciugarsi le borse, veggono trion-

fare la scostumatezza e I

1

irreligione, e s' attendon di peggio , gri-

dano come I' Almavilla nel 97 Che dall
1

albero gentile della li-

berta s'attendeano il dolcefico, e in quel luogo n'hanno i prugnuoli

c i lazzi sorbi Se H gustino ; poiche quell' albero .ion mena

altri frutti
,
e buon pro a loro

;
e cosi sia.

Or 1' Almavilla
,
essendo alle sue possession! ,

triste dell' andaU

del Re e dello strazio del regno , un di passeggiando al rezzo in

giardino ,
vide 1' Irene tutta volta a cor de' fiori da fame un maz-

zolino che solea recare ogni mattina alia madre
; perche postosi a

ragronare con lei, disse Saprestu, Irene, che si volga Ubaldo pel

capo? lo il veggo sempre sopra pensieri; sta raolto ritirato nelle

sue stanze
;
non piglia piacere di nulla

; interrogato risponde breve

e con un certo modo peritoso $
e' pare che voglia dirrai una sua

brama viva
,

e com' egli e per aprire la bocca
,
mi guarda e tace.

Cotesto suo procedere mi aifligge perche mostra ch'egli abbia poca

fiducia in suo padre. Tu sai, figliuola mia, ch'io 1'amo : ben ti dico,

che il vorrei piu sciolto , piu lieto
, agevole e franco \

ma quella

ciocca di vostra madre v' ha nutriti di paternostri e d' avemarie ,

eke ne riusciste due ascetici imbecilli ,
ristretti , meschini di cuore

come le formiche. Laurina e un po' stordita, il confesso
;
ma la sa

dir due parole, gittare un motto contro il maestro, un frizzo con-

tro il frate che ci vien da Chieri la festa; parla bene di politica:

s' intrattiene con amore della bolanica
,

dell
1

ornitologia e d' ogni

ramo di storia naturale: in somma la non ci dorme in piedi come

voi altri che non avete sangue nelle vene; sempre compostt, riser-

bati , procedenti coL compasso e col piombino in mano per non

uscire, per non muovere un pie fuor di squadra, un' occhiata fuor

cLel cerchio
, per non dire una parola di pia : non siete parlantini
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ed eloquent! ctie per imputrnan- i _;ran filosoli modvrni
;
dir loro la

pfeggio, chianiurli seredrnti, aid. sovvertitori del mondo : e in dd

I'baldo vince te di gran lunga, c si scalda e attizza e freme, ezian-

dio a tavola quanolo ci lio i:li amid.

Che volele? papa mio, rispose dolcemente 1' Irene, I'baldo e

garzone ed ha il fuooo nelle vene, e non puo palire eerie pippio-

iialc di que'capi scarichi, i quali voimo scagliar bolledi sapone per

palle da bombarda, e dicono sciocdiezze, sudicerie, ed anco talora

bestemmie brutte e nere: tibaldo non e viso da lasciarsi atterrJre

a cotesti butli di vento.

La n' i eagione Virginia, si che la n'o, predicando sempre la

crociata contra la moderna civilta; die per lei non istarebbe chetor-

nassimo al secento : sempre santi, sempre madonne, sempre iiulul-

genae, sempre novene, e rosarii u acqua santa: ?o' dire a Lorenzo

il vinaio die facria riempir d' acqua lutti i tini della tiuaia: chia-

.iia \i il padre Prosdocimo, e fame tanta acqua santa da innondare

il giardino : vedrar fiori e frutti benedetti che n' usciranno.

Ci basterebbe, Papa, che ci lasciaste 1' acqua santa della pi-

letta in capo al letto, ch
1

io vidi il vostro paggetto francese trai'o-

rarsi per le camere con una spugno, e asciugarla.

Ha fat to secondo gli ordini miei, ch' io non ho in casa dia-

voli da cacdar coll* acqua santa, e non vogiio somiglianti superstt-

zioni. Or bone; sai tu dunque, figliuola niia. che si frulli pel capo

ad ULaldo, che veggoimi si pensoso e triste?

Di certo, Pajwi, che L'baldo non e piu si vivace da un tempo
in qua: ma nonduneno nol potrei dir -ia malinconico: eglicavalca,

egli schermisce, disegna, suona, conversa lietamente con me e stu-

dia come per Io innanzi ....

>i. sludia la filosoiia in sol mellone-, ch' io il colsi piu volte con

certi libri fratesdii in mano, che non so com'io non glieli dessi in

sul grugno. Un cavaliere par suo, giovane, ricco, d' ingegno cM

Rodrigue/ in niano I Col trattoto della Vocaxioiic rdiuiosa d' un

RotfliDtH! S' egli non tiuisce d' imbestiarsi con si fatte melensag-

jiin. uli si di' io farollo can tar da rossignolo ana primavera a suono



UBALDO ED IRENE
,

idisciate. Vergogna! e tu, fraschetta, gli Uen mano a cotesti

suoi contrabbandi : s' io posso mai venir chiaro di clii gli pi

a leggere qaegl'imbratti, gli far6 tal gioco ch'ei se ne risovverri

un pezzo; ma gia, la dee essere quella brutta bizzoca di sua ma-

dre, o quell' abate Leardi, che ra'lia pur viso di gesuita, Dio ci

guardi ! In somma, Irene, tu nV hai a cavar questo bruscolo dagli

occbi. Che novita e cotesta in Ubaldo?

Papa, io nol vi saprei dire: osservai soltanto che Ubaldo, ap-

presso la morte di zio Romano, avvenuta all
1

Eremo di Lanzo, di-

venne piu serio e composto.

Che ci aveva egli che fare coi Camaldolesi? Quel Vecchione

dovea pur essere rimbambito, tant' era vecchio: io nol vidi mai;

ch'io non mi diletto di romitorii, ma egli avea passato i novant'anni.

Ed era un santo, papa, ed amava Ubaldo, e parlavagli delle

vanita del mondo, degl inganni di sue promesse, delle fallaci sue

massime, de' suoi perfidi consigli, e de' suoi tradimenti: parlavagli

sovente della pace de' servi di Dio, delle gioie inestimabili delle

anime buone, del bene senza scoria che deriva all' uomo, il quale

fugge gli onori, i piaceri, e le ricchezze professando vita mortifica-

ta nd ritiraraento, e nel consorzio del Signore. Vide morire quel

santo vecchio baciando il crocifisso con una tranquillita di sembian-

ti . con un riposo di cuore
,
con una letizia d

1

animo innamorato

che gli si trasfondea per gli occhi sul volto come raggio anticipato

di paradiso. Pose la mano sul capo d' Ubaldo
,
e gli disse Vedi,

figlioletto mio, come si muore placidamente dai servi del Reden-

tore? I servi del mondo non muoiono cosi di certo Ubaldo ri-

torno a casa ebro d' una gioia celeste che tenealo rapito in alti

pensieri. . . .

Poh, poh che altezze? che gioie? che estasi mi vien tu, paz-

zerella, scialacquando costi? Altezze di fango, gioie scipite, estasi

da insensati : la vera gloria d' un giovane cavaliere si e di saper

maneggiare bene la spada, di non lasciarsi soprafiare dagl' invidiosi,

di farsi rispettare dagli audaci, di primeggiare in tutto, d
1

aver una

bella giovane. e ricca per moglie, gran parentado, e splendida vita.
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t;ilc <]' iiiilnlc < di montc da non avere ehi Io vinea: pen-

Irene; s'io posso sostrtiere optimal ch' egli mi riesca frate?

io sapossi oh' egli ha un pclo indosso che pensi cosl fatta

pazzia, piprli*reilo pel eollo, e Io mi gilterei ad aflbgare nel Po.

-
P.ipa, non dite cotesto di grazia che mi fate paura. Cheamo-

rc sar'lh' rirli oggimai il vostro di voler vedere aflbgati i (icliuoli

piutlnsto che averli felici all' immediate servigio di Dio, Oealore

del cielo e della terra, e Signer nostro; quando, a delta dello Spi-

rito Santo, il servire a Dio & un regnare piu lihero, nobile ed eo-

celso che quello dei Re di corona? I Re possono essere discoronati

ed ispodestati; come avvenne dianzi al huon Carlo Emmanuele: ma
Dio e Re eterno, e gli umili servi suoi s' appareggiano agli angeli,

e sono magni imperatori, intitolati anzi Iddii. poiche il Signore

disse Voi siete Dei sovraeminenti alle stelle del cielo

Ai mocroli delle candele dovevi dire : questi sono gli astri

de'frati, pazza da catene che tu sei : imperalori in bisaccia da ir

pitoccando per le vie; Re da broda, da ceci e da cavoli rapa. Che mi

tocca sentire da cotesta scimunitella! Tu. brulta beghina che puzri

di suora ch' appesti, fatti monaca in malora; ma tlbaldo e genrilao-

mo, e non dee insudiciare la gloria della nostra progenie colKin-

degno march io di frate.

Mi sembra poi che Ubaldo. . .

Non mi seccare, ch' io ne son fradicio. Ah malcreati ! ah lor-

dura del mondo ! vedi quella stolida
, quella traditora di Virginia

come la me 1' aveva accoccata! Frate eh? Frate? Uff. . . ehe il dia-

volo mi. . .

-1-
Papa , grid6 la povera Irene gittandosegli a' piedi , Papa io

non v' ho detto che Ubaldo vogliasi rendere religiose : non isper-

giurate.

Levamiti da* piedi : ora
,
ora

,
sentira quefb goffa di Virgi-

nia. . . Mentre il conte d' Almavilla era cost fuori dei cramrhri

scese sollecito in giardino un valletto dicendogK, che il conte Uri-

maldi, giunto allora da Torino, era su ne! salotto verde che fatten-

dera Presto, disse, fagli apparecchiare pr la colezione e sail
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dall'ospite. Dopo le accogltenze cordial! dissegliil Grimaldi Ami-

co, avrei a ragionare con te in secreto per cosa che importa

Allora T Almavilla il condusse nel suo studio
,
e chiuso 1' uscio ,

sedettero sopra un sofa Ebben, che novelle? mio caro Grimaldi,

disse il conte d' Almayilla.

Veramente poco piacevoli , soggiunse il Grimatdi
,
ma tu sei

uomo di mondo
,

e filosofo
,
che sai pigliare le cose pel verso

;

d' anirao freddo e saldo, cui nulla induce meraviglia, perche te av-

venture yanno e vengono come la marea dell
1

oceano.

/i . Oh vorra egli cascare la cappa del cielo o venirmi addosso

qualche altro frate, che tu mi vai per gli esordii-come i predicatori?

tteui$e nan e un frate la sara una monaca che ti casca addosso;

una monachina dal velo color di rosa, di quelle da coro, che sanno

intonare l antifone in fefautte.

}f>ii Alia versiera le monache e chi le ci mette fra' piedi : io son

tanto immonacato da quella mia moglie che la mi farebbe monaca

sinoa Lauretta: escimi, Grimaldi, da questa celia che mi da noia.

Oh non dubitare
; per monacella Lauretta e dessa che non

mai meglio; jmr dimmi, Almavilla, conosci tu un giovane francese

che si spaccia per emigrate e si noma il Visconte di Nardos
,

il quale

dicesi d' Alsazia, e ricchissimo?

Si lo conosco, ed e giovane di garbc*, e chiese appunto la mia

Lauretta in moglie : ne do-mandai a Venezia il signor Lallement

ambaseiatore della repubblica francese, il quale me ne disse un gran

bene : tomato poscia a Torino
,

il signor di Ginguene m' assicura

ch' egli e degno della mia casa, e d' una giovane cosi compita ( di-

ceva egli ) come la vostra Lauretta. Vidi anche piii volte il Nardos

e parlai seco raolto familiarmente
,
e m'ha un' aria di geatiluomo

repubblicano ,
vo' dire libera e franca

,
con modi alquanto ruvidi

*

e alia carlona, se vuoi, appunto perch' egli ha rotto le pastoiedelle

ceremonie aristocratiche per non farsi scorgere appo i repubblicani:

della dote parla co ischifo poich' egli e smisuratamente ricco
,

dice che la mia Lauretta porta una doviziosissiiua dote in viso r

e piu nel cuore. ikcvenaente egli e un caro giovane ;
e mi tarda



li ritorni da im.i sua andota in Alsazia a rassettare gli anda-

mrnli ih;U' immenso suo patrimonio.

Tii mi dici cose consolatissimo, caro Kdoardo: ma di ootfe*

ste sue rirchezzo 11 liai tu carta?

II Visconte di Nardos, chi nol conosoe? Ho parlato con JKIIVC-

rhi.allcLSitimi da lui pT testimoni: cinscimo Lsuvir^ia in dirmrnc Ic

belle cose : chi fu nel suo palazzo di Strasburgo e dice ch' k una

rcggia : chi vill&zgio a' snoi castelli presso a Colmar , a Luneville

e Metz, e li predica per sontuosi di torri, di ponti levatoi, di gal-

lorie, di giardini, di parchi da caccia e da uccellagione : chi vide

le sue razze di cavalli , dice chc stanno a petto di quelli del Meclem-

burgo per altezza e nobiltadi faziono chi sa persino i grossi oapitali

cb" egli ha sulle banche di Frankfort
,
di Magonza ,

di Colonia e di

Amlmrgo e di Copenaghen.

Poffare ! e niuno di costoro che sono si bene informal! de'casi

suoi, t' ha significato ancora cb'egli & gia tuo genero, e vuole cbe

tu gli snoccioli in contante le cencinquantamila lire che Lauretta

-wsegnogli in dote?

Gi4 tu sei sempre lepido ad un modo : quando Lauretta pi-

gliera marito sapro io bene cjual dote le s* avverra e terrassene paga

di corto, ch^ col Visconte di Nardos non s' avra a piatir della som-

raa dotale. Prima delle sventure income al Piemonte per la guerra

sarei potuto salire insino ai centomila franchi : raa ora se giugne-

reuio ai cinquantamila sara un dotone da imperatrice : ma ti dico

e ridico che il Visconte di Nardos non ha bisogno di coteste inezic.

Supponi , Almavilla
,
che il Visconte voglia invest ire qtiei

cencinquantamila franchi che gli promise Lauretta in tant'ovafre-

scbe da farti una frittata alia Certosina : creJilo a rae, la frittaka o

gift
fatta e tu 1' arai a trangugiare eziandio Minza avcrne appetito.

La padella cbe V ha a contenere non ha ancora il mnnico ,

Grimaldi mio : Lauretta
,
cui ho parlato piu volte <di quesko malri-

monio, <> ferma di volerlo torre, e il Visconte T ama anch' egto* per-

dtitann-ntc; m:i non si venne ancora a patto vertrto , e credo

non vrrrassi alle strette cbe al suo ritorno di Strasburgo.
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Dalla Cisalpina dovevi dire, dove il tuo Visconte and6 a sof-

fiare i trambusti di Verona, e a mettere il malanno per tutta la Ve-

nezia: il tuo nobile, il tuo ricco non e che un mascalzone plebeo

di quelli che trascinarono al patibolo il re Luigi,-, un' anima dan-

nata di Robespierre ,
il quale poscia ,

mutato vento
,
tra$cin6 alia

sua volta anche Robespierre alia guilotina : indi fattosi emissario

del Direttorio ca!6 in Piemonte colla Viscontea indosso per rinfo-

colare la ribellione e uccellare a qualche i'rittata di cencinquanta-

mila franchi una bella pernice per giunta.

>bi*- Grimaldi, non crederei che tu fossi cosi capriccioso da venire

a dirmi ingiuria in casa mia, poiche tu sai che io nol potrei cora-

portare a niun patto; ond
1

io ti prego di cessare le berte
,

e per

quanto t' e cara la mia amicizia di non mi piu parlare di questo fu-

turo maritaggio.

Bene: ora che veggo che tu la pigli da senno, sappi, amico,

ch' io non ci vengo di mio
( poiche non soglio impicciarmi cosi

di leggeri de' fatti altrui ) ma ci sono mandato dall' Ambasciatore

francese, per annunziarti che la tua Lauretta e gia moglie delNardos

prima ancora che tu ritornassi da Yenezia; si sposarono clandesti-

namente, ma in pieno modo canonico
;
Lauretta signified al marito

d' avere cento cinquanla mila franchi di dote
,
oltre la parte ma-

terna che sopravverralle alia morte della Contessa: e per6 1'Amba-

sciatore ti richiede in forma Io sborso della dote in contanti e la

figliuola per giunta ,
essendo gia il Nardos in acconcio di parlire

per Parigi : e siccome volea mandarti il Cursore, cosi Io pregai

che non ti facesse cotesta villania e desse a me il carico d* annun-

ziarielo all' amichevole

A tai detti il conte d' Almavilla rimase come chi e colpito dal

fulmine: pallido, muto, cogli occhi stupidi : balzo in piedi ,
fece

alcuni passi tentennando, si batte in fronte, e cadde di peso sopra

un seggiolone coll' esclamare.

Grimaldi, possibile ! E sara vero che Lauretta cadesse in un

laccio cosi mortale? Lauretta! la mia Lauretta! tanto sperta? tanto

studiosa ?
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-
Troppo sperta, caro mio, ripigli6 il Grimaldi ,

e troppo stu-

diosa: 1' hai allcvata in sovcrchia liberta, le hai concesso di tralta-

re con ogni sorta di gente-, intese fra le tuc l)rigate ragionamenti

che non s' avvengono a costumate fanciulle : I' Istitutrice sua era

tina settaria delle matricolate: i primi libri che lesse non furono di

certo n6 la dottrina cristiana, ne 1' arte del guidare il cuore e la

mente al santo timor di Dio
,
ch' e il fondamento dell' obhedienza

e del rispetto verso i genitori, del vincere le passioni nascenti, del

nutrire I' innocenza, la carita, e T amore d' ogni virtu: la tua Lau-

relta in quella vece non si pascca che d' una filosofia inganoatrice,

la (juale fomenta le scorrette affezioni, 1' amore di se, la smaniadi

liherta, un falso concetto dei diritti e un odio ai doveri di cristia-

na e di figliuola sommessa e amorosa. Con tali ammaestramenti fu

vittima della prima seduzione, tradi s& medesima, maculo la sua

nobilta, fece vergogna alia casa e alia vergogna aggiunse il danno.

Ma come sai tu, amico, ch' elf ahhia contralto un matrimo-

nio clandestine? E senza saputa della madre ? e con promessa d'u-

na dote si sfolgorata ? Oh son le zitelle che assegnansi la do to.

a' di nostri ? quando mai ? Tu vedi che ogni fanciulla potrebbe

dire Ho tanto e non ne aver briciolo: Lauretta e ancora mi-

nore, io son vivo, ho Bgliuoli e moglie, chi ha diritto di spo-

gliarmi del mio ?

Le tue domande son molte, ed io proceder6 per ordine. Sap-

pi da pri ma che il matrimonio 6 sicuro
; poiche il Nardos dichia-

randolo all' Ambasciatore gli disse
,
come couvenncro insieme di

trovarsi alia parrocchia, sorprendere il curato, e darsi 1'assenso al-

ia presenzade
1

testimoni. La tua Lauretta sotto sembiante di farsi

ascrivere allo Scapolare della Madonna, diede al curato il falso no-

mo di Carolina Fulk, sposossi e spari. II curato richiamossene alia

curia Arcivescovile, fu cerco per ogni lato di cotesta Fulk e noa

ebbesene giammai alcuno indizio : ma presso la deposizione del

Nardos fu trovato nella vacchetta delle iscrizioni del Carmine 'co-

testa Carolina, addotti i testimoni, falto il giuramento, e vennesi a

capo di cotesto intrigo.
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Perdona, Grimaldi, ma il matrimonio e uullo, perche la per-

sona e supposita.

supposita nella vacchetta della Cura, ma non nel matrimo-

nio; mercecche Lauretta e il Nardos si conoscea.no
, e i due testi-

moni eran presenti e di piena intelligenza j
Lauretta era parroc-

chiana, ne facea mestieri che il Curato la conoscesse.

lo tel voglio anche concedero, ma per la dote non ci viene la

conseguenza: sieno marito e moglie alia mal' ora, ma senza quattri-

ni : ilCurato lega i soggetti, ma non le borse : e in qual codice s' e

letto mai, che il padre sia obbligato alle voglie slrampalate d' una

figliuola pazza e birba ?

Per cotesto la ragione e dal tuo lato :
gli e cbiaro come il so-

le : ma il codice della prepotenza non ci ha che fare con quello

della giustizia. Se vuoi, consentirotti eziandio che
, piu che prepo-

tenza, e rapina viva e vera: ma pensi tu, il mio caro Edoardo, che

cotesti ladroni vorran menartek buona? levatelo pur del capo.

Egli ti converra conquassare il tuo patrimonio vendendo a rotta

una delle tue piu belle possession!, e sgranellare 1'uno sull' altro in

tant' oro ed argento quel centinaio e mezzo di migliaia di franchii,

e vederti portarvia la figliuola. Qui non c' e scampo. Se tu vuoi

venir meco a Torino dall
1

Ambasciatore, io fra poco ripartiro.

Non e possibile: io debbo parlar con Lauretta e con Virginia:

sino a domani io non sar6 da te : supplica F Ambasciatore d'aver-

mi per iscusato. Oltre a ci6 debbo presentarmi ai Triumviri della

nostra Repubblica, e intendere da loro se vorranno lasciar che si

assassinino i cittadini dai forestieri a man salva sotto F ombra della

legge. . .

Tempo perduto, amico. La legge del piu forte e la giustizia

che regna ora in Piemonte: i tre Garli, che cacciarono il buon Re

nostro del regno, ci signoreggiano tiranni
,
e tengono il sacco ai

francesi per rubare e digrassarci insino all' ossa

Detlo questo vennero nel salotto : il conte Grimaldi intinse un

paio di crostini nel cade, e rimontato in carrozza tornossene a To-

rino. La povera Irene intanto tutta sbigottita era corsa da Ubaldo
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M"I informarlo in fretta dolle furie del padre ; esortolloa risponder-

gli soavemente, e a scongiurare alia meglio tanta burrasca; Dio gli

dajcehbe 1' aiuto della sua gra/ia; essa pregherebbe e supplicliercb-

be la Madonna e gli Angeli custodi del fratello e del padre: s' era

possibije essa medesima troverebbesi presente a quella balosta
, e

aiuterebbelo <li qualche buona parola per calmare le ire paterne.

Come il (irimaldi fu partito, il conte d' Almavilla sail gonfio co-

me un istriceal quartiere di Virginia, che trov6 coll' Irene, la qua-

le era entruta pur allora per informare la madre di quanto erale

avvenuto in giardino; e voltosi alia figliuolacon aria truce - Esci-

mi di qui ,
disse

,
e chiama subito Lauretta L' Irene undo im-

mantinente ,
e il Conte voltosi alia moglie Benissimo, esclamd

con ira profonda, benissimo, abbiamo nozze in famiglia . e voi si-

gnora politicona non dite nulia al padron di casa : ci farete gustare

i confetti e le dolcezze.

Che nozze, Edoardo mio, e cbe confetti parlate voi? lo non

v' intendo.

Come ! non sapete eh che Lauretta & maritata ? Ne siete ca~

gione voi, ne siete, coll' averla tanto angariata, che dovette gittarsi

alia disperazione, ed ha sposato quel rompicollo del Nardos per

uscirvi dell' ugne di matrigna.

Immagini il lettore qual acutissima trafittura fu quell' annunzio

al cuor di Virginia tuttavia per non accrescer furore aljnarito e

chiarirlo del suo errore, soggiunse subito Rompicollo? mi pia-

ce: non siete voi quello che me ne scriveste tanto bene quand'io ve

ne diedi avviso a Venezia? E ch' egli era un mirabile valent' uomo,

ricco sfondato, d'altissima prosapia -. e imponestemi gagliardamen-

te che non impedissi, pena il vostro sdegno, quell' ottima pratica?

Or com' 6 egli riuscitovi cosi tutt' altro ?

uno raascalzone vi dico, rubator delle carni mie, la raina

di casa nostra, la vergogna, 1' obbrobrio. . . .

In quello riene Lauretta, e dice a suo padre Amico ,
che vuoi

da me? che frette son queste ? subito , papa ti chiama . puh, gia,

sempre furia, ed io in questo momento ho che fare
5 spacciati.
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Non e cosa da spacciare si presto, signqra Carolina Fulk:

qua, parlate franco. vero clie voi sposaste il visconte di Nurdos

a santa Teresa sotto il mentito nome della Fulk?

*rf:'jr- Voi farneticate, siguor conte d' Almavilla; chi vi ha fatto he-

re coteste fagiolate ? die Fulk o non Fulk ! s' egli fosse dopo il

pranzo direi che qualche hicchiere di nehhiolo v' ha fatto hrillare

il celahro.

i\t>
''1 Lauretta, grid6 sdegnosa Virginia, che raodo e egli coteslo di

rispondere a vostro padre?

<>** lo non parlo con Lei, ma dico a mio padre ch'egli sogna, e

ch' io non so nulla di Carlotte, di santa Teresa, e di matrimonii.

L' ho a saper io, eh, se ho preso marito.

>MT E tu il pigliasti di frodo, disse il Conte, non val negare; poi-

che quel furfante di Nardos ti domanda e pretende le cencinquan-

ta mila lire che tu t' assegnasti per dote : allega i due testimonij

narra il tranello che tu facesti al curato sotto il pretesto di scriverti

allo scapolare del Carmine; appellossene all Amhasciatore della Re-

puhblica, il quale ne mena un romore indiavolato, e mi cita a com-

parire, e vuol la dote in contanti.

Dacche veggo che voi siete si hene informato, io nol vi po-

trei piu celare : si sono moglie del Visconte di Nardos, ed ho usato

de' miei diritti inalienahili di natura : il giovane mi piacque ,
mi

ama, son lihera nella mia volonta e ne' miei affetti, e I' ho sposato,

ed e mio e niuno mel torra.

Ch' egli sia tuo noa tel vo' contendere; ma che sia tua la do-

te che t' assegnasti, oh qui poi no davvero: tu sci minore, i tuoi

genitori son vivi, e tu non hai nulla del tuo.

Quanto io m' ahhia nol so: io non m' assegnai dota veruna,

dissi soltanto, che nel nostro viaggio del Tirolo tu mi narrasti per

via di ragionare ch' io potrei aver di dote la somma accennata :

ecco tutto.

E come dunque la esige ora costuida me? Favellando teco

posso henissimo averti detto allora che potea cadcrti, non giu in

dote, ma in eredila, computato le stradotali materne, e qualche
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speranza delta zia Marianna, clie ci ando poi fallita, poiche Iasci6

il suo allo spednle cli sail Giovanni. Ma erano altri tempi: il mar-

cliese di sun Koberto mio padre lasciocci carichi intiniti: no sur-

sero liti divoratrici: la mia legazione a Vienna ea Venezia m'liu

fatto aggravare di molti debiti; le taglie forzose de' repubblicani

dopo la Iregua di (llierasco furono un sobbisso: le possession! di Ceva

furon diserte dalla guerra che ci arse le case, calpest6 le inessi,

schianto le vigne, taglid gelsi e frutteti. Or se lu potrai avere un

cinquantamila franchi, la sara grassa.

Cotesti interessi spacciateli fra voi altri : io non c' entro : il

Visconte e generoso, traricco, vuol me e non la vostra dote.

Quel galuppo e un plebeo, un mariuolo e truffatore che col

tuo zimbello uccella a doppie di Savoia, e di te non gli cale un fico.

Oh amico, parlate con piu rispetto di mio marito, ch' io non

comportern mai che gli si dica ingiuria da chi si voglia : perche

siele mio padre non avete nessun diritto di dirgli villania.

Mi meraviglio di te, temeraria, di parlare cosi a tuo padre: si

il Nardos e un vero gaglioflb; un impostore che si spaccia visconte

ed e un facchino scaricabarche al ponte del la Senna : un sicario di

Robespierre, uno spionaccio del Direttorio;ed ora e ladro del mio,

la mia vergogna e la mia ruina.

Si vomitate pur contumelie sopra il suo capo e sovra il mio :

'
in questa malaugurata casa non ho mai avuto ne can ne gatto che

ben mi volesse; n' usciro una volta, e presto, e non ricorderolla

piu che per arrossire d* averne fatto parte.

Va, che non ci possa mai piu mettere il pie sulla soglia . . .

No, Edoardo, sclamd Virginia, non la maledite, non la impre-

cate-, e una infelice, non le accrescete sventura col malaugurio pa-

ternb
'

:

I

In quel mentre Lauretta usci dispettosa: 1' Almavilla era in uno

abbattimento indicibile, s "ra sdraiato sopra un canape softiando,

sospirando, gemendo come chi e solto un peso che Io sofloca. La

buona Virginia taceva, e nel foiido del fuore raceomandavasi a Dio.

.'.) ,;>]!..
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Ecco, diceva il Conte, ecco un padre sfortunato e in ira al cie-

lo : in un tratto perdo la primogenita figliuola dell' amor rnio con

un matrimonio illecito e vituperoso : 1' unico figlio vuol farsi frate,

1' altra figliuola vofra monacarsi : vergogne sopra vergogne, soli-

tudine e disperazione ,
e il peggio una moglie dolorosa cagione di

tutti i miei guai, e per ultimo ruinato nel patrimonio.

Vi cooipatisco, disse Virginia-, ma la fantasia vi dipinge tutto

in nero quest' oggi : io porto speranza che gli altri due figliuoli vi

saranno di consolazione : per gl' interessi non vi angustiate, poiche

10 stessa sopperir6 del mio ai vostri sconcerti economici

Venuto il domani 1' Almavilla fu per tempissimo a suo viaggio ,

pervenne a Torino di buon' ora, e cerc6 del conte Grimaldi Eb-

hene, gli disse, vedesti 1' Ambasciatore ? vien egli a piu ragione-

voli condizioni ? i,|%i?>

<?iTT-Non saprei che dire, rispose il Grimaldi. Tu sai che costoro han

fame d' oro e ne divoraron tanto per tutta cotesta povera Italia che

la lasciarono in asso : io credo che dall' invasione de' barbari in qua

non siasi mai spogliata d' oro e d' argento con si universale rapina

come in cotesti due anni addietro. Le guerre rubavanla pel passato

or qua or la : ma Io spogliamento de' repubblicani francesi fu dalle

Alpi al Faro, da Genova a Venezia, da Livorno ad Ancona, da Na-

poli a Brindisi
;
vale a dire pel lungo e pel largo della Penisola non

vi fu cantuccio in che costoro non ispazzassero quant' oro e argento

sacro e profano era ne' templi di Dio 6 nelle case de' cittadini : or

pensa tti se costui vuol perdere si buon boccone : io nol credo s' io

11 vedessi &}-^M )f o

Dicendo queste cose i due signori furono introdotti all' Amba-

sciator francese, che li ricevette senza alzarsi da sedere, senza offe-

rir loro una sedia
, guardandoli bieco e truculento Ebbene, cit-

tadino Almavilla, disse con voce imperiosa, portaste i cencinquanta

mila franchi di vostra figliuola al Nardos ?

Cittadino Ambasciatore, rispose, vengo per supplicarvi che

abbiate compassione d' un padre infelice
,

il quale al dolore di
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!>i inaritata la iigliuula di soppialto. a^iujiioquc'llu di vudersi

imporre inia dutc sii|>oriore allr lor/.' sue . (ante - <no le dffigrazia

per la guerra, e poi dcijili lasciati dal niurciiese di san Rober-

to mil) padre.

(iia, iion v' e in Italia ne Conte ne Marclicse che nun sia iu-

debilato sin sopra gli occhi : ma il lusso e il vnmpo degli Aristurra-

ti 6 terminate, e scesa la Fruncia a metterii in economiu
; cotesli

s.-ialaoquatori avean bisogno del tutore
; bisogna agguagliarli alia

plebe, o caleran la baldan/a, e cessuranno di culpesture il popolo :

cittadino, pagate la rostra dote.

I nostri debiti son frutto delfe guerre c dei sovvertimenti

politici : io non posso assegnare a inia tigliuola elm appena cin-

jnantamila franchi ; dieci milu in contaiite, gli altri ipolecaiulo un

fondo nel Canaves^.

Vendelelo, e fate danari : il Nardos dee partire a giorni con

vostra figlia per Parigi, e non puu cliiudene i campi c le cast* nel

baule : danari e subito ; altrimenti ebbi ordine perentorio dal go-

verno di Franciadi farvi v^ndere alia grida le tenute di Cbieri, e il

palazzo di Torino : di piu mandar voi legato con buona scurta nel.

forte dt Toulon.

Lasciatemi trattare il negozio coi nostri Triumviri : io son cil-

tadino piemontese e non bo che far nulla con Francia : saro giudi-

cato dallo nostre leggi.

Cbe leggi ! La Francia non rioooosce nltra leggc, che la sua :

i Triumviri sono i servi del Direttorio : tlittadino, m
1

avete intoso, se

enlro Ire giorni non mi portate la dote in tante cartelle dulla Ban-

ca,di Parigi, voi avrete uno squadrone di dragoni francesi che vi

faranno mio prigioniero. Detto questo son6 un campancUo, e

Iicenzi6 burboro e torvo i due gentiluomini. ,

11 giorno appresso tutta la famiglia scese a Torino e il puluzzO'

d
1

Almavilla sembrava un mereato .: vedean&i agenti, fattori e ga-

staldi dtl Conlt; che conduceaiio sensali , elirei, iwtai ,
curiali: un

un venire, un pariursi.all' oreotiiio, un auimiccar d' ooehi,
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un enlrare e uscire dallo studio del conte. Ubaldo ed Irene guarda-

vansi taciturni, vedean la madre pallida, triste, sospirosa: il Conte

entrava arrufPato, e dicea Virginia, siam rovinati ! usure ingor-

dissime: gli ebrei non si chetano al quattordici per cento: quel

ricco negoziante che m' avea chiesto quei prati di Chivasso e me

li pagava trentacinquemila franchi ora che mi vede alle stretle vuol

giugnere appena ai ventidue mila : le cascine di Villanova vorreb-

bonle per settantamila franchi : non vi pagan la sola masseria del

Bianco ! Che abisso e mai questo ? II banchiere da San Dalmazzo e

ancora il pifi galantuomo : mi dara in contanti quindici mila al sei
;

ma vuole 1' ipoteca sui poderi d' Ivrea; ed egli mi voltera le altre

cartelle sopra Parigi al due di sconto.

Iddio ci aiutera, Edoardo, non t'affliggere cosi. Figliuoli, an-

date di la, aiutate la Lauretta e il disse per toglierli di mezzo a

quel trambusto.

Ubaldo ed Irene uscirono; ed entrati alia piccola galleria che

conduceva alle camere di Lauretta videro casse, bauli, scatole, ce-

ste
,
le donne di guardaroba che avean sulle braccia gran pile di

biancheria: s' aprian cassettoni, armadii, stipi, ripostigli. L' Irene

incontra la Prassede e le dice Buona mia, ch' e egli cotesto an-

dirivieni ? Si parte forse pel castello di san Boberto ? non e ancora

la solita stagione.

Eh, signorini, disse la vecchia linguettando al solito, sempre

disgrazie : uh quando mi ricordo che pace v' era in questo palazzo

sotto il padron vecchio
,
che abbondanza d' ogni ben di Dio ! Ora

non si conosce piu questa casa : il Conte grida sempre, strapazza

la povera servitu, e la Lauretta, come suo padre, tal quale, e la mi

perdeva spesso il rispetto. Pur io le ho sempre voluto bene , e mi

duole all' anima di vederla partire, e andare con quel giacobino

non si sa dove.

Ma parte Lauretta, disse Ubaldo ?

Sicuro
,
e la s'e maritatad'ascoso : eh Dio non la pu6 benedi-

re: matrimonii di capriccio fatti col peccato mortale. Dio ci guardi,
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sj^nrini . da qucste tentazioni. Khimei, Lauretta ! tradire a quel

mo*lo I' abitino del Carmine eh ? lo scapolare della Madonna ? Non

rredevo inai che la Prassede avrebbe veduto in casa nostra tanto

sacrilegio.

Spiejratevi, Prassede, riprese Ubaldo sbigottito: che & egli av-

venuto a Lauretta ?

E partire su due piedi senza confessarsi prima ! e lasciar tan-

te agiatezze domestiche, i genitori, il parentado per andare dove

non c' e piu preti. dove non c' e piu chiese. Uh, che spropositi ! la

se ne pentira quella povera sciagurata: una Prassede che rifaceale si

bene il letto , non la trova piu E la vecchia strisciando i piedi

rec6 a Lauretta una scatola da cuffie
,

lasciando Ubaldo ed Irene

come storditi a quel piagnisteo misterioso.

-..

:
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RIVISTA
BELLA

STAMPA ITALIANA

i.

Scrilti varii del P. VINCENZO MARCHESE Domenicano.

Firenze, Felice Le-Monnier 1855.

All' inclito Ordine Domenicano e" debitrice 1' Italia de' tre piu no-

bilissirai prosatori nell' aureo trecento, fra Domenico Cavalca, frate

Jacopo Passavanti e fra Bartolomeo da San Concordio : e da quel-

T Ordine istesso di belli ed alti ingegni sempre fecondo
,
dee rico-

noscer ora nel chiarissimo P. Vincenzo Marchese, non istaremmo

in forse a dire il piu purgato e perfetto, ma per cessare invidia e

non aver sembianza di lodatori intemperanti, diremo un de' piu puri

ed elegantiscrittori, che trattino oggidi, e trattassero da gran tem-

po la nostra dolce favella. Lo stile del P. Marchese pare a noi si

genuino e casto ne' vocaboli e ne' modi proprii di nostra lingua, si

scorrevole e disinvolto nell
1

andamento, si temperato ed appropriate

nell' eleganze, si aggraziato e destro nel rimettere in onore le voci

antiche, si vivace ed espressivo nelle immagini e nelle sentenze, si
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scbiettb insiemo e dignitoso nei SHO contogno ,
si eloquente nelle

parlate, e ad or ad ora si soave e robusto
,
clie noi confessiamo di

conoscere pochi csemplari imitabili di bello scrivcre si compili in

ogni lor parte.

Clie se la squisita eleganza della dicttura da gran pregio agU

scritti del P. Mnrchtse, pur tullavia maggiore e il prcgio che lore

viene dalle opse in essi narrate, singolarmente nel sunto storiro di

S. Marco, tutte di grande utilita e di non minor diletto ad appren-

derle. La storia del convento di S. Marco, cosi 1' A., del quale al

presente prendiamo a dire 1'origine e le vicende, abbraccia in iscor-

cio quel periodo della storia fiorentina cbe narra il risorgerc drlle

scienze, delle lettere e delle arti
, e lo scadere e lo spegnersi dtlta

liltrrta. Quindi in manco di un secolo essa ci para innanzi la pompt

solenne di un concilio ecumenico, la varia e ognor crescente for-

tuna dei Medici
,

la calata in Italia di Carlo VIM, la predicazione e

la morte di fra Girolamo Savonarola, e il memorando assedio di

Firenze del 1529. Questa storia di gloria, e insieme di lutto e di

sanguc, assai visibilmente si legge tuttavia snlle mura stesse di quel

convento. Imperocche, cui prenda vaghezza di risitarle, ponno an-

cora additarsi le umili camerette che a brevi ore non isdegn6 abi-

tare il pontefice Eugenio IV
,
nel tempo che in Firenze dava opera

a rioondurre al centro della cattolica unita le sbrancate e riottose

pecorelle dell' orientg. Quivi si raccoglieva eziandio a mesti e reli-

giosi pensicri, gia affranto dagli anni que' Cosimo dei Medici che i

Fiorentini sono usi di appellare col nome di Padrp dHIa Patria. Al-

t' opposto lato, e non a grande intervallo, sono le povere celle che

per otto anni raccolsero il marlire della fiorontina liborta
,
Fra Gi-

rolarno Savonarola . . . . LT animo grandemente commosso a questo

<loloroso mescersi delle umane sorti, si riconfortae si placa \isitan-

do In cella che porse asilo al santo arcivescovo di Firenze, Antoni-

no, e fra quelle mura spiranti alito soavissimo di snntila, tornano

alia memoria tutte lo maravigliosp istituzioni di puhhlica e privata

beneficenza con le quali il Pierozzi conso!6 tanti dolori
,
e pose i

semi fecondi di tante virtu. Dicontro alia cella del Santo si erge e
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grandeggialabellissima biblioteca che raccett6 gli avanzi dell'Ac-

cademia Platonica, Marsilio Ficino , Angelo Poliziano
,
Pico della

Mirandola, ecc. ecc. ;
i quali, non piu lieti ed oziosi disputatori,

ma dolenti e pensosi su i mail della patria, conferivano con Fra Gi-

rolamo Savonarola dei modi di instaurare quella riforma sociale con

cui egli si confidava di salvare e quasi ringipvinire la repubblica

moritura . . . Ma con evidenza e diletto molto maggiore 1' osserva*

tore potra leggere sulle pared del convento di San Marco il risor-

gimento e la piu degna gloria della scuola pittorica fiorentina
5

la

quale, a nostro avviso, in due soli artefici si compendia e si narra:

in Frate Giovanni Angelico e in Frate Bartolomeo Della Porta.

Quegli il pittore dell' idea
, questi della forma. II primo chiude e

riassume la piu antica scuola toscaria
-,

intanto che chi ha veduto

1' Angelico, ha insieme veduto- Cimabue, Giotto
, e la poetica e

numerosa loro famiglia. 11 secondo esprime e rappresenta la scuo-

la moderna, e in lui quasi si compendiano Masaccio, Lorenzo di

Credi, Andrea_.del Sarto, Lionardo, e il Buonarroti. Grandi ambe-

due e ornamento bellissimo di questo cenobio, che adornarono e

quasi consacrarono coi loro dipinti e con le loro virtu.

Ma sopra ognfaltra cosa crescepregio e valore a queste scritture

la nobilta e T altezza de' sentimenti generosamente cattolici, di cui

T autore seppe avvivarle, si che per esse traspare ad ogni tratto il

suo caldissimo amore alia nostra religione santissima, e alia Roma-

na Sede che n' 6 maestra. Ne torremo un saggio dalle bellissime

parole, tutte animate di sentilo afletto
,
con cui I'

1

A. ,
nella dedica

del suo libro agli amici, descrive 1' azione perenne della religione

cattolica nel formare alia ci villa novella 1' Italia. Mi proposi ,

die' egli, quel di Virgilio, anliquam exquirile matrem, recandomi col

pensiero a tempi remotissimi, e risalendo d' unoin altro secolo Gno

agli esordi del nostro incivilimenlo. Nella quale investigazione ,
se

mi era dolce vedere T Italia antivenire nella civilta le altre nazioni

ed esserne a tutte maestra, mi era altresi dolcissima cosa a pensare

che questa civilta le venisse poi tutta dalla Chiesa Romana. Si , la

nostra moderna Italia nacque dal seno fecondo di questa Chiesa :
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i'u mitrita del suo latte, rallegrata dal suo sorriso, cnllata fra lesuc

bnu-cia materne
;
da lei imparo primamente a balbettare i nomi di

Die e di patria, ed ebbe a custode dclla sua infanzia il padre comu-

ne dei fedeli. Per si fatta guisail Cattolicismo, come sapientemcnte

not6 uno scrittore dei nostri giorni, per un lavorio lento e profondo,

form6 di noi un popolo, e divenne la nostra anima c la nostra vita.

Egli si e idenlificato con i nostri costumi
,

le nostre letterc e le

arti nostre; si confonde colle nostre memoric e le glorie nostre;

initiga i nostri dolori e sostiene le nostre speranze. Eda quell
1

ai-

tre piene di nobile e santo sdegno, in cui 1' A. s' impegna a dimo-

strarecome contro ogni ragione di verita e di giustizia gli eterodossi

facciano Fra Girolamo Savonarola anticorriere della malaugurata

Riforma; ciofe apostasia dalla fede, de' Protestanti. Di un' accusa

perd ci studieremo a tutt' uomo purgare il nome di Fra Girolamo,

e se ci verra fatto, stimeremo aver colto larghissimofrutto da que-

sta nostra qualunque siasi fatica. Alcuni, ignorando la storia, e me-

no leggendo le opere del Savonarola, lo dissero precursore di quella

riforma, che, con inestimabile danno della cristianita ,
venne soli

ventinove anni dopo iniziata da Martino Lutero
; seguitando tutta-

via gli scrittori delle molte e varie sette partorite da quella riforma

a iregiarsi del nome di Fra Girolamo. Ne cid deve recar maraviglia.

Gli eterodossi sempre cbe trovino alcuno men riverente o troppo

severe censore de' Romani Pontefici, di tratto lo ascrivono fra i loro

seguaci. Perche le scisme e leeresie figliate dall'orgoglio e dalla

volutta, crescono e si nutricano nell' odio della romana sede : odian-

do si propagano, e comecche nimicissime fra loro , soltanto 1' odio

che portano al pontificate le riamica e le ricongiunge ;
cessando di

odiare
, periscono. Laddove la grande unita cattolica vive e si ali-

menta di amore : che ov non e amore ivi non e sacrifizio di fcffelti

iiv'- iniioiie di cuori e di intelletti, ma perenne combattimenlo e or-

ribile confusione. Pertanto costoro vanno speculando e sottilmente

indagando se alcuno eziandio tra i cattolici consenta nel loro odio-,

c per desiderio di adornarsi di nomi illustri ,
confondono sovente

la censura piu o meno riverente, piu o meno moderata e legit-
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tima, ma sempre onesta, che nel Pontefice prende di mira soltanto

i vizii, e le colpe dell' uomo e del private cittadino, ron quella em-

pia rea, che tooca la santissima rocca sulla quale si erge la vene-

randa sedia di Pietro.

D' un' opera di si elevati sensi informata, detfata in istile si fio-

rito e terso, si a dovizia ricca d' erudizione islorica, artistica, e

letteraria, noi diffidiamo.di poter rendere a'nostri lettori un'idea

che non sia minore del vero; vergognando eziandio alcun poco di

ragionare in incolto stile di cosa tanto forbita, ne bastandoci lena e

\igore a seguir 1'A. nelle sue dotlissime investigazioni. II perrhe,

vorremmo senz'altro rivolgere il discorso ai giovani italiani che si

dilettano del bello stile
,
ed hanno a cuore le patrie glorie e in ci-

ma de' lor pensieri la religione ca,ttolica, e dir loro cosi : gioventfr

ingenua e generosa, gioconda e ridente speranza della cara patria,

gitla lungi da te le oscene scritture del Boccaccio, del Sacchetti,

del Firenzuola, che ti corrompono il cuore: non ti curar di legge-

re Pietro Giordani ne Vincenzo Gioberli, che I' uno t'illanguidisce

ed agghiaccia nell' animo ogni vivo sentimento di Fede e di carita

religiosa, T altro ti guasta la sanita dell' intelletto, falsandoti nella

mente il concetto cristiano cattolico: leggi in quella vece gli scrit-

li del P. Marchese, e studia in essi di e notte: la varieta loro non

dara luogo al fastidio; la nobiltji de'cdncetti e degli affetti che in

essi regna educhera il tuo cuore agli alti sensi e a' generosi pen-

sieri; la ricchezza del sapere che vi ridonda ti fornira la mente di

utilissime e pellegrine notizie; la purita, la maestria, la g.razia del-

1' elegantissimo stile t' insegnera la piu perfetta forma di scrivere,

armonizzando insieme la purita piu squisila del sermon prisco col

fare libero e sciolto dello stile moderno.

Se non che non sappiam difenderci da un timore che per po-

co non ci rattiene dal confortare i giovani a far loro autore e mae-

stro il P. Marchese nella scrittura sua principale, che e il sunto

slorico di San Marco; vogliam dire il timore che apprendendone il

favellar toscano piu puro e schietto, non ne attingano qualche opi-

nione o sentenza men conforme al vero ed al giusto, frantendendo
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per manco di discrezione alcuni giudizii dell' erudito Autore, po-

niamo che giusti in se, acconci e facili ad essere intesi sinistra-

mente. A molti segni si pare che il dotto A. non si consigli6 di

scrivere quell' istoria per la gioventu sora e novella in si fatti stu-

dii, avvezza a ricevere ad occhi chiusi T imbeccata ondeche le sia

porta; si bene per coloro che, avendo gia 1' uso della discrezione, so-

no capaci di giudicar col proprio senno di quel che leggono. Ma Teta

dlla discrezione del vero e del falso istorico i piu degli uomini mai

non toccano, e i pochi che la raggiungono, raro e cha vi perven-

gano so non tardi, rarissimo ch<; in giovenlu. Quindi il nostro ti-

more non forse alcune sentenze del ch. A. possano ingenerare nel-

le mcnti de' giovani qualche men diritto giudizio. Ed aflinche i

nostri lettori giudichino per se se sia timor ragionevole o timor

vano, toccheremo alcuni punti del sunto slorico che ci sembrano

facili ad esser volti a men vera e giusta sentenza.

Nel luogo sopraccitato in cui TA.rivendica il Savonarola alia par-

te cattolica, ritogliendolo a
1

protestanti che vollero farsi belli del

nome suo, egli rampogna grustamente costoro del confonder che

fanno quella censura piti o men legittima, ma sempre onesta, che

nel Pontefice prende di mira i vizii dell' uomo, con quella empia e

rea che tocca la Sede. Qui certo I' A. dicendo onesla intende il

contrario di ereticale ed empia ,
nel sense del vocabolo toscano

variabile secondo il soggetto in cui si determna: ma i meno accorti

potrebbero intendere onesta nel senso filosofico e volgare della pa-

rola, e far ragione che un onest'uomo possa senza discapito dell'o-

nesta giltare in farcia ad un supremo Ponteiice gli svergognati im-

properii che TAIighieri citato in esempio col Petrarca e il Savonarola

dal nostro A.
, scaglia in viso a Bonifacio VIII, chiamandolo adulte-

ratore della sposa di Cristo e peggio che idolatra: e il Petrarca alia

corle di Roma imprecandole sulle trecce il fuoco dal cielo, e Fra

Girolamo Savonarola ad Alessandro VI, impegnandosi a dimostrare

che non era ne papa nfe cristiano. Non e Tetico per ci6 solo chi si

fa lecito di ollraggiar con parole si invereconde Ja persona d' un

Papa; ma che possa ci6 fare senza varcare i termini dell'onesto,

non suona bene il dirlo anche solo in senso toscano.
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Nella prefazione
al Sunto storico ricorda 1'A. come i claustrali

del medio evo passavano con uguale facilita dalla contemplazio-

ne delle cose divine alia lotta delle fazioni, e dalla chiesa al cam-

po 5
e innamorati della patria celeste

,
non ripudiavano la terre-

na. Dio e la patria erano i due fortissimi amori che tutta si par-

tivano la loro vita. Chiunque abbia presa qualclw dimestichezza

con queste instituzioni del secolo XIH, non pu6 non ravvisarvi per

entro un amore accesissimo della liberta il quale si fa manifesto

nei loro scritti e nelle loro leggi . E ben era mestieri che amasse-

ro infocatamente la liberta quegl'istituti religiosi di san France-

sco e di san Domenico cbe 1' A. crede suscitati da Dio nella Chiesa

appunto per vendicare in liberta il misero popolo, dalla tirannia

de'Baroni, de'Conti, de' Marches! tenuto in brutal servaggio. Cosi

egli infatti ragiona nell' articolo sopra la storia di san Francesco

cT Assist di E. Chevain de Malan: Noi dubitiamo fortemente che

la missione di San Francesco fosse quella soltanto di procurare il

trionfo della"poverta. L' apparire di un nuovo Ordine nella Chiesa fu

sempre la rivelazione di un nuovo bisogno sociale al quale si voile

provvedere. San Francesco, come tutti quanti gl' institutori di clau-

strali famiglie, venne a sanare una ferita del civile consorzio-, e que-

sto dolorava, non perche non si avesse in pregio la poverti volon-

taria mapper altre troppo piu gravi ragioni. Conciossiache nei pri-

mordii del secolo XIII la societa fosse quasi in due grandi classidi-

visa. Da un lato la nobilta, il clero e il monachismo colle loro ster-

minate ricchezze, coi loro privilegi, colla loro eccessiva potenza,

dall'altro il popolo spogliato de' suoi diritti, contrariato nella sua

industria, imbestiato nella ignoranza. E appunto in quel tempo,

egli, il popolo moveva animosamente all' acquisto della liberta e

della scienza. San Francesco e San DomeniCo i quali crearono i lo-

ro Ordini in questo gran movimento popolare, affine di unirsi piu

strettamente al popolo che volevano riamicare colla scienza, col

clero e colle civili autorita, riiiutato ogni avere, divisero con esso

lui lo scarso pane bagnato dei loro sudori; gli dischiusero le fonti

del sapere, e ne patrocinarono la causa al cospetlo dei potenti .
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i fuor di dubbio chc \Q istituzioni piu utili al popolo sono gli Ordini

religiosi; le cui leggi, come sorio informate dello spirito e dellu legge

d'amore, cosi non altro che per amore sono osservate da'sudditi,

e da' superior! mantenute in vigore a for/a di amorosa soavita. E
cio crediamo volesse esprimere il ch. A. nelle parole sopraccitate:

ma quanti, leggendole, necoglieranno il senso inteso da lui? e non

penseranno piuttosto che i frati nel vestir la tonaca e la cocolla e

far voto d' ubbidienza, cercasscro soUrarsi alia sudditanza de' si-

gnorotti per vivere a lor talento?

A piu storto intendimento potrebbe anco esser volto quel che

dice I A. intorno allo scopo civile delle istituzioni religiose. Senza

contraddizione si dee riconoscere ed affermare che lo scopo e il

mandato, o, come dicesi, la missione degl' istituti claustrali non si

termina per modo alia santificazione delle anime
,
che non si csten-

da eziandio a beneficare il civil consorzio: e questo e, crediamo,

quel che vuol significare 1'autore quando riprcnde come difettuo-

so e manchevole il giudizio dello scrittor delta vita di sari France-

sco. Ma noi teniamo che gl
1

inesperti e meno avveduti lettori im-

parino quindi a credere che il mandato delle Religioni di san Fran-

cesco e di san Domenico fosse mandato civile, il che non puo es-

sere. Conciossiache i religiosi istituti altro non sono che attuazioni

o siano incarnazioni speciali di quelle dottrine pratiche che Cristo

vuol sempre vive e vigoreggianti nel la sua Chiesa; e adunanze d' uo-

mini consacrati in ispecial modo all' eserciziu di quegli uflici e mi-

nisteri che Cristo voile adempiti da' suoi ministri a salvazione del-

l

1

uman genere. Onde conseguita che degli Ordini religiosi e de' lo-

ro uffici non dee stimarsi ne ragionarsi altrimenti che delia Cbie-

sa e de' ministri di lei. Or la Chiesa altro non e che il corpo di

Cristo -animate dal suo medesimo spirito ; e !a vita
,

1' operazione,

la missione della Chiesa non 6 se non la continuazione della vita,

dell' operazione, della missione di Cristo; e per6 della Chiesa e del

suo mandato dee farsi quella medesima stima e ragione che dell'of-

ficio e del mandato di Cristo. Ma per quanto sia vero che frutto della

missione di Cristo dovea essere la civilta verace, e quindi la liberta e
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la felicita del vivere cittadino, nondimeno sarebbe profanazione il

dire che la missione del Figliuol di Dio fu missione di liberta civile e

di sociale avvantaggiamento: e profanazione sarebbe per conseguen-

te Tassegnare siffatto scopo alia missione della Chiesa e degli Or-

dini religiosi. Fa strazio dell' uomo chi lo definisce per li piedi eil

pelo, come Platone-, ed e far torto al generoso gi*errierodirecb'e-

gli combatte per lo stipendio: e il fine di queste istituzioai umano-

divine e si alto e deguo, che non puo senza ingiuria venir descrit-

to per gli effetti natural! e civili che ne derivano. Eil savio P. Mar-

chese par che sentisse di aver nelle parole soprallegate umanato di

troppo il divino mandate di quelle due santissirue Religion! ,
e per6

le corresse alquanto nel fine, soggiungendo che la vera missione

di San Francesco d' Assisi fu di migliorare le condizioni religiose e

civili del secolo XIII ov' egli mise innanzi al mandate naturale e

civile il soprannaturale e celeste.

A stento puo credersi quanto sia infesto il Marchese alia memo-

ria de' Medici: appena & che li nomini senza nota d' infamia. A Co-

simo il grande, che i Fiorenlini sono usi appellare Padre della pa-

tria, egli da del tiranno per lo capo senza misericordia; e prende

occasione di morderlo dalla fabbrica di qtiel convento che Cosimo

a grandi spese inalz6 ad uso della religiosa famiglia cui apparliene

il Marchese , e del quale egli ci racconta la storia
;

cosi scrivendV)

poco dopo il principio del primo libro : Avrebbe voluto 1' archir

tetto allargarsi piu assai nelle dirnensioni, e Cosimo nello spendere,

ma Sant' Antonino
,
studiosissimo della religiosa poverta, richiese

1' uno e T altro di povero e disadorno edificio. La qual cosa in parte

ei consegui, avuto riguardo ai dormentorii angusli e alle celle ao-

gustissime e povere di luce, che viene loro da piccoli, fori piq

simili a feritoie che a fenestre. Voile il vecchio Cosimo, eke eguali

a quelle dei religiosi fossero a lui edificate due celle, per ivi racco-

gliere T animo omai sazio delle terrene grandezze, o travagliato dai

rimorsi della male acquistata potenza, e anelante a quei beni piu

nobili e duraturi che 1' oro e le frodi non danno, ne il capriccio

della fortuna, ne,il favore degli uomini, ma solo la virjtd benedetta
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e santificala dalla religione. In questa solitudine con la liberta di

un amico e con rautorita di una vita santissima, Antonino Pierozzi

faceva scntire all umbizioso vecchio quelle verita che 1' adtitozione

tace sempre ai potenti ;
e certarnente si debbe riconoscere dal San -

lose Cosimo dei Medici non riusci un colgare tiranno. A Loren-

zo il Magnifico attribuisce il deliberato proposito di sriervare con

ogni arte di corrompimenlo la virtu del popolo h'orentino, peraver-

lo schiavo arrendevole a' suoi comandi
; promovendo le arti e le

scienze sol per accrescer lustro alia sua potenza e rinforzare la tiran-

nia. Quindi il Magnifico a rendere piu splendida la sua poteriza,

chiamo da ogni parted' Italia dotti
,

letterati ed artisti di cbiaro

nome, con 1' opera dei quali distrarre i forti e nobMi intelletti dal

pensure alia patria . . . e perche il popolo h'orentino non fosse esclu-

so da quella nuova beatitudine (e ciolmportava assai al Magnifico),

composle e ordinate molte rappresentazioni mitologiche, carri tri-

onfuli, e danze, e feste d' ogni maniera
,

lo andava sollazzando
,
e

per tale via gli rintuzzava nell' animo ogni memoria dell' antica

grandezza, lo assonnava su i mali deila patria ,
lo disfrancava e lo

ammaliava nel contentamento e nell' ebbrezza dei sensi. ... Ma per

quanto i Palleschi e i Compagnacci si travagliassero nel corrompere

e sgagliardire la repubblica, erano per6 ancora in buon nnmero i

non degeneri figli di Cacciaguida e di Farinata degli Uberli, i quali

fremevano nel vedere rinterzarsi le catene deMa patria, e loro tarda-

va di scuotere quell' obbrobrioso servaggio. Niono sara che non

commendi T infocato zelo del P. Marchese nel flagellare ctii si ado-

pro a svigorire e corrompere I' antica virtu dei Fiorentini ; e non

ammiri quel caldo amore di patria che non sa perdomire a chi ra-

pille la liberta, e la fe serva. Ma ci sia lecito di avvertire, a ca^tela

de' giovani di non mature giudizio, che non e buon zelo ne a vir-

tu conibrme 1' infamar senza pro una fumiglia di principi che paci-

iicarono Firenze e T Italia, onorarono la relitrionc. risuscitarono to

scienze, 1'avoreggiarono e promossero a meraviglioso splendore le

arti, e resero la patria nostra onorata e grande prosso tulle le gen-

ii
-,

meritando che si appeHasse dal loro nome il secolo delle arli e



316
'

AVISTA

del novello incivilimento d' Europa, che da un Pontefice Mediceo si

chiama di Leon X. Ne noi possiam credere che 1' A. abbia per si

supremo bene di una citta il reggersi a popolo ,
che antiponga al

pacifico reggimento de' Medici le fazioni perpetue de' Guelfi e

de' Ghibellini, de' Neri e de' Bianchi, che per quasi tre secoli fune-

starono di sangue cittadino la misera Firenze e tutta Toscana. Per

ci6 che spetta a' costumi del popolo che il P. Marchese dice rovi-

nati e guasti per opera dei Palleschi e de' Compagnacci ,
le sconce

scritlure del Boccaccio e di Franco Sacchetti, vuoi come specchi e

dipinture fedeli del gusto e dell' andazzo dei loro tempi, vuoi com'e

istorie in parte vere in parte imitate dal vero, de' costumi di quel-

1' eta, dimostrano che i Fiorentini non erano gran fatto piu costu-

mati quando ancor non erano i Medici : e 1' A. istesso ci e testimo-
'

nio che frutto della famosa peste di Firenze nel secolo XIV fu una

rovina universale del buon costume
;
tanto che perfmo i religiosi

smesse le claustrali osservanze
,
abbandonate le salmodie ed ogni

forma dell' antico vivere, si davano a far tempone e a godersi la

vita. Siccome adunque il ch. A. dovette conoscere tutto ci6 me-

glio assai di noi, crederem volentieri che con tanta guerra al no-

me de' Medici egli intendesse pure a sbattere ed ammortare con le

ombre de' vizii di cui non furono scevri il fulgor della gloria che li

ammanta, da lui stimato soverchio : non gia a metterli in mala voce

ed in odio sol perche recaronsi in mano il governo della repubblica

lacerata dalle fazioni.

. v
Ma d' assai picciol rilievo son le cose fin qui osservate per noi

Hegli scritti dell' erudito P. Marchese a petto. di quelle che ci ri-

mangono ad osservare intorno alle persecuzioni e al tragico fine di

fra Girolamo Savonarola,; nel che, piu che in altro, temiamo assai

che la narrazione e il giudizio del ch. A. inducano alcuna falsa

idea nelle menti de' leggitori men vigilanti ed esperti : cosa tanto

pih facile ad avvenire
,

in quanto il P. Marchese si mostra il piu

assennato, il piu moderate
,

il piu sincere e veridico narratore
,
di

quanti scrissero sia pro sia contro quel si famoso chi vuoi profe-

ia, chi vuoi martire, chi vuoi foriero dell' era novella di,civilta : noi
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diremmo volentieri grand' uomo, se non gli avesser fallito al mag-

gior uopo quelle due virtu, che fanno I' uomo veramente grande,

1' umilta e la pazienza.

Ci rappresenta 1' A. il Savonarola come uomo suscitato da Dio a

riformare la societa religiosa e civile , sterpandone la mala radice

del paganesimo che nell' una e nell
1

altra s' era insinuata ed abbar-

bicata tenacemente, e gia portava frutti amarissimi di pestifera

corruzione
;
e gli fa esporre in questi termini

, tolti dal Compendia

dette rivelationi di lui, la missione avuta dall'alto. Vedendo lo on-

nipotente Dio multiplicare gli peccati della Italia
, maxime nelli

capi cosi ecclesiastici come seculari , non potendo piu sostenere
,

determin6 purgare la chiesa sua per uno grande flagello . . . et

essendo Firenze in mezzo la Italia come il cuore in mezzo il corpo,

si e degnato di eleggere questa citta
,
nella quale siano tali cose

prenunciate. Havendo dunque tra gli altri suoi servi eleclo mein-

degno et inutile ad questo officio ecc. E a meglia farci conoscere

di quai sensi fosse animato inverse la Chiesa
,
e come desiderasse

rifarla bella qual fu nelle catacombe, ci recita un tratta d' una sua

pietosa canzone che dice cosi : . *f ; J<^?

n-^'i^
lesu dolce conforto e sommo bene

D ogni afiannato core,
'

RisguarJa Roma con perfetto amore.

Deh ! mira con pietade in che pr-cella

Si trova la tua sposa,

E quanto sangue, ohime, tra noi s' aspetta

Se la tua man pietosa

Non la riduce a quella

Pace che fu quando era poverella.

'rfr>'

E a compir 1' immagine espressa al vivo dal nostro riformatore, gia

parato ed accinto alia grande impresa, aggiunge che da Isaia tol-

se T impeto e 1' efficacia nel patetico racconto delle nostre cala-

mita, e nel lamentare i mali presenti e i fuUiri si impront6 dell' af-

fetto di Geremia. Quando poi esponeva le terribili visioni
,
con le



quali portava lo sgomento nei suoi uditori, e' levavasi all'

Erechielte e di Gioele. Con le parole stesse di Osea e di Michea I'ul-

minava i tiranni e i vizi del clero
;
e nel piu caldo dell' entusiasmo

riboccante di poesia, intuonava come Amos, uncanlioodi goerra.

Intorno a tutto cio sarebbe a ridire assai : ma ci bastera solo di

far notare came la riverenza del sacerdozio supremo nel cristia-

nesimo sia tamto maggiore di quella del sacerdozio mosaico, che

Delia Chiesa non e piii
missione straordinaria, eziandio se profetica,

la quale non sia subordinata al noagistero de' sommi pastori 5
laddo-

ve nel patto anlico il mandate de' profeti era fuori e sopral' auto-

rita ordinariu dei sacerdoti : onde segue che la riforma della Cliiesa

non puo esser missione, di uomo privato ma solo del pastore supre-

mo e degli universali coneilii , benche possa talora Iddio e ai Capi

supremi e ai Concilii destare concetti ed intenti colle voci fatidi-

che di qualche privato ;
osservando ancora come qaell' idea di ri-

dur la Chiesa alia bella pace che fu quando era poverella fosse gia

troppo ricantaLa da Dante innanzi, e troppo meno originale di quel

che paia confarsi a quell' uomo di nuovo stampo ch' era il Savona-

rola
5
onde potea sembrare un declamator comunale contro i san-

dali serici a ricamo e il cocchio dorato del successore ed erede del

Pescatore scalzo e pedestre.

Ma i tempi furono mal propizii alia missione riformatrice del

Profeta Ferrarese. Quando egli iniziava il suo apostolato in Firen-

ze, ascendeva alia cattedra romana il pontefice Alessandro VI. Se

in capo di Roderico Borgia fosse stato prescelto a quell' altissima

dignita il Vescovo di Tortosa, il virtuoso ed austero Adriano VI, il

Savonarola avrebbe in lui rinvenuto
,
non un oppositore ,

ma un

amico, un difensore, un cooperatore in quell' opera di salvazione,

sarebbesi quindi tolto il pretesto e 1' aiuto alia falsa e sacrilega rifor-

ma di Murtino Lutero, e 1' Europa non avrebbe vedute tutte quelle

guerre da religione, tutte quelle orribili alrocita, che per \A\I di due

secoli funestarono tanta parle del genere umano. " Diamo per ve-

rosimile che Papa Adriano VI avrebbe dato di mano al Savonarola

nella riformazion della Cbiesa, e che il sanlo zelo di fra Girolamo



DELLA STAMfcA. ITALIAN* Ml 9

iH^ta toltaiUo I' es(-a al sacrilego furore di frn Uirtino: ma si

pu6 fglbfMenitar per vero cite il pretesto e 1' aiulu IT rhln- l.ulero

alia saa riforma gli venisse dagli alm>i da mi la Chiesu era in ne-

cessili d' esser rifonuata? A noi sembra che
<jui 1 A. cungiunga in

una aflenna/ioMC due cose die non sono vere del paro. Certo dal

ma I costume e dull' avarizia di molla parte del clero alemanno il

fuoco delia rihellione luterana ebbe alimento , e I antesignano di

easa quell' aiuto e con forto che trova un capo di rivoltosi nella co-

dardia e nell' infedelta delta milizia del principe ad aflbrzare e far

prevalere la sua fazione. Ma che da cio in che la Chiesa ahbtsoguava

di riforma togliesso pretesto il frate VVil tern bergese a levur alto 1'iu-

segoa della rivolta non e secondo la verila istorica. Pretesto a Lu-

tero di ribellare u 1' uso, anziche 1' abuso, delle indulgenzc, che il

Santo Padre Leone X concedea in maggiore o minor copia a chi

contrlhuisse piu o meno del suo alia fabbrica di S. Pietro in Vati-

cano. Cio era per fra Martino un mettere air incanto il perdono

de' peccati^ non perche a lui calesse che rion fosse venduta a prez-

zo la perdonanza, ma solo per bassa invidia che a' religiosi Dome-

uicani piutto.sto che ai frnli dell' Ordine suo il Papa avesse coni-

messo di pubblicare quella indulgenza, cui egli per dispetlo si pro-

vo di statare predicandola falsa c di niun valore. E dal uegare alia

Ghiesa la podesta di fare indulgenza, cioe di rimctU-r la pena tem-

porale dovuta a' peccati gia perdonali quanto alia colpa , divenne

con assai facil trapasso a diuegarle in Lulto il potere dello remission

de' peccati, cite e uno stesso con quello dell' indulgenza: sostitu-

endo aJIa pcnitenza, che costava inollo all' amor proprio, e all' in-

duigeii/.i rlr- rusta\ a pur qualche cosa
, alineno alia bocsa , la

SMtie tcuria della viva fede ne' merit! del Salvatore, lino a quell'ec-

titaifr del Pecca forliler et crede flrniiter cli' c il piu alrocc insulto

die a stato mai fatto a quel sangue divino che ci redeiise. Tanto

e poi lungi dal vero che ia vita scorretta ed incootincnte di nM^li

raombri del clero IBOVO- Mirlin Latero alia sua riSorma, che un

J'-' primi passi del (rate nella sua opera rilormalrice fu torsi mogtee

una inonaca.
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Descrive appresso il Marchese le fatiche apostolichc del Savona-

rola in Firenze e in altre citta d' Italia, e 1' abbondantissimo frutto

che ne raccolse nel mirabile rinnovamento de' costumi del popolo.

E veramente egli predicava la parola di Dio con efficacia di zelo

meravigliosa, avvalorando la sua predicazione coll' esempio d' una

vita irreprensibile, e d' un intero sacrifizio de' proprii commodi e di

se stesso. Finche calato con sue genti in Italia Re Carlo VIII di Va-

lois, e venendo senz' alcun rattento sopra Firenze per trar vendetta

di Piero de'Medici che col Pontefice e con Ferdinando di Napoli sta-

Va contro di lui
; dispettando il popolo fiorentino le condizioni di

pace offerte da Piero in quella distretta al Re vincitore
,
e cacciato

Piero in esilio
-,

fra Girolamo
,
che aveva abbonacciato 1' ira del

Valesio chiamandolo ministro della Divina Giuslizia, e intimatogli

efficacemente in nome di Dio che rispettasse la vita e gli averi

de' cittadini, e specialmente la pudicizia delle donne e delle sacre

vergini; appena quegli si fu partito di Firenze, rinfoco!6 il popolo a

tornare in isfato la repubblica-, e abolita per sempre, cosi I

1

A., la

tirannide de' Medici con le sue corruttele e il suo paganesimo , con

le sue confiscazioni, gli sbandeggiamenti e le morti
;
e sdimentica-

te generosamente le offese patite per ben sessant' anni da quella

ambiziosa famiglia ,
costituire uno grande Consiglio ,

nel quale

avessero voce tutti i cittadini atti agl' impieghi, affermando la vo-

lonta di Dio essere che si ordinasse un governo assolutamente po-

polare. E il P. Marchese non ci nasconde che di questo governo

popolarissimo il Savonarola intendea farsi capo e moderatore, ben-

che sotto Gesu Cristo, come sub Christo e capo della Chiesa il Som-

mo Pontefice. Scopo del Savonarola, die' egli, era trapiantare in

Firenze la teocrazia nel modo stesso che era attuata presso il popolo

ebreo a' tempi dei Giudici. E allega i sermoni di fra Girolamo

ov' egli II tuo reggimento, dice, o Firenze, e simile a quello di

uno Giudice degli Israeliti. E poi; irate, dunque tu ci hai a

comandare? io non ti ho a comandare; ma Cristo e re della citta ,

et io sono il suo nuntio. Per ci6 solo
,
se noi veggiam nulla ,

il

supplizio del Savonarola per opera di parte medicea, rUornata pre-
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valente e vittoriosa, prende aspetlo di cosa molto ordinaria, e da

non fame mat le tragedie. Cacciati a furia di popolo i Medici . il

Kralr Ferrarese, poniamo pure che con intenzione rellissima, si fa

reggilore ed arbilro delta cosa pubblica, e declama contro la lirnn-

nia de' Palleschi e contro ogni principalo in Ilalia, scrivendo nel

suo Tratlalo del reggimenlo e yoverno della cittd di Firenze El

popolo e il piii sicuro ghoverno che sia in Ilalia, muxime se li ri-

durrai a lesu Cbristo : che li principi di Lombardia sono tyran-

ni perche e' bisogna che se vogliono regnare , tenghino bassi gli

allri : cbe a Vinezia usurpano la dignita i genlili uoniini e non

si pu6 dire nulla : bisogna fare di berretla a lante magniiiccntie.

Tornali i Medici a signoreggiare Firenze, , vogliono ad ogni pallo

disfarsi di quel temulo e pericoloso nemico, e il fanno morire. Non

sara forse giuslizia, ma e cosa molto comune anche a tempi nostri

si civili ed umani . certo e poi che (in qui non apparisce la verita di

quel che dice 1' A. . cagion precipua per cui 1'impresa riformalrice

del Savonarola ando a traverso, e usci a si tristissimo Gne
,
esscre

stata 1' opposizione d' Alessandro VI a quell' opera salutare.

Pure se altro peccalo non si potesse imputare al Savonarola che

1 essersi intromesso del governo della Repubblica forse piu che non

si addiceva alia sua professione di Religioso ,
sarebbe ancor giusto

il compiangerne la tragica fine, come di vittima immeritcvole di tal

sorte
;
attesoche 1' operosissimo ed indefesso suo zelo nel ridurre a

miglior costume e a vita cristiana ogni classe di cittadini acquista

credenza a quella sua protestazione nel sermone XXIV sopra Mi-

chea <c che non per fine di stato egli s* impacciava dello stato
,
ma

per fame col buono governo uno stabilimento ed uno muro al bene

spirituale che volea introdurre. Ma 1 uomo focoso e tenace ch'egli

era si lascio trasportare siflattamente at suo fervor di riforma ,
che

non potea sofferire che alcuna autorita sulla terra , se a ragione o

a torlo non monta, gli contendesse di proseguire 1' opera incomin-

ciata. II fervido Predicalore non intese la verjla di quel che notava-

mo piu sopra, che nelia Chiesa non e missione od utlicio per istraor-

dinario che sia, ed anche profetico, il quale aoa sia di ragione e di

Smell, vol. X. 21
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necessita subordinato alia padesta del Pastore supremo : contro la

quale egli ostinatamente cozzando, ne porto rotto il capo, e, che &

peggio, macchiata d' onta la piu bella delle sue glorie.

Ci fa sapere il P. Marchese che i PaJleschi non erano i soli che

odiassero e volessero spento il Savonarola: qual che rie fosse la ca-

gion vera, gli erano avversi, e pronti a' suoi danni, molti del clera,

e assai religiosi d' Ordini esemplarissimi ,
come de' Romitani di

S. Agostino e de' Frati minori di S. Francesco-, ma piu che gli altri

tutti, i suoi confratelli Domenicani di S. Maria Novella in Firenze

stesso. In Roma allresi era gran discordia d'animi e di pareri riguar-

do al Savonarola; e s'accordavano a fargli guerra col Cardinal Gio-

vanni de' Medici, che fu poi Leon X . e col Predicatore apostolico

fra Mariano da Gennazzano dell' ordine degli Eremitani, i suoi Frali

Predicated di S. Maria sopra Minerva: i quali tutti si collegavano

co' Palleschi ad accusar fra Girolamo al Pontefice come falso pro-

feta e perturhatore delpopolo. Papa Alessandro VI credette di do-

ver prestar fede, se non ad altri, a coloro ch' erano congiunti al

Savonarola per istrettissimi vincoli di fraternita religiosa, i quali

mai non invocherehbero la censur.a apostolica contro il proprio con-

fratello, se non 1'avessero per certamente colpevole: e mosso, co-

me afferma anche il Guicciardini nel libro III
, capo XI delle sue

Storie, piu per le suggestion! e stimoli degli avversari che per al-

tra ragione , interdisse al Savonarola 1' ufficio del predicatore: non

cessando per6 di mostrarsi inchinevole a togliere il fatto divieto,

quando il Frate desse pegno della sua sommessione, riconducendo

la sua Congregazione di S. Marco sotto 1'ubbidienzadel provinciate

di Lombardia, e recandosi a Roma a dar ragione di se. Fra Girola-

mo si scuso dell' andare a Roma con le insidie che gli tendevaoo i

suoi nemiei; di rimettere se stesso e la sua faroiglia sotto quel go-

veroo a cui 1' avea sottratta, non fece nulla; e lasciando la predi-

cazione, disse al popolo se voler imitare il nostro Salvatojre ,
il

quale molte volte cedette alia grande ira et acceso furore dei Scri-

bi et Pharisei .
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lutunto Ludovico il Moro duca di Miluno, e i Cardinal! Giovanni

de
1

.Mr. h< i e Ascanio Slorza cogli ultri neinici di Fra Girolamo, sti-

molavunu senza posa il Pontrlirr die castigasse la disubhidienza di

hii ele moke bestemmie di cui I accusavano, (iaccandone lo scon-

sigliato ardimento col fulmine della sroinunica. Alessandro VI, do-

po molto temporeggiare aspettando che il Krale si consigliasse per

lo suo meglio di sottomettersi, lo scomunico. Oui per amor del

vero dobbiamo confessare, dice T A.., cbe Alessandro VI, malgradb

degli incessanti pungoli del Moro e dei Medici, andava a rilento e

quasi direi di mulavoglia in questo fatto. Piu volte ritolta a i'ra Gi-

roluino la facolta del predicare ,
a una dimanda della Repubblica

10 francava da quel divietO} ed ora che per le furie di Fra Mariano

e degli altri si era lasciato condurre a scagliare il temuto fulmine,

gia 1' animo alquanto placato cominciava a piegare a clemenza. II

perche quasi per togliersi questa molestia commise la causa del

Ferrarese a una congregazione di sei cardinali
,
tra i quali dovet-

tero essere alcuni devoti di lui . Or a noi sembra, e sia detto con

buoaa pace del ch. Padre
,
che questo procedere d' Alessandro si

temperato e prudenLe non permette di sentcnziare che in Roderigo

Borgia il Savonarola trov6 un oppositore alia santa impresa della

riformazion della Chiesa-, e non sappiamo vedere come il virtuoso

Adriano VI avrebbe potuto operare piii saviamenty di quel che fece

11 mal famigerato Alessandro.

Ma ecco, segue 1'A., la quistione po'itica precipitar gli awe-

niincnli al termine del dramma . Andato a vuoto il tentative di

Piero de' Medici per rientrare hi Firenze
,
vennero in mano della

giustizia tutti coloro che avean tenuto con lui secreta pratica di

consegnargli la citta in balia: uomini principali e potenti per nobilta

e parentadi, e fra essi il gonfaloniere Del Nero. Posta in consiglio

la loro causa e dibattuta tempestosamerite, a richiestaoad istanza

priiioipalmente di quel Francesco Valori ch'erail braccio dtMru

del Savonarola nel gdverno della Repubblica, furono condannati

nella testa. Essi, udito leggersi la sc:itenza, invocarono la legge

dell'appello, emanata due anni prima [>cr suggerimento del Savo-



324 A/: RIVISTA AJJ3Q

narola; ma lor non valse: che posta in non cale la loro appellazio-

ne furono tutti mandati a morte. Al che fra Girolamo non pur non

si oppose, ma scrivono il Cerretani e il Nerli, non contraddetli da

alcuno, (
T A. nol crede vero sol perche altri scrittori nol dicono )

che potendo in lui piu il desiderio di salvar la repubblica che la

mansuetudine sacerdotale
, egli die il tracollo alia feral bilancia

,

consigliando che, non curato 1' appello, si decapitassero. Sia pure

che 1'amor della.patria repubblicana cosi volesse; ma se il Savona-

rola vuol dirsi martire, non si dica martire del suo zelo per la ri-

forma della Chiesa ,
ma dell' indomito amor suo al reggimento po-

polare: e non paia un gran fatto che avendo egli e la sua fazione

immolato alia repubblica tante e si illustri vittime
,
la fazione me-

dicea e i congiunti esacerbati di quegli infelici immolassero lui e

il suo Francesco Valori alia monarchia.

II sangue versato di cosi nobili cittadini infiammo indicibilmente

le ire di parte, e accrebbe in immense il numero de' nemici di Fra

Girolamo creduto autore del funesto consiglio. Onde venute a mal

termine le cose sue e di sua parte, gli parve necessita di far valere

a suo scampo e a salute della Repubblica la potenza della sua paro-

ia: e stimolatovi per la comun salvezza dal Valori, si condusse ad

infrangere il divieto apostolico, e ricomparve in pergamo a giusti-

ficar se e i suoi, e ad accalorare il popolo contro la fazione omai

prevalente della tirannide medicea.

Ma il popolo fiorentino riveriva I'autorita del Pontefice, e non

potea fare che non pigliasse scandalo della disubbidienza del Frate,

che a dispetto dell' interdetto e della scomunica risaliva il pulpito

apredicare. Era dunque mestieri dissolvere quel prestigio che agli

occhi del popolo facea sacri ed inviolabili i comandi del Vicario di

Cristo: e il Savonarola trov6 una via speditissima da venirne a capo,

predicando e sostenendo che Papa Alessandro non solo eraun fur-

fante e uno scellerato, ma non era vero papa, e neppur cristiano.

Noi non voiiliamo descriver qui le calde ed eloquenti parole con cui

il P. Marchese ci rnppresenta il suo eroe, come un altro Mose che

flagella il Faraone d' Egitlo : i noslri leltori, crediamo, non potreb
-



DELLA STAMP*. 1TALIANA 325

hero esserno odilicati non ostante quel biasimo die I' A. gli da di

aver trapassnto un divieto clie comunque fosse, ei dovea sempre

Apettare ; o il patrocinio chr pli cerca coll'esempio di Dante clip

fecc altrettanto o peggto, come se 1'iroso (ihibrllino fosse poco

meno che un santo Padre. Piu volentieri ci volgeremo a conside-

ran* la moderazione longanime di Papa Alessaiidro, ancor
piii mi-

rahile che 1'audacia di fra Girolamo
; sepuitando a togliere i falti,

come sin qui , dalla narrazione slessa del sincerissimo nostro isto-

rico nel Snnlo di S. Marco e nella Prefazione alle leltere ineditc del

Savonarola: benchfe collocandoli sotto altra luce, ejepgendo in

essi quel che FA. non avverti : lo sdegno giustissirao e la pazien-

za del S. Padre, e la reita inescusabile di colui che provoc6 quello

sdegno e quella pazienza stancd.

Scrisse il Papa al Savonarola piu Brevi, intimandogli che per suo

bene obbedisse a'comandi apostolici, e desistesse dal portarsi per

profeta, e dall' inveire si disonestamente contro cui dovea riveren-

za e timor filiale : ostinandosi nella sua forsennata ribellione, pro-

verebbe a suo danno quanto sia grave il peso di quell' ira che pro-

vocava. Lettere somiglianti invi6 ai Padri di S. Marco perche fa-

cesser opera di condurre il lor confratello a migliori consigli. Agli

avvisi, minaccevoli si, ma pur paterni e salutari del S. Padre, quale

tscollo di& fra Girolamo? cresciuto in furore e in ardimento, scris-

se al Papa un' insolentissima lettera, minacciosamente avvisandolo

che provvedesse alia salute sua; e si rivolse con altre lettere pressan-

tissirne ai principi cristiani, cioe all* Imperatore e ai Re di Francia,

di Spagna, dTngheria, d' Inghilterra, sollecitandoli a radunar di

presente il Concilio universale, e coll'autorita di esso deporre dai

seggio pontificate Alessandro VI, che non era pastore della Chiesa,

ma lupo; essendo non pure illegiltimo perche simoniaco, ma n6

anche cristiano: ed egli si offeriva parato a dimostrare la verita di

i imputazione, non pur con ragioni, eziandio con miracoli.

II P. Marchese dx* lotto ci6 vien narrandonel suocandoreschif!-

tissimo.
jitir hiasimando e dolorando che fra (iirolamo venisse a

cotanto eccesso
,
crede poterlo scujare colla rettitudino delle sue
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intenzioni, e la persuasrone di buona fede che Alessandro non fos-

se vero Pontefice
;
non valendo a legitlimarlo agli occhi del Sa-

vonarola 1'essere riconosciuto e obbedito per vero Papa da tuttala

Chiesa. Ma con questo metodo, sia detto senza offensione, non

sappiamo qual delitto nori si potrebbe scolpare, appena essendo pec-

cato senza ignoranza; onde per sino degli empii crocifissori di Cri-

sto pote T Apostolo dire con verita cbe si coynovissent, nunquam
Dominwn gloriae crucifixissent.

Vedendo adunque il Pontefice messa a repentaglio la propria di-

gnita ed esistenza da quell
1

audacissimo agitatore, se a ragione sde-

gnato, chi legge giudichi ,
indirizzo minacciose lettere alia repub-

blica fiorentina nelle quali faceva intendere, dice il Marchese, che

non cessando fraGirolamo dal predicare, avrebbe poslo rinterdetto

sulla citta, e fatti manomettere quanti erano in Roma ricchi depo-

sit! dei mercatanti fiorentini
;
la qual minaccia frutt6 assai meglio

cbe non quella delF interdelto. AHora il gonfalonier di giustizia

Pier Popoleschi costrinse il Savonarola a desister dal predicare ;
e

i Dieci di liberta e balia s'adoperavano ancora a placare Alessandro

VI, confidandosi di rabbonirlo con uno scritto apologetico in discol-

pa del Predicatore. Ma troppo buono volean costoro il Pontefice, si

che s' avesse a contentare d' una difesa di parole, tnentre vedea la

protervia e le mene di fra Girolamo apparecchiare e affrettare la sua

rovina dal trono pontificale. A noi sembra che qual fu piu mansue-

to, prudente e moderate di quanti Pontetici sedettero in Vaticano,

rion.avria potuto in simil negozio usar circospezione e ponderatezza

maggiore di quel che fece Alessandro per accertarsi della reita dei

Savonarola. Quasi che fosse poco 1' aver create a giudicar di lui una

congregazione di Cardinali che dichiarollo colpevole , poco il veder-

lo accusato da tanti religiosi d'altri Ordini e da' suoi medesimi con-

fratelli
; poco il vederlo condannato come ribelle alia sua Religione

ed alia Chiesa dal Maestro Generale de' Frati Predicatori
, egli

avea voluto, narra il Marchese , che fosse al suo cospetto agitata e

discussa !a causa di fra Girolamo da quattordici Teologi Dornenica-

ni; i quali, due soli eccetluuti, gli si addimostrarono riimJbissimi.
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Laonde il Pontefice si tosto come riseppe che il Frate co' suoi

duo
piii fidi compagni era venuto a mano de' suoi avversarii polili-

ci nelT assalto da essi dato a S. Marco per ordine del gonfaloniere

$ della Sigaoria di Firenzo , difendentisi indarno i frati e lor par-

litanti cogli archibugi e colle artiglierie ;
mando richiedendo al

gonfalonier Popolesclii die dovesse rimettcre in suo potere i tre

religiosi, invuindoli sollecitamente a Roma sotto buona scoria. Mail

Popolesclii e i Medicei che voleano spento senza indugi il Savona-

rola co' suoi compagni, e forse speravano di giovarsi delle rivela-

zioni che la tortura estorcerebbe a' mal capitati , ricusarono di ri-

iasciarli. Stretti adunque i tre frati in durissimo carccre, fu messo

mano al processo, e com' era uso in quel tempo, alle torture. II

Savonarola non reggendo a' tormenti
, benche, per testimonio del

Guicciardini , non moUo gravi (non sappiamo perche il nostro A.

non gli dia fede, e ci voglia muovere a pietadel misero Frate orri-

ribilmente martoriato e dislorto), si confess6 colpevole. Leggesi nel

processo compilato da Ser Ceccone
,
e il Nardi ,

scrittor molto fa-

vorevole a fra Girolamo, riconferma, ch' egli, mal potendo il tor-

mento, si disse falso profeta ,
ambizioso , ipocrita e peggio : ma il

nostro A. giudica piu veridico il racronlo di Pico delta Mirandola e

d' altri che a cessar la tortura egli desse risposte ambigue, coufes-

sandosi cosi in genere peccatore e reo. E sia pure die cosi fosse :

basta sol questo perche sia manifesto che ad esser raartire raanci

al Savonarola un elemento e una condizione essenzialissimu d' ogni

martirio, la libera e franca confessione della verita fra' tormenti;

poniamo eziandio che non gli mancasse la prima e la piu essenziale

di tutte, che e la giustlzia e la santita della causa.

Ma il P. Marchese, che da fedelissimo istorico non dissimula al-

runa parke del vero, ci descrive tal fatto che non solo sembra far

ilia narrazione del Nardi, ma dimostrare die fra Girolamo si

confess^ reo delle oolpe appostegli con ogni siocerita e verita
,

in

modo da farsi creder lale a' suoi ainici m^lesiini- Men tre i Ueligiosi

di S. Marco trepidavano per la >iu ili'uli amaii fratelli, Frate Ma

i Sacromoro, uno dei piu autore>oli pudri del cojivento, e tra
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i piu avventati difensori di Fra Girolamo, uscito di Palazzo, ove col

Salviati e con altri aveva udito e poi di sua raano sottoscritko il

processo e la confessione del Savonarola, faceva ritorno in S. Mar-

co. Al volto, agli atti, al turbamento che assai visibilmente porta-

va impresso in tutta la persona, dava segno di straordinaria conci-

tazione-, e con la voce e con la mano raccolta intorno a se quella

desolata famiglia ,
le venne partitamente narrando quanto aveva

veduto e udito intorno al processo del Savonarola. Essere omai

manifesto, diceva, che sotto nome e apparenza di pieta, egli il pri-

mo, e gli altri tutti , erano stati sedotti e abbindolati da Frate Gi-

rolamo, vero portento di ipocrisia e di malvagita: giullerie essere

stati i suoi vaticinii, simulata la santimonia, eretica la dottrina,

pessima la volonla : aver dovuto lo stesso Savonarola
, per la forza

dei tormenti
,
confessare di propria bocca, come giammai non era

stato donato da Dio del lume profetico, e quelle dinunziazioni dei

divini gastigbi ,
e quelle sue frequent! minacce

, essere state fatte

ad arte per atterrire i grandi, e mettersi nell' amore del popolo ;
ne

ad altro avere egli mirato in tutto quel tempo, se non a levarsi in

potenza e signoreggiare la citta. Ben sapere essi con quanto zelo e

con quanto affetto avesse egli per lo passato sopra ogni altro *di quel

conve.nto , favoreggiato e quasi adorato il Savonarola, intantoche

per difenderne la persona e la dottrina, non avea dubitato di oflerirsi

allo sperimento del fuoco
;
ma conosciuto 1' errore e discoperta la

frode essersi in prima disdetto pubblicamente in Palazzo
,
e farlo

ora di bel nuovoal loro cospetto; e pregarli e scongiurarli caldissi-

mamente a provvedere subito alia loro salvezza . . . E perche il

Padre Salviati e gli altri testimoni del bugiardo processo mantene-

vano fede al Sacromoro
,

allora distesero e tutti sottoscrissero la

seguente lettera al Pontefice
, che io reputo dettata dal Malatesta.

Beatissimo Padre. La parola e lo scritto non bastano in modo

alcuno a significare di quanto , dopo Dio
, noi andiamo debitori

alia Santita Vostra, la quale non ha pretermesso alcun pio e pa-

terno ufficio affine di ritoglierci dalla profonda caligine dell' er-

u rore
,
nel quale siamo precipitati per le frodi e le sedtozioni di
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fra Girolamo Savonarola. . . Noi, o Padre Santo, siamo stati colti

al laccio di una apparente pieta, abbiamo peccato e misfatto, di-

stibbidendo alia Santita Vostra, ed ai consigli e ai comandamenti

del cardinale protettore dell' Ordine nostro, stimando con ci6 ve-

ramente di prestare accettevole ossequio airAltissimo. Impercioc-

che tanta fu 1' arte di quell' uomo astutissimo, cbe non pure gli

idioti e i deboli intelletti, ma eziandio i forti e gli addottrinati vi

rimasero presi e accalappiati. II molto sapere, la vita incontamina-

ta, la simulata divozione, la conversione di molti peccatori, 1' a-

bolizione delle usure, del meretricio e di altre scelleranze, la pace

<t e la concordia mantenute nella citta, Tunione degli animi in Dio,

cose tutte operates! per le costui predicazioni ;
finalmente 1' av-

veramento di non pochi fatti da lui predetti, e superiori al cor-

to e fallace antivedere degli uomini
, gli guadagnarono la nostra

< fede-, e tanto ne fummo presi e aggirati, che per difenderne 1'in-

nocenza e la dottrina eravamo parati a tutti precipitarci nelle

fiamme. Deplora V A. con amare doglianze la codardia e la

villa di coloro che in tanto estremo di mali abbandonavano insul-

tandogli T innocente confratello. Nobil dolore, non pu6 ncgarsi, e

generoso sdegno : il quale nondimeno dee parere inopportune e mal

collocate a chiunque gia non ammette per dimostrato che il Savo-

narola fosse innocente
,
e scorge in quel fatto un argomento non

lieve della sua reita. E quando 4' A. chie.le ironicamente a' nemici

della memoria di fra Girolamo se vogliano essere piu cattolici di

S. Filippo Neri che 1' aveva per santo, potrebber questi rispondergli

che ne anche vogliono esser piu giusti ed amorevoli col Ferrarese

di quel che fossero i suoi medesimi confratelli.

Istruito cosi il processo', ne fu inviato il sunto al Pontqfice : il

quale non vedendo provata in esso la reita del Savonarola rispetto

all' accusa capitale dell' aver istigato i principi a spodestare il Papa,

giudic6 di soprattenere la sua sent^nza fino ad ottenute informazio-

ni piu certe
;

e in questo intendimento invid suo cOmmessario a

Firenze Francesco Romolino Vescovo di Sorrento, e con lui il Mae-

stro Generale dell' Ordine domenicano Fra Giovachin Torriani
;
non
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vedendo miglior maniera di provvedere alia equita del giudizio, che

dando per giudice agli accusati il loro Superiore e padre. 11 che

toglie ogni credenza a quel che aflerma il Nardi senza fede di al-

cun documento che partiti appena i due commessari apostolici per

Firenze, il Papa condanno il Savonarola vivae vocis oraculo come

reo convinto d' eresia e di scisma. Rimesso fra Girolamo alia que-

stione in presenza del Romolirio
,

e interrogate delle sue lettere

a' principi contro il Papa, rispose : dico che avevo grande sdegno

contro alja corte romana, perche, 'avendola ripresa, mi haveva

perseguitato 5
et ancora per i costumi loro ero in animo di fare

opera per fare congregare concilio . . . i re a chi havevo scripte

queste lettere sono qtiesti: lo imperatore, re di Francia, re di

Spagna, re d
1

Inghilterra et re d' Ungheria. Conchiuso il pro-

cesso, il gonfaloniere Vieri de' Medici pubblicava la finale senteri-

za, la quale, dichiarati i tre religiosi rei di nefande scelleratezze ,

li dannava al capestro ed al fuoco : cosi 1' A. E ribn e dubbio che

di quelle scelleratezze la piu efficace a farli dannare a morte non fu

il reato di offesa Religione, ma il delitto politico che, come afferma

il Becchi, costituiva il precipuo capo d'accusa contro il Savonarola,

A'essere egli sulo cagione di tulto el male di Piero de' Medici. Infatti

1' autorita politica eman6 la condanna-, e I

1

ecclesiastica piu noa

fece che riconoscere se dovea rilasciare i rei alia forza del braccio

secolare.

Fra Girolamo e i compagni udirono intimarsi la sentenza capitale

con animo imperturbato, e si disposero a morire con molta rasse-

gnazione e pieta. Ne si legge (cosa notevole) che facessero alcuna

protestazione di loro innocenza contro il giudizio che condannavali
j

e molto meno che imprecassero male agli autori del loro supplizio.

Prima d' esser condotti al paliLolo ascoKarono divotamente la S.

messa nella cappella di Palazzo Vecchio
,
e venuto il momento della

comunione, il Savonarola prese in mano il sacrosanto corpo del

Signore, e recilato con molto ardore di spirito un atto di fede e

di amore
,
ristoro se e i compagni di quel pane de' forti : e cosi

rifocillati e rinvigoriti s' awiarono con sicuri passi al palco ferale.



DELLA STAMPA, ITALIANA

Come furono pervenuti a pie del patibolo, il Vescovo Paganotti li

dissaor6 coll' usato rito; e il P. Generale Torriani li dispogli6 delle

vesti dompmcane, ch'essi baciarono con molto afletto: dopo di che

il delegato apostolico Romolino
, per commissione avutane dal S.

Padre, gli assolvette dalle censure ecclesiastiche , e impart! loro la

plenaria indulgenzn, che tutti e tre rir-evettero con grande riveren

za e divozione: cosi riconciliati salirono il palco, e senza alcun se-

gno di superbia o d'ira, cogli occlu bassi e senza far motto, diedero

il collo al carnefice.

Un bel morir tutta la vita onora

cant6 il Petrarca: ed e vero quando anche la vita di chi ben muo-

re sia stata seminata e piena d' errori e di colpe. Quanto piu e a

dire che una morte si bella cancellasse il non lungo errore di Fra

Girolamo dopo si lunghi anni di vita incolpata e tutta spesa in uti-

lita spirituale de' prossimi ? Non e dunque lecito insultare alle ce-

neri ne lacerar la memoria del Savonarola come d' uno scellerato

e ribaldo; non sol perche, come sentenzi6 sapientemente il cantor

di Bassville,

01 Ire il rogo non vive ira nemica
;

ma, che piii monta, perche s'egli falli gravemente come uomo, vis-

se nondimeno il piu de'suoi anni da irreprensibile ministro dell' e-

vangelo, ed espi6 condegnamente i suoi faili morendo da generoso

e forte cristiano. E c' incresce per fra Girolamo che il suo piu va-

lente apologista ed encomiatore, ch'e senza dubbio il Marchese,

per tema di farlo comparire colpevole, non dica parola per far

notare la sua cristiana rassegnazione, che sola basterebbe a fargli

perdonare qualunque piu riprovevole fallo-, laddove tante ne*spen-

de ad esagerare e detestare la crudeltaje Fingiustizia del suo sup-

plizio. Ma facciamo eco di buon cuore a' lamenti che il suo caldo

amore di verita e di giustizia gl' ispira e spreme contro la cieca

ostinazione di quelli che alia memoria del Ferrarese ancor maledi-

cono. Non cosi ci da 1' animo di far di lui un santo confessore ed
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un santo martire: non portando 1' usanza del cristianesimo che si

chiamino santi que' ben vivuti cbe nel fine trascorsero in alrun

grave errore, benche non finissero nell' errore la vita
;
ne martiri

que' ben finiti che dicdero qualehe giusta cagione al loro supplizio,

benche il sopportassero con rassegnazione da eroi. Onde die non

possiamo tener bordone al P. Marchese, che noo dubita di compa-

rare il Savonarola al grande A,tanasio, alfinvitto Gregorio VII
,
e

nel suo fallire al S. Martire Cipriano. Perocche noi consideriamo che

Atanasio combatteva per la divinita del Figliuol di Dio, e fra Giro-

lamo per la liberta fiorentina : Gregorio VH resistea con eroica co-

stanza agl' imperatori ed ai re cbe volean metier mano nelle cose

della Chiesa e creare i Pontefici
;
e fra Girolamo invocava il braccio

dell' imperalore e dei re per isbalzare un pontefice dal suo seggio,

e dettare alia Chiesa leggi di miglior costume: finalmente, la piii

grave ingiuria che Cipriano irritato dicesse a Stefano Papa fu scon-

siglialo e superbo : fra Girolamo chiamava Papa Alessandro falso

pontefice e nep'pur cristiano : Cipriano protest6 sempre che non si

separerebbe mai da Stefano, facendo scisma: per fra Girolamo non

istette che uno scisma orribile mettesse in iscompiglio tutti la Chie-

sa : Cipriano inconlro la morte per la confessione di Cristo : a fra

Girolamo fu tolta la vita
,
non come vuol 1' A. per merito del suo

zelo di riformare la Chiesa, ma, come dimostrano i fatti, in puni-

zione del male per lui fatto a' Medici e voluto fare al Papa-, benche

tal punizione egli accettasse con fortezza d'animo comparabile a

quella che risplende ne' confessori e ne' martiri. Ma cid non basla

perch
1

egli regga al paragone con que' tre sommi. Che se S. Filip-

po Neri e S. Caterina de' Ricci veneravano il Savonarola per santo

come ce ne fa fede il P. Marchese, converra dire ch' egli non sapes-

sero delle cose del Ferrarese quanto 1' erudito istorico ce ne rac-

conta-, o certo non conoscessero o non avessero per autentiche, co-

me non ebbele Benedetto XIV
, quelle sue sconsigliate lettere

a
1

principi, che V A. dimostra indubbiamente genuine, e furono ca-

gione che il Papa non si opponesse, o forse anche alcun poco con-

corresse alia perdizione di lui.
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Chiuderemo queste osservazioui inlorno alia causa del troppo

re Ira <iirolauio conforlandole col giudizio au torevole, o coin-

pemliaudole nella ben ponderata sentenza di due uomini che noi

{ffrifeuooo d
1

ogni eccezione maggiori. II primo e Pielro Delfioo, Ge-

nerule de' monaci Camaldolesi, teslimonio di veduta; il quale scri-

vendo di Firenze il di 11 Aprile 1498 al vescovo di Padova della

cattura del Savonarola , cosi ne parla : Delectae sunl landeni Fer-

rdrien$it intidia'e. Excommunicalus hoc anno a Pontifice et a Gene-

rali sw Ordinis , el praedicare el celeb rare non destiUl ; ac palam de

Ponlificc obloculus , nee Deum visus esl nee homines rcvereri. L* allro

e il Sabellico, citato dal continuator del Baronio Odorico Ilainaldi,

il (juale del giudizio e del supplizio del Savonarola cosi sentenzia:

Capita accusalionis fuere quod in Alexandrian Ponlificem contu-

macius dijcissel cum ad populum concionarelur ; sed maiori invidiae

UU fuil nova faclio sui nominis in liberam civitatem inducla. Fail

fir alioqui ingehio el doclrina eminent, el dignus qui nihil extra

religionem voluisset.

Non senza dispiacimento dell' animo noslro abbiamo assuato e

adempito 1' ingrato compito di appuntare i difetti dellu bellissime

scritture del rev. P. Marchese. D'assai miglior grado ci saremmo

noi trallenuti adiscorrerne i pregi molteplici e singolari non mono

nella sostanza che nella forma. Con nostro gusto grandissimo saroiu-

nio venuli esponendo a
1

nostri let tori gli alti c bei concetti di fra

Ciirolamo inlorno al buono e ordinalo governo, al bello delle art!

e ad altri punli rilevantissimi, i quali 1' A. svolge ed illustra coo

singoiar niaeslria. E con piu dolce diletto ci saremmo dimorati a

discorrere di quel veramenle classico Ragionatnento inlorno alia

vila e alle opere del B. Giovanni Angelica, ch' egli pose innanzi al

Sunto storico di S. Marco nella magniiica edizione fattane da) Pas-

sigli
: ragionamento doviziosissimo di erudizionc arlistica c di bel-

lezze letlerarie, e d' argomento oltre ogni dire gradilo a quanti so-

no amatori della pittura crisliaiiii, e come tali aramirano ed ainui.o

1* imcomparabile e veramente Angelico Pittor del Mugello; il quale
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mostr6 al mondo, come alcun altro non fece prima ne era per fare

dopo di lui, quanto la pittura ispirata dalla fade e dalla pieta possa

ritrarre ed esprimere dclle bellezze e de' gaudii del paradise : noa

altrimenti chel'Angelico S. Tommaso avea dimostrato nelle scmpre

ammirabili sue scritture quanto V acume dell umano ingegno ,

conforlato dal raggio della fede, possa intendere e ragioaare degli

alti misteri della Divinita. Singolar vanto dell' Ordine Domenicano

aver dato al mondo ed alia Chicsal" Angelo della soienza caltolica,

e T Angelo dell' ante cristiana!

Ma contro la nostra inclinazione e il nostro diletto, ci parve piii

necessario nel ragionare di quest! scritti il fare avvisati i giovani

che si guardino, leggendoli, di prenderne qualche men diritta sen-

tenza, additarido loro que' punti che ci sembrano piu atti a trarli,

come inesperti, in errore. Se mai incontrasse che altri ci sapesse

mal grado di questa nostra fatica, ci consolera 1' esser consapevoli

a noi medesimi di non aver inteso ad altro che a giovare la gioven-

tir, e, rinfrancando in cosa gravissima un troppo calunniato Pon-

tefice, salvar la riverenza della Sede Apostolica : a cui non pu6 ne-

garsi che faccia onta e disdoro nell' opinione degli uomini quanto

si dice e scrive in disonore ed infamia de'suoi Presidenti.

11.

Jl Monitorio di Papa Pio IX del 22 Gennaio \ 855
, Ragionamento

diviso in due parli ed offerlo al Senalo del Regrio dair Aov. Anl.

Fr, Musso di Oneglia Torino 1855, un vol. di pag. 118,

in 12.

i

La lotta a cui si vede a questi giorni condotto il Piemonte per la

famosa proposta di legge sopra i conventi
,
lascia tuttavia incerti

dell'esito gli attoniti sguardi dell'Europa ;
la quale non sa compren-

dere come un governo che dicesi popolare e che pretende rappre-

sentare il voto della nazione osi opporsi cosi apertamente a migliaia
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di voti coti cui il popolo scongiura ia tempesla, e sfidaro pnbbitca-

mente gti anatemi di un Pontefice riverilo ed amato dal po]K>lo stes-

so qual padre comune. Mtt tan I' e : il teatro e aperto, il dramnm

continua, la catastrofe si avvicina : e forse nel momento in cui scri-

vramo vion sottoscritta la sentenza che condanna incite migtiaia di

ciltadini senza processo ad essere cspulsi dalle lor case, spogiiati di

loro sostanze, strappati agli affetti
,
alle abitudini, alle persone piii

care nelle quali ravvisarono non amici solo ma padri e fratelli.

Ma lodi al cielo ! voci generose tuonano e protestano nelie Ca-

inere, le petizioni fiocoano e tempestano in Senalo, il coro unisono

dei prelati, veri padri del popolo, e i frequenti volumi che dul li-

bero torchio sgorgano ogni giorrro protestano che il Piemonte e

catlolico.

Ed uno appunto di questi volumi & 1' operetta del ch. AVT. Mus-

so che qui annunziamo offerta al Senato per ottenere da quelia su-

prenm Camera una difesa contro le prepotenze della fazione irreli-

giosa: opera irella quale T A. valoroso giurista e zelante caltolico

csamina il moniiorio di S. S. Papa Pio IX con tut It gli aiuti della

scienza legale e con tulto i! coraggio della coscienza cristiuna. K

questo coraggio ben comparisce perfino nell' assunto della prima

parte, ove TA. si propone dimostrare la supremazia della parol*

del Papa sulla legislazione umana. Una tale proposizione non riu-

scira nuova certamente ai nostri lettori i quali poco fa lessero que-

gli articoli ove mostrammo la ridicolezza di pretendere che in certi

paesi i governi non sieno obbligati alia giustizia, o che nei gover-

ni cattolici le norme di giustizia non sieno fissate dalla Chiesa.

Ma queste verita che al senso comune. d'ogni buon catlolico ap-

pariscono collo splendor dell' assioma
,

vacillano al vacillar della

o piutlosto prendono aspetto di paradossi e di assurdita! co-

taiclie il dire contro i Pontefici : non vogliamo auloriti stranien

che comandi in casa nostra sembra fra rniscredenti proposizione

cost naturale come e naturale I' assioiuu fondamentale di giustizia,

CUKflH SUUin.
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In tali congiunture veggano i nostri lettori qual coraggio ci voglia

anche solo a pronunziare la proposizione che il ch. aw. Musso di-

mostra nella prima sua parte, concisamente si, ma con tutto il valore

dell' autorita e della ragione naturale e cattolica.

Premessa cosi la trattazione sopra il valore della parola Pontifi-

cia, la parte seconda giustifica il monitorio di Pio IX, mostrandolo

in tre capi successivi conforme al diritto naturale
,
al sociale

,
al

divino : d' onde nel capo IV inferisce che se il Governo Piemontese

disprezza il monitorio si separa nell' atto stesso dalla Chiesa catto-

lica: della quale separazione 1' A. mostra 1' iniquita, i danni, i peri-

coli
,
conchiudendo per ultimo tale non essere stato 1' intento con

cui gli elettori mandarono i deputati alia Camera, ne esser lecito ai

deputati suddelegare ai ministri le lor farolta per compiere la mi-

nacciata oppressione.

II calore e 1' eriergia con cui favella 1' egregio autore in tutta I'o-

pera, ben mostrano la celerita colla quale per impulse di fede e di

zelola venne dettando. Deh perche pari alia scienza e al coraggio non

risponde 1' eleganza della penna che tanto contribuirehbe a confor-

tar le ragioni ! Ma i nostri lettori ben sanno che la verita e amabile

sotto qualunque ammanto : ne andranno buscando letterarie bellez-

ze in una discussione ove trattasi la vitale questione se la Chiesa

abbia diritto alia sussistenza, se il Cristiano a votarsi al suo Dio.

E questa appunto e la quistione che pende in Piemonte. Se la

Chiesa pu6 essere spogliata de' suoi beni non ne e .padrona : se non

ne e padrona le manca la base del diritto di proprieta : base del di-

ritto di proprieta che cosa e, se non il diritto di sussistere? La sen-

tenza dunque che spoglierebbe la Chiesa equivale a quest' altra

La Chiesa non ha diritto a sussisteie . E lo stesso pu6 dirsi

dell' altra parte che abolisce le comunita religiose. Se il cattolico

ha diritto di essere religiose non perde con questo i diritti di citta-

dino, se ha i diritti del cittadino non pu6 essere espulso dal suo

domicilio. Espellerlo vale dunque altrettanto che negare al citta-

dino Piemontese il diritto di seguir la propria coscienza e praticare

il proprio culto consecrandosi a Dio con voto.
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CONTEMPORANEA

Roma 28 Aprile 1855.

I.

COSE ITALIANS.

STATI PONTIFICII. Relazione del disastro accaduto in S. Agnese il di 12 di Aprile.

A sette miglia da Roma, sulla via Nomentana, e posto un fondo di

propriety del Collegio Urbano di Propaganda fide, nominato Petra

aurpa;\\ quale forma parte della tenuta delta il Coazzo : doveessen-

dosi poco fa intrapresi importantissiml scavi, a spese della Propa-

ganda esotto la cura del sig. G. B. Guidi, si vennero a scoprire, sic-

come gia sanno i nostri lettori, 1'Oratorio di S. Alessandro colle atti-

gue catacombe. Le quali scoperte avendo il Santo Padre risoluto di

visitare il d^ 12 Aprile di quest' anno ,
si condussero per tempo nel

detto luogo Ilin. Marini Prefetto dell' Amministrazione generate di

Propaganda, 1' Em. Patri/.i Presidente della Commissione di Archeo-

logia Sacra, I'Em. Sehwarzenberg, 1'Em. Carvalho, 1'Em. Antonelli,

parecchi Vescovi. Prelati, ed altri scelti personaggl, tra i quail il pe-

nerale Allouveau di Montreal Comandante le tmppe francesi in Ro-

ma, il generate Hoyos Comandante le Iruppe auslriache in Ancona,
il Rettore, Viceretlore ed Economo del Collegio Urbano, con otto

nlunni di diverse nazioni destinati ad accompagnare Sua Santita nellc

Grotle con torchi accesi. Gli alunni furono i slgnori D. Giuseppe Da-

Serb 77, vol. X. 22
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vid di Mossul, sig. Anastasio Terzetti di Zante, sig Giovanni Nugent
di Terra nuova, sig. Teodoro Ribeira Africano, sig. Guglielmo Spen-
ce di Sco/ia, sig. Giovanni lurzick di Danimarca, sig. Alfredo Former

di Londra, sig. Adolfo Medlycott del Bengala Orientale.

Alle 1 1 antim. giungeva colla sua nobile corte la Santita di Noslro Si-

gnore, la quale fu ricevuta dall'Em. Card. Marini prefetto dell'Econo-

miadi Propaganda, il quale promosse gli scavi; vicinoalui trovavasi

Mons. Barnabo segrelario della Congregazione di Propaganda. Inoltre

sua Sanlita era inconlrata dagli altii Em. Cardinal!, Prelati e perso-

naggi suddelli, i quali erano slali particolarmente invitati. II Com-
mendalore Visconti

,
insieme cogli altri membri della Commissione,

ebbe 1' onore di condurre e guidare la Santila Sua che, con molto

compiacimenlo , insieme colla sua corte e coi personaggi invitati,

ascoltava le notizie storiche d' ogni tempo ,
le quali con particola-

re studio il Visconti aveva raccolte di luogo cotanto insigne; e infor-

mavasi dell' incremento e del progresso dello scavo, pel quale e ora

tomato in luce un luogo s\ venerando. Dopo che i predetti ebbero

data una generale notizia e spiegazione del luogo 1 in sito acconcio

a vedere lutto insieme il monumento , che rendeva di se bellissima

vista, il Santo Padre scese per 1'antica scala neH'interno deH'Oralorio.

Quivi osservo Tiscrizione votiva ai SS. Martiri Evenzio e Alessan-

dro scolpila sulla transenna che, posta gia alTaltare e sepolcro di essi

SS. Martin, si oJl'riva prima allo sguardo di coloro che neJl' Oratorio

entravano. Vide ancora il frammenlo di tempo molto anteriore, nel

quale a grandi lettere e scritto: ALEXA1NDER, e che forse appartenne

al primitive monumenlo ,
stato poi cogli ornamenti nuovi accre-

sciulo e mutato. Osservo allresi le epigrafi poste nel pavimento, col

rinauoverne che si fece le pietre che ne formavano lo scoropartimen-

to, le quali epigrafi sono tulte delle piu rare e pregiate, come pa-
i iiui-iiic quelle del I' Allure.

Ena stata rimessa.e ricomposla nel fondo deH'Abside 1' antica sede

marmorea statavi trovata in due diversi tempi dello scavo. Di che il

S. Padre, appiessatosi a quella Sede, pronunzio alcune delle ora-

xioni <ihe la Chiesa suole fere in onore dei SS. Marliri. Quindi postosi

sovr' essa a sedere
,
e quivi ammessi al bacio del piede il Reltore, il

Vicereltore, 1' Economo e gli olio alunni present! del Collegio Urba-

no
,
oil'n il u-iit'iu e.sublime speltacolo di rinnovare da quella Cat-

1 Queste noii/ic. quasi tutte inedile, sono state per la maggior parte comu-

nicale dal sig. Comm. Visconti in due lelture fatle nelT adunanza della

tiiicia accademia roinauu di archeologia.



CONTRSPORA1SEA

tedra quella santa parola che certo fu da essa esposta net ph'i antichi

+. pin venerandi tempi delta' nostra fede 1 .

II S. Padrr, seduto su quella Cattedra, ed ispirato, come dlsse, dalle

grandi e religiose mfmorie del luogo, pronunzio parole eloquenllsst-

me e piene di utile e divolo insegnamento ; e voltosi principalmen-

te agli otto alunni del Collegio Urbano, che divoti gll facevano coro-

na, inrulco loro di ispirarsi anch'essi in que' luoghi fra quelle son*

rvine, per essere pot intrepidi banditori del Vangelo, e delta fede pro-

tica, ed imitare i prvmitivi cristiani nella fede congiwnta colle opere,

mostrando come non giovi far elogi della prima senza praticare le $&*

conde; soggiungendo questo essere uno dei principal! vizii del secolo.

Dopo di che a tntti imparl\ la S. Benedizione.

Grande commozione eccltarono in tutli gli animi le parole del S.

Padre, dopo le quali, sedendo ancora il Pontefice, I'alunno Teodo-

ro Ribeira africano 1* invito ad entrare nelle Catacombe atligne al-

I'Oratorio 2.

Di cheSua Santita, gradendo I' invito, e levatosi dalla Caltedra, st

dlresse prima a visitare la Cappella di S. Teodulo
,

il mosaico che

1'orna ed una singolare iscrizione che nel bel mezzo di essa si legge; e

Teduti quivi radunati molti vasidivetro, collocativi a semplice orna

mento da' Cristiani, si compiacque distribuirne agli Em. e Rev. Sl-

gnori Cardinali, ai Vescovt, Prelati ed altri personaggi'che gli fece-

vano corona.

1 Di tal sedia leggesi la descrizione nel quaderno passato della CMltii Cat-

tulirn, la quale 1'estrasse, come cola e notato, dal Y" Hi del Ginrnnle di Roma.

Ai lati poi della sedia erano stati posti i distici sequent! del sig. Comni. Visconti.

A destra. Sedet sacra fuit, quae tanta excita ruina

Nunc et adaucta Pio ett Hiiro facia thronui,

A sinistra. En honor et virtut nunc ipa in std morantur.

Teque $edente Pio tarn simul ambo sedent.

2 I.' invito fu t, it in col seguente epigramma :

Inaredere Alme Parent, tqualentibui excita taxii

Ueroum Chriiti, claraqut butta vide. '

Paitor Alexander, pro Relligionit amore

Hie mortenj, ipartit tanguine membra suo.

Qui, vidtnt elaptus caelo, palmitque decorut,

Dueet inoffrnso Te pede ptr latebrat.

NM mirum: sociot inter coneordia regnat,

Tu Cwnitem tnctii*, obviut alter adett.
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Entro poscia ne'sacri recessi, dove La precedevano e L'accompagna -

vano gli otto alunni con torce accese , avendo 1' onore di additare il

sentiero il signer G. B. Guidi, a cui era stato aflidato dalla Propaganda
10 scavo s\ bene riuscito. II commissario delle antichita Comm. Vi-

sconti esponeva le iscrizioni graffite e le memorie del luogo. Appar-
ve in questo santo luogo sit viva la commozione del S. Padre che ne

furono commossi tutti gli aslanti. Voile SuaBealitudine che si aprisse

in sua presenza uno del molti loculi che ancor si conservano intatti,

e parecchi ancora colle ampolle del sangue: il che essendo slato fatto

dal Guidi, il Santo Padre bacio riverentemente le rinvenute reliquie.

Dopo rimaso ben a lungo, e con somma compiacenza del suo animo,
in quel santo luogo, Sua Santita voile nell' uscirne esprimere la sua

piena soddisfazione ai Rappresentanli della S. C. della Propaganda, e

ai membri della Commissione. Degnossi poi di fermarsi alquanlo
ad osservare le Tavole che rappresentano il sito

, e i varii monu-
menti che sono in esso espressi in accurati disegni daH'Architetto sig.

Pietro Rosa. I quali disegni saranno a suo tempo incisi per corredo

dell'opera che il Comm. Visconli ha pronta per le stampe ad illustra-

zione di questa scoperta. Piacque pure assai al S. P. il disegno del

nuovo edifizio e della chiesa ideati dal sig. Archiletto Cav. Boldrint

per ampliare la venerazione del luogo.

Lasciato 1'Oratorio, il S. Padre si reco in carrozza, insieme con tutto

11 suo seguito e gli anzidetti personaggi ,
alia prossima tenuta di

Coazzo
,
e quivi scesa di carrozza

,
e percorrendo a piedi buon tratto

di campo, venne al sito dove gia sorse una volta una nubile villa. Si

vedono ancora sul luogo gli antichi mosaici che ornavano il pavimento

di alcune camere da bagno. Di questi il piu elegante, che ritrae espressi

a colori vasi di frutti e fiori, simboleggianti le varie stagioni dell'an-

no, e ai lati le figure del venti, ritratte dal solo capo, fu offerto al

S. Padre e da Lui accettato per aggiungere ornamento al Vaticano.

Molto si dilello il S. Padre della veduta di queste pregevoli opere

dell'arte, e deH'amenita del luogo, il quale, in .tempi da noi rimo-

ti, era tutto all' intorno abitato
,
avendosi memoria del Pago Ulma-

no, e dell' Ulmano Pelagiano, dai quali provennero i Castri e i

Reclaustri dell' eta di mezzo. Parlivasi da tal luogo il S. Padre circa

le 2 pomerid. per andare a S. Agnese, dove la Santila Sua fu incon-

trata e ricevuta dal Em. Card, d' Andrea Tilolare di delta chiesa.

Sua Santila, la quale si era degnala permeUere che lulli i giovani del

Collegio Urbano si trovassero al dopo pranzo in S. Agnese, perche vo-

levaammellerli al bacio del piede, lungo il pranzo fece piu volte men-

zione di loro; e con sollecitudine lulla propria di un padre, fece por da

parle un vassoio di dolci, i quali voleva poi dislribuire a quei giovanet-
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ti colle sue proprie mani. Poco prima dellequaltro pom. , trovandosi

presenli tutti gli alunni in numero di 110, insieme col Reltore D. Fi-

HppoTancioni, il vlcereltoreD. Domenico Veglia e il Sacristano D. Gio-

vanni Maranci, Sua Santila permise che venissero al bacio del piede
nella sala in cui egli si trovava. II Santo Padre stavasi seduto sopra
una sedia a modo di Irono, e a Lui faceano corona la piu parte di co-

loro che aveano avuto 1'onore di sedere alia stessa di lui mensa. la

mezzo alia sala erano gli alunni
,

i quali , guidali dal Reltore
,

I' un

dopo 1'altro si andavano appressando a Sua Santita che tulli acco-

gl ieva con sommabenignita. Ai piedi del trono erano il Rettore ed il

vicerettore che indicavano al Santo Padre i nomi, le patrie e le mis-

sioni di ciascun alunno. Gia aveano baciato il piede forse 80 alunni,

quando, essendo circa le quattro ore, si udi uno scroscio improvviso.

Tultisiguardarono in viso atterriti,ma in un istanteil pavimentoman-
co sottoi piedi e quasi tutti gli ollre a 120 individui che erano nella

sala si trovarono caduti dall'altezza di palmi diciannove e Ire quar-
ti

,
1'un Mill" allro, in un tinello

,
al buio

,
tra una foltissima polve-

re che toglieva il respiro , e in mezzo a rottami e calcinacci che ca-

devan sopra le persone. Cagione del disastro si fu che la trave la qua-
le reggeva il pavimento, posta in direzione dalla sedia del Papa alia

finest di rincontro, si ruppe in due pezzi. L' uno di essi, uscito di

sesto, rimase cadendo in direzione obliqua, poggiando dall' una parte
sul suolo e il, ill ',. Ilia sul mm (i ove era prima incastrato; 1'altro, ca-

duto pure obliquamente, non giunse peroa terra coll' estremita infe-

i ioi r: la quale rimase appoggiata sopra alcuni vecchi arnesi ammuc-
chiati nel tinello. Pare ad alcuni che il Papa cadesse seguendo il ca-

dere di quel pezzo di trave su cui poggiava la sedia, e, per quanto
si puo congelturare, sembra che, sdrucciohndo pian piano sopra di

esso, il Papa con lutta la sedia venisse insieme colla trave a terra,

dove la sedia medesima (mirabile provvidenza !)
rovcsciatasi sopra il

Santo Padre, senza offenderlo per nulla, gli serv\ anzi come di tetto

a difesa del capo e di tutta la persona dai cadenti roltami. II certo

si e che Sua Santita non ebbe nel cadere la menoma offesa, e ne anco

una leggera scalfittura ; cosa che pare incredibile a chi conosce I'al-

tezza, e il pericolo della cadula. Non e percio possibile Tattrtbuire

ad altro che ad una specialissima provvidenza del cielo questa vera-

mente prodigiosa incolumila della persona del Santo Padre
,
ed il

quasi nulla che ebbero a soffrire nel disastro le tante persone con esso

lui precipitate, tra le quali non mancavano fanciulli ed atlempali: del

quali tutti pero, dopo soli sei giorni dal disaslro, non rimase in lelto

che UD solo alunno di Propaganda ,
e quegli aurora in oltima via di

guariglone.
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Diceramo che quasi tutti coloro che erano nella sala ruinarono nel

tinello sottoposto: giacche il Card. Schwarzenberg.,
Mons. Hohen-

Ihoe, Mons. Vescovo di Newport e duealunni rimasero, quando pre-

cipito il pavimento, sopra una striscia di esso, che ancora aderiva alia

parele destra del muro, presso alia porta, per la quale si poterono

salvare nella stanza contigua 1. Sull'orlo di questa medesima striscia

trovavasi il Card. Carvalho, il quale percio precipito di colpo sul suo-

lo sottoposto; essendone nondiraeno uscito anch' egli illeso.

Un alunno poi di Propaganda (Paolo Krikorian armeno), nel preci-

pitar del suolo, rimase fermo sopra un rottame di trave presso Tu-

nica fineslra del la sala, donde, preso da sbalordimento, salto sopra

la finestra, e da essa nel sottoposto giardino da un' allezza di circa

25 palmi, senza ricevere da si pericolosa caduta il menomo danno.

Trentaquatlro alunni non caddero
5 de'quali due erano rimasi sopra

la striscia di pavimento non precipitatae, degli altri, parte era la oa-

merata dei piu giovanetti i quali tutti, tranne un solo, erano usciti

poco prima della sala e stavano raccolli nella stanza contigua a sini-

stra del trono; e parte erano sull' entrare nella sala
,
ed alcuni gia

sulla soglia ,
i quali poterono retrocedere a tempo, senza che si ri-

cordino essi medesimi come cio accadesse.

Air improvviso scoscendere del pavimento, gli alunni ch' erano

nella sala contigua, vedendo abbassarsi le persone nella sala del Papa,

credeltero in sulle prime che tutti s' inginocchiassero per ricevere la

benedizione del S. Padre. Ma 1'ingannofu breve: giacche, dopo udito

uno scroscio, videro innanzi loro I' orribile spettacolo del cadere del

pavimento ;
ed insieme un nembo densissimo di polvere che, innal

zandosi dal basso, offuscava loro gli occhi; e intanto sparite le perso-

ne, e lutle sepolte in un silenzio mortale. Conobbero T orribile di-

sastro .! e quali timori, quali incertezze
, quali crude! i angosce sop-

porlassero i rimasti illesi a quell' improvviso spettacolo, non puo
facllmente immaginarsi. Coloro che videro sprofondarsi dinanzi ai

loro occhi e sparire il Papa, e con lui tutti gli altri, ebbero tale un

orrore che supero forse lo spavento de'caduti.

1 Un giocnalejnazziniano di Torino (la Voce della libertd, n.dei 16 Aprile)

dice che se la cosa non e corabinata, i pavimenti non cadono seuza che qual-

cuno vi lasci rotte le ossa e muove dubbii sopra la vera altezza da cui avvenne

la caduta. Siccome rimane aucor presentemente in piedi quella striscia di pavi-

mento, cosi il direttore della Voce puo, quando il desideri, venire a fare lo spe-

rimento; e speriamo che 1* aiuto di Dio preservera anchc lui da ogni male. La

stessa offerta possiamo fare al sig. direttore dell* Vnione di Torino
, che, collt

solita smania la quale hanno tulti costoro di negiire anche la verita* conosciuta ,

quando toraa bene ai loro ftni
,
chiama questo tragico avvenimento col nome di

piccola burla nel n. dei 21 Aprile del suo empio gioruale.
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Quesli si tennero in suite prime per morti : p quando poi si i i-

sentirono dal prinio sbalordimento, la polvere deitsissinia !i soflforava

ed impedivali dal parlare. II che aumentava lo spavento in coloro f he

stavanodi supra, i quali, non udendo pure uno /itto, ne potendo di

subito trovar modo di penelrar cola entro a recar aiuto
,
credeano

che senza fallo fossero tutti periti. E certamente era cosa orribile a

vedere il cumulo di tanli radii li Tun sopra I'altro, coperti da un

mucchio di travicelh, di rottami, di macerie d' ogni genere, in guisa

the non si potea dislinguei e ne per la vista, ne per 1' udito, se cola

.?i fossero persone viventi, o se piuttosto non fosse un sepolcro d'in-

franti sotto le ruine. Ma la Provvidenza, che ogni cosa area disposla

perche insieme col male fosse preparato il rimedio, fececheper la fi-

neslra della camera superiore, la quale, per buona sorte, era stata

aperta poco prima, si dileguasse a poco a poco il denso polverio che

impediva il respiro. Vicinissimo al Papa eracaduto un giovanealunno
di propaganda, Patrizio Cannon di Quebec. Or questi, dopo caduto, si

trovoavere nelle mani lacroce che pendeva dal collo di Sua Santita;

di che stringendola nelle mani, diceva, Padre Santo iassoluzionc! e

rassicurandolo il Papa, e dicendogli che non em nulla, il giovanctto

non voile ma: lasciar la croce, pensando, siccome disse di poi, che

con essa in mano sarebbe andato certamente in paradiso. II quale
medesimo pensiero dicono parecchi altri diaver avuto in quel tern-

bile frangente; i quali, present! a se stessi, credevano didovercerto

mo i ire in quellaruina; ma si confortavano pensando che trovavansi

col Santo Padre.

Intanto gia si apprestavano gli aiuti da quei di 1'uori: si apri la

porla del tinello, si gettava acqua per ismorzare la polvere non ul-

timo tormento e pericolo dei caduti ; chi cominciava a uscire da

una
,
chi da una altra parte, chi piu, chi meno malconci. Vi furono

poi parecchi degli alunni, fra i quali 1'offesopiu gravemente di tutti

in una coscia, i quali uscirono arrampicandosi su per uno dei pez/i

della trave caduta. 11 padre curato del luogo, vedutoilcaso orribile,

era corso in chiesa a prendere I'olio santo, credendoche in tal fran-

genle non fosse orniai a ricorrere ad altro rimedio. E Monsignor di

Sydney, dicesi the nel cadere cogli aliri, desse 1'assoluzione a'tutli in

larticulo mortis: tal era il pericolo che si affacciava a tutte le menll!

II terrore non duro piu di died minuli
-,

non essendo corso maggior

tempo Ira il cadere della sala e I'essersi tutti assicurati che non vl era-

no viltime.

II Santo Padre fu trallo fuori sano e salvo per la porta del tinellu

che Monsig. Tizzani.come piu praiico dl luogo, aveva aperta. Prinaa

del Santo Padre erano usciti alcuni alunni insieme con monsig. Arciv.
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di Sydney, dopo i quali usci Sua Santita in mezzo ai Monsig. Talbot,

De Merode
,
Tizzani e Barnabo i quali , coadiuvati ancora da molti

altri
,
tra i quali due alunni

,
aveano avuta la fortuna di adoperarsi

piu da vicino attorno a Lui per estrarlo dalle ruine. L' un dopo
1'altro uscirono poi tutti i caduti, prestando 1' opera loro al salva-

menlo di tante persone non solo i non caduti
,
ma anche molti di

coloro che erano caduti e uscili illesi, o poco malconci. Tra i quali
non e a tacere il nome di Monsig. Vescovo di Burlington che, appena
uscito fuori dal tinello, levatasi la sopravveste e la mantellelta, vi

rientro, e n'estrasse il Cardinal Vicario e molti altri. Similmente fece

il Card. Schwarzenberg , 1'Arciv. di Sydney ed altri assai, tra cui mol-

lissimi alunni.

Non si puo esprimere a parole la gioia che tutti mostrarono attorno

al Santo Padre quando ,
essendo Egli uscito nel giardino ,

e seduto

sopra una sedia, hi potuto vedere da tulti che da un s\ grave pericolo

egli non avea riportato altro chequalche sfregio nelle vesti.Non solo

poi Egli non perdette un istantequella tranquillita di spirito e sere-

jiitadi mente che sempre 1'accompagnano, ma faceva anzi coraggio ad

cgnuno, indirizzando parole liete a tutti quelli che andavano a mano
a mano uscendo dal tinello, informandosi dello stato di ciaschedu-

no
;
e provvedendo che ai malconci si somministrassero i necessarii

aiuti. Grandissima poi fu la gioia, e vivissimi gli atti di ringraziamen-
to a Dio ed alia Vergine SS.

, quando si vide che nessuno aveva ri-

portato ferita pericolosa. Epure, a chi mira 1' altezza ed il luogo
del la caduta, non puo parer credibile che non vi siano rimasi morti

mollissimi. Giacche
,
tutte le relazioni finora pubblicate dicono che

1'altezza del salto fu di 19 palmi romani
(
altezza che non puo negar-

si essere molto paurosa) ;
e chi misuro attentamente trovo, sicco-

me si disse, palmi diciannove e tre quarti ,
dovendosi osservare che

tre quarti appunlo era alto il pavimento medesimo che ruino. 11 ti-

nello poi, sopra cui cadde una tanta moltitudine, eraingombrodiar-
nesi di ogni genere , per forma che sarebbe stato malagevole il tro-

varvi un luogo acconcio a sedervisi senza disagio. Eravi un credenzone

massiccio
, parecchie botti con grossi cerchi di ferro, un seggiolone

vecchio, un mucchio di ferrami
,
alcune tavole appoggiale al muro,

parecchi macigni 1'uno aH'altro addossati, una ruota da carro ed altri

arnesi assai. Sopra di essi cadde quel gran numero di persone, e nes-

suno die del capo in un angolo di legno o in uno spuntone di ferro.

Un gran pezzo di travertino, pauroso a vedere, spiccatosi dal la so-

glia di mia finestra, cadde sopra i caduti, ma che? Cadendo si appog-

.gio quinci sopra una botte, quinci sopra il vecchio seggiolo/ie, e lascio

.sotto di se in tutti alcuni alunni che senza questo avrebbe infallibil-
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mente schiacciati. Cinque gran seggioloni diappoggioed unacreden-

/.a erano nella sala: ma cadendo non danneggiarono veruno
,
ben-

che andassero essi medesimi in pezzi. E, quello die certamenle dee

accrescere la meraviglia, quattro erano i personaggi caduti i quali

aveano al fiance la spada, cioe i due General), il Marchese Serlupi ed

H Marchese Sacchetti
; eppure nessuno di quei ferri reoo danno a ve-

runo, eccello che un alunno ebbe dal fodero di una di quelle spade

alquanlo malconcia una gamba. Non \ i e poi quasi nessuno dei caduti

il quale non racconti di se ch'egli era morto se cadeva un dito disco-

sto dal luogo dove cadde. Ecerto non vi e alcuno tra quelliche cad-

dero, o tra quelli che poterono visilare poi il luogo della caduta
,

il

quale non sia convinto essere un vero miracolo che quel disaslro sia

finite senza la morte della maggior parte.

Ma Dio aveva ancor provveduto a molti altri particolari, nei quali

non e possibile non nconoscere un intervento lutto speciale della pro-

tezione celeste. Ed in prima conviene osservare che i piii giovanetti fra

gli alunni, pe' quali la caduta eraforse naturalmente piu pericolosa,

erano usciti dallu sala poco prima. Inoltre, avendo il Rettore fatli veni-

re a S. Agnese anche alcuni giovani piii infermicci
, perche potessero

cogli allri godere della benigna visita del Santo Padre, questi pari-

menle si trovarono
,
nel momento del disastro, fuori della sala. Ed

essendovi tra i caduli alcuni che avevano bisogno di qualrhe aiuto
,

la Provvidenza avea disposto che il Keltore di Propaganda obbli-

gasse a venire a S. Agnese, quasi suo malgrado, anche un giovane

chirurgo (Alessandro Sasso) impiegato nel collegio come assistente

airinfermeria
,

il quale essendo slato ancor egli , per gran provvi-

denza
,

fra i non caduti , pole prestare 1' opera sua inlorno a quei

pochi che in quel primo momento ne abbi? >gnavano.

Mentre il giovane chirurgo curava i piu malconci, Mons. Segretario

di Propaganda, il Vicerettore
,

il Sacrestano, e sopra tutti il Rettore,

amantissimo dei suoi giovani ,
essendo usciti dal tinello meno of-

fesi degli altri, dimentichi perc di ogni loro male, correano qua e co-

la
, quali madri, in cerca dei loro figliuoli, per conoscere se tutti era-

no salvi, e per vederli lutti. II Card. Schwarzenberg ,
Mons. Polding,

Mons. di Burlington, M. de Merode, M. Ji Newport ,
ed altri molti ,

aiutali dagli alunni rimasi salvi, prestarono parimente le piu caritate-

voli cure. Giunsero poi poco dopo il dotlor Cucchiaroni medico, ed il

prof. Ciccioli chirurgo, che furono chiamati in aiuto dopo succeduto

il disastro.

Dopo veduto che nessuno era perilo, e che nessuno era in perieolo,

Sua Santila
, seguila dal la maggior parte dei precipilati con Essa, si

diresse alia chiesa di S. Agnese; dove, esposlo da Monsig. Tizzani il
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SS. Sacramento, il S. Padre intono con voce alia il Te Deum in ren-

dimento di grazie a Dio di tanto e s\ prodigioso beneficio, e dopo ri-

cevuta la benedizione del Venerabile, uscito di chiesa, ando a visitare

tutti gli alunni posti in letto, e rincoratili tutti con amorevoli parole,

ascese in carrozza, e sano e salvo torno al Vaticano.

II Card. Schwarzenberg, nel partire, prese nella sua carrozza quat-

tro alunni un po'malconci dando loro i migliori posti, e licondusse alia

Propaganda. Lo stesso fece con altri tre alunni il general Hoyos. II sig.

Giuseppe Nepoti poi, il sig. Marchese Vicentini ed il sig. Fortunato

Campi, che erano per cola colle loro carrozze, invitati a cio dal sig..Ca-

millo Santarelli computista della Propaganda, che in tal congiunturaf
in varie guise aveaprestata molto diligentemente 1'opera sua, le offe--

rirono al medesimo effetto: in guisa che, tra con queste ed altrecar*

rozze, prima Aett'Ave Maria, gli alunni furono nel Collegio in Roma,
eccetto quattro, i quali, offesi piii gravemente, dovettero rimanere &
S. Agnese sotto la cura dei suddetti doltori e di altri tre alunni' cola

rimasti per prestar loro assistenza. Poco dopo giunsero da Roma i do-

tori Riccardi e Costantini ed altre persone a recar soccorso ai rimasi.

Ma ben presto furono anch'essi potuti trasportare al collegio: il che

fu fatto nella sera del giorno seguente 13 Aprile. Omettiamo qui i no-

mi di molti che ebbero parte nella cura degli offesi sia in S. Agnese,
sia in Roma,osservando solamente che nullafupretermesso di quan-
to potesse condurre a quella pronta e piena guarigione a cui, dopo soli

sei giorni, grazie alia Divina Provvidenza, quei pochi piii danneggiatt

erano gia pervenuti, tranne un solo alunno percosso piii gravemente
di tutti in unacoscia, il quale pero, siceome dicemmo, e in otlima via

di guarigione. Deesi poi osservare che fra tanti caduti non vi fu un

solo
,
ne fra gli alunni

,
ne fra gli altri che abbia sofferto rotture o

lussazioni, o ferita qualunque di momento.

Degli alunni di Propaganda caduti, noi diamo qui sotto in nota (per

conforto di chiunque avesse con loro qualche attinenza) un compito

elenco somministratoci, insieme colla maggior parte dei fatti qui rac

conlati, dalla squisila gentilezza del sig. D. Filippo Tancioni, Rettore

del Col legiodi Propaganda 1. Gli altri particolari del fatto, nonavuti

I Individui del Collegio Urbano quasi nulla offesi nella caduta:

R. D. Filippo Tancioni Rettore

R. D. Domenico Veglia Vicerettore ;
e i signori ;

I'.ciuii Behnan - Mossul nella Mesopot. Kajabegow D. Siraone - Akhalzike in

Kadar Samuele - Lemheny nella Iran- Georgia

silvania. Logorezzi Andrea - Scutari in Albania
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dal prelodato sig. Rettore, noi li avemmo tutti da persone ehe'furo-

no parte , e testimonii del caso.

Conosciutosi appena in Homa il pericolocorso da Sua Santita, fu un
subito correre da piu parti ,

chi al Vaticano
,
chi altrove, in cerca di

esatte nolizie sopra la salute del Papa, e di tanti altri personaggi; s'l che

la sera medesimadel 12 Aprile tulta Homa era gia informata che non
vi erano vittime a deplorare, e che special mente II Santo Padre non
avea riportato il benche menomo danno. Accorsero specialmente sol-

lecili al Vat'vcano il Collegio dei Cardinal'!, i Minislri di S.S., il Corpo
diplomatico, i Principi romani, i Collegi dei Prelati, ecc. ecc. ed una

grandissima folia di scelli personapgi, i quali, ed in quella sera e nel

giorno seguente, si affollarono nelle anticamere del Papa, essendo

ognuno deMderoso di esprimere al S. P. la sua compiacenza nel sa-

Mac Donald David - Fortwilliam in

Scozia

Mac Neal Auguslo
- Charlestown Stati

IJniti

Morroglt Gtip,liclaio
- New York Slati

Doiti

Baver Giorgio -Claudiepoli hi Transilv.

Conway Carlo - Greenok in Scozia

l)r Ho\ D. Ludovico - Presles in Belgio

Madden Giovanni -

SVestport in Canada

Ninliil) Antonio - N'edi in Kgitto

Ruisell Palri/.io - Trim in Irianda

Baraje Simone - Achmim in I ..;iito

Hropln Giorgio- Tipperary in Irianda

Rsciai Abramo - llaminas in 1 ;,iiin

Dillon Guglielmo - Halifax in Nitova

Scozia

Doyie Pietro - Dublino in Irianda

limes Roberto - Anchimlo\ui in Scozia

Kirby Patrizio - Tralee in Irianda

Nugent Giovanni- Walerford in Irianda

Recci Agostino
- Scutari in Albania

Richter Francesco - Herrniaimsladt in

Transilv.

Roclie Giacomo - Dublino in Irianda

Van de Winkel Lamberto - Iluremon-

da in Olanda

Vuksanovich Michele - Antivari in Al-

bania

Ruller Taddeo - Limerick in Irlanda

Hassan Giuseppe
- Mnghera in Irianda

Thevenin Alberto -
Marsiflia

De I .isiic Vittore-Natos neH'Areipelafjo

Jurzick Giovanni - Copenaghen in Da-

niiuarca

Kinvan Filippo
- Dublino in Irianda

I .ijjlit
\Miinl Guglielmo - Corfu

Posik Pietro - Mardin in Mesopotamia
Rubian Pasquale -Amu-no di Costan-

tinopoli

Brest De idera to - Milo nell'Arcipelago

Dacus Giovanni - Latino di Costantino-

poli

Dixon Daniele - New York

Former Alfredo - Londra

Mac Govern Ciacomo - Chicago St. In.

Stone Guglielmo -Norwich in Ingbilt.

Polito Antonio - Corfu

Altar Andrea-Diarbekir in Mesopotamia

Churi Giovanni - Bisciarri in Monte

Libano

Cliadra Antonio- Ziik in Monte Libano

Ton. nasiCiuseppe-Alessandriadil.jjitlo

I (juarantasei gtovani suddetti ebbero nella caduta alcune scalfiltnre o ron-

tu.sioni leggeriscime.
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perlo sano e salvo da s\ imminente pericolo. La quale preservazione

non potendosi non attribuire a prodigio ,
in prima la Santila di No-

stro Signore, il giorno 14 Aprile, dopo la cappella papale tenuta al

Vaticano ,
intono il Te Deum

,
che fa cantata

,
a coro di clero e di

popolo, in rendimento di grazie a Dio
; quindi, per mezzo del Cardi-

nale suo Vicario generale ,
ordino che in tutte le chiese patriarcali e

parrocchiali di Roma si esponesse in tre giorni il SS. Sagramento e si

recitassero alcune preghiere. II che fu fatto spontaneamente in mol-

tissime altre chiese. II Senate e Consiglio di Roma, interpret! dei

voti di tutti i cittadini, decretarono parimente un triduo solenne di

grazie nella chicsa diS. Maria in Aracoeli, al quale concorse per tulti

i tre giorni una gran folia di popolo ;
essendosi compartita la bene-

dizione del Venerabile la prima sera dal Card. Carvalho
,
la seconda

dal Card. Schwarzenberg ,
la terza dal Card. Palrizi, tutti tre scampati

dal grande pericolo. II terzo giorno del triduo la Santita di N. S., che

I sei giovani scguenti furono alquarito piii malconci, e sono i signori :

Simone Carew di-Cappoquin in Irlanda, con contusione nella parte anteriore del

torace, e con sputi sanguigni.

Giovanni Marango di Sira, con una ferita contuso-lacerata e Irasfossa nel labbro

inferiore, della lungliezza d' un pollice in direzione trasversa.

D. Giuseppe David di Mossul, offeso con niollissime contusion! ed cscoriazioni,

e da commozione di tutti i visceri, con frequenti deliquii.

Michele Sciuriaga di Corfu, con una conlusione nella regione sopracigliare d'am-

bo i lati
, accompagnata da forte ingorgo sanguigno delle palpebre e della

congiuntiva oculare.

D. Ugo Gallagher di Glascow in Scozia, con una forte distrazione nel gomito de-

stro.

J). Giuseppe Fuchs di Solctla in Svizzera, con molte contusioni in diverse regioui

del corpo.

Finalmente i quattro seguenti, offesi piii gravemente di tutti
,
dovettero ri-

roanere in S. Agnese, donde il giorno seguente poterono, senz'inconveniente di

sorta, essere trasportati nel Collegio in Roma, e sono i signori:

Mevius Carlo di Mons nel Belgio, con contusione alia regione temporale destra,

e commozione cerebrate.

0' Connell Giuseppe Patrizio, di Cork in Irlanda, con contusione alia parte an-

teriore del torace, accompagnata da sputi sanguigni.

Sciauriz Luigi di Diarbekir, con contusione alia parle superiore del torace con

deliquii ecc.

Fitz Gibbon Daniele di New Castle in Irlanda, con ferita lacero-conlusa nell* in-

terna parte della coscia sinistra per 1' estensione di circa quattro pollici , e
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gia piii volte, e segnatamente il giorno dopo delta caduta, erasl f.iti i

vedere In pubblico a passeggiare a piedi in mezzo a gran concorso di

poix)lo plaudente, voile assistervl col sacro Colleglo e colla sua nobile

anticamera. Di nuovo si canto a coro di clero e di popolo 1'inno Am-
brosiano, essendo la vasta chiesa e le clrcostanti piazze gremite di un

popolo foltissimo. Assisteano nel tempio, oltre a molli Arclvescovi e

Vescovi ,
il capo generale delle truppe francesi , e il general coman-

dante delle truppe austriache in Ancona. NelPuscir del tempio la San-

tita di N. S. recossi alia sagrestia ,
dove il Rmo P. Venanzlo da Cela-

no, ministro generale delPordine del Minori Osservanti eRiformati di

S. Francesco, fattosi interprete dei voti comuni, Le diresse un discor-

so; al quale la Santita Sua degnossi rispondere con brevi ed eloquent!

parole; chemoltogradiva quell'espressioni, perche avea non dubbie

prove che esse erano veramente la manifestazione dei sentimenti di

cui ben si mostrarono animati in tal circostanza tutti i suoi amatissi-

trasfossa al di sotto dei tegument! , con lacerazione della sottoposta sotlanza

musculare alia parte posteriore della stessa coscia ove presento una lun-

ghezra di due pollici ecc.

da notare che i dieci alunni piu malconci sono tutti maggiori di et.i: e che,

mentrc scriviarao, come ;;i;t dicemmo , non rimane in letto che un solo, il qual
e il signer Fitz Gibbon Irlandese offesu nella coscia. Egli e pero in via di certa

guarigione. Gli altri tutti erano rjia pienamenle guariti sei giorni dopo accaduto

il disastro.

Segue ora il catalogo di 20 alunni caduti, ma non danneggiati, i quali uniti,

ai precedent!, dauno il numero di 76 caduti.

Mulligan Giovanni - Hartford Malczynski Francesco - Holubie nella

Terzetti Anastasio - Zante Polonia llussa

Conroy Giorgio
- Dundalk in Irlanda Lecaille Adolfo - Maliues

Mac Mullen Giovanni -
Ballynahinch in Burtsell Riccardo - New York

Irlanda Gesary Gaetano - Betliah nell' Indostan

Soppi Marco - Binca nella Macedonia Inglese
Heifer Gio: Bait. -

Friburgo in Svlzzera
*
Fanus Michele - Ilwahadla in Egitto

Cannon Patrizio - Quebec GeohergianSimeone- Armeno dfAncyra

Spence Guglielmo -
Invereskandy in Fioretli Paolo -

Tripoli di Siria

Scozia Sabungi Luigi
- Diarbekir nella Meso-

Milner Guglielmo -
Birmingham in In- potamia

ghilterra Krikorian Paolo - Armeno di Costanti-

Asgian Gio: Bait: - Armeno di Gostan- nopoli ; il quale , benche precipita-

tinopoli tosi da una fineslra alta 23 palmi dal

Dowden Giacomo - Wicklow in Irlanda suolo , non ricevette pero il benche

nirnomo danno.
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mi sudditi. INell'uscir dalla sagreslia, e nello scendere dalle scale di

Campidqglio Bella piazza, Sua Santita fu accolta dai Viea e dalle voci

di, Swto Padre la benediziane, con cui un' immensa folia, che copri-

va le scale, le piazze, e le vie attigue., congratulavasi e plaudiva al M<>

amatissimo Pontefice e Sovraao.

Un altro triduo di ringraziamento celebravasi nel la basilica di S. A-

gnese fuori le mura per cura dell'Em. e Rev. Sig. Card. Girolamo d'An-

drea, titolare di quella chiesa, ed incolume anch' egli dalla pericolo-

sa caduta. Vi si reco in treno T Em. Gardioale il giorno 17, terzo del

triduo, ricevuto alia porta dai Ganonici Regolari del SS. Salvatore

Lateraneusi , avendo assistito alia divota funzione anche i sigg. Car-

dinali Patrui ed Antonelli, che cogli altri aveano trovata la loro sal-

vezza in mezzo al pericolo, e molti altri personaggi ,
lieti di offrlre

a Dio le loro grazie nel duogo medesimo .del disastro. L' Em. Card,

d'-Andrea .titolare della Chiesa, a memoria perenne del prodigio, ba
ora disposto che venga quanto prima scolpita in marmo un' iscri-

zione latina composta da lui medesimo, e collocata nella basilica di

S. Agnese 1.

\ L' iscrizione la seguente:

Deo . Misericordi . Omnipotenti

Quod . Prid. Id. April. An. Rep. Sal. MDCCCLV.

Nwnine . Mariac . Deiparae . Immaculatae . Respicientts

Et . Agnetis . Virginis . ^ . Martyris . Sospitatricis

Pium . iX . Pontiftcem . Maximum

Patres . Cardinales . Plerosque

Antistites . Virosque . E . Diversis . Europae . Gentibus . Clarissimos

Ab . Exploratis . Ad . VII . Milliare . Viae . Huius . Nttper . Effossis

Basilica, . J5f . Coemeterio . Alexandri . Pontif. Hieromartyris

In . Contiguum . Coenobitim . Canonic. Regul. Lateranens.

Ad . Agapen. Convenientet

Item . Alumnos . Universes . Collegl. Urb. A . Christ. Nomine . Propagando

Roma . Hue . Pontificem . Veneraturos . Prodeuntes

A . Praesentissimo . Periculo . Pavimenti . Repente . Disrupti

Atquf . In . Praeceps . Cum . Ipsis . Delabentis

Ad . Vnum . Omnes . Sospites . Servavit

Hieronymus . De . Andrea . S. E. R. Presbyter . Cardinalis . Titulo . Basil. Huiut

Salvus . Et . Ipse . Cum . Ceteris . Et . Incolumis

Gratiis . In . Triduum . Solemniter . Actis

Monumentum . Posuit



Mentre in Roma ogni online di persone mostrava coeH la sua

la sna gratitud'mea Dio, in tutto lo slato. dove andavaVi diffonden-

do la noti/ia dell' awenuto, si rendeano parlmente con atti pubblt-

ci e solenni le piii vive grazie all' Aliisslmo per si chiara protezk>ne

usata verso il Capo visibile delta Chiesa : ed ogni di nel (norrtfile <tt

Roma reoansi i nomi delle varie citta in cui si vanno a questo seo-

po celebrando altl solennni di religione. E gia pervennero simili no*

tlzie anche da esteri paesi, come da Lipari, Brescia, Milano, Firen-

ze e Vienna. In Firenze Monsig. Arciv. invito con sua noiil'ira/jo

ne i fedeli ad un solenne Te Deum
,
che fu rantato nella metropolt-

tana il 22 dal clero e dal popolo, assUtendovi Monsig. Massoni inea

ricato d'affarl del la S. Sede. In Vienna poi apparve evidentement*

qnanto sia amato il comtin padre dei fedeli: giacchs in tutte lechiese

del la capitaJe si resero gratle a Dio per s^ prodigiosa preserva/.ione

di Sua Santita . Nella chiesa italiana di S. Carlo, il Cardinale Viale

Prela, Pro-Nunzio del la S. Sede, pontifico messa solenne e canto il

Te Deum
,
assistendovi in mezzo ad una piena di popolo I' Arciduca

Massinriliano di Esle, il Conte Buol Ministro degli affari esteri, i mW
nistri dell'interno e del culto, il Barone di Prokesch presidente della

dieta germaniea e commissario alle coiiferen/e di Vienna, ed altri

assai sceltissimi personaggi ,
insieme coi ministri di Francia, di Spa-

gna, di Olanda, del Brasile e della Sardegna. Nello stesso tempo una

cerimonia di rendimento di grazie era per lo stesso fine celebrata

uella cappella imperiale, assistendovi I' Imperatore, la famiglia im-

periale e la corte. Come gia allre volte (dice a questo proposito la

Gazzetta di Vienna} cos\ anche in questa, un bell' esempio di pieti e

stato dato dal trono alia capitale eda lutto I'impero. Non senza com-

mozione potra essere ricordato il giorno, che testimonio s\ anerta-

menle come il vasto impero austriaco ravvisi nei principii della fede

e nella rispetlosa e flliale devozione verso 1'autorita ecclesiastica del

Santo Padre le piu sicure guarentigie di una prosperita durevole ed

abbondante di benedizioni. II Cielo tenne Kjntano dal Supremo Pa-

store della Chiesa un infbrtunio doloroso e triste per tutto il mondo

cattolico. La mano che ha sempre gnidato felicemente
,
a seconda

delle divine promesse, la navicella di Pletro, ne dirige tuttora il li-

inonc a sicuro cammino. L'alto merito della vita e delle azioni del S.

Padre e stato riconosciuto nel modo piu luminoso pel sincere e pio

mlo con cui tanti fedeli, capitanati dfedl' augusto monarca, si foceano

premura di render grazie al cielo per la conservazione del S. Padre.

I/ Austria puo sperare che la benedBione del Paslore supremo della

religion*- caitolica riposera su di lei c<n maugior etticjicia .

Grande fu parimente la premura con cui si cercarono da ognipar-

te le noti/.le deglt alunni nel Collcgio di Propaganda. II Santo Pa
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dre
,

solleeito piu di tutti del suoi giovani apostoli , invio piii volte

al Collegio i suoi camerieri segreti per aver contezza dello stato di

ciascuno, con quell' affetto e con quella sollecitudine che dimostra

un cuore veramente paterno; e nello stesso tempo Mons. Segretario di

Propaganda, in raancanza del Rettore e del Vicerettore alquanto mal-

conci anch'essi in sui primi giorni, sped\ altri del Collegio a sua Santita

per darle conto della salute d'ognuno. Nel giorno 13, passeggiando
a piede Sua Santita fuori di porta del Popolo, veduta la camerata

dei piccoli che postasi in ginocchio attendeva la sua benedizione
,

chiamatili tutti a se benignamente, chiedeva loro notizie de'malati del

Collegio. II giorno 16 poi, alle 5 pomeridiane, la stessa Santita Sua

recavasi improvvisamente al Collegio L'rbano per visitarvi gli am-
malati. Ricevuta alia porta del Collegio dal Card. Prefetto e dal Ret-

tore, visito ad uno ad uno i sei giovani che, soli di tanti caduti, rima-

neano ancora in letto ,
e dopo trattenutosi con loro amorevolmente

e benedettili, si compiacque visitare altre parti del Collegio finche, ri-

passando in mezzo agli alunni, diede a tutti, per singolare benignita,

a baciare la mano, dirigendo loro parole del piu grande affetto ; e,

dopo ammessi al bacio del piede tutti i famigli del Collegio, e gl' im-

piegati nella tipografia, parliva lasciando tutti lietissimi e commossi

di tanta benignita del Vicario di Cristo.

1 Cardinal! Schwarzenberg ,
Fransoni

,
Marini e d' Andrea visita-

rono parimente in que' giorni i giovani alunni; e fecero altrettanto

i Vescovi Polding e Cullen, Mons. di Newport, di Burlington e mol-

tissimi altri prelati e scelti personaggi di ogni ordine.

Ne' giorni 15, 16 e 17, fu celebralo nella chiesa di Propaganda un
Triduo solenne di ringraziamento, secondo le intenzioni manifestate

dal S. Padre, e il desiderio che lutto il Collegio provava di esprimere
a Dio la sua gratiludine per la salvezza prodigiosa di tante vite. Nel-

la Domenica poi del giorno 15, nelle ore pomeridiane, tutti gli alun-

ni furono condotti dal Rettore a ringraziar Dio in S. Agnese, dove si

era cominciato il Triduo di grazie per cura del Card. d'Andrea.

La sera poi dei 22 Aprile, Mons. Barnabo segretario di Propaganda
eondusse al S. Padre una deputazione del Collegio Urbano composta
del Rettore, Vicerettore e otto alunni, prefetti delle otto camerate

delcollegio, affine di ringraziare Sua Santita: dell' aver permesso che

otto alunni di diverse nazioni I' accompagnassero con torce accese

nella visita delle Grotte dell' Oratorio di S. Alessandro; di aver vo-

luto ammeUere tutto il Collegio al bacio del piede a S. Agnese, e di

aver permesso che tutti gli alunni gli facessero in tal circostanza lie-

ta corona
;
di essersi degnato di visitare nel Collegio gli alunni in-

fermi. Queste azionidi grazie furono rese dal Rettore a nbme di tut-

ti, dirigendo al S. Padre le piu riconoscenti espressioni, e conchiu*
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dendo col chiedere al S. Padre una copiosa Benedizione sopra la

Deputazione, e sopra tullo il Collegio, aflinche s' inform! di quello

spirilo che e necessario al minislero apostolico. Sua Santita si degnu
di accogliere benigiiamente questo doveroso uflido, e fatte religio-

se riflessioni sopra 1'accadulo, impart! unaspeciale benedizione a co-

loro fra i prescnti che, con tanta sollecitudine e s\ buon successo,

hanno cura della buona educazione del Collegio, e a lulti gli alunni

non presenli, specialmente agl' infermi.

II Collegio Urbano supplied poi umilmente Sua Santita a voler

permettere che si stabilise perpetuamente nel Collegio una pralica

religiosa, la quale ricordi ai presenti e ai posteri la memoria del di-

sastro, e la riconoscenza dovuta al Signore ealla Vergine Immacola-

ta pel beneficio s\ grande d'esser tutti rimasti salvi in tanta ruina.

Di che la Santita Sua si degno disporre che il 12 Aprile di ogni anno

tutlo il Collegio si conduca processionalmente a S. Agnese nel luogo

della cadula : e che in delto giorno ogni anno venga cantata una messa

a memoria del prodigio. Dopo 1'avvenulo disaslro tulte le volte che

gli alunni entrano o escono insieme dalla propria camerata pronun-
ziano 1'invoca/ione, Vergine Immacolata aivtateci, a grata ricordan-

za di quella benigna protezione da cui riconoscono lo scampo da tan-

to pericolo.

STATI SARDI (Nostra corritpondenza) \ . Distribuzione dclle bandiere in Ales-

sandria 2. Proposta Rattazzi : rtlazione, petizioni 3. Giuramento del

Senatore Brignole S:tle 4. Convcrsione in Ciamberi d' un Miuislro angli-

cano 5. Ritraltazione del Canonico Orsieres d' Aosla.

1. II 14 Aprile ebbe luogo in Alessandria la solenne distribuzione

delle bandiere ai noslri soldati, che sono presso a muovere per 1' 0-

riente. II Re vi si reco sulla strada ferrata, percorse le file dei reggi-

menti schierati, e poi insieme con loro assiste alia S. Messa, implo-
rando sopra i suoi figli la prolezione del Dio degli esercili. Finito il san-

toSacrifizio, il nuovo ministro della guerra, generate Durando, lesse

in nome del I\e un discorso, dove ricordava ai soldati le glorie e il

valore de' loro padri, diceva loro che nelle lontane lerre, che stanno

per vedere, la Croce di Savoia non e ignota, e conchiudeva: lo vi

oondussi altre volte sul campo dell'onore, e, lo rammento con orgo-

glio, divisi con voi pericoli e travagli: oggi, dolente disepararmi da

voi per qualche tempo, il mio pensiero vi seguira dapertutto ;
e sa-

ra un giorno felice per me quello in cui mi sia dato di riunirmi a

voi. Assistevanoalla funzione i ministri di Francia e d'lnghilterra

e gran folia di popolo accorsovi principalmente da Torino. Soldati e

speltatori applaudirono il Re, lanto al t>uo arrivo, quanto al momen-

Sericlf, vol. X. 23
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to della sua partenza. II giorno dell' imbarco non pare ancora stabi>-

lito, sebbene ogni cosa omai sia in pronto 5
e quanto alle provvigio-

ni special mente, si spera che le lezioni ricevute nelledue precedent!

infelicissime guerre non andranno perdute. Fu poi convenuto colle

potenze alleate che il nostro governo destini un nostro ufficiale at

quartiere generale francese, un altro all' inglese, e urv terzo all'ot-

tomano; viceversa le tre potenze nomineranno ciascuna un uffiziale,

che verra applicato allo stato maggiore del nostro quartier generale.

2. II Senatore Colla presentoal senalo la relazione sopra lapropo-
sta soppressione dicomunita e stabilimenti religiosi. I cinque mem-
bri della giunta senatoria durarono gran fatica a mettersi d'accordo

in modo da formare una maggioranza che riuseisse a qualche conclu-

sione. I senatori Ludovico Sauli,e Sclopis volevano rigettata la pro-

posta: la volevano invece approvata con temperamenti i senatori

Clacinto Collegno e Des Ambrois
,

il senatore Colla divise il suo

voto, parte ai primi e parte ai secondi
,
col quale mezzo si ottenne la

maggioranza della giunta sopra i seguenti due punti: rigettare cioe

la proposta nella parte che abolisce corpi morali ecclesiastic!
,
e di-

spone dei loro.beni; ed ammelterla invece in quelia parte che stabili-

sre un'imposta, ossia contribute obbligatorio sopra i beni medesimi e

in vantaggio dei parrochi poveri. Sono queste le due conclusion!

della relazione, la quale non fa altro che esporre storicamente le di-

spute che v^ebbero, e gli argomenti che si portarono da tutte le parti.

fi importante la statistica delle petizioni che leggesi in sul finire

della-relazione. Ai7 Aprile erano state presentate al senate, in favo-

re della legge Rattazzi, 174 petizioni sottoscritte da 12,629; e contro la

stessa 615 petizioni con 68,967 firme. Ma da quel giorno piu numerose

ancora accorsero al senato le petizioni; sicche oggid\ le contrarie alia

proposta di legge contano meglio di 100,000 soscritlori
;
laddove la

cifra de'12 mila favorevoli diminuA, stante le continue proteste e ri-

trattazioni di coloro, i quali dichiararono di non aver ben capito, od

essere stati tratti in inganno. Quasi tutti i Parrochi protestarono or-

mai di non voler accetlare dal governo verun sussidio, se non inter -

viene 1'approvazione della santa Sede; in guisa che la conclusione del

senatore Col la nella sua relazione riducesi alia proposta di soccorrere

chi disdegna d'essere soccorso. Le proteste dei parrochi, e le ritratta-

zioni di moltissimi che, per inganno, sottoscrissero alle petizioni in

favor della legge, si possono leggere nell'eccellente giornale VArmo-

nia. La discussione della proposta venne assegnata al luned\ 23 Aprile.

3. II Marchese Brignole Sale, che fin dal 1848 era stato nominato

senatore, ma non avea ancora prestato giuramento, lo prtsto il gior-

no 18 del corrente mese, e combattera la proposta con quello zelo e

quelia eloquenza che gli e propria. Egli e uno de'nostri migliori di-
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plomatici. Ando fin dal 1819 ambasciatore in Madrid; nel 1825 fu in

MUM a. dove assiste in nome del nostro governo all' incoronazione
drllo Czar Nicole. I'iu tardi assiste nella stessa qualila all' incorona-

zione della Ilegina d' Inghilterra, e poi nel 1836 fu nominate amba-
scialore sardo in Parigi, dove dare in tale carica fino alia rivoluzio-

ne del 1848. Nel 1850 venne richiesto di andare a Vienna per ripi-

gliare le antiche relazioni col governo auslriaco, e conchiudere con
essolui mi tratlato di commercio. Ma in questo nuv./.o essendo sta-

tu proposla ed approvata la legge Siccardi, il Marchese Brignole non.

voile piu a lungo rappresentare un governo che teneva in non cale Je

convenzioni stipulate colla santa Sede. Jn una mia precedente vi dis-

si come il Brignole fondasse in Genova sua patria un istituto per le

missioni slraniere

4. Due grandi consolazioni ebbero in questi giorni i buoni cattoli-

ci; 1' una per la conversione del ministro anglicano Wright, I'altra

per la rilratta/ione del Canonico Orsieres d'Aosta. Nacque il Wright
a Wereford nel Giugno del 1820 di bonissima famiglia, e fatti i suoi

studii, ed avuto il tilolo di teologo associate al collegio dove avea >tu-

diato, prese ad esercitare il minislero anglicano. La sua prima cura

fu soito il fralello del vicecancelliere d Jngb.il terra. Dopo due anni

di servizio fu noininato sucoessivamente parroco (-senior} di Swan-

sea, cappellano dell' Unione dell'Ovest vicino a Londra, segreta-

rio centra le della societa dei giovani della chiesa anglicana. Fu de-

slinato quindi cappellano della compagnia inglese della strada fer-

rata a Giamberl, dove, predioandovi la quaresima 11 P. La Vigne della

G. di G., avvenne la sua conversione. La quale, come il Wright stesso

confessa, dopo la grazia di Dio, e dovuta in gran parte a' suoi studii

nella crilica biblica e nelle lingue classiche i quaki lo condussero,

dic'<gli, ad iscoprire da se moltissime menzogne dell' anglicanismo.

Tennero il Weight al fonte battesimale il Marchese Gosta di Beau-

regard e la Marchesa de la Serraz. Ebbe a patire molte contraddizio-

ni da' suoi correligionarii, che, dopo la sua conversione, lo carica-

rono d'ingiurie sui giornali; etrovarono in Savoia il Constitutionnel

savoisien che presla loro le suecolonne. Del restocoloro, che aper-
sero la Savoia ai prot&stanti, non si aspettavano certameute di vedere

cosl presto convertiti alia vera fede que' uicdesimi che vi aveano

mandate a perverlire i buoni cattolici

5. II Ganonico Orsieres aveva avuta la disgrazia di lasciarsi tnivol-

gere da>\ torrente rivoluzionario, edidimenticare per un poco il suo

caraltere sacerdotale, ribellandosi a' suoi superior! eccle&iastici, e

slampando opuscoli che dalla S. Gougregazione vennero posti nell'ln-

dice. Ma, come onesta e morigerata persona, non la duro molto nella

mala via ; che Iddio lo illumine, e gli die la grazia di conoscere e dele-
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stare i suoi errori. Sotto i 29 di Mar/o egli dichiarava di voler vivere e

morire cattolico, ritrattava quello ch'era stato condannato dalla S. Se-

deo dal suo Vescovo, prometteva dimaridare a quest'ultimo quanti

esemplari de' suoi opuscoli proibiti dalla S. Sede gli veriisse fatto di

raccogliere ,
e infine di non pubblicare linea per 1'avvenire senza

avereprima ottenuta 1' approvazione del suoPrelato. Questi, sotto il

7 Aprile, colla gioia d' un padre che rivede il suo figliuolo, annun-

ziava ai Parrochi della sua Diocesi la conversione dell'Orsieres, spe-

diva a ciascun di loro un esemplare della ritrattazione affinche la re-

cassero a cognizione de' fedeli per edificarli colla plena sottomtssione

del canonico, e finalmente riabilitava quest'ultimo alia celebrazione

de' divini Misteri.

II.

COSE STRANIERE.

SVIZZERA 1
( Nostra corrispondenza )

1. Avvenimenti nel Cantone Ticino 2.

Convenzione tra 1'Austria e la Svizzera 3. Morte del radicale Druey 4.

Monsignor Marilley.

1. Nell' elezipni ch'ebbero luogo in Isvizzera nel mese di Ottobre

dell'anno passato il Cantone Ticino avea riportata una segnalata vit-

toria contro il governo radicale
; giacche ,

di sei deputati ch' esso

doveva eleggere , quattro erano usciti dalle file dei conservatori
,
e

due dalla radicale, ma pero ostili al governo. I partigiani del gover-

no (pagnottisti \\ chiamano i ticinesi
)
non aveano pretermesso mez-

zo veruno per ottenere il trionfo
; e, non potendo far altro, avea-

no in due circoli elettorali eccilati disordini e sommosse, le quali,

se non riuscirono allora a far eleggere depututi servili al governo,

gli offrirono pero poco dopo il pretesto legale per chiedere aU'assem-

blea federale 1' annullazione del voto popolare. Essendosi le camere

svizzere raccolte nel Dicembre, i deputati ticinesi, la validita del cui

mandato era posta in dubbio
,
furono nondimeno abilitati a sedere

nella camera, in fino a tanto che non si pigliasse sopra loro fer-

ma determinazione. Di ch'essi concepirono la speranza di guadagnar

Tassemblea colla loro condiscendenza , per conciliarsi la quale vo-

tarono sempre colla maggioranza radicale, scusandosi pero di questo

colla minoranza conservatrice. Ma una tale, diciamlo pure, poco lo-

devole politica non serv\ loro nulla. Giacche il relatore presso il con-

1 Alcune delle cose narrate qui dal nostro corrispondente sono gia note ai

nostri letlori dalla corrispondenza di Svizzera riportata nel passalo quaderno.

Cio non ostante siam certi ch'esse si rileggeranno utilmente in quest' altra corri-

spondenza per la novita di molti particolari ,
e la maggiore pienezza di al-

cuni allri. Nota dei Compilatori.
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siglio nazionale disse che 1'opposizione ticlnese era composla in parte
di ollramonlani

,
e in parte di mazziniani : che tra quegli estremi il

solo governo merilava I' appoggio di tutli i buoni svizzeri. Percio

1'assemblea dichiaro nulle le eleziont, non solo nei due circoli in cui

era:io accadute sommosse, ma in tutlo il cantone del Ticino; recando

per motivo di tal decisione che la legge ticinese sopra le elezioni non
era pienamente <x>nforme a cio che stabiliva la legge federale. Ragione
veramente meravigliosa! Tre elezioni in sette anni aveano avuto luo-

go nel Ticino, senza che niuno avesse mai trovalo nulla a ridire della

legge. Ed ecco che ora, appunto quando si eleggono deputati ostili al

governoradicale, questo trova subito ragioni di diritto per annullare

1'espressione apertissima del voto del popolo. Ma questa fu sempre la

moral ita politira dei libertini d' ogni paese.

La risoluzione delle camere
,
benche preveduta , esaspero nondi-

meno assaissimo 1'animo dei ticinesi
,

i quali si tenevano poco prima
sicuri ormai di aver ricuperata la loro liberta dal dispotismo radicale.

Ma il governo ,
tenerissimo al solito delle volonta del popolo, flnse

di non vedere e di non udire : e tardo anzi a raccogliere i comizii per
la rielezione finche se gli presentasse 1'occasione propizia. La quale,
a vero dire, non puo negarsi che non sia stata preparata a bello stu-

dio e con grande diligenza dal governo medesimo. Gia fin dal 9 di

Novembre alcuni ticinesi aveano indirizzato al governo federale una

memoria, invitandolo a por mente a certi indizii dai quali poleasi con-

getturare che la parte radicale medilava di usar la forza contro i suoi

avversarii. Qua e cola si faceano in'macce; deposit! d' armi si forma-

vano in varie parti ;
si arrolavano slranieri : infine una parte delle

milizie era chiamata sotto I'armi, coll'esclusione di tutti i militari co-

nosciuli come conservatori. II governo federale, ricevuto lo scritto,

invece di verificare da se medesimo i fatti, credette dover mandare lo

scrillo al governo cantonale, che alia sua volta lo trasmise al gran

Consiglio, affinche (dice la lettera di trasmissione
) gli autori di tale

scrillura siano forzali a somministrare le prove di loro accuse, ov-

vero a ritrattarle e venire insieme condannati alle pene dovute ai

oalunniatori. Ma le prove le avea in mano il governo ,
e non ando

mollo ch'esse vennero pubblicate. ,

II 20 Febbraio, giorno del martedl detto grasso, venne funestato da

molte vili aggression*! contro persone appartenenti al partito del-

1'ordine. Nel la sera di quel d\ alcuni conservatori raccoltisi in un

caffe di Locarno stavano in allegria insieme colle loro mogli: il che

conviene notare espressamente, perche apparisca che essi non potea-

no avere intenzione di venire alle mani con nessuno. Di subito en-

trano nel cafifequattro individui di ceflfo ^inistro i quali, senza motivo

ne autorita , comandano ai conservator! di separarsi. Dopo qualche
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parola acerbacorsa di qua e di la, i qualtro individui, vedendosi debolt

in paragone del la gente raccolta nel caffe, ne escono bruscamente, e

vanno a riferire 1'accaduto al cittadino Francesco Degiorgi loro capo.

Quesli, seguito da una piccola truppa, corse al caffe, e carico d'ingiu-

rie i conservator!., sperando d' indurli a commettere qualche impru-
den/.;i da cui egli potesse poi prendere occasions di far peggio. I con-

servatori tacciono
;
e il silenzio medesimo venendo interpretato ad

ingiuria, il Degiorgi die il segnale dell' altacco, atterrando con un

colpo di bastone 1' Agostinelli caffeUiere, e due altri. Ma egli fu ben

punito di sua audacia
, giacche cadde poco dopo ferito di coltello , e

spiro nella nolle.

Toslo corre la yoce che lulli i radical! sono in pericolo, e che

i conservalori Iramano un' uccisione generale de' liberali. La gran
i loli/.ia si sparge in lutlo il canlone, e vola su pe' lelegrafi per ogni
dove. L'occasione era propizia pe'fini del governo. Egli sarebbe sla-

to conlenlo di una scalfillura falla ad uno de' suoi! Ed ecco che si

vedeva dinanzi un cadavere ! Era bens\ il cadavere di un Degiorgi, ce-

lebre pel suo umore querulo e violenlo
,

si che chiamavasi comu-
nemenle il Turbaquiete; ma cio che monla ? Per incrudelire conlro i

conservalori ogni occasione era buona. Percio si credelle bene di

fare un marliredel Degiorgi ;
e per riscaldare le lesle, il goyerno gli

fece fare magnifici funerali, a' quali furono invilale anche le fanciulle

delle scuole; e ancora gli si decrelo un monumenlo.
Al primo rumore della congiura de'conservalori,i libertini, secondo

le islruzioni ricevule, corrono agliarsenali, e si armano. Gl' inyeslili

dell' aulorila pubblica, invece d' impedire quesl' armamenlo anlico-

sliluzionale, 1'approvano, lo secondano
-,

e pigliano al suo soldo que-

sle.bandeindisciplinale, pagando anzi ciascun uomo 2 franchi e mez-

zo al giorno. Dicesi ancora che i piemonlesi che si trovavano in gran
numero nell'esercilo dello popolare furono pagali Ire franchi. Invano

si sarebbe cercalo nelle pubbliche casse di che pagare a Jungo quesli

forsennali; e quand' anche ci fosse slalo un lesoro, il governo che non

polea prevedere fin dove sarebbe corso lo zelo di quesli armali, non

avrebbe forse dalo i danari con quella facilila con cui avea dale le

armi. Percio i radicali ricorseroad uno de'solili loro provvedimenli.

II 23 di Febbraio 400 armali vanno a Bellinzona capilale del canlone
;

cola si dichiarano essere un' assembled generale del popolo ticinese;

eleggonoun comilalodicinquemembri colla missione diprovvedere
alia salule pubblica, sen?.' inlendersela pero col governo^ed il colon-

nello Luvini, celebr^i per la vergognosa disfalla di Airolo, assume il

comando delle iorze popolari. I dillalori, sicuri di loro impunita, le-

vano loslo lassedi cinque, dicci, venli mila franchi sopra i comuni, e

sopra que'parlicolari individui chenonhauno 1'onore di essere nella
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loro grazia. Bande diarmati sono mandate ne' distrelti abitati dai con-

servatori, sotlo il comando di ofllciali federall, per incarcerare tutti i

sospetti. Primi tra questi sono carceratl i conservator! di Locarno, col-

pevoli di essersi difesi nel caflfe contro chi li colpiva di baslone; poi
tulle lepersone piu influenli del partito: le quali pei primi quindici

giorni non ebbero allro villo che pane ed acqua. In Faido una Iruppa
d\ pagnottisli invasero la llpogratia del Patriota, giornale conserva-

tor*, e dislrussero o rubarono ogni cosa. Ma i lorchi erano slati na-

scosli, s\ che non si poleano trovare : ed ecco che il municipio ricevc

I'ordiue di consegnare i lorchi, ovvero di pagare mille franchi per

ogui ora di lardanza. Si dovellero dunque consegnare i lorchi, i quali

porlali nel la piazza furono arsi pubblicamenle in mezzo dei radical!

che faceano corona allo spellacolo degno di loro civil la. La medesi-

ma dislruzione e il medesimo incendio ebbero luogo nella lipograQa

deJT Unionc e del Popolino a Lugano. Per le pubbliche vie poi si lira-

rono varii colpi a fuoco sopra conservalori. II signer Bonzanigo, gia

consigliere nazionale, minaccialo nella vila e negli averi, s'indirizzo

al governo ed al comilalo di salule pubblica. Sapete voi che cosa gli

fu risposlo? Che il sangue di un liberale era slalo sparse , e che cio

poslo, non si poleva piu rispondere di cio che polesse accadere. Avu-
ta quesla risposla il sig. Bonzanigo usd del canlone con lulla la sua

famiglia e si rifuggli aGenova. II sig. Rosselli, canonico in Riasco, ve-

deudo che non vi era piu modo di vivere sicuro
,
scrisseal commissa-

rio federale sig. Bourgois di volersi recare in quel comune per por
fine ai disordini: ma non ebbe ne anco risposta. Nella nolle dell'8 al 9
Marzo poi la casa del canonico fu invasa da qucsli ladri radicali, che

misero ogni cosa a soqquadro, squarciundo lelli, sfondando bolli, in-

somma facendo lullo quello che in allri paesi si chiama assassinio,

e merila la galera-, ma che in paese rello da libertini si chiama, come
in Ispagna, col bel nome di pronuncinmento .

II 9 Marzo il comilalo rivoluzionario pose in islalo di accusa i signo-

rl Leone Sloppani, Gaelano Polari
,
Giovanni Airoldi, Alberto Fran-

zoni
,
Ferdinando Callaneo

j ed allri come capi di un'opposizione
sislemalica , perfida ed anlicosliluzionale , come promolori d una

slampa llcenziosa, sowersivaedanarchica, come sedullori dellapuh-

blica opinione, e ptx>pagalori indefessi di fulsila adanno dell'aulori^

ta e dello slalo, come isligalori a nbellione; infine comecolpevoli di

allo tradimenlo. II comilalo conchiude la sua accusa esponendo la sua

>m\. cfie lo aulorila giudi/Jarie procederanno forli , e punirannb
.imtMite i colpi-voli, afli:irhe il loro ca.sligo serva di espiaiionc

pel passalo, e di esempiu per I'avvenire.

(Jarcerali o proscrilli capi del parlilo conservatore, dislrulli igior-

nali che difendevano le loro massime, sparse il terrore in lulli i di-
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stretti dalle bande armate dei pagnottisti, era giunto il momento in

cui i libertini potevano senza pericolo far volare liberamente dal

popolo ticinese le riforme che da tanto tempo essi meditavano. Spe-

cial mente era da riloccare la costituzione, rendendola piu liberale,

cioe piu dispotica, ( giacche ormai vedono anche i ciechi che libera-

lismo e dispolismo scno una cosa poco diversa) ed escludendo dagll

affari pubblici il clero, che sempre era stato ostile alia rivoluzione. 11

comitato diede dunque 1' ordine al gran consiglio di convocarsi pel

28 Febbraio. 11 di posto, i deputati radicali erano tutli present!, mai
conservator! mancavano tutti, eccetto tre, i quali soli, dei quaranta

che prima erano, poterono penetrare fino nella camera destinata al

radunamento dei legislator'!. Cosi, con piena liberta di voti, fu deciso

da' libertini in gran consiglio che il popolo ticinese, cioe tutti coloro

che i radicali credettero di rion dqver porre in carcere o esiliare dal

cantone, o intimorire con minacce e con sacchfggi, dovea dare il pro-

prio voto sopra la revisione della costituzione. II 4 Marzo ebbe luo-

go questo simulacro di votazione popolare: che anzi in molti distretti

1' autorita credelte di dichiarare, a nome del popolo non consul tato,

che il popolo'chiedeva unanimemente la revisione del la costituzione.

Sette giorni dopo ,
cioe 1' 11 Marzo, il popolo invitato dal governo

si rauno la seconda volta per eleggere i membri della nuova legisla-

tura, quelli dell' ordine giudiziario, e i deputati al consiglio nazio-

nale. Per proteggere la liberta dei voti il governo avea in tale occa-

sione sparso i suoi cagnotti armati in tutti i distretti in cui i conser-

vatori erano in maggior numero: ma il piu di queste milizie resto

ne'capi luoghi, dove continuarono a spargere il lerrore nel popolo.

Finora i comizii si erano sempre cominciati colla lettura de
J

registri

eletlorali. Ma quest' uso
,

il quale dava a' cittadini il modo di co-

noscere se tra gli elettori si erano intrusi stranieri
,
o incapaci ,

fa

astulamente abolito dal governo lihertino che ora padroneggia il

cantone. I candidati libertini ottennero 7 mila voci : il quarto circa

dei cittadini elettori. II numero e quello che essi dissero di aver ot-

tenuto il 29 Ottobre: ma il fatto e che allora fu il minor numero, ed

ora fu il maggiore. Se i libertini vinsero, dovettero pero combattere

almeno in qualche luogo. Nel circolodel Ticino \pagnottisti trovan-

dosi, contro ogni loro speranza, in minorita pensarono bene di correre

sopra i registri, e forzare Tassemblea a prorogare la volazione tan-

to che fossero giunti tutti quelli che doveano votare per loro. Nel

circolo di Gubiasco, dove i radicali temevano parimente di soccombe-

re, ruppero la tavola dell'umcio, abbandonarono il
luogo^

e corsero a

raunarsi in un campo tra Bellinzona e Gubiasco, dove da se elessero i

rappresentanti. Con questi bei mezzi, di quaranta membri conserva-

tori che prima sedevano al gran consiglio, ne restano ora quattordici:
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i tribunal*! sono pieni di creature del governo: e i sei capi del pronun-
ciamcnto sono elettl deputati al consiglio nazionale. Nella sera ci fu

in Bellinzona passeggiata cittadina con suono di musiche, erimbom-
bo di cannoni. La citla fu illuminata, spontaneamente s' intende. Ma
convien sapere, che guai a chi non accendeva i lumi. II meno rhe

gli poieva accadere era una volata di sassi alle sue fineslre. II giorno

15, essendo fatla ogni cosa secondo il desiderio dei libertini, non vi

era piu pericolo ne di congiure ne di uccisioni : percio fu rimanda-

ta la truppa popolare, la quale era stata posta sotto 1'armi al solo fi

ne di proteggere la liberla delle elezioni a profitto dei liberlini.

11 consiglio federale seppe appunt'mo tutto cio che accadde nel can-

tone, e tra quelli che rinformarono vi fu il governo e il commessario

che il consiglio ha nel Cantone da due anni. Ma il consiglio si guardo
bene daH'intervenire. I disordini non si poteano negare : se non che

I'ufficioso commessario li andava attenuando nella sua corrispondenza

col gran consiglio, mostrando anzi di congralularsi che le cose non

erano poi andato cos'i male come si potea lemere. Molti individui car-

cerati, taglieggiati, mallraltati in ogni peggior guisa, scrissero al po-

tere centrale del la Svizzera : ma invano ; giacche, furono da esso in-

vitati a far valere le loro ragioni presso le autorita amministrative e

giudiziarie del loro Cantone. E questo si chiama nel linguaggio ofli-

ciale della Confederazione sviw.era mantcnere la tranquillita e I'ordiw

neli inferno, e proteyyere la liberta t? i diritti dei confederate \.

11 22 Marzo il governo fece un allro decreto contro il clero, al quale

viene ora vietato di frammeltersi di politica. Chi se ne mescolera, sia

sul pulpito sia nel confessionale, sara multato di cento a cinquecento

franchi, e in caso di recidiva, del doppio : e cio in via amministrati-

va: il che significa che la polizia e quella che dee giudicare, senz' altra

forma di processo, e senza appello.

Finalmente il 24 il gran consiglio pose il colmo all'atroce seriedei

delitti del radicalismo ticinese, dando piena amnistia per tutti i delitti

commessi dall' uccisione del Degiorgi fino alia costituzione definitiva

del gran consiglio. E cio vuol dire che tutti i conservator'! spogliati,

saccheggiati ,
carcerati e maltraltali ingiustamente in questo mezzo

non hanno piu nulla a sperare dalla giustizia del loro paese ; ed un

tale atto
,
invece di eccitare 1' indegnazione ?

oltenne anzi le congra-

tulazioni del consiglio federale e del suo commissario ! Mi mancano

le parole per esprimervi 1'indegnazione, che un tal atto furbesco ed

ipocrita eccita nel cuore di tulti coloro che non sono affatto vendutl

a I parti to dei radical i.

2. II 18 di Marzo si conchiuse in Milano una convenzione fra i rap-

1 Art. 2 della Costituzione federale.
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presentanti della Svizzera e dell'Austria, colla quale si pose termine

alia differenza chepassava tra questa ed ilTicino. 11 governo di questo

cantone si obbliga a pagare 115 milafranchi a titolo d'indennila verso

i Padri Cappuccini espulsi dal suo lerritorio, e 1' Austria permette U
ristabilimento delle antiche relazioni tra i due contigui stati. Ecco dove

lerminarono le spavalderie del democtatici!

3. II cittadino Druey, expresidenle della confederazione e consigliere

federate, raori il 29 Marzo di un colpo apopletico, che non giunse im-

provviso a chi conosceva, fra lealtre cose, I'intemperanza abituale del

defunto. Egli fu in questi ultimi anni uno de'corifei della rivoluzione

svizzera; superiore pero a molti suoi colleghi per la scbiettezza del suo

carattere, che in lui andava talvolta fino al cinismo. Ma il cinismo del-

la schiettezza e forse migliore che non 1'ipocrisia finissima di cui pur

troppo sono maestri molti dei libertini. Quando il popolo di Fribur-

go chiese di esser reintegrate ne'suoi diritti politici, il sig. Druey disse

apertamente che questo dovea aspettarsi, e che sarebbe stato deside-

rabile che le truppe federali avessero incendiato a dirittura quel covo

di reazionarii: e lamentavasi il buon radicale che i suoi colleghi non

si fossero abbastanza serviti dell' occasione di ruinare affatto 1'aristo-

crazia. Questi stesso ebbe 1' audacia di dire in plena assemblea fede-

rale che in politica non vi ha giustizia; assiorna libertino che i suoi

colleghi metlono in pratica, in Isvizzera ed altrove, piu spesso assai

di quello che non dicano.

4. Molte petizioni per ottenere il richiamo di Monsignor Marilley

corrono ora in Friburgo. Unaconferenzadegli stati diocesani fu con-

yocata I'll Aprile nel capo luogo del cantone per traltare di questo

affare. A proposito di una seduta di tal conferenza, il Giornale (prote-

stante) di Ginevra diceva teste che egli desiderava che il Veseovo Ma-

rilley fosse restituito alia sua sede, e che era tempo ormai che si ri-

parasse 1' atto arbitrario ed incostituzionale con cui egli fu cacciato.

Noi, dice il giornale protestante, protestammo sempre contro il

carcere e 1'esilio decretati senza processp, e senza sentenza giudiziale,

contro un Veseovo, che il diritto pubblico della Svizzera avrebbe do-

<vuto difendere. Ma ormai e evidente che gli atti arbitrarii e simili

vessazioni si operano assai piu facilmente, e assai piu spesso, nei pae-

si liberi che non in quel li che i libertini chiamano retti a governo

dispotico.

. i. Guardia nazionale e sommossa 2. Vessazioni ai Vescovi 3. Di-

vvieto delle ordinazioni sacre 4. Zelo dell' ambasciatore inglese.

1. E noto che in tutte le moderne costiluzioni la guardia nazionale

econsiderata meritamente come una delle istituzioni piu important!;

ma per che cosa poi import! cotanto quesU.guardia.non e.ancorapre-
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cisamente definite. Giacche molti assicurano ch' essa e destinata a sal-

vare 1'ordine interno del paese, laddove I'esercito ordinario non dee

servire ad altro che a difender la patria dai nemici esterni
;
ed allri

assai pretendono ch' essa e invece islituita al solo scopo di sommini-

strare al cos\ detlo popolo sovrano un esercito liberate, che questi

possa contrapporre ad un bisogno a quell' esercito ben disciplinato

che in tutte le coslituz'ioni si dice dover essere comandalo dal Re. Ora

se mai si desse il caso strano che il re volesse cio che non vuole il

popolo sovrano, non sarebbe ellacosasconvenienteche, laddove il re

ha un esercito ai suoi ordini, quell' altro re, che e il popolo, dovesse

difendere le proprie ragioni solamente colle chiacchiere ? Dunque,

per amore deU'equilibrio dei poteri, dicono questi secondi, fu appunto
istituita la guardia nazionale, la quale, se dall'un lato non si puo nega-

re che in molti paesi ed in diversi tempi non abbia molto bene servito

ora all'uno or all'altrodi questi due scopi diversi, pare peroevidente

dalla storia moderna ch' essa finora abbia servito molto frequenle-

mente a combattere pel popolo re, contro 1' esercito del Re nei varii

luoghi in cui essa ebbe occasione di mostrarsi ad altro che a rivisle di

parata. Del che noi abbiamo ora Un novello e splendido esempio nella

guardia nazionale di Madrid, la quale dopo i bei trionfi di alcuni mesi

fa, trovandosi noiata dell'ozio, credette dover dar consigli politici al

governo, mandando una sua deputazione all'Espartero per ottenere

che il ministero favorisse un po'piu la democrazia, e cominciasse ccl

dar egli buon esempio, cacciando dal suo seno certi ministri troppo

conservator}, e introducendone altri un po'piu liberali.L' Espartero,

siccome si sa, ricevette la deputazione con poche cerimonie, signifi
-

cando ai signori inviati che la guardia nazionale poteva dispensarsi

dal pensare a quello sopra che niuno credev di doversi consigliare

con esso lei : e, per impedire simili awenimenti, propose tosto alia

camera di volere stabilire per legge che la guardia non dovesse fram-

meltersi di deliberazioni politiche. Or mentre si discuteva la propo-

sta nell'assemblea cosliluente, il popolo minaccio seriamente la capi-

tale di levarsi di nuovo a romore. Le grida che il popolo congre-

gato a tumulto sotto le finestre dell' assemblea fece udire sopra le

altre si erano quelle di viva la guardia nazionale
,

e di morte ad al-

cuni ministri. Nei giorni 10 ed 11 di Aprile le truppe furono sotto

1'armi, e ci fu mestieri di usare la forza per disperdere molti gruppi

di sediziosi. Non dee pero negarsi che anche le guardie nazionah
,

condolle dal Sagasti governatore della citta, cooperarono a sedare il

tumulto. La camera poi credette dover votare subito la legge propo-

stale dal 'governo; il che fece col la maggioranza di 165 voti con-

tro 28. Al qual proposito e ancor da sapere che, avendo un certo

deputato mosse interpellanze ai ministri sopra quei moti sediziosi, il
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ministro Santa Cruz rispose ehe i tribunal i avrebbono provvedulo
ad ogni cosa, e che il governo era risoluto di frenare ad ogni modoi

perturbatoridellaquiete pubblica. Che seal ristabilimento dell'ordi-

ne era necessario ricorrere a provvedimenti slraordinarii, e non pre-

visti dalle leggi, il governo vi avrebbe ricorso senza timore, sicuro di

ottenere poi dalle camere Tapprovazione del fatlo. Al che
,
dicono i

giornali, che 1'assemblea intera rispose con acclamaziorii e viva.

2. 11 pio ezelante Vescovo diOsma, appena pubblica ta la suaschietta

protesta contro la sacrilega vendita dei beni ecclesiastic! che si vuol

fare in Ispagna, fu fatto venire in Madrid da I governo irritatissimo

di queH'atto coraggioso. Moltissimi si fccero un dovere di andar a

fargli visita tosto cb/egli fu arrivato, essendo questo il solilo effietto

che ottengono le ingiusle vessazioni, di rendere cice venerabile a tutti

chi ne e il bersaglio. In sulle prime credevasi che il Vescovo sarebbe

stato tradotto dinanzi ai tribunal i
,
ma il ministero credette doverlo,

senz'altro processo, confinare a Cadice. Quello poi che diceano alcuni

giornali essere il Vescovo comparso dinanzi al tribunale detlo ecelesia-

stico ,
e negato da altri. Tulti poi riferiscono che il prelate dichiaro

(chi vuole dinanzi al tribunale ecclesiastico, e chi al ministro di gra-

zia e giustizia) che egli non si pentiva per nulla della prolesta, e che

in essa non vedeva parola veruna ch'egli dovesse spiegare oritratta-

re. Intanto il capilolo di Osma, con sua separata protesta, aderi pie-

namente a quella del suo Vescovo. Parecchi altri Vescovi dichiararo-

no parimente con pubbliche manifestazioni di pensare come lui nel-

1' affare della vendita dei beni ecclesiastic!.

Un altro Vescovo, quello di Barcellona, e da molto tempo vessato

dai ministri, senza sapersene la cagione ,
od almeno la giusta cagio-

ne. Piu d'un anno fa egli venne chiamato dal governo da Barcellona

a Madrid. Dopo rimasovi fino al Febbraio passato, .ricevette 1'ordine

di ritornare alia sua sede; ma fermatosi per istanchezza di viaggio in

Vinarez, ebbe cola un novello ordine di recarsi a Murcia od a Carta-

gena. I Vescovi di Girona, di Urgel, di Lerida e di Vich indirizzarono

poco fa alia Regina una protesta contro questo tirannico procedere

del governo contro un Vescovo amatissimo da' suoi diocesani
,
e pu-

nito di confine senza sapersene il perche. 11 bello poi si e che cotesli

despoti liberali continuano a stupirsi che la liberta loro non incon-

tri le approvazioni di tutti.

3. Ma non finiscono qui ibegli atti dei libertini spagnuoli. La Gas-

zetta di Madrid del 3 Aprile contiene uno stranissimo decreto COM

cui e vietato ai Vescovi di conferire a veruno gli ordini sacri finche

non venga determinate il regolamento generate del clerq parrocchia-

le. Si permette pero di ordinare coloro che hanno, o riceveranno

benefizii ecclesiastici, e quelli che sono gia ordinal! suddiaconi. II pri-
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mo che ponesse quest'idea in capo al governo si fu il deputato Bat-

les che ne fece la proposla nell'assemblea. Ma che? II Batles
,

ito in

congedo a Valenza sua patria , invece delle acclamazioni popolari le

quali forse sperava, si vide accollo da fischiate spaventose, le qttali si

rinuovarono sollo le sue finestre per piu sere di seguito. Tornando
al decreto, egli e da sapere che nelle ragioni motive che lo precedono
si dice essere necessario che il numero dei preti non sia superiore
al bisogno del paese, eche ogni prete abbia il suo ufilzio segnalo nel-

la gerarchia ecclesiastica.Cos\ si potra facilmenle sopperire al sosten-

tamento del clero ,
il quale poi non avra piu orcasione di occuparsi

in aflari estranei al suo ministero . E certo non si puo negare che

non sia un metodo facile di alimenlare il clero quello d'impedire le

ordinazioni sacre: e quanto ai bisogni religiosi del paese, chi non sa

che i Vescovi non sono in caso di vederli da se, quando i ministri laici

non favoriscano d' iliuminarli?

4. Lord Howden ambasciatore inglese in Ispagna erasi lagnato, sic-

come gia sanno i noslri leltori
,
col ministro spagnuolo degli affari

esteri che in Siviglia si fosse mancalo alia tolleranza verso il paslore

protestante signor Antonio FriU, sua moglie ed alcuni pochi prote-

stiinti raunati in casa del ministro a convegno religioso. Essendosi

resa pubblica lacosa, il sig. lUiis Pons deputato chiese sopra cio

spiegazioni al governo, il quale nella tornata del 25 Aprile, perorga-
no del ministro degl' interni, rispose che, essendosi fatte ricerche in

Siviglia sopra questa pretesa persecuzione ai protestanli, erasi venuto
in chiaro che niuna vessazione avea avuto luogo. Lord Howden si

tenne ofFeso di questa smentita, e scrisse percio una lettera al Clamor

publito, litolo che non si puo negare essere pienamente acconcio ad

un giornale democratico
, quale si e quello a cui si diresse il signor

minislro inglese. Questi diceva nel suo scrilto che il ministro spa-

gnuolo non si era servito nelle camere di una suggestio falsi, ma di

una sitppressio vert: giacche pur troppo le aiilorita ecclesiastiche di

Siviglia aveano fatto sapere al signor ministro anglicano che, se egli

seguitava a tenere radunanze religiose in casa sua, esse 1' avrebbero

pregato di sloggiare dalla casa che abitava. Sopra il che convien sa-

pere che la casa abitata dal ministro appartiene in proprieta a lie

predette autorila ecclesiastiche, le quali potevano percio avere qual-

che ragione di non tollerar che in casa ecclesiastica si tenessero con-

venticole anglicane. Quest'alto d'mtimidazione, dice 1'Howden, puo
senza esagerazione chiamarsi persecuzione nel secolo in cui vivia-

mo: ed il minislro inglese dovetle percio sospendere le riunioni, e

cercarsl un altro alloggio ?>. Queste pubbliche smentite corse dalle

due parti le indispettirono assai ambedue; e i giornali di Madrid

amici, al solilo, dello scandalo e de' pctlcgolezzi somano nel fuoco,
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siccome megllo sanno. Dio volesse che almeno per punto di onore,
se non per zelo di religione ,

il governo spagnuolo tenesse fermo

contro questo ed altri simili tentativi con cui i protestanti cercano ora

d'invadere la Spagna. Ma pur troppo vi e poco a sperare da un go-
verno che perseguita i Vescovi, vieta le ordinazioni sacre, e vuol met-

ter mano alia vendita de' berii ecclesiastic!. Intanto 1' ambascialore

inglese perseguita con altre note il governo spagnuolo, e 1'interroga

sopra le leggi che regolano nell'isola di Cuba le relazioni del pro-
testanti coi cattolici

, sopra il numero preciso in cui questi possono
convenire insieme senza esporsi a pericolo di ammende, e sopra mil-

le altre cose in mezzo alle quali e lecito. a chi volesse sftiggire fino

all'ombra del sospetto temerario, di non veder altro che uno zelo

purissimo dell' ambasciatore inglese per la prosperita morale dei fe-

deli anglicani.

GUERRA D'ORIEPCTE. 1. Articoli important! del Moniteur 2. Conferenze di

Vienna 3. Crimea 4. Viaggio in Inghilterra dell' Impera tor Napoleone.

1. Tre sono-i fatti principali che in quest"ultima quindicina di giormV

ridestarono in molti 1'attenzione, un po' sopita e stanca per avventu-

ra, verso la guerra d'Oriente : e sono un fatto giornalistico, un fatto

politico, ed un fatto guerresco.
E quanto al giornalistico, se pure puo cos\ chiamarsi un' impor-

tantissima pubblicazione officiale fatta dal governo francese sul M&-

nitew intorno a tulta la guida mililare e politica della guerra d'O-

riente, e da sapere che, essendo uscito dai tipi del Belgio un opusco-
lo francese 1, sopra il modo con cui era stata guida ta la guerra, pie-
no di male insinuazioni contro 1'abilila politica de' ministri francesi

e 1' abilita guerresca de' generali in Crimea, il governo francese, un

po' lurbato del^ ma I effelto che quel libretto potea produrre negii

aniini, pen$6 in prima di fare un processo a qua Iche editore belga, il

quale avea anche avuto 1'ardire di attribuire quell'opuscolo al Prin-

cipe Napoleone. Ma non somministrando le leggi del Belgio sopra la

stampa verun mezzo a' tribunali per condannare 1'editore, il gover-
no francese, dopo smentite le voci corse sopra 1* autore del libretto,

prese a pubblicare sul foglio ufficiale due importantissimi lavori,

1' uno sopra tutte le operazioni militari della guerra ,
1' altro sopra

tutte le pratiche diplomatiche che flnora ebbero luogo. Da quell'im-

1 L' opuscolo ^ cosi intitolato: De la conduite d la guerre d"prient Ex-

pedition en Crimee Memoire adresse au gouvernement de S. M. I' Emperevr

Napoleon III, par un officier general Bruxelles A. Bluff Libraire editeur,

Fevrier 18S5. U libretto non conta che 53 pagine.
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portantissinio lavoro puo fiicilmente ritrarsi la vera sloria politica e
militare della queslione orientate; e noi avremo cura, in una rivista

reUospeUiva che faremo a suo tempo supra que' falli, di rtcavare da

quegli arlicoli quel lanlo che potia condurre i uostrl ieltori ad avere

un' idea precisa e chiaia di tulto 1'avvenuto finora.

2. 11 ftto politico poi si e che, dopo lante conferen/.e lenulesi a Vien-

na, le ultime islruzioni portate dal Principe GaliUin da Pietroburgo
all'ambascialore russo in Vienna, I'incaricarono di presenlare al con-

gresso un uuovo disegno di traltato. Benche non sia molto probabile

chequesta nuova proposta fosse nota a'giornalisti ne'suoi particolari,

e fbrse ueanche nella sua esistenza, pure, per quella smania molto

jiaturale e scusabile che ciascuno ha di sapere anche quelloche non

si puu sapere, e d'inventarsi percioall' uopo i falli odalmeno le con-

gellure, i giornali non mancarono d informal (i sopra do the, colletue

nuove istruzioni, la Russia era disposta a concedere od a negate. Essi

ci dissero dunque che la Russia si riservava il diritlodi mantener nel

roar Nero quel numero di navigli che piu le piacei a ,
non essendo

essa dispcsla ad accettare una qualunque, benche meiujma, legge so-

pra questo punlo dugli alleali. Essa non trovera pero nulla a ridire

sopra Tapertura ad ogni bandiera dello stretto dei Dardanelli, ed

allo stabilimento di piu/ze militari appartenenli a potenze estere so-

pra le coste ottomane dnl mar Nero. Allri credeltero che la nuova pro-

po^la fosse sopra il fare un trattato fra la Russia e la sola Turchia : il

qual liallalo, poslo solto la tutela e la guarenligia delle polenze al-

leate, consistenbbbe (secondo che la .Putria di Torino dei 22 Aprile
assicura di avere da fonte cerla ,

e la Pressc di Vienna riferisce pari-

menle quasi colle stesse parole) nelTobbli^arsi a vicenda la Russia e

l.i I 'in la a non mantenere nel mar Nero che un numero determinate

di vascelli
\
col che si verrebbe ad escludere la terza guarenligia, nel

iconcedere la quale la Russia avea fiuora trovate s\ grandi diAicolla.

1 giornali ci assicurarono che queete propo^i/.ioni, benche non fos-

sero quelle che desidererebbero gli alleati, sono pero state giudica-

le da essi degne di considerazione , e cbe
, per esaminarle a dove-

re
,

i due ministri Lord John Russell e Drouin de Lhuys proroga-
rono per ora la IOPO parteuza da Vienna ,

che gia era slata annun-
ziala da lutli i fogli come vicinissima ad arcadere. Posteriori noli-

/.ic sopra cio ci recarono che nella conferenza, tenutasi.il 1.9 Apri-

le, gli alleati hanno delerminulu e Jcllnilo i termini ne' quali essi

inlrudono che la polenza russa debba vetringersi nel mar Nero: alia

quale deGnizione dicono one anche 1' Austria abbia aderito. II 21 si

teone la duodccima conferenza, la quale si crede essere la decisiva.

Ma, se in essa gl' inviali abbiano conchiuso qualche cosa di comune
accordo colla Russia, o se non vi sia stato modo d'accordarsi, non e
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ancora ben cerlo. Bensl si va di nuovo ripetendo che dopo la duo-

decima conferenza i due ministri inglese e francese si siano con-

gedati. Dove non e da ommettere che i giornali ci danno anche no-

tizie molto contraddittorie sopra 1' accordo tra i' Austria e gli al-

leali. Giacche, mentre alcuni ussicurano che s\ Tuna come gli altri,

sono sempre del medesimo parere nel proporre che si fa alia Rus-

sia i varii particolari che si discutono nelle conferenze
$
allri dicono

che 1'Austria non la pensa come gli altri sopra la diminuzione delle

forze russe nel mar Nero. Secondo questi ultimi, gli alleati vorrebbero

ad ogni modo escludere la flotta russa da quelle acque: e 1' Austria

non pretenderebbe altro se non che gli alleati possano mantenere i

loro consoli nei porti militari della Russia, credendo che con questo

sia abbastanza tutelata la liberta del mar Nero, senza umiliare troppo
la Russia. Ma mentre scriviamo giunge la notizia che Lord Palmer-

ston annunzio a Londra la sospensione delle conferenze, avendo la

Russia dichiarato di non poter accettare la diminuzione della sua flot-

ta, ne riguardare il mar Nero come mare comune. fi evidente, che in

mezzo a tale varieta di relazioni non e possibile far altro che aspet-

tare con pazienza le notizie seguenti.

3. II fatto guerresco si e il bombardamento di Sebastopoli ,
od

almeno di una parte principale delle sue fortificazioni, il quale, co-

mincialo dagli alleati il 9, pare che duri tuttora mentre scriviamo,

secondo le ultime nostre notizie che vanno fino a
j

17: nel qual giorno

il Canrobert scriveva che il fuoco continuava con qualche successo.

Che cosa si sia otlenuto e incerto : la Gazzetta pero della citta e

sobborghi di Vienna assicura
,
che il grosso del bombardamento era

gia finite il 14, senza che si fosse ottenuto verun risullato. Pare anche

falsa, perche non confermata, la notizia della battaglia vinta il 13

dagli alleati. Si aggiunge a mostrar falsa questa nptizia che dispacci

russi annunziano non essere accaduto nulla di decisive fino al 15. Ma
e naturale che in questi primi giorni le notizie siano incerte ed anche

contraddittorie.

4. Percio, rimeltendo al future quaderno il racconto piu partico-

lare del fatto, diremo invece brevemente siccome I' Imperatore Na-

poleone, partito coll'Imperatrice, di Parigi, il 15 Aprile, per 1'Inghil-

terra, e rimastovi alcuni giorni in mezzo a solennissime feste e vive

acclamazioni, ritorno gia a Parigi il 22. Dov' e da notare che nel di-

scorso, ch' egli tenne nel banchetto offertogli dalla citta di Londra,

disse, fra le altre, queste parole: Voi credete a ragione che la mia

presenza in mezzo a voi mostri 1' intenzione che io ho di cooperare

con esso voi caldamente alia guerra, se non riusciamo jad ottenere

una pace onorata: nel qua4 caso, non ostanti le innumerabili difficol-

ta, noi dobbiamo esser sicuri del buon successo .
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ARTICOLO III.

Principio di kgittimita.

SOMMARIO

\. Riassunto dell' articolo precedente 2. II principio di legittimiti dehb'es-

sere cerlo, visibile, anteriore 3. Non e dunque il buon governo 4. Ri-

sulta 1. dai doveri verso Uio o verso il prossimo b. non avendo 1'uomo

doveri verso le bestie 6. Hisulta 2." da un riguardo al pubblico bene

7. che produce talora legittimita imperfetta e momcntanea 8. Risulta 3.

dalla perpetuita di tal riguardo 9. e pero e" contraria all'errore del fatto

consummate 10. Colla legittimita del superior? nasce la legittimita di tras-

migsion del potere 11. Questa e speciale a ciascuna societa i2. Di-

versita della legittimita piena dalla imperfetta 13. Il principio di legitti-

mita e essenzialmente vario nelle sue applicazioni 14. Spiegazioni di que-

sta variola risultunte 15. dai doveri verso Dio 16. verso se stesso

17. verso altrui 18. Epilogo della teoria 19. Garatteri della legittitni-

tA 20. Naturalezza della teoria 21. Sua saldezza.
f

1. Prima d
1

inoltrarci nelle nostre investigazioni, gradira senza

dubbio il lettore che riassumiamo colla maggior brevita ed esat-

tezza possibile ci6 che finora per non costringerlo a troppa tensio-

ne d' intelletto e di riflessione abbiamo liberamente e diffusamente

1 V. queslo volume a pag. 241.

Seric IT, vol. X. 24
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ragionato. Un tale epilogo giovera per ridursi facilmente a me-

moria e rimirare con evidenza i principii con cui pu6 determi-

narsi in ogni suddito il dovere di obbedienza verso la persona del

superiore.

L' oggetto di nostre investigazioni era di trovare quel segreto

per cui naturalniente accadeche 1' autorita, principio ordinativo di

ogni sociela, si personifichi in un soggetto determinato.

Affinche questo avvenga e mestieri trovare un impulse pel quale

tutta una moltitudine si tenga ragionevolmente obbligata a ricono-

scere una tal persona come ordinatrice costante della societa uni-

versa.

Or una moltitudine non potrebbe a ci6 sentirsi obbligata ragio-

nevolmente senza un principio da cui deducareMamenfe ragionando

una tale obbligazione.

Questo principio pu6 essere e remote e prossimo. Principii re-

moti sono tutti quelli che costituiscono la moralita generale delle

a/inni : Principio prossimo e quello che abbiamo appellate princi-

pio di legitlimita ;
e dal qoale immediatamente si deduce qual sia

la persona a cui e dovuta la sudditanza.

facile il vedere che esso dee risultare da altro principio uni-

versale e da fatlo particolare per mezzo di cui venga questo ad

applio-arsi a questa o a quella persona, in questa o in quella societa.

Dee risullare da un principio universale, perche la legittuuita e

condizione dell' autorita in qualsivoglia societa : dee risultare da

fatto particolare, perch6 in ogni societa e una e distinta da tutte le

'altre la persona (fisica o morale) cbe governa-, la quale non po-

trebbe essere contrassegnata di note sue proprie se nel raziocinio

del suddito alia premessa universale non venisse soggiunta una

minore partirolare fhe ristringa nella conseguenza 1' universalita

della premessa.

2. Questo principio di legittimita debb' esser capace di determi-

narealk obbedienza ogni suddito ragionevole. Deve dunque essere

universalmente certo e facile a ravvisarsi. Deve inoltr,e precedere

1'obbedienzadei sudditi essendo causa di questa obbedienza. Di che
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abbiamo inferito che la legittimita di un superiore dee sempre ri-

sultarr da fatti anteriori. Laondc in una societa cbe da hinsro tempo
sussista ben potra delta legittimita del successore esser causa la

legittimita del predecessore. Ma se risalendo di secolo in secolo noi

vogliam trovare la prima origine delta legittimita, dovremo giun-

gere ad un punto in cui essa si forma senza scendere ereditaria da

altra persona che gia ne sia in possesso.

Giunti a questi primordii dovrem trovare causa delta legittimita

non piu una persona anleriore (giacohfc questa per ipotesi non esi-

ste), ma un principio morale pel quale un intero popolo si credette

obbligato a riconoscere quale cos tan te ordinatore delta societa una

determinata persona. Or questo principio qual e?

3. Prima di rispondere al quesito pregheremo il lettore ad osser-

vare aver noi gia risposto in parte, mostrando quale non e, poichi

il detlo nel I art. gia pole chiarire, non essere principio di legitti-

tnita, come da certuni venne asserito, il governar bene. In fatti il

principio di legittimita dovendo esser causa dell' obbedienza nel

popolo, dovendo determinarlo a prestare obbedienza al futuro go-

vernante
;
volere die il popolo obbedisca pel futuro buon governo

sarebbe un obbligarlo ad essere profeta. E se si replicasse che il

governante non diverra legittimo se non dopo aver governato bene,

si lascerebbela societa senza guida, senza regola, nei momenti jmi

trepidi ,
in quell' epoche appunto in cui principalmente e richiesto

un principio che determini 1' unita della sociale operazione. Oh

davvero sarebbe holla che in quei momenti in cui mille partiti

straziano la societa, in cui gli uni si armano ed assalgono, gli altri o

resistono o tremano o fuggono; e questi arringa le moltitudini e

quegli s' impadronisce delle fortezze e degli arsenali
; e si vtintano

diritti e si esercitano violenze e ditto il popolo va in combustione,

titubaute, vacillante fra tre o quattro che pretendono afTerrare lo

scettro : sarebbe bella, diciamo, che in mezzo al tumulto sorgesae

uo barbassoro per consigliare gli onesti : atteoti , dicendo : il le-

gittimo governante di questa societa o quello che la governera po-

scia come un Licurgo, come un Solone. >
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<( Grazie del consiglio, risponderebbero forse gli onesti
,
ma per

isventura non siamo profeti e abbiam bisogno per nostra regola di

un fatto passato o presente non gia di un futuribile da indovini.

Cid non toglie che 1'aver ben governato non sia motivo ragionevole

per cui un popolo si creda obbligato a continuare nell' obbedienza.

Ma questa confermazione del dovere non si pu6 prendere per prin-

cipio del dovere medesimo, come non pu6 essere principio dell' ob-

bedienza filiale la buona educazione ricevuta dal padre, essendo

necessario che il figlio prima obbedisca se si vuol conoscere quah

effetti portera 1'avviamento dato dal padre alia educazione. E gene-

ralmente parlando, non e chi non veda, essere assurdo queslo modo

di fissare la legittimita, il quale prende per principio dell' obbedien-

za cio che ne e la conseguenza. Principio e conseguenza sono essen-

zialmente i contrapposti di una relazione logica, e per6 impossibili

a identificarsi fra di loro. Sia dunque in primo luogo escluso questo

preteso principio di legittimita molto simile a quella dottrina del

Cousin che dai successi della vittoria vorrebbe argomentare la giu-

stizia della causa
;
e che noi abbiam nel I. art. esaminato acciden-

talmente solo per dimostrare 1' importanza di studiare attesamente

questa materia. Riserbando ad esaminare le altre dottrine, a parer

nostro, men rette,incominciamo prima dallo stabilire quale sia sotto

formola generate il vero principio di legittimita ,
risultante da una

legge universale e da un fatto particolare.

4. II principio di legittimita, abbiam detto, deve ingerire nel sud-

dito il sentimento di obbligazione morale per cui riconosca ordi-

natore perpetuo di una societa una persona o fisica o morale, sia

un uomo o un consesso. Dunque tutto ci6 che e capace di produr-

re una tale obbligazione a riverire un pubblico superiore con ob-

bedienza per se perpetua, potra divenire principio di legittimita. E

val quanto dire che il principio di legittimita inchiude il dovere di

sudditanza congiunto con 1' idea di perpetuita. Or ogni dovere del-

1' uomo debbe mirare necessariamente verso esseri intelligenti pari

a lui o superiori. Le creature inanimate e le irragionevoli donate

all' uomo dal Creatore rnai non potranno vantare diritti sopra la per-
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sona ragionevole checch& ne dicano gli odierni patrocinatori dei

diritti animaleschi '.

Delle ragioni, clie a provar la nostra proposizione sarebbero mol-

tissime, accenneremo due sole per non deviare sovercbiamente dal

nostro tema.

5. La prima ragione e la natura stessa degli esseri o inanimati o

irragionevoli, i quali sono incapaci di ravvisare Y ordine e di fon-

dare sulF ordine le loro pretese ; incapaci per conseguenza di sen-

tire il valore del diritto, il quale e necessariamente dell' ordine co-

nosciuto. Pretendere che gli animali abbiano dei diritti varrebbe

dunque altrettanto che fare assegnare ad essi dalla natura un po-

tere cui sarebbero incapaci e a conoscere e a maneggiare.

La seconda ragione per cui niun diritto alle bestie pu6 compete-

re sopra dell' uomo & il destine prefisso ad esse dal Creatore
;
che

le destin6, non dissenzienti i loro patrocinatori ( coloro almeno che

non vivono a vitto Pitagorico ), per servizio ed utilita dell' uomo:

il quale ab immemorabili non si fa scrupolo di gravarne colle so-

me la groppa, incatenarne la liberta e mangiarne le carni. Se dun-

que codesti esseri sono destinati a consumarsi in pro dell' uomo,

ben potra costui sentirsi obbligato a non abusarne
5
ma questa ob-

bligazione non potra essere verso le cose medesime poste dal Crea-

tore in sua piena balia, essendo contraddittorio che un soggetto me-

desimo sia in piena balia ed abbia diritto di limitarla, abbia lal di-

ritto e nol conosca n& possa maneggiarlo.

i Quest! patrocinatori che finora si crano contcntati d' invocarc tribunal!

laicali e per lo piii eterodossi in Inghilterra, in Germania ecc., hanno tette fat-

to un gran passo nelle vie del progresso, volgendosi nientemeno cbe al centra

dell'unita cattolica. Ge lo racconta il Cattolico di Genova N." 1669, 10 Aprilo

1855, col. 2. La societa degli aroict degli animali di Londra ha presenUta

un indirizzo al Papa pregandolo di propagare i veri principii di urnaniU e di

sopprimerc i combattimenti dei tori in Ispagna, quelli dei cani e dei galli quasi

da per tutto, e d'impedire infine tutti i giuochi crudeli d'infanzia, per rendere

la razza uraana piii dolce e piii civile (??)
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Sia pur dunque 1' uomo obbligato a non abusare delle creature

irragionevoli; una tale obbligazione non potra correfe a lui se non o

verso un uguale o verso un superiore: vale a dire o verso Dio o verso

gli altri uomini. Potremmo aggiungere per ultimo termine anche

verso se stesso: ma questa obbligazione in sostanza si riduce a quel-

le che T uomo ha o verso Dio o verso degli altri, dalle quali se fos-

se affrancato, mal potremmo comprenderlo obbligato verso se stes-

so; essendovi una certa ripugnariza fra 1' autonomia della volonta

e la legatura inchiusa nell' idea di obbligazione.

Conchiudiamo dunque che il principio di legittimita dovranasce-

re da qualcuno di quei doveri morali che legano 1' uomo verso gli

altri uomini ovvero verso il suo Creatore e per rispetto a lui anche

verso s& stesso.

6. Ma a che cosa deve legare il principio di legittimita? Dee le-

gare, abbiam detto, ad obbedienza di suddito; e val quanto dire ad

una obbedienza prestata al superiore pel vantaggio non di lui solo,

ma di tutta una comunanza. Allora dunque potra un uomo sen-

tirsi obbligato a sudilitanza, quando il non dipendere da una deter-

minata persona porterebbe seco il danno di questa comunanza me-

desima. L' offesa che in tal guisa si farebbe a tutta la moltitudine

violando i diritti di quell
1

uno, fa si che il debito di obbedire non

sia soltanto un adempimento di obbligazione verso quell' uno, o

verso di se medesimo a cui quell' uno pu6 riuscir necessario, ma sia

nel tempo stesso un atto di sociale carita.

7. Questo atto per altro pu6 essere richiesto ora da una con-

giuntura passeggera ,
ora da una permanente condizione diquella

moltitudine. In un momento di tumulto o di pericolo sorge un dit-

tatore improvvisato dal proprio suo genio, raduna gli onesti, gli ar-

ringa, li arma, li conduce alia mischia,salva le terre pericolanti, sal-

va T intera nazione. Chi spinse quella moltitudine alia obbedienza?

Chi diede al dittatore la investitura dei suoi diritti? Null' altro che

1' evidenza del pericolo e della capacita sua nel propulsarlo, e del-

1' obbligo che ciascuno avea verso se medesimo e verso *gli
altri di

sforzarsi a camparne. L' una e I' altra evidenza parlarono alia mol-
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titudine nella quale ciascuno quasi per intuizione repentina e eon-

corde sdnmn in cuor suo nel di del pericolo : $e non obbedisco

a quell' eroe sono perduto, siam perduti. egli lecito a me perdere

me stesso colla miafamiglia, perdere i miei concittadini? Sarei spie-

tato. Dunque devo obbedirc .

8. Questo riconoscimento concorde obblig6 gli onesti ad obbe-

dire, impose il debito di comandare all
1

eroe. Ma divenne egli per

questo durevolmente Superiore legittimo? L' evidenza del pericolo

e della salute congiunta col debito di procacciar salvezza alia so-

cieta intera, pu6 egli dirsi il principio di legittimita cbe andiamo

cercaodo? Evvi certo una qualcbe legittimita in quel comando co-

me un dovere in quella obbedienza
;

i quali se continuassero po-

trebbero giungere a costituire superiorita e sudditanza piene e per-

petue. Ma in quel primo istante comando ed obbedienza moveano

solo dair npprensione del pericolo momentaneo il quale domani

sara passato col sopraggiungere p. e. della truppa stanziale o del

pubblico ordinatore autorevole. La causa passeggera non pu6 pro-

durre I' efletto durevole. Or In sociela abbisogna di autorita per-

noanente e di permanente legittimita. L'imminenza dunque di una

sventura momentanea
,
e il momentaneo dovere di subordinarsi a

quel dittatore per iscongiurarla ,
ancora non costituisce quel prin-

cipio di legittimita cbe andiamo cercando. E cbe cosa vi manca?

Gia 1' abbiam detto : vi manca 1' elemento di permanenza ,
1' ele-

mento di stabilita. Mancavi inoltre ci6 cbe forma 1' essenziale della

sudditanza, T obbedire al superiore perrht superiore. Obbediscono,

si tutti i soci, tutti i cittadini : ma perche? percbe sperano salvezza

dal valor di quell' uno ;
e coloro cbe altrimenti giudicano della co-

storo capacita, non banno obbligazione alcuna di sottoporsi, se non

in quanto la pluralila ve li obbligbi e ve li costringa. Fate aH'oppo~

sto che slabilito il possesso del goveruante e la permanenza dell'or-

dine, ciascuno degli associati vegga le condizioni della societa sotto

tale aspetto che 1' ordine pubblico dipenda in ogni momento di sua

durata da una certa forma di governo, da una determinate persona

governante, da una determinata legge di successione: in tal caso
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il fallire a questa legge, il ribellare a quella persona, il cangiare

quella forma
,
vale altrettanto che farsi causa volontaria dei disor-

dini che da tali mutamenti potranno derivare
;
e chi non vuole in-

correre tal reato dovra rinunziare ad ogni disegno di mutamento,

ad ogni tentative di novita. Reato diciamo non per gl'interessi che

vengono offesi, ma per la violazione della legge del creatore la quale

ordina di rispettarli.

9. inutile V osservare, parlando con lettori sinceri e non mali-

gni, che la riverenza aH'ordine gia stabilito non solo non vuol dire

cio che oggi intendesi da quella sciagurata dottrina la cui formola

riverisce codardamente il falto consummate; ma k precisamente

1'opposto e tende ad insediare la ragione, benche oppressa, laddove

la teoria del fatto consummate sottoscrivel'apoteosi della forza to-

stoch& questa ha riportato il trionfo.

Allorche, come abbiamo spiegato ,
tutto moralmente un popolo

vede T ordine della societa costantemente appoggiato ad un deter-

minate individuo
, per mode che nori solo in quelle congiunture

eccettuative ma iiell andamento regolare di essa non sia possibile

ricusare a quello la comune obbedienza senza grave danno di tutti

i concittadini
;
allora ogni associato e obbligato a riconoscere in

lui il costante ordinatore della societa
5
e il ricusare questa obbe-

dienza e violazione evidente del dovere sociale. Allora e che la per-

sona da cui dipende il pubblico bene pu6 dirsi superiore legittimo

e legittimo ordinatore.

10. E poiche in simili congiunture molte particolari influenze

contribuir possono a determinare questa o quella forma di succes-

sione pei governanti futuri
,
la legge che secondo giustizia da que-

ste congiunture germogliera sara quella che dir sogliamo legge

fondamentale di successione, e che dara appresso le norme sicure

per evitare ogni titubanza nel riconoscere i futuri ordinatori : co-

talche mai non si dia un momento di totale interregno, in cui s' i-

gnori da chi regolare si debba 1' andamento sociale.

11. Questa legge, questa norma, la quale pud variare secondo le

vane origini delle societa, costituisce in ciascuna di esse un carat-
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tere tutto proprio e individuale. All' opposto quella'norma die po-

c'anzi abbiamo chiarita, vale a dire il debito di ricerenza verso una

persona coslanlemenle necessaria al buon andamenlo di una societa,

e la formola universale del principio di legittimila in ogni pubblica

sociela. E notate di grazia quella parola costante la (|uale si riferisce

e al passato e all' avvenire. Al passalo in quanto un governante le-

gittimo trova nei fatti precedent! la causa per la quale egU e reso

necessario al bene pubblico : all' avvenire in quanto la sua neces-

sila al ben pubblico non e limitata a momentanea contingenza, ma

appoggiata alle condizioni permanenti della sociela.

12. Questa costanza e il carattere dislintivo della piena e pro-

priamente delta legiltimila da quella legillimila dimezzata che ob-

bliga talora i sudditi , come lesle dicemmo
,
a dipendere da una

specie di dittatore improvvisato e talora anche, come altrove dire-

mo, a sobbarcarsi ad un governo di fatto. Cede in tali casi il sud-

dito, riverisce
,
obbedisce : ma solo precariamente finche sussiste

il dritto di piena legittimita in colui che per una causa qualunque

non pu6 eflicacemente adopcrarlo. AIT opposto quando quest! . ve-

ro e pieno possessore della legittimita torna ad afferrare le redini

del governo, 1' obbedienza del suddito riposa in questa legittimita

perpetua perche la vede fondata nell' ordine precedcnte e malleva-

drice del susseguente.

13. Ecco in qual modo i doveri che ha ciascun uomo verso Dio,

verso se stesso e verso gli altri uomini possono costituire con falti

or pronti e repentini or lentamente progressivi il debito di una

moltitudine ad obbedire nell
1

ordine pubblico un determinate in-

dividuo. Non e chi non veda, osservando cosi il naturale andamento

delle vicende umane, essere assurda nel suo medesimo assunlo e

problema fondamentale , ogni dottrina che pretenda incatenar la

natura a non produrre legillimita e sudditanza se non sotto un tipo

arbitrariumente determinate da un cervello sistemalico. Ogni qual

volta le condizioni di una moltitudine associata sono tali che cia-

scun individuo di questa non pu6 fallire alia costante obbedienza

verso una determinate persona o fisica, o morale, senza fallire ad
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un tempo ai doveri che ha verso Dio
,
verso il prossimo ,

verso se

medesimo
;

la legittimita di quella persona e forrnata prima ancora

che le si conferisca il titolo di governante : e il conferir questo ti-

tolo nasce allora non dalla libera volonta dei sudditi, ma dalla ne-

cessita stessa delle cose, essendo necessario che le parole esprimano

le idee , che i titoli esprimano I'efletUvo potere e dignita di chi li

porta.

14. Ma dunque, domandera taluno
,
dovrem noi annullare ogni

libera elezione colla quale i sudditi scelgono le tante volte i loro

superior! ?

Main6. Nelle obbligazioni morali vi sono, come ciascuno conosce,

mille gradi sfumatissimi pei quali il vincolo morale va, come abbiam

detto, lentamente formandosi : e in questa progressione di obbli-

gazioni si trovano lunghi periodi e svariatissime condizioni in cui

la libera elezione pu6 trovare agio a svolgersi e confermarsi
;

il che

si comprendera viemeglio se pongasi mente al vario modo con

cui la legittimita si produce dai tre principii di obbligazione finora

accennati che sono i doveri verso Dio>, verso se, e verso altrui.

15. Come obbliga Iddio a sudditanza? Potrebbe obbligare con

positiva rivelazione, come gia a Saulle, a Davidde soggett6 personal-

mente gli Israeliti. Non usando egli oggidi una tale influenza teo-

cratica per determinare la persona, pu6 per altro influire in modo

specialissimo determinandola mediatamente per mez,zo di istituzio-

ni da lui positivamente fondate. E in tal modo pu6 dirsi scelto da

lui positivamente il Principe che governa gli stati della Chiesa; in

quanto venuti questi sotto la dominazione del Pontefice supremo ,

ricevono conseguentemente il loro capo temporale da quella istitu-

zione gerarchica, la quale sotto una specialissima assistenza del

divino Istitutore elegge successivamente chi dee sedere sulla catte-

dra del Vaticano gran sacerdote e maestro dell'universo. Preziosis-

simo vanto e felicita di cui un popolo cattolico dovrebbe stimarsi

privilegiato se ben yi riflettesse
;
e che viene oggidi dair utilismo

politico dei miscredenti vituperato e screditato quasi obbrobrio di

quel popolo che geme, dicono, sotto il governo pretino. Non e
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qni luogo di discutere Ic accuse che si fanno contro il govemo

temporalc dei Pontefici, governo d' uomini e per6 soggetto an-

ch' esso ai suoi difetti. Ma qual c quel cattolico rhe non debba sti-

marsi felice al pensare che la persona da cui viene governato e

scelta con provvidenza specialissima da Dio medesimo ed incaricata

di condurre questo popolo alia possibile felicita anrhe temporale ?

Ma questo sia detto solo di passaggio come alieno dalla materia

presente : ci6 che faceva al caso nostro e di osservare come il dirit-

to con cui Dio governa la Chiesa lascia ancora gran liberla alia

umana elezione dei sudditi. E sebbene la presente disciplina della

Chiesa ha ristretto questo diritto elettivo nel solo collegio dei Car-

diiiali, nullu pero si oppose in altri tempi che venisse esteso ad altre

parti del clero, e che fosse conceduta anche al ceto laicale, una qual-

che influenza. Non quella giammai che pretenderebbero presbiteria-

ni, giansenisti ed altri en-lid d'ogni maniera i quali dal popolo vor-

rebbono derivare Tautorita dei pastori : teoria non solo dannata dal-

la Chiesa, ma nella dotlrina cattolica essenzialmente assurda, come

e assurdo che governi la Chiesa chi non & Sacerdote o che F esser

sacerdote diperida da quei lain che sono privi d' ogni facolta di or-

dinare. I. assurdita di questo sistema prova per se stessa che il

popolo non ha diritto per s& ad eleggere i suoi pastori : ma ci6 non

viet6 alia Chiesa stessa, come dicemmo, ']
i concedere al popolo in

certi tempi una qualche influenza nella nominazione de' pastori

supremi ove tanta parte si riserba la Provvidenza divina : e mostra

per conseguenza che se ricusiamo il principio di assohdn deinocra-

zia che vuol sempre eletto dalle moltitudini il sovrano, non ri-

cusiamo pero quei diritti popolari che risultar possono 'al, par di

mille altri diritti da fatti storici subordinati alle leggi di eterna

giustizia.

Molto poi maggiore potra essere F influsso della umana ele-

zione ove trattisi di superioritu laicale dipendonte per altro da na-

turale influenza del Creatore. In qual modo contribuisce questi a

costituire la persona del superiore di una qualche sociela? Due

modi soltanto conosciamo noi coi quali Dio da leggi alF universe :
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o rivelazione positiva o fatto naturale. Delia rivelazione abbiam

detto fin qui. II fatto naturale pu6 essere or costante, or fortuito.

fatto costante la naturale superiorita dell' uomo sulla donna
,
del

padre sul figlio; e fatto fortuito la vittoria di un esercito sopra un

altro, il naufragio di un naviglio, la morte di un competitore.

Allorche per uno di questi fatti una moltitudine si vede obbligata

a riconoscere in determinata persona 1' ordinatore supremo di sua

societa, Dio e propriamente che con questi fatti determina la perso-

na: ma non e chi rion vegga quanta parte egli lasci tuttora all' ar-

bitrio umano di riagire contro le fisiche leggi dell
1

universo. Chi de-

termina all' esercito sconfitto 1' ultimo termine di resistenza? Chi

vieta al naufrago di ritentare la fortuna dell' onde per non soggia-

cere a quel principe sulle cui spiagge ruppe la nave ? La dipendenza

dunque e morale e fisica dal Creatore in quanto e ordinatore uni-

versale del mondo contribuisce a determinare la persona del gover-

nante : ma non- cosi die molto non rimanga al suddito di liberta

ed influenza.

16. Molto piu possiamo dir questo rispetto a quei doveri verso

di se medesimo pei quali avviene le tante volte che ciascun indi-

riduo della moltitudine sia obbligato a riverire in una persona de-

terminata 1' ordinatore supremo della propria societa. Anche quan-

do un fatto repentino produce alHnsaputa di tutti un eroe, un dit-

tatore a salvezza comune, la perpetuita dell' obbligazione dipende le

molte volte dalla posteriore ratificazione della moltitudine che sulle

prime e momentaneamente dovette obbedire per dovere. In que-

sti casi il bisogno della moltitudine presenta piuttosto ragioni d' in-

teresse che doveri morali gia formati ed espliciti. Sopravviene po-

scia agf interessi un qualche patto ,
un consenso ,

ed allora final-

mente 1' obbligazione morale acquista quella evidenza e perpetuita

per cui la legittimita giunge alia sua pienezzza.

il. II caso in cui meno evidente e la necessita della elezione

popolare e quando la moltitudine riceve la persona del Principe

dal precedente diritto d' altr' uomo qualunque. Quando i Baroni

del medio evo riceveano dai loro Principi 1'investitura ael feudo;
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quando una dinastia che sta per estinguersi chiama legittimamen-

te altrn famiglia a succederle : in questi e simili casi il popolo

riceve il suo governante per debito che gia gli correa verso colui

che glielo impone; il quale se voglia usare il proprio diritto senza

consiglio dei sudditi, questi non potranno resistere senza violarlo.

Anche qui per altro il principe supremo ben pu6 lasciare gran par-

te ai sudditi nel determinar la persona dei governanti immediati :

e a concedere tale influenza potra essere consigliato da molti ri -

guardi di discrezione e di interesse.

18. La nostra teoria dunque che fonda la legittimita nel dovere

di dipendere, e questo in tutti quei doveri che legano 1'uomo verso

Dio, verso s6, verso altrui, niuno esclude di quei fatti svariatissimi

a cui quella triplice classe di doveri pu6 applicarsi, e niuno di quei

diritti che da tale applicazione possono germinare. E pu6 per con-

seguenza spiegare quelle immense varieta che la storia presenta ,
e

quelP universal sentimento di tutti i popoli che, in tanta varieta,

tutti riconoscono i diritti delta legittimita e i doveri dell'obbe-

dienza. Questi sentimenti e i fatti da cui risultano sono appoggiati

all
1

universal principio di legittimita la cui formola abbiam qua so-

pra spiegata: Legittimo e quei governante al quale pei fatti an-

teriori una moltitudine va debitrice per pubblico bene di costante

obbedienza; la quale rifiutando perturberebbe 1'ordine pubblico.

La legittimita abbiam detto, puo essere or primitiva or derivata.

Primidva e quella che formasi nella formazione stessa di una societa

o almeno di un governante divenuto pubblico ordinatore senza for-

male trasmissione di potere : derivativa e quella che successive-

mente viene trasmessa secondo quelle leggi che colla primitiva si

originarono da iatti anteriori. L
1

una e 1' altra si appoggia, come

ognun vede, su quei supremo principio politico del pubblico bene

salu* populi suprema lex: ma inteso in senso morale, non in senso

utilitario Bene pubblico e qui 1' ordine di giustizia non il calcolo

degli interessi. Laonde costituito un superiore nel legittimo suo

possesso diviene per 1' autorita sua medesima il centro e la base

dell' ordine pubblico : e T universale principio che vuole 1' inviola-
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bilita di quest' ordiue
,
vuole parimente 1' inviolabilita di quel su-

periore sopra di cui I

1

online stesso si appoggia.

19. II principle di legittimita cosi spiegato ha, come ognun vede,

i caratteri richiesti ad assicurare 1' esistenza e F ordine sociale. Es-

so e in primo luogo morale, giacche risulta dai doveri verso Dio r

se stesso ed altrui: 2. e certo quanto sono certi quest! doveri me-

desimi, e i fatti reali a cui vengono applicati : 3. e evidenle per

T evidenza dei principii medesimi e la notorieta dei fatti : 4. e uni-

versale ,
essendo naturali i doveri

, pubblico e d' interesse comune

il fatto: 5. finalmente e costanle per ipotesi poiche si suppone che

il fatto stabilisca un ordine durevole e per conseguenza una dure-

vole obbligazione di non perturbarlo.

20. A (jjueste cinque condizioni che rendono quel principio pra-

ticamente applicabiie per le moltitudini, ne aggiungiamo qui una

sesta che lo raccomandera specolativamente alia persuasione dei fi-

losofi^ ed e la sua naluralezza : altro non essendo un tal prineipio-

che un risultamento della storica osservazione ridotta per cosi dire

in formole filosofiche. Non vegnamo noi qui a stemperare quin
-

tessenze ideali: ma interrogando la coscienza delle moltitudini, ri-

duciamo in formola il dovere che tutte professano; interrogando la

storia ne accettiamo tutti i fatti e tutte le leggi costanti che da essi

germogliano. Intendiamo che appunto per la facile applicazione alia

storia, questa dottrina non andra a sangue a quei >pubblicisti 0111-

modernatori cui sta sommamente a cuore il vituperare, come gof-

faggine del media evo, ogni ordinamento sociale atto ad inceppare il

tumultuare dei mestatori politici. Ma per noi, e speriamo anche per

gli onesti lettori, la saldezza di tal guarentigia e un nuovo argo-

mento di verita nella dottrina che ragionando la sostiene : ben di-

versa da quella di certi filosofanti a priori, che sono pronti sempre

ad atterrare qualsivoglia antichissimo editizio sociale prodotto dal-

la natura
, appena questa osa disdire il dispotico e gratuito loro

21. Chi volesse disdire questa dottrina dovrebbe Jimostrarci

o che la tranquillita ed onesta agiatezza di una moltitudine non
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dipende dalla esistenza e dalla direzione di un individuo piu capace ;

o che sebbene ne dipenda, pure e lecito ad ogni uomo del popolo

privare i suoi consociati di quella tranquillita ed agiatezza -. o che

il dovere di non perturbarla non e noto alia moltitudine ;
o che essa

ignora quei futti pubblici per cui una persona diviene naturale e

costante princrpio di ordme pubblico ;
o che questa t>enche il popo-

lo le debba obbedienza, pure non ne e legittima ordinatrice; o che

questo fatto al quale si applira il dovere di non turbare I' ordine

pubblico non possa presentarsi sotto mille forme diverse nel vario

fortuneggiare delle umane societa.

Chiunque non ricorre ad una di queste sei negazioni dovra rico-

noscere che la primitiva legittimita nasce dal connubio del debito

universale di rispettare la tranquillita dei rittadini col fatto che

questa tranquillita connette colla esistenza e direzione di una per-

sona determinata. Da questa persona poi tutrice dell' ordine pub-

blico nasce la legittimita derivativa allorche conformandosi alle leg-

gi del fatto primitivo trasmette in altrui quell
1

autorita medesima

della quale ella era in possesso.

Resta ora che esaminiamo le varie teorie di quei 6l0sofi i ijuali

ad un fatto solo pretesero attribuire il principio di legittimiti.
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Chi uscendo da Pistoia per la Porta di Borgo si mette per la via

Modenese, dopo aver corso di questa forse un mille passi, vede alia

sua destra aprirsi un magnifico viale che mette alia Villa Puccini.

Questa fu fabbricata e disposta in ciascuna delle svariate sue parti

dal cavaliere Nicol6 di quel cognome, mancato da pochi anni, che

di cospicue ricchezze nella marina Toscana
, profuse non piccole

spese per la educazione ed istruzione del popolo, e morendo scris-

se erede d' ogni suo avere il Gran Duca. Chi visita quello ,
come

oggi lo chiamerebbero
, Slabilimenlo, e piu ancora chi assistette

alia festa delle spighe che, lui vivente ,
vi si celebrava nella dome-

nica fra 1' ottava di S. lacopo protettore di Pistoia, pu6 farsi un

concetto del garbuglio che si avea formato in capo quel signore in

fatto d' istruzione popolare : garbuglio che noi crediamo non tro-

varsi ne diverse ne minore in tutte le teste progressive della Italia

rigeheranda. Un giardino botanico ed una Fortezza, un Asilo d' In-

fanzia con un Ponte Napoleone, con accanto un prato anch'esso Na-

poleone; un Romitorio col romito che prega genuflesso ,
ed un

1 Vedi questo volume a pag. 129.
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Panteon dedicate ai sommi Italian! Machiavelli, Sarpi, Alfieri e via

discorrendo : una Madonna delle Vigne sopra alto piedistallo ,
in-

nan/.i alia quale viene a posarsi lo splendido carro onusto dei piu

bei ricolti e tirato dai due buoi premiati a titolo di pingueiine , e

poco lungi una torre elevata a monumento sapete in onoredi chi?

voi non vi apporreste a pezza: Di Catilina in petto ed in persona,

e si chiama proprio Torre Catilina, portando la fama che circa quel

colle incalzato dalle armi di Pompeo fosse trucidato quel famigerato

demagogo; e questa circostanza avrebbe mai consigliata la scelta

del luogo ? Come la Villa, tale la festa
;
e se ne potrebbero far no-

tare dei contrapposti curiosissimi ; quantunque a vero dire nessuno

potrebbe agguagliare 1' originalita di quello teste notato: La Ma-

donna delle Vigne e la Torre Catilina. Ma della festa era parte pre-

cipua La distribuzione dei premii alia industria ed alia virtu del po-

polo, fatta nel Panteon ; nella qual circostanza a scelta corona si

tenea un discorso, cbe ora faceasi da un ecclesiastico cbe la prece-

dente Quaresima avea predicato in Milano o Venezia . ora da un

non sappiamo se deisla o ateo, ma cerlo lino nelle midolle rivolu-

zionario, qual si sa oggimai essere un Giuseppe La Farina. Di que-

sti discorsi noi abbiamo suit' occhio tre che sono il I." il III." ed il

\ . rispondenli agli anni 1842, 1843, 1845; e per occasione di essi

ci siamo aperta la via al ragionare con questa brieve menzione del-

la Villa Puccini.

A leggere queste Ire dicerie noi certo nelle due prime, cbe sono

di ecclesiastici riputati, ma il cui nome iiu meglio tacere, non ab-

biam trovato quelle sfoggiate ed impudenli disorbitanze di cui for-

micola il terzo del La Farina : Gno a contare fra i rigeneratori del

popolo un Saint-Simon ed un Fourier , Gno ad augurarsi die dal

popolo a cui e di cui parlava uscissero dei Masanielli ! Cosi nel 45

si appareccbiava il 48 ! Ma in tutti e tre lo spirito, il concetto, di-

rem quasi la parola stessa e una: UH inno eucaristico e trionfale

pel nostro secolo , che ha cominciato Gnalmente ad istruire il po-

polo, una lamentazione ilebilissima sopra la barbaric e 1' ignoranza

in cbe esso e stato Gn qui mantenuto ; e ci6 con parole non acerbe

Scrie //, vol. X. 23
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solo ma villane, ma feroci, raa furiose contro quella perversa genia

die ha fatto ogni opera per impedire T istruzione del popolo ,
in

quanto nella costui stupidita ed ignoranza, quella assicurava la pro-

pria dominazione. Quindi era facile il passaggio alle lodi del cav.

Puccini onsigliatosi generosamente a stenebrare quella nolle ad-

densala da lanli secoli sovresso il popolo, ed a pretniarne la virtu.

E slarebbe fresco il popolo se la sua virtu non avesse a sperare al-

tro premio che il largito per filanlropia dal Cavaliere loscano! Altra

commedia di codesli signori, che si sono lolto il carico di non la-

sciare irremunerate le virtu del popolo, forse perehe a queslo in-

resca meno I' obblio e la iattura di premii d' altro genere ! Ma san-

no essi che e virtu? hanno occhi per conoscerla e discernerla? si

pu6 la virtu premiare colle chiacchiere o coi quattrini ? e ne hanno

essi abbastanza perehe il piu dei virtuosi non restino colle mosche

in pugno? Tutti punti, come vedete, gravissimi, e necessarii a de-

ciferarsi, prima di scoccare quella sfoggiata pretensione, e profes-

sare di voler dar premio alia virtu del popolo : quasi che in ogni

tempo e la Chiesa e i Principi cristiani e i municipii e perfino i sem-

plici privati non avessero contemplata la virtu nel distribuire or

premii scolastici
,
or doti a zitelle o altro emolumenlo qualunque ,

attribuito bensi ad altri meriti per tentare la virtu di venalita mer-

cenaria. Ma non ci dipartiamo dalla istruzione di esso inaugurata ,

come si pretende, dal nostro secolo e contrastata ab antico ed oggi

ancora da una genia di uomini nenaici della luce peggio delle not-

tole e dei pipistrelli.

Intorno a che noi vorremmo pria d
1

ogni allra cosa si definisse

una volta e si ehiamasse col suo nome quella cotal genia d
1

uomini

malearrivati : ci si dicesse, chi sono, dove albergano, come si chia-

mano. Ma n& questi tre valorosi ne altri molti che toccarono questo

luogo comune, frequentissimo sotto la penna e la lingua dei rifor-

misli
,
nessuno eel voile spiattellare aperto ; e parlarono monco

,

smozzicato, quasi in gergo ed in cifera, dicendo e non dicendo, la-

sciando piutlosto indovinare che capire. Ma bene aveano essi ra-

gione di usare tanto riserbo ! Se il veder nostro non erra, essi la
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pigliavano colla Chiesa cattolica romana, la quale, come tutli san-

no, alia istruzione del popolo non ha usato e non us;i universal-

mente che i( Catechismo. Yero e che alcune volte si e fatlo cenno

apertamente ad una nominatissima Societa, che ha avuto in questi

ultiini tempi T alto ed immeritato onore di personificare in so me-

desima i prelesi torti del la Chiesa stessa
;
ma gia quest a strategia

fu rivelata all' Italia in colui che adoperolla se non con piu. fino

accorgimento, certo con maggior copia di parole che non iece qua-

lunque alt ro : ma pare che oggimai quel vezzo di servirsi dell' al-

trui manteilo per vibrare i rolpi con maggiore sicurta, si a in gran

parle smesso; e tutti sanno quel formidabile nome non altro signi-

ficare che il Cristianesimo quale s' insegna e si pratica dall Kpisco-

palo caltolico con alia testa il romano Pontefice. Ora egli e manife-

sto che volendo mirare aquesto, nesi volendo valere del famige-

rato manteilo
,
non si pu6 che parlare in gergo quando si suppone

di parlare a Cattolici ,
i quali non tollererebhero forse una esplicita

dichiarazione-, masono sempliciani e morbidi quanto basta per pren-

dersi la lettera e con essa il carico da farvi essi la soprascritta, co-

sa altrimcnti agevolissima per chi la legge e la capisce. Ma e egli

poi vero che e quei tre valorosi e tutti i modern! progressisti, nel

deplorare la ignoranza del popolo e nel maledire chi ad occhi veg-

genti e per calcolod'ioteresse la mantenne. mirarono e mirano alia

Chiesa cattolica? S i lettori ci favoriscooo di speciale attenzione,

ne avranno evidenza, e noi tanto piu ne li preghiamo, quanto piu

ci sta sul cuore di non apparire calunniatori, come siam certi di non

essere.

Noi non sappiamo die nel raondo o sia mai stata o vi sia A u-

torita , Istituzione o Consorzio di uomini ,
al quale corra il dovere

ed appartenga il diritto d'istruire universalmen te il popolo, salvo la

Chiesa Cattolica. A questa fu conferito quel dirilto ed imposto quel

dovere quando il divino Istilutore di lei, dicendo agli Apostoli: Do-

cete omnes yenles, fermava il primo anello di una non interrotta ca-

tena d'insegnamento, che non avra fine se non colla fine del mon-

do; insegnamento che in un modo o in un aitro la Chiesa ha sera-
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pre fedelmente compiuto ,
e da tre secoli lo sta facendo nella ma-

niera prescritta dalla sinodo tridentina
, insegnando cioe ai popoli

fino dalla infanzia il Catechismo. Quando dunque voi vi arrovellate

tutto di sdegno, perch& i popoli sono stati a studio manlenuti nel-

1' ignoranza, i vostri rimproveri possono forse mirare ad altri, che

alia Chiesa, la quale sola aveva 1' obbligo e la missione d' istruirli ?

possono significare altro
,
se non che si pu6 ben essere ignorantis-

simo e barbarissimo anche sapendo tutto e bene il Catechismo ? Di

qui non si esce signer mio ! e voi avete oggimai parlato tanto aper-

to, che una ritirata onorevole vi e impossible. Supponiamo un tratto

che i popoli siano una scuola
,

la Chiesa il maestro obbligato ad

istruirla, i secoli siano anni. Fate ora che un Ispettore d'Istruzione

venga a visitar questa scuola a capo di tre anni
,
ed esaminati un

per uno i putti ,
dichiari e sentenzii essi trovarsi nella piu crassa

ignoranza, piu di quello che erano al primo giorno ,
e ne faccia le

disperazioni e gli omei. Avra un bel dire lui non volere recarne la

colpa nel maestro ! ma in cui dunque per vita vostra si dovra re-

care
,
se egli solo avea autorita

, capacita e diciamo ancora dovere

di stenebrare quelle menti tenerelle, le quali si suppongono per

giunta deste, vispe, desiderosissime d'imparare?

D' altra parte quando codesti signori si misero essi all' opera e

porsero la mano al popolo per trarlo da quel profondo d' ignoranza,

in che giacea a gola sommerso, presero una tutt' altra via dalla

usata dalla Chiesa. E dove questa erasi generalmente ristretta al

Catechismo, essi si volsero a ben altro, aprendo scuola di leggere,

di scrivere con tutto quel resto che altrove ricordammo, senza che

vi mancasse uno spruzzolo di Veterinaria
,
un odore di Ostetricia,

1' arte di migliorare le razze
,

di curare i bigatti e d' ingrassare i

manzi ed i capponi. Cose tutte delle quali, bisogna pur confessarlo,

i Concilii ed i Pontefici non han creduto finora doversi occupare

essi, e molto meno farsene maestri ai popoli. Se dunque essi tengo

no barbaro ed ignorante un popolo cui fu insegnato il Catechismo

solo
;
se tengono e predicano illuminatori e rigeneratorudel popolo

se medesimi che per illuminarlo e rigenerarlo gl' insegnarono quelle



SCUOLA DEL POPOLO 389

cotali cose
; par manifesto che la Chiesa se non ebbe il torto di non

insegnar nulla, ebbe quello d' insegnare ci6 che non era opportune

o certo ciie non bastava ad ammorbidire gli animi e a diradarne le

tenebre : quello insomma che ottimamente pu6 comporsi colla bar-

barie e colla ignoranza. proprio il caso di quel tal maestro cui

fosse commesso istruire i putti nell' aritmetica e nella geografia, ed

esso in quella vece gli esercitasse a far pallottole di fango e gettar-

lesi 1' un I' altro sul viso.

Ma volete udirli ancora piu aperti i demeriti della Chiesa per que-

sta parte, perche non resti il menpmo dubbio a lei propriamente

essere diretti gli acerbi rimproveri delf ignoranza e della barbaric

mantenuta fin qui nel mondo ? State ad udire, e per quanto se ne

debbano inarcar le ciglia ed accartocciar gli orecchi ai nostri rifor-

misti umanitarii, noi non commetteremo di preterirlo : tanto ci pa-

re argomento perentorio della nostra tesi ! La Chiesa non pure non

si e curata d' insegnare ai popoli quelle cose nelle quali, secondo

costoro, dimora la civilta
;
ma ha esplicitamente e solennemente

professato, che anche senza un' ombra di quelle, pu6 1' uomo esse-

re pon che buono ma sovranamenle perfetto, secondo ogni parte di

moral! doveri, di naturale e soprannaturale perfezione, fino a por-

tarne 1' onore degli altari, che e il supremo cui essa possa decretare

ad un eroe cristiano. Strillino allo scandalo
,
strabilino a loro po-

sta i progressisti ,
il fatto non sara per questo men vero

;
e senza

giustificarlo per ora, noi vogliam chiarirlo, perche si assicuri alia

Chiesa 1' onore di quegli stupidi e maligni sarcasmi dalla parte di

tali, che recherebbero onta coll' approvazione e peggio ancora colla

lode. Signori si ! La sacra Congregazione dei riti
,
nei prolissi e

laboriosi proccssl che compila per la Canonizzazione dei Santi,*non

ha cercato mai ne cerca, per condizione qualunque, anche infimo

grado di cultura scientifica o letteraria
;
e Dio medesimo conferma

autorevolmente quella usanza quando noil' adoperar quei prodigi ,

che si tolgono a segno di santita dell' Eroe per cui intercessions

furono adoperati; Dio medesimo, diciamo, mostra che di quella ta-

le istruzione non fa maggior conto di quello che facciane la sua
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Chiesa. Tulmente che noi veggiamo degli aomini illetterati aflatto,

analfabeti e spogliati d'ogni sapere quanto pu6 essere un contadino

spagnuolo o un questuante cappuccino, portato sugli altari e propo-

sto all' ammirazione, al cullo e che piu e alia imitazione del fedeli

ne piu ne meno d' un Agostino dottore, d' un Luigi re, d'un Erri-

co imperadore. Certo un Felice da Cantalice ed un Isidore Agricola

nel Panteon del cav. Puccini non meriterebbero, non che il premio

della virtu neppure 1' ingresso ! Gl' ignoranti ! che non seppero

neppur 1' alfabeto ! Eppure ad onore di quegl' ignoranti Iddio fece

prodigi e la Chiesa innalza templi e dedica altari ! Quanto a Dio,

pensera ora all' altro mondo il cav. Puccini ad insegnargli modo da

distribuir meglio i suo favori : ma quanto alia Chiesa si dira e si

gridera, come si e detto e gridato gia troppo , che essa canonizza

1' ignoranza ;
il che sara vero come sarebbe vero che essa canoniz-

zerebbe la cecita o la zoppaggine, caso mai le avvenisse di canoniz-

zare un cieco od un zoppo. Ma appunto per questo non si potra

piu negare ,
che le declamazioni contro i fautbri della ignoranza

vanno direttamente ad investire la Chiesa, la quale quanto a virtu

morali, quanto a perfezione cristiana, quanto a santita in somma e

fino ad eroismo, non ha tenuto nessun conto di quell' umano sape-

re-, ed ha stimato poter provvedere abbastanza alia vita intellettuale

e morale dei popoli col solo Catechismo.

Tuttavolta quelle declamazioni accennano ad una contrarieta

operosa, ad una opposizione positiva ,
laddove per le cose fin qui

ragionate non si mostrerebbe altro, se non che la Chiesa ha favori-

te T ignoranza del popolo solo negativamente, in quanto non si e

curata di dargli universahnente e direttamente che la istruzione

religiosa. Ma oltre che in chi ha debito d' insegnare, sarebbe colpa

come il non farlo, cosi il farlo incornpiutamente ed in cose non

necessarie e non bastevoli
;
noi abbiamo qualche cosa di piu. Noi

possiam concedere che la Chiesa, in quanto opera nei Vescovi, nei

Curati, in ragguardevoli ecclesiastici regolari o secolari, in tutti in

somma coloro che hanno per giustizia o carita qualche cura e solle-

citudine delle anime, si e mostrata difficile a concorrere pel popola
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ad una istruzione di versa dal Catechismo, si e mostrata diftidente

dei nuovi metodi che si tentava introdurre , e quando ha potuto

(ci vuol coraggio a dirlo fra la bieca ipocrisia dei Iristi e la bono-

niia sempliciana dei pappagalli; ma pure il diciamo) quando ha po-

tuto, I' ha contrastala ;
ed ha fatto bene, non potea fare altrimenti :

quaiul' anclie non lo avessimo visto, lo avremmo ragionato a priori,

perche non si dovea fare altrimenti. E perciocche la e cosa questa

di equivochi e di sospizioni pienissima, ci si permetta di dichiarurla

alquanto posatamente ai discreti lei tori, perche nella loro mente

non resti veruna ombra intorno ad un punto che nella presente

maleria e capitale.

Avendo la Chiesa ricevuto la missione d'insegnare, essa ha credu-

to di compiere adequatamente questo dovere insegnando ai popoli

il Catechismo. E perciocche questa e opera che non dee compiersi

in un delizioso giardino accanto a Pistoia come per festivita cam-

pereccia, ma dee ubbracciare nel rigor del termine I'universo mon-

do, dalle Isole del Giappone lino alle sponde occidental! della Ca-

lifornia, dalle terre ghiacciate dell' Art ico lino agli Ottentotti , noi

non sapremo stupirci che abbia in quell
1

opera ristretta ogni sua

cura; non liniamo anzi di stupirci della meravigliosa vastita, sva-

riale/./a ed uniformita di un tale insegnamento, unico al rnondo ed

impossible ad emularsi da alcuna potenza creata. Nel resto assicu-

rato al popolc il catechismo, strumento unico, indispensabile ed,

anche solo, sufliciente a qualunque morale e religiosa perfezione, la

Chiesa non ha la menoma difticolta in questo, che al popolo s' inse-

gni qualunque cosa, tanto solo che la non sia pericolosa o nociva.

E forse che dovra temere che le cognizioni del popolo avessero a

crollare ie fondamenta della Fede ed a scoprirne qualche segreta

magagna? Fino codesta buflbnata ci e toccato leggere e sentire

dai ciarlatani da trivio costituitisi protettori ed educatori del popolo!

Proprio ! quella fede che ebbe gli ossequii dei piu grandi ingegni

che onorassero 1' umanita, da un Agostino, da un Tommaso, da un

Allighieri ;
che uifront6 animosa le intdUgenze piu vaste che van-

tasse la eterodossia un Newton, un Lalande, un Cuvier, e dalle loro
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obbiezioni non trov6 che conferme-, quella fede appunto dovrebbe

aver paura di essere sorpresa in fallo ove mai il fonditore od il con-

ciapelle sapessero aiutarsi nei loro opifici di qualche miserabile

processo chimico, o dove il cucinicre e la fantesca apprendessero a

scarabocchiar quattro cifre a fame la lista della spesa pel pranzo o

del bucato. Qui i conflni del ridicolo sono valicati da un pezzo, e

noi versiamo nei campi dell' incredibile e del mostruoso
,

e pure

questa mostruosita incredibile si sono beuta a chiusi occhi nove

decimi dell' Italia istruita
;
ne crediamo clie sian rneno coloro, che

pensarono e dissero la Chiesa voler mantenere i popoli nella igno-

ranza per dominarne a bacchetta le intelligenze. Andate ora e non

credete all' ingegno italiano privilegiato d' uno squisito senso del

vero e per6 impossibile ad esser travolto in errore ! Siamo pecore,

come tutti i figli del padre Adamo, o diciamo men duramente, sianio

cantori da coro non buoni a cantare chesul tono soffiatoci da altri :

tutto dipende da chi ci da quell' imbeccherata : se questi stona, noi

stoneremmo per tutta 1' eternita
,
se eterni fossimo noi e se le sto-

nature potessero varcare i confini del tempo.

Ma perche dunque Ecclesiastici ragguardevoli ed anche Vescovi

fare il viso dell' armi quando si e trattato d' introdurre qualche

istruzione del popolo che non sia il Catechismo, o di cui questo non

sia parte precipua ? Ci vuol tanto a indovinarla ? Non diciamo di

altre circostanze che potrebbero avere ispirato dei gravi e ragione-

voli sospetti *, massime dalla qualita delle persorie che caldeggiava-

no quelle tali istituzioni : fermiamoci in una condizione del popolo

stesso, quale noi ora lo intendiamo. Questo come ha defmiti i lunr

ghi giorni del lavoro ed i magri soldi del salario, cosi ha ancora mi-

surate e rare le poche ore che in una settimana pu6 dare alia pro-

pria istruzione, se pure ne da alcune. Pertanto ogni altra istruzione

che s' introduca non pu6 non recare uno scemamento a quella che e

sommamente necessaria, e che certo non in tutti e assicurata tanto

1 Le nl time rivelazioni del Montanelli scusano da temerita ta^ritrosia, come

dimostre remo fra breve.
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die basti. Anzi vi
'

tutto il rischio die lecose nuove, piu ghiolle,

in vista piu onorevoli e materialmcnte di piu prossima ulilita far -

ciano andare dimenticata e negletta quella . che e di rilevanza

somma e Corse unica. Ma dicemmo male : vi e il rischio
; dovevamo

dire ne e cia seguito in gran parte il danno; in quanta le tante

cianciafrusrole ,
in che si e preteso istruire il popolo, poco han

profittuto a quei rari che vi hanno applicalo 1' animo, e moltissimo

han nociuto, sopratlutto nelle cilia, a quei lanli piu, che dai nuovi

melodi di rigenerazione popolare non hanno appreso altro , che il

non piu curarsi del Calechismo come di cosa viela e passala in dis-

uso. Che sia divenula con quella non curanza una parle del noslro

popolo, lo ahbinm saggiato non sono che pochi anni. Ma meglio

o piu dolorosamenle di noi lo ha saggiato qucH'Alemagna, colle cui

istituzioni popolari facea all' amore uno dei due Sacerdoli oralori

nel Panteon della Villa Puccini, e lullo il cui sistema, esposlo in un

srosso volume, e slato non ha guari regalato all' Italia da due pro-

fessori Torincsi di rognome Bolla e Parola. Quei popolo che and6

/u//o a scuola
; quei popolo di cui ciascuno legge e scrive correlta-

mente, sa storia patria. conti
, disegno lineare e non so che altro ,

quei popolo appunlo che sa tulle quesle cose, e forse perche sa

solo queste cose
,
condusse in men di Ire mesi 1' Alemagna ad un

capello dalla dissoluzione sociale
,
in mezzo ad orgie di nefandezza

e di sangue, da fame vergognarequalunque barbaric. Dovell' esser

represso, e fu sua ventura che il fosse, a furia di ferro e di fuoco ;

ma quando si voile farlo rinsavire per dare ulcuna slabilita al ri-

composlo ordine delle cose, sapele a che si ebbe ricorso ? Alle Mis-

sioni e precipuamente al Calechismo, accollo da quei popolo stesso

come una rugiada celeste che ne veniva a spegnere le bollenli*ire

ed a rinfrescarne le anliche arsure *
.

Volele altro per concedere che quando nella Chiesa si andava a ri-

lento nello accetlare le nuove invenzioni d' inscgnamento popolare,

1 Lo stesso ert avvenuto gia in Francia nella Ristoraiione drlla dinastia

borbonica.
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e quando ancora si contrastavano apertamente ,
si aveano delle

buone ragioni ,
e forse piu buone di quello che non si avvisavano

alcuni di quei medesimi, che usavano quella lentezza ed opponeva-

no quel contrasto, condotti in ci6 come da segreto presentimento e

quasi diremmo da celeste istinto? Si seguitera ora a dire che la Chie-

sa insegnando ai popoli il solo Catechismo e favoratrice d' ignoranza

e mantenitrice di barbaric? Questo voglion direquanti si scagliano

contro quella pretesa genia di nemici del popolo ,
che lo vogliono

stupido ed ignorante per dominarlo. Ma sarebbe tempo oggimai

che si sfolgorasse della meritata infamia una cosi svergognata ca-

lunnia, e si capisse e si defmisse una volta chi e il vero amico del

popolo : se il Cattolicismo romano o codesti cerretani ridicoli del

progresso. E la risposta non pu6 essere dubbia in favore del pri-

me, se pure altri non abbia fronte abbastanza impudente per nega-

re una di
queste

due proposizioni : che il Catechismo sia la piu

sublime, la piu piena, la piu saiutare istruzione che al popolo possa

mai darsi
5
o che la Chiesa 1' abbia data per diciotto secoli a tut-

te le nazioni
, componendo con esso il inondo a civil la, e la stia

dando in questo presente tempo per mezzo di forse dugento mila

istruttori
,

a quanti si fanno probabilmente ascendere i Curati e

loro coadiutori
,

i catechisti d' ogni maniera dell' uno e dell' altro

sesso. Tant' e ! se una di queste due proposizioni non si neghi ,

1' accusa di favorir 1' ignoranza del popolo dee, cadere sul capo di

chi si adopera a sottrargli quel celeste nutrimento dell' intelletto e

del cuore. Trattando con persone che, la Dio merce, sanno ed inten-

dono il Catechismo, quali supponiamo per fermo i nostri lettori ,

noi non abbiamo uopo di molte parole per avverare la prima propo-

sizione, mostrando come esso soddisfaccia pienamente alle tre con-

dizioni, cui noi stabilimmo nel precedente articolo come indispensa-

bili alia istruzione popolare, e le quali ivi medesimo cercammo in-

darno nei due sistemi di Razionalismo, che distinguemmo coi nomi

di Biblico e Filosofico. Richiedemmo per essa una supellettile di

cognizioni speculative intorno al mondo
,

all' uomo j alia societa ,

a Dio
,
alia vita ecc. che ne potesse sostenere tutto 1' edifizio dei
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doveri individual! esociali dell'uomo morale e religioso con tutte IP

appartenenze loro nelte svariatissime circostanze della vita . la qua-

le cognizione di doveri ponemmo in secondo luogo : rollocammo

nel terzouna spiegazione chiara, soddisfacente, consolante del ter-

ribil problema intorno alia vita ed ai dolori, alle fatiche , alle pri-

va/ioni che incessantemente I' accompagnano senza spernnza di

redenzione pel popolo in universale , in qualunque ordinamen-

to sociale vogliasi escogitare, se non fossero le matte utopie del

Sansimonismo e del Farlanstero. Or tutto codesto e piu assai di

codesto si trova nel Simbolo della Fede
,
nel Decaloyo , nella Oro-

xione domenicale, nei Sacramenti, nei Vizii capilali , nelle Virtu

teologiche e cardinal, nelle otto Beatitudini con quell' altro pochis-

siuio che costituisce la sustanza e come il fondo del Catechismo

cattolico. E questo, imparato alia lettera anche dai meno svegliati

per ingegno e spiegato giudiziosamente da abile catechista, e in-

credibile di quanto preziose e sublimi verita possa arricchire la

mente, quanto casti, generosi e pii
affetti possa infondere nel cuo-

re. 11 Dio Padre onnipolente vi rivela il mistero della divina in-

terna ed esterna universale Paternita, e quindi P altro della crea-

zione e della fratellunza nell' umana famiglia. L' honora pattern et

matrem e il cardine a cui s' attengono tutti i doveri di soggezione

e di sudditanza nella societa domestica e nella civile; e meno scon-

volgimenti avrebbono conquassato il mondo, se a quelle due ma-

niere dell' umana convivenza non si fosser voluti mettere dei soste-

gni di paglia, in luogo del cardine inerollabile a cui Dio aveali

appoggiati. Quel Beati pauperes ! che balsamo sopra milioni di cuori

piagati e lottanti senza rimedio tra la mancanza di tutto e tea i

bisogni stretti, rinascenti ad ogni tratto delle persone piu cara-

mente dilette, dei figli innocenti che cercan pane, della sposa che si

consuma lentamente per manco di alimenti e. di farmachi , mentrt

le piange in seno il bambolo che sugge indarno dalle esauste inam-

tni'lle ! E quella giunta di spiritu non e un invito ai poveri di re-

starsi rassegnati e volenti nel loro stato quando per onesto mo-

do non possono uscirne ? e quella promessa : quuniam iptorum est
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regnum caelorum, non e tal guiderdone da cangiare la rassegnazione

in contentezza? E se vi aggiungiamo il venturus est iudicare, non vi

pare che la spiegazione di tutte le ingiustizie di questo mondo ( e

sono tante ! chi basterebbe a contarle ?
) sia bella e trovata ? Noi

non la finiremmo piu se ci volessimo continuare in questa rassegna ;

ma voi potete tenere per fermo non vi esser cognizione speculativa,

riguardante la natura dell' uomo e la sua destinazione
,
non vi esser

dovere pratico in qualunque congiuntura si possa trovare 1' uomo ;

non vi esser conferto morale e religioso per la mente sbattuta dal

dubbio, che nel Catechismo, in un modo o in un altro, almeno in

germe, non si contenga. Ciascuno puo prenderne da se medesimo

lo sperimento ;
e lo trovera cosi evidente da non prendere meravi-

glia che lo vedesse e lo professasse solennemente un recentissimo

filosofo francese tutt' altro che sospetto di parzialita per la Chiesa

cattolica. Ecco dunque come ne scrive il signer Jouffroy : Egli

ci ha un piccolo libro che si fa imparare ai fanciulli, ed intorno al

quale essi sono interrogati nella chiesa : leggete questo piccolo

lihro che e il Catechismo, e voi vi troverete la soluzione di tutte le

quistioni che io ho mosso piu sopra ;
ma di tutte, vedete, senza

eccettuarne una sola. Dimandate al cristiano d' onde viene la spe-

cie umana ? esso lo sa
;
verso a qual termine cammina? esso lo sa

;

in qual maniera vi cammina? esso lo sa allo stesso modo. Diman-

date a questo povero fanciullo : a che fare e egli quaggiu nel mon-

do, e di lui che fia dopo la sua morte ? voi ne avrete una risposta

sublime .... Origine del mondo, origine della specie umana,

quistione di razza, destinazione dell' uomo in questa vita e nell' al-

tra
5
relazioni dell' uomo con Dio, doveri dell' uomo inverse i suoi

simili, diritti dell' uomo sopra le cose create, egli nulla non ignora.

E quando sura piu innanzi negli anni egli non incontrera maggiore

difficolta intorno al diritto naturale
,

al diritto politico ed a quello

delle genti ; perciocche tutto codesto scorre e si deriva con chia-

rezza e come di per se stesso dal Cristianesimo. Ecco ci6 che io

chiamo : Una grande religione ;
io la ravviso a questo segno ,

che

essa non lascia senza risposta alcuna delle quistioni rilevanti pel
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genere umano >. Cosi pensava e scriveva del Catechismo un lilo-

sofo, che avea avuto la svenlura di piu non vi credere : non sarebbe

gran cosa che ne avessimo noi un uguale concetto, noi che profes-

siamo di credervi tuttavia!

Che voi, signori umanitarii, vogliate sceglier dal popolo i piu

snelli garzoni e le piu avvenenti fanciulle, ed istruendoli nella mi-

mica, nella danza e nella musica, intendiate ad apparecchiarvene

cantori e danzatrici abili a molcere orccchi fastiditi ed a solleticare

cupidita imbastardite ed ottuse; tal sia di voi: fate il vostro cornodo;

e noi, non potendo porvi riparo, ci restringeremo a compiangere le

vittime che vi capitano fra le unghie. Ma che voi per questo insiync

vantaggio procuralo al popolo ,
vi diate 1' aria di unici suoi bene-

fattori, arrogandovi, quanto e da voi, il monopolio della sua educa-

zione; ma che a voi basti I

1

impudenza di attribuire alia Chiesa il

disegno di mantenere il popolo nella ignoranza, quando e sola la

Chiesa che del popolo illumina sovranamente le intelligenze, dirige

le volonta , forma le coscienze e consola i travagli della vita, men-

temeno che le agonie delia morte; codesto, signori umanitarii, ( e

perdonate se vel diciamo aperto ) codesto non e solamente follia da

guarirsi nel manicomio; codesto e misfatto di oltraggiata umanita,

i II y a un petit livre qu' on fait apprendre aux enfants, et tur lequel on let

interrogt a I' eglise ; litez ce petit livre, qui ett le catechittne; vous y trouverex

une solution de toutes le questions que j'ai posces, de toutet tant exception. De-

mandez au Chretien d' ou rient I' espece humuiite
,

il le tait ; ou tile ro
,

il le

tail ; comment die va, il le tait. Demandez a ce pout-re enfant, pourquoi il ett

id-bat tt ce qu' il deviendra apret ta mort. il rout fera une reponte sublime. . .

Origine du monde, origine de V etpece, quettion de race, destinee de I' homme

en cette vie et en I' outre, rapports de I' homme avec Dieu, devoirs de I' lionlmc

avec tet temblablet, droitt de ihomme tur la creation, il n'ignore rien; et quand

il tera grand il n hetitera pat dai-antage tur le droit naturel, tur le droit poli-

tique, tur le droil dot gent ; car tout cela tort, tout cela decoule avec clarte et

comme de toi-meme du christianisme. Voild ce ./u j" appelle une grande reli-

gion ; je la reconnait d ce tigne , qu' elle ne laitte tant riponse aucune du

quettiont qui interettent I' humanite. JOUFFROY. Melanges philotophique*

Pag. 424.
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e sacrilegio d'insultata religione: misfatto e sacrilegio che da ogni

gente civile si punirebbe almeno colla berlina e colla gogna. non

e egli vero che 1' uomo e uomo per 1' intelletto e per la voloo-

ta, e cbe quello quieta nel vero, come questa non pu6 riposare che

nel bene offertole con retto dettame dalla sicura coscienza? E non

sono appunto tutte queste facolta che si arricchiscono, si ordinano,

si armonizzano dalia istruzione religiosa, disponendo il popolo a

quella pace del cuore che e il massimo dei beni creati, e del quale

esso, quando e morigerato e cristiano, gode piu che non qualun-

que altra condizione sociale? fi forse questo bene adunque , que-

st' unico ma sovrano suo bene che s'insidia al popolo, quando o con

positivi argomenti o per indiretto e esso distolto dal catechismo ?

Vorreste dunque gettarlo nelle perplessita ,
nelle angustie , nel-

le tempeste -,
dicemmo quasi nelle agonie dello scetticismo

,
re-

taggio ,
la Dio merce, ristretto fmora alle condizioni colte

, e le

cui punture quanto siano cocenti sentono solo quelle anime di no-

bile tempera, che schive o rimorse del ravvoltolarsi nelle terrene

brutture, non trovano suolo fidato ove posare le orme, barcollano

tra i cupi rantoli delle disperazioni, tra le maledizioni di una natu-

ra che non capiscono e tra le bestemmie di un Dio in cui non cre-

dono. infelicissimo Giacomo Leopardi ! e quale piu ignorante ve-

dovetta del men col to nostro popolo, qual piu rozzo pastore degli

Appennini o delle Alpi non travers6 la vita piu tranquillo e piu

consolato di te
-,
di te

,
che tra tanti doni della natura avevi sortita

un' anima squisitamente temperata al bene ed un ingegno dei piu

comprensivi che sorgessero nella eta moderna? Ma quelli impararo-

no o credettero nel Catechismo e questo fu assai ad essi per la pre-

sente e per la vita avvenire
$
tu altresi lo imparasti, ma troppo pre-

sto da scellerati seduttori fosti travolto a discrederlo. Che fu la tua

vita? un supplizio il piu tormentoso che possa darsi ad una intelli-

genza creata: ti diremmo quasi un Tantalo del vero e del bene
,

cerco sempre, non trovato mai, anzi trovata la quasi certezza di non

lo potere trovare giammai. Tu tel divorasti inosseiyato quel tre-

mendo supplizio, tel rugumasti perpetuamente nel tuo segreto; che
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la greggia dei tuoi consorli non saria neppur bastata a capirlo ;
ma

ne lasciasti miserabile monumento nelle pagine piu scoufortanti e

sconsolale che siano roai uscite di peona umana. I tuoi codardi ed

eropii adulator! ti profumarono coll' incensiero Eaeendo di te qua-

si un l)io. e tu rivesti sopra ogni altro inlVlirissieno solo perche

on conoscesti Dio: il Dio dell' ignorante vedovetta, del rozzo pa-

store, il Dio del Catechisrao cattolico. E forse la fede in questo Dio

si vuole rapire al popolo per averlo veggente, istrutto e forbito?

Si (lira che tutto e vero ; ma che in sustanza i nostri venti mi-

liooi d Itaiiani del popolo ne forse tutti sanno il Catechismo, o cer-

to una gran parte non lo capiscono neppore tanto quanto e altri-

menti indispensabile per coglierne quei frutti preziosi chedivisam-

mo piu sopra. Ove ci6 si dicesse, si direbbe cosa non guari lontana

dal vero, che noi medesimi deploriamo, allaquale vorremmo si re-

casse un rimedio ampio alia stess' ora ed eflicace; ed e stato appun-

to il consiglio d' invocar quel rimedio, che ci ha falto si lungamen-

te intrattenere i lettori intorno a questo subbietto. Ma innan/.i trat'

to e manifesto, che un tale piu lamento ehe rimprovero da nessuno

puo esser mosso meno che dai riformisti umanitarii. Sarebbe ve-

ramente lepida questa ! Essi che hanno debilitnto queslo religioso

iiisegnamento, screditandolo, schernendolo ,
sfalandolo come da

Meno-, rubando al popolo lo scarso tempo che potrebbe dare al Ca-

tecitismo, mettendo questo in pericolosa concorrenza coH'apprendi-

mento di cento all re bazzecole piu ghiotte ed in apparenza piu pro-

fittevoli; essi che colle loro declamazioni ora ipocrite, ora sacrileghe

hanno diradala I'udienzadei catechisti, menomando il sacerdozio

della stima e dell' affetto dei popoli; essi che colle loro scaltrcsedu-

zioni son giunti perfino a fare che alcuni giovani sacerdoti e feviti

si vergognassero quasi d' insfgnare il Catechismo, e si pensaasero

sciocramente di meritar meglio del popolo insegnandogli a curare i

bachi o a calcolare i decimali; essi isomma che ban procurato alia

Italia questo gravissimodanno, essi verrebbero oggi a gittarlo in viso

alia Chiesa, quasi fosse opera delle sue mani ! I^a Chiesa si, cbe per

salvare al popolo questo tesoro si e chiamato addosso le ire dei tristi
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coll' odioso titolo di proteggitrice dell' ignoranza, la Chiesa si che ha

diritto dilamentarsene; e deplorare altamente che il secolo ahbia pur

troppo guadagnato per questa parte. E quinci muove appunto, come

notammo sopra, la difficolta, la diffidenza che s'incontra nella Chiesa

alia introduzioned'insegnamenti popolari diversi dal religiose, o che

almeno non abbiano in esso il fondamento precipuo. Se voi potete

entrar pagatori che lullo il popolo italiano (ma vedete tutto davvero)

sa e capisce il Catechismo, nessun Vescovo, nessun Curato vi apporra

la menoma difficolta, quand'anche vorrestefare del popolo altrettanti

dottori: basta solo che non gl'insegniate cose pericolose o pregiudi-

zievoli. Ma quando voi medesimi ci dite chesiamo ben lungi anco-

ra da questo, che tutto il popolo sappia ed intenda il Catechismo,

come volete che si pensi a procurare il dilettevole ed anche 1' utile

ai pochi, mentre i tanti piii mancano dello strettamente necessario?

Se in questa famiglia di venti individui ce ne ha dodici, forse quin-

dici che mahcan di pane, vi pare egli hello, vi parrebbe giusto ap-

prestare agli otto o ai cinque il saporito del companatico e le de-

lizie dei manicaretti, senza curarsi ne punto ne poco dei piu che

languiscon per fame? Codesto non ci parrebbe uguaglianza civile e

molto meno carita cristiana. Non ci par dunque di esser soverchi se

agli umanitarii ed alle umanitarie, spasimanti per la istruzione del

popolo, noi facciamo la seguente proposta, per rappattumare da

buoni amici questa differenza. Ci vogliono essi cooperatori zelanti

alle loro scuole? Bene sta! Si associno essi prim'a a noi nell'inse-

gnamento religiose e quando sara compiuta la bisogna di avere in-

segnato e fatto capire il Catechismo ai venti milioni di popolo ita-

liano, allora noi daremo mano ai fllantropi per insegnargli lettura,

conti, chimica, agricoltura, veterinaria o che che altro volete. Av-

vertano nondimeno quei signori, prima di accettare il partito, che

col volgere di ciascun anno forse un milione di fanciulli giungendo

all'uso della ragione cominciano ad aver bisogno dell' istruzione

religiosa ,
e noi prima di prestare 1' opera nostra

, vogliamo che a

quel bisogno sia provveduto. Ma torniamo sul serio.
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Ammesso dall'una parte che ilCatechismo sia I'lstruzione da darsi

al popolo, se non union, certo la piu rilevante, la piu salutare, la

piii
necessaria e quella che per ordine di tempo e di dignita debba

entrare innanzi a qualunque ultra; supposto che quella istruzione

sia in Italia in gran maniera scaduta per le ragioni toccale di sopra

e per altre che non e qui luogo di menzionare
;
noi non lasceremo

questo discorso senza aggiungere qualche parola pratica intorno al

modo di ristorarla. E sarebbe questo il massimo dei servigi che si

potesse fare ad un popolo da tante bieche escellerate arti insidiato.

Finchfc la Provvideoza non mandi chi fondi nuove istituzioni, a noi

pare che basterebbe ravvivare le antiche
-,

e ce ne sono tante per

questo bisogno! ma giacciono, fatta qualche rara eccezione, Ian-

guide, snervate, senza spirito, senza vita, e sembrano piu cadaveri

che cose vive. Nel rianimarle poi di nuovo spirito, il che comune-

mente pu6 farsi richiamandole ai loro principii, due preripui inlen-

dimenti si dovrebbero avere innanzi alia mente , e fare ogni sforzo

possibile per raggiungerli. Noi li riassumiamo in due parole dicen-

do, che si dovrebbe talmente ordinare ed organare questo insegna-

mento del popolo da ottenere davvero che lo abbiano TUTTI e BENE.

E quanto al tutti la e faccenda jiu ardua che a prima vista non

pare, soprattutto chi consideri Y agglomerazione scomposta di po-

polo nelle grandi citta, e la solitudine spesso inospitale in che esso

vive sparpagliato per le campagne; che do\v? nelle prime & mala-

gevole il discernerli perehe raccolti in troppi, nelle seconde e stra-

namente faticoso il trovarli e spesso impossibile i! raccoglierli anche

in pochi. Ma la cosa vorrebbe pigliarsi per parti e certo non molto

vast e: lid la quale maniera sarebbe problema pratico bellissimo e

degno di qualunque gran cuore questo che formoliamo cosi : Tro-

var modo che in una citta, in una Diocesi, in una Parrocchia, in

un Yillaggio, tutti, ma tutti davvero, i fanciulli dai sette ai tredici

anni, esempigrazia , abbiano una istruzione catechetira costante,

ordinata, graduata per guisa che si assicuri a ciascuno una cogni-

zione esatta e compiuta in proporzione, s' intende, alia eta ed alia

condizione dei discenti. Chi s'imbarcasse in questa santissima opera

oLX. 26
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scontrerebbe ostacoli d'ogni maniera, tra i quali non sarebbero ul-

timi la scioperataggine e la non curanza del genitori, la ripugnanza

di iiiolli fanciulli ,
la diflicolta di averli ai dati giorni ed alle poste

ore, atteso il cominciarsi che si fa proprio in quell' eta o i primi ser-

vigi rurali, o 1'uffizio di fattorini nelle bolteghe. E pure prima di

quella eta 1' istruzione sarebbe troppo precoce ;
valicata quella eta

si fa assai piu difficile sia per le passioni che cominciano a destar-

si, sia pel profitto che cominciasi a trarre dal lavoro
;
ed e sventura

somma di un giovane trapassare il terzo lustro senza avere avuta

con sufficiente pienezza quella istruzione. Avendola cosi tardi
, si

comincia a conoscere il male quando esso gia irapera come padro-

ne
;
e vede ognuno quanto sia piu malagevole lo scacciare di casa

il nimico, che non impedirgli 1' entrata. Ristretta dunque tra quei

confini, dai sette ai tredici o quindici anni, 1' istruzione religiosa

nel nostro popolo, ed ordinata per forma che tutli senza eccezione

1' abbiano intera e compiuta, e T opera piu salutare che si potrebbe

tentare al presente in Italia pel verace miglioramento del popolo

stesso. E npi fin che non si vegga assicurata questa, saremo sem-

pre guardinghi, sospettosi, diflidenti e, quanto e da noi, anche con-

trarii a qualunque altro diverse insegnaroento volesse tentarsi. Noi

guarderemo sempre somiglianti conati di universaleggiare 1' istru-

zione fra il popolo o come arti bieche di una setta che vuole acqui-

stare balia nel popolo per corromperlo, o come condiscendenze im-

provvide di certa buona gente che non sanno essi stessi quello che

vogliono e non capiscono quel che si fanno.

Per CH> che riguarda il bene, che em 1' ultra delle due condizioni

da ottenersi nel ristorare che si dovrebbe 1' insegnamento del Ca-

techismo, noi intendiamo che di ogni popolano non si pu6 fare un

teologo. Ma dal sapere a mente una nuda formola del domma e del

precetto lino a quella chiara e precisa intelligenza che ne ha un

teologo, ci ha molti gradi intermedii, dei quali non pochi sono acces-

sibili anche alle menti grossiere; e benche non riproviamo che quan-

do altro non puossi, si sappia almeno la nuda formola*, non possia-

mo dissimulare che questa ha ben poca eilicacia
, quando non e
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compresa dall' intelletto, senza di che non puo essere sentita e co-

me gustata dal cuoro. Ma qui sta 1' arduo: mettere le verita specu-

lative e pratiche della fede alia portata delle menti grossiere; e sla-

te certi che a far hene anche alia puerizia un Catechismo
, che sia

spiegazione ampia delle formole,,ci vuole piu teologia checomune-

mente non si crede, e forse ancora piu di quello che comunemente

non se ne reca. Per poter parlare con franchezza del domma e del-

la morale cattolica ; per presentarlo sotto varie forme ed applicarlo

a varii casi; per ricorrere con accurate proprieta ad esempii ,
ad

analogic, a somiglianze; a toccar con maeslria quei principii edet-

tami di ragione che, armonizzando mirahilmente colla fede, la con-

fortano a prevedere quelle difficolta che sorgono comunemente dal-

la ragione stessa e scioirliersi cosi di passata e senza quasi mostrarlo;

a tulto questo ci vuole forse piu perizia e padronanza della mate-

ria, che non a fare una predica quaresimale o a sostenere una pub-

blica disputa di teologia. E cosi se qualche ecclesiastico avesse mai

avuto a sdegno 1'umile ministero di catechista, in quanto si credea

di saper troppa teologia per dichinarsi cotanto hasso , ci perdoni

il sospetto, se egli ha avuto questo pensiero fa manifesto segno di

saperne troppo poco di teologia.

E questo basti intorno a ci6 che necessariamente si dove inse-

gnare al popolo per averlo non pur civi le e buono per altrui , ma

oziandio soprattutto buono per se nella duplice sua qualita di uomo e

di cristiano. Assicuratogli quello non riproviamo che gli s* insegni

qualunque altra cosa utile ed onestamente dilettevole
;
ed a que-

sto intendimento tratteremo nei seguenti articoli delle scuole pro-

fessionali e degli Asili d' infanzia. Ma se questo pu6 essere privile-

gio dei pochi . 1* universale appena potra avere altro che il Cate-

chismo.
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IV.

DelT impotenza de' sensi a parlecipare della conoscensa.

Esaminate le ragioni dal gentile avversario recate contro la teo-

rica degli universal! *, passiamo ora adiscutere quelleche egli ap-

porta per dimostrare che la cognizione non pu6 in alcuna guisa at-

tribuirsi ai sensi. Tali ragioni si riducono a dire che concedendo a

questi di conoscere 1' obbietto quantunque materiale e concrete ,

si viene a confonderli coll' intelletto, a cui veramente la conoscenza

appartiene ;
e quindi si leva ogni specifica differenza tra 1' uomo e i

bruti. Imperocche percepire un oggetto qualunque da noi distinto

importa apprenderne F essere e la sostanza
,

il cbe e proprio del

solo intelletto. Che se S. Tommaso in varii luoghi delle sue opere

ha detto che i sensi conoscono ,
ci6 vuol condonarsi al S. Dottore

il quale eraw certo modo legato al linguaggioAristotelico, ma non e

da tollcrarsi ne' sani filosofi d'oggidt, di cui i dovere serbar la pro-

priela delle espressioni per non favorire gli errori gia troppo domi-

nanli -.

1 Vedi Civilta Cattolica II Serie, vol. X, pag. 273.

2 . 21. \-
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Veramente questo bisogno di compatimento e di seusa per 1' im-

proprietu di parlare non dec restringersi al solo S. Tommaso, ma

a t ut ti i filosofi, anterior! a quest' ultimo periodo d' oggigiorno : i

quali senza veruno scrupolo al mondo usarono la voce conoscere

per rispetto air operazione de' sensi. Anzi a* giorni nostri medesimi

non mancan di quelli che continuano ad adoperare )o stesso linguag-

gio come, a tacer degli altri, fa il Balmes in moltissimi luoghi delle

sueopere. Ne solo i filosofi, ma il genere umano tutlo quanto cade

nrll.i prefata imperfezion di linguaggio, attribuendo la conoscenza

ai bruti, i quali certamente non son dotati se non di senso. Che piu?

perlino la stessa Santa Scrittura non va esente da questa laccia ,

dicendoci a cagion d' esempio che il hue conosce il padrone e 1'asi-

no la stalla: cognovit bos possessorem suum el asinus praesepe domi-

ni sui l. Tutti questi, grazie al progresso d' alcuni fllosofi moderni,

hanno mestieri d
1

indulgenza per parte di chi legge od ascolta ,

nttine d' essere scusati di sensismo e ripresi non d' altra colpa che

d' improprieta di parlare ;
avendo la scienza final mente scopirto

che la voce conoscere non pu6 competere che al solo intelletto.

Vero e che un tal difetto di parlare reca qualche meraviglia an-

che per riguardo al solo S. Tommaso; per non dir nulla di tutta la

schiera degli Scolastici . che hanno comune con lui la medesima

colpa. Giacche se si trattasse di cosa dipendente da lunghe osser-

vazioni e sperimenti non ancora ten tali a que' tempi ; ognuno ve-

drebbe la ragionevolezza di dire che S. Tommaso privo di si fatti

presidii pole facilmente cadere in errore rispetto al vocabolo ,
non

avendo potuto aver distinta conoscenza dell' obbietto che per quello

esprimevasi. Ma trattandosi di cosa non dipendente da ulteriori sco-

perte e soggetta solamente all'analisi e meditazione dell'animo, don

sa spiegarsi come una mente si acuta e ritlessiva, qual era quella

di S. Tommaso, non vedesse ci6 che con tanta facilila veggono alcu-

ni al tempo d' oggi, inferiori forse all' iiitelletto dell' Angelico. Cer-

tamente niuno dira che i progressi dell' anatomia e della fisiologia

i ISAIA c. I, 3.



406 RISPOSTA A.& UN DOTTO

ban fatto si che osservato meglio il sistema nerveo ,
e le funzioni

della vita organica, si e trovato che V atto della facolta senziente

non era conoscitivo. Ma dovra assolutamente dirsi che la scoperta

di questa verita e nata dalla meditazione piu accurata della natura

della conoscenza riguardata nel proprio concetto, e nella distinzione

che passa tra 1' intendimento e la semplice sensazione. Or noi ab-

biamo per indubitato (e molti sono del medesimo avviso) che quan-

to 1' eta moderna sovrasta all'antica per copia ed ampiezza di cono-

scenze empiriche in ogni genere di scienze naturali
;
altrettanto

1' Aquinate e la scuola del medio evo avanz6 i filosofi posteriori per

ci6 che si attiene a speculazioni meramente ideali concernenti le

essenze delle cose e gli attributi e le differenze che ne risultano. In

somma per cio che costituisce la sostanza, direm cosi, della scienza

filosofica e i principii regolatori della medesima, noi crediamo che

S. Tommaso abbia colto nel segno, e che mettersi in piena opposi-

zione con lui non possa farsi senza mettersi in piena opposizione

col vero, e senza cacciarsi in sentieri ciechi e tortuosi non condu-

centi che all' errore. Ora se ci ha punto capitale in filosofia, esso e

certamente quello che riguarda la natura della conoscenza
;
da cui

dipende ii giudizio intorno alia natura stessa dell' animo. fi egli

dunque possibile il credere bruttata si turpemente sopra un tal pun-

to la dottrina del S. Dottore? e credendola tale, pu6 continuarsi a

riputar lui scorta sicura e maestro autorevole in filosofia?

Se non che ripigliera il cortese avversario, codesta nostra osser-

vazione non aver alcuna forza contro di lui : perocch^ egli se con-

danna il vocabolo, assolve peraltro il concetto di S. Tommaso
;
anzi

vuole che la bonta di questo valga a distruggere la malizia di quel-

lo. In queslo caso
,
cosi tostamente soggiunge, piu che alia frase

vuolsi guardare al concetto dell' Aquinate, che si palesa abba-

stanza chiaro per illutninare anche le sue maniere di dire che

potrebbero qualche volta parere o false od inesatte.

Noi
,
a vero dire

,
confessiamo che anche ci6 ci riuscirebbe un

po' duro, lo stabilire cioe che S. Tommaso in materja si rilevante

parlasse male benche per altro pensasse bene. Imperocche qui non
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si tratta di espressione usata una o due volte per incidence
, ma

bensi trattasi di un linguaggio costantemenie serrate
;
e non finia-

ino d intendere come il concetto di uno scrittore, si precise qual e

fuor d' ogni dubbio S. Tommaso, debba essere coiitrario a cio che

ripetutamente suonano le parole. Nondimeno poiche 1'avversario

appella al concetto, e vuole che ad esso ci atteniamo, checche sia

qui dell' ovvio significato delle voci
5
accettiamo la pruova , non

dovendo essere scortesi con chi ci e modello di gentilezza.

V.

Se possa mostrarsi che il concetto di S. Tommaso sia contrario

a tid che suonano qui le voci.

Ma d' onde dimostra il cortese avversafio che S. Tommaso non

intese d'attribuire ai sensi la cognizione nel significato proprio della

parola ? Ecco come e espressa tutta la sua dimostrazione. Egli

(cio6 S. Tommaso) aflerma francamente : Giudicare della sostan-

za della cosa non appartiene al senso , ma air intellelto . il cui

obbietlo e 1' essere della cosa : l)e substantia re* iudicare non

pcrlinet ad sensum, sed ad inlcliectuin, cuius obiectum est quod

quid esl l. Quindi conseguita che il senso non conoscc F essere

a delle cose. Ma se cio e vero, dunque il senso non conosce inillu:

perche la prima cosa che di un oggetto qualunque si apprende

e 1' essere, e tolto questo rimane il nulla.

Se non andiamo errati
, questo discorso contiene in s tre ra-

gioni; cior che il giudizio intorno alia sostanza appartiene air in-

telletto; che dell' intelletto parimente 6 proprio percepire la quid-

dila dell' oggetto; che non si puo aver cognizione senza appren-

dere T essere , e 1' essere non si apprende che coll' intelletto. Se

queste ragioni si recassero in modo assoluto, ognun vedrebbe age-

volmente il vizio onde sono oflese, il quale e di supporre che ogni

i IV. Dtet. 12, a. i,q. 2ad2.



408 RISPOSTA AD UN DOTTO

cognizione sia o un giudizio intorno alia sostanza
,
o una percezio-

ne di essenza, o un' apprensione dell
1

essere quale 1'ha 1'intelletto,

cioe in universale. Or codesta supposizione e evidentemente falsa
,

potendosi dar cognizione che non sia giudizio (come accade delle

semplici apprensioni); e apprensione che non riguardi 1' essenza

(come e della conoscenza del solo fatlo) ;
e apprensione del fatto

che non sia universale ma concreta (come quando si percepisce un

individuo). Ma il noslro avversario arreca queste ragioni in modo

relativo, doe per riguardo a S. Tommaso; giacche qui si tratta di

scoprire il suo vero concetto in ordine al negare o concedere la co-

gnizione ai sensi. II perche noi sotto questo aspetto dobbiamo di-

saminarle, e il faremo partitamente, e con la maggior chiarezza e

precisione possibile.

II primo argomento adunque si esprimerebbe cosi in forma dia-

lettica : S. Tommaso afferma francamente che giudicare della so-

stanza non appartiene al senso, ma all' intelletto: De substantia rei

iudicare non pertinet ad sensum sed ad inlellectum. Dunque, se-

condo il concetto del S. .Dottore, ai sensi non appartiene la cono-

scenza.

La risposta anche in forma dialettica e facilissima: Concedo 1' an-

tecedente; nego il conseguente. La ragione di tal negazione si e

perche 1' inferenza dell' avversario e piu ampia della premessa. La

premessa e che il giudizio, secondo S. Tommaso, non appartiene al

senso. Dunque 1' illazione legittima sarebbe stata che, secondo S.

Tommaso, al senso non compete la sola conoscenza contenuta nel

giudizio, non gia la conoscenza in generate. Per poter inferire che

secondo S. Tommaso niuna conoscenza compete al senso, bisogna

supporre che secondo S. Tommaso non vi e altra conoscenza se

non quella che si contiene nel giudizio. Ora ci6 e falsissimo
;
e a

convincersene basta consul tare
,

se non altro
,

il secondo articolo

della quistione sedicesima nella prima parte della sua Somma teo-

logica. Ivi S. Tommaso si mette a discutere in quale atto della

mente si trovi propriamente la verita
;
e dopo avere stebilito che la

verita consisle nella conformitu dell' intelletto colla cosa conosciuta,



E CORTESE LOMBARDO 400

per conformitatem intellects* et rei veritas definitsr; soggiunge

che conoscere questa conformita e conoscere la verita
,
unde con-

formitalem istam cognoscere est cognoscere veritatem. Quiruli ripiglia

chc tal conformita non si conosce in nessun modo dal senso
, per-

ch^ il senso non giudica; dair intelletto poi non si conosce, finche

esso apprende la sola quiddita della cosa , ma si conosce quando
dalT apprensione passa al giudizio. Ilanc aulem nullo modo sensus

cognoscit. Licet enim visits habeat similitudinem visibilis non tamen

cognoscit comparationem quae est inter rem visam et id quod ipse

apprehendil de ea. Intellects autem conformitalem sui ad rem intel-

ligibilem cognoscere potest;sed tamen non apprehendit earn, sccundum

quod cognoscit de aliquo quod quid est. Sed quando iudicat rem ita se

habere sicut esl forma quam de re apprehendit , tune primo cognoscit

el dicit rerum, et hoc facit componendo et dividendo. Onde conchiude

che la verita si trova nel senso e nella semplice appronsione del-

intelletto
,
ma non vi si trova come conosciuta ; perchfc non vi si

trova conosciuta la conformita del conoscentecoll' obbietto, nel che

consiste la ration di vero propria dell' intellelto , a cui appartiene

possedere la verita in qunnto conosciuta. Ma codesta verita in quan-

to conosciuta non si trova che nel solo intelletto componenle e di-

vidente ,
ossia giudicante. Veritas iqitur potent esse in sensu vel in

intellects cognoscente quod quid est, ul in quadam re vera, non aulem

ut cognitutn in cognoscente , quod imporlat nomen veri. Perfcctio

enim inleUeclns esl verurn ut cognitum. Et ideo , proprie loquendo ,

verilas est in intellects componenle et diridenle , non autem in sensu

neque in intellects cognoscente quod quid est

Di qui chiaramente apparisce: I. che S. Tommaso distingue* una

doppia cognizione : I' una che sia un semplice apprendimento del-

1" oggetto, I' altra che sia un giudizio; II. che dell' intelletto son

proprie amendue, del senso la sola prima ;
III. che la verita come

conosciuta non trovandosi se non nel giudizio ,
essa in quanlo tale

non appartiene che all' intelletto; IV che il senso, benche non giu-

dichi, nondimeno apprende; V. che perosebbene non abbia la verita

come conosciuta fperchfe ci6 6 dote del giudizio , di cui il senso 6
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privo) ;
tuttavia ha la verita propria della semplice apprensione,

qual si trova eziandio nell' intelletto quando non giudica ma solo

apprende il quod quid est *
.

Din n
|

ue e Calso che per S. Tommaso ogni conoscenza import!

giudizio; giacche nello stesso intelletto ammette una conoscenza

che non sia giudizio ,
e alia quale come all' apprensione del senso

concede la denominazione di vero
,
benche in grado imperfetto;

ideo bene invenitur quod sensus est verus de aliqua re vel intellectus

cognoscendo quod quid esl, sed non quod cognoscal aut dical verum.

Di piu, nel tempo stesso che nega il giudizio al senso, gli concede

1' apprensione d' una qualche cosa
;
won cognoscil comparationem

quae est inter rem visam et id quod ipse apprehendit de ea 2.

II secondo argomento puo proporsi cosi : S. Tommaso afferma

che la quiddita e obbietto del solo intelletto
;
cuius obiectum est quod

quid est. Dunque, secondo lui, niuna cognizione appartiene ai sensi.

Qui ancora, conceduto Tantecedente, deenegarsi il conseguente:

perche suppone che secondo S. Tommaso non si diaaltra conoscen-

za se non della quiddita d' una cosa. Or ci6 e falsissimo
; giacche*

S. Tommaso nello stesso articolo in cui afferma che il conoscerele

quiddita, eziandio de' sensibili, appartiene non al senso ma all' intel-

letto, naturas sensibilium qualitatum cognoscere non est sensus sed

1 Pitt espressamente e distintamente insegna queste medesime cose nel co-

mento al prituo libro De interpretations di Aristotele. Ne citeremo per saggio

alcuni tratti.

Duplex est operatio intellectus, Una quidem, quae dicitur indivtsibilium in-

telligentia, per quam scilicet apprehendit essentiam cuiuscumque ret in seipsa.

Alia est operatio intellectus scilicet componentis et dividentis. Lei. I.

Sensus non componit nee dividit. Ivi. Lez. HI.

Quamvit sensus proprii obiecti sit verus, non tamen cognoscit hoc esse ve-

rum. Non enimpotest cognoscere habitudinem conformitatis suae ad rem, sed

solum rem apprehendit; intellectus autem potest huiusmodi habitudinem con-

formitatis cognosceere, et ideo solus intellectus potest cognoscere veritatem. Ivi

lez. in.

2 Sitmma Theologica I p., q. 16, art. 2.
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intellectus *
;
nello stesso articolo, diciamo, ulferma ancora che il

senso percepisce I' oggetto estorno clie fa impressione sull' organo,

exterius immutalivum est quod per se a sensu percipitur et secundum

cuius diversildtem sensitivae potentiae distingwtntwr -. nell' arti-

colo terzo delta quistione ottantesimasettima dice che i contingenti

si conoscono direttamente dal senso, indirettamente dall' intelletto ;

e che le ragioni universal! e necessarie di essi contingenti cioe le loro

quiddita astratte sono conosciute dal solo intelletto. fontingentia

prout sunt conlingentia coynoscuntur directe quidem a $ensu, indire-

ct- union ab intellect!* ; rationes autem nninraales et necewariae

conlingentium cognoscuntur per intelleclum. Dunquee chiaro essere

alieno dalla mente di S. Tommaso che ogni cognizione importi la

percezione di quiddita.

II terzo argomento era : Secondo S. Tommaso 1'essere e la prima

cosa che di un oggetto qualunque si apprende. Or il senso non

conosoe 1' essere delle cose secondo S. Tommaso. Dunque secondo

S. Tommaso il senso non conosce inill.t.

Questa obbiezione cade per terra col semplicemente distinguere

la prima proposizione , sopra cui e fondata. Imperocche quando

dicesi che secondo S. Tommaso I' essere e la prima cosa che di un

oggetto qualunque si apprende, se tal aflcrmazione s' intende delta

sola conoscenza intellettuale, e vera
;
ma se si estende a tutta la co-

noscenza presa generalmente, e falsa. Onde da che i sensi non ap-

prendono 1' essere, non seguita che essi non apprendano nulia.

Noi saremmo desiderosi di sapere da qua! luogo di S. Tommaso

ricaverebbe TAvyersario che 1'essere 6 la prima cosa die si apprende

in qualunque ijenere di conoscenza. Per fermo il S. Dottore allor-

che si mette di proposito a chiarire I ordine onde procedc in noi e

si svolge la cognizione, inrulca il contrario. Siane prova I' articolo

terzo della quistione ottantcsimaquinta nclla prima partc della sua

Sommateologica. Ivi egli distingue la conoscenza in generate, dalla

1 Summit Theol. 1 p., q. 78, art. 3.

2 Ivi.
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conoscenza ristretta al solo ordine intellettivo. E quanto allasecon-

da stabilisce che essa passa da concetti piu universal! a meno univer-

sal!; prius occurril inlellectui nostro cognoscere animal quam cogno-

scere hominem ; et eadem ratio esl si comparemus quodcumque magis

universale ad minus universale. Onde e facile ad inferire di qui che

dunque secondo il S. Dottore la nozione che prima di tutte riluce

nel nostro intelletto, e dalla quale la mente nostra esordisce il suo

lavoro cogitativo, sia quella dell' essere
$
essendo questa la piu uni-

versale ed indeterminate.

Ma rispetto alia prima considerazione cioe alia conoscenza in ge-

nerale, S. Tommaso spiegatamente afferma che prima e in noi la

conoscenza de
1

particolari e concreti, e poi quella degli universal!

ed astratti
;
arrecandone per ragione il precedere che fa in noi la

conoscenza sensibile alia conoscenza intellettuale : cognitio inlel-

lecliva aliquo- modo a sensibus primordium sumit. Et quia sensus

est singularium, intellectus autem universalium: necesse est quod co-

ynilio singularium quoad nos prior sit quam universalium cogni-

tio I. Ecco dunque come in quel medesimo luogo, da cui si ri-

cava, che, secondo S. Tommaso, la prima cosa che coll' intelletto

si apprende intorno a un oggetto qualunque sia 1' essere
,

in quel

medesimo luogo, diciamo, s'insegna che ci6 non ha luogo per rispet-

to alia conoscenza in generale, perche espressamente si dice che in

noi la conoscenza dei singolari va innanzi alia conoscenza degli

universal!. Or, se la conoscenza dei singolari e quella che, secondo

S. Tommaso, precede alia conoscenza degli universal!
,
come pu6

dirsi che secondo S. Tommaso non si pu6 aver cognizione qualun-

que senza aver prima 1' apprensione dell' essere, la quale e cogni-

zione universalissima? C!6 avviene al solo intelletto, il cui obbietto

formale, secondo S. Tommaso, e 1' ente preso in tutta 1' ampiezza

sua
,
ma non pu6 trasferirsi in nessuna guisa ai sensi, il cui obbiet-

to formale e o il colore ,
o il suono ,

o 1' odore e via discorrendo ,

secondo la diversita di ciascuno
;
e ai quali appartiene 1' aggirarsi

1 Summa Theol. I p., q. 85, art. 3.
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intorno ai soli singolari e concreti
,
come per contrario e proprio

dell' intelletto apprendere gli universal! ed astratti *.

Gli argomenti adunque dall' avversario recati per dimostrare che

S. Tommaso non intende concedere la cognizione ai sensi non so-

lamente non provano nulla, ma provano piultosto il contrario. Per-

ch^ accennano a luoghi delle opere del S. Dottore, dai quali in cam-

bio di cavare idee emendatrici di quel linguaggio, si cavano idee

confortatrici al medesimo. Dunque e falso che in S. Tommaso il

concetto corregga le parole sopra questo punto ;
e per6 I' avversa-

rio o dee confessare che I' attrihuire la cognizione ai sensi non ha

che far col sensismo, o dee accusar di sensismo lo stesso S. Dottore.

VI.

Una digressione ad altri scrittori.

Se si trattasse del solo dotto uomo, a cui direttamente rispon
-

diamo, la controversia potrehhe qui terminarsi. Conciossiach^ as-

sodato, come veramente S. Tommaso attrihuisce la conoscenza ai

sensi; la riverenza illimitata
,
che egli mostra verso la dottrina di

questo eccelso Dottore, non gli permetterehbe di persistere in quel-

la sua sentenza : Chi attribuisce questa efficacia al senso, lo confonde

colla potenza intellettiva e cade in un pretto sensismo. Ma perciocche

noi scriviamo anche per altri, e ci ha di quelli che con una legge-

rezza da far pieta leggono S. Tommaso senza capirne non che tut-

to insieme il sistema mirahile della doltrina, ma neppure il signi-

ficato genuino delle voci nei testi spicciolati che citano-, ci 3 me-

stieri soffermarci un altro poco sopra questo argomento. Costoro

non hanno difticolta di dire apertamente che il principio sensistico

di Aristotile infetta la dottrina deR'Angelo delle scuole. E nondi-

I Id quod coijnotcit tentut matcrialiter et conrrete, quod ett eognotrtre lin-

gulare directe, hoe cognotcit intellectus immatfrialiter el abttracte , quod tit

cognotcere univcr$ale. S. TOMMASO Summa Tkeol. I p., q. 86, art. 1 ad 4.
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meno la Chiesa nella festa del Santo ci fa pregar Dio che ci conce*

da di poter apprendere questa dottrina : Da no&is, quaesumus, et ec

quae docuit ,
intelleclu conspicere i. In verita una dottrina infetta,

di sensismo, e per6 radicalmente viziata, merita una particolare

preghiera al Signore, perche ci conceda d' ammaestrarcene! lo cre-

do che le persone di cui parliamo si guarderanno bene dal pur prof-

ferire colle labbra quella preghiera, non che accompagnarla col

cuore. E questa forse sara la ragione per cui danno poscia a dive-

dere d' aver tanto poco compresi i sensi di S. Tommaso
,
che gli

altribuiscono talvolta il contrario di cio che egli espressamente af-

ferma. Cosi per recarne un eserapio, a fin di provare che nella teo-

rica di S. Tommaso I'intelletto verrebbe a confondersi col senso, re-

cano quei testi in cui egli afferma che 1' oggetto proprio dell' intel-

letto nostro e la natura del sensibile 2
, soggiungendo questa curiosa

sentenza : nalura per allro che non e conosciuta per un atto delY in-

telletto ma per la sensazione. Or non ci ha cosa piu conta nella dot-

trina di S. Tommaso quanto 1'opposto, cioe che la natura qual che

ella siasi non e obbietto del senso ma della mente. Per non allun-

garci in tal proposito, basti ricordare il testo da noi citato piu sopra

in cui esplicitamente si dice che la natura eziandio delle qualita sen-

sibili non si conosce dal senso ma daH'intelletto: naturas sensibilium

qualitalwn coynoscere non est sensus sed intelleclus 3. Se con tanta

facilita si obblia cio che e si solenne in S. Tommaso, qual mera-

viglia che non si comprendano i sensi delle parole la cui intelli-

genza richiederebbe qualche meditazione e qualche confronto con

altri luoghi paralleli e dichiarativi delle medesime. Cosi si cita la

similitudine della tavola rasa, 1' intelletto agente che illumina e spi-

ritualizza, le percezioni sensibili trasformate in idee eterne e ne-

cessarie, le specie impresse ed espresse convertite in intellezioni,

1 Festa di S. Tommaso d' Aquino 7 Marzo.

2 Proprium obieclum intelkctui nostro proportionalum e&t natura ret sen-

tibilis. Summa Theol. I p. . q. <S i. art. 7.

3 Summa Theol. 1 p., q. 78, art. 3.
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ficendosi un gtiazzabuglio di cose dette e non dette da S. Tom-

naso
; e, senza darsi intorno alle dette verun pensiero ;il mondo di

penetrarne 1' intemo significato. E pure a renderli piu rispetlosi e

guardinghi sarehbe potuta bastare questa sola considerazione
;
che

s S. Tommaso fu quella cima di sapienza che fu , non doveano

i 3uoi filosofemi essere tanto ridicoli n& tantoassurdi, quanto il lu-

micino de' modern! baccalari basta a scoprire.

Noi nel volume decimo di questo periodico a pagina 159 demmo

una succinta spiegazione della piu parte di quelle voci. Qui voglia-

mo accennare il senso di due altre di cui i detrattori di S. Tom-

maso abusano perch& non !e intendono. Essi ripetono bene spesso:

secondo S. Tommaso 1' obbietto proprio dell' intelletto umano la

natura o quiddita delle cose sensibili. Dunque, soggiungono, o non

conosciamo o appena conosciamo le cose soprassensibili. Ma banno

costoro giammai applicato I

1

animo a capire che cosa intendesi da

S. Tommaso per natura, e che cosa per obbietto proprio e propor-

zionato d' una potenza? lo credo che no. Natura o quiddita per

S. Tommaso e ci6 che costituisce una cosa quale che siasi, quod

quid e&t; e la ragione intrinseca e percettibile dell' oggetto , e la

quale pu6 appalesarsi a quella sola virtu conoscitiva che non si fer-

ma al semplice fatto ma vi penetra dentro ad intuirne 1' essenza :

Una duarum operationum intellectus ent indi^isibilium intelligentia;

in quantum scilicet inteUectus intelligit absolute cuiuscumque rei quid'

dilatem sive essentiam per seipsam, puta quid est homo, vel quid est

album, vel quid aliud huiusmodi '. Laonde la natura o quiddita si

avvera non solo della sostanza, e dei diversi gradi di perfezione che

nella sostanza s' inchiudono; ma si avvera altresi delle qualita, delle

relazioni, del tempo, dell' azione, del movimento, e di tutto cio che

in qualsivoglia modo partecipa dell' essere. Anzi delle privazioni

eriandio poo considerarsi la quiddita; bench^ non direttamente in

loro stesse (giacchfe non constando 6*i essere reale non sono da sfe in-

telligibUi), ma indirettamente nella opposta perfezione che negano.

i Perikermeniat 1. I, lect. III.
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L' obbietto poi proprio nel linguaggio di S. Tommaso significi

T obbietto primo e imraediato d' una potenza conosci.tiva : Id quol

est primo el per se cognitum a virlule cognoscitiva, est proprimn eiu>

obiectum *
. Siccome ancora 1'oggetto proporzionato e quello die cor-

risponde al modo di essere del conoscente. Di che egli inferisce che,

essendo 1' animo nostro nello stato della presente vita uno spirito

informante un corpo, e la sua facolta conoscitiva essendo un intei-

lettivo innestato in un sensitive; 1' operazione ad essa proporziontta

si e di percepire 1' intelligibile in un sensibile, ossia una quiddita

per se non materiale in un fantasma materiale: Operatic proporlio-

nalur virtuli el essenliae: inlelleclivum aulem hominis esl in sensitivo,

el ideo propria operalio eius est intelligere intelligibilia in phanta-

smalibus 2.

Poste si fatte spiegazioni, 1' aflermarsi da S. Tommaso che 1'ob-

bietto proprio dell' intelletto umano e la natura delle cose sensibili

equivale a questo: che i primi obbietti percepiti dalla mente nello

stato della presente vita sono le quiddita o ragioni intelligibili che

immediatamente si manifestano nei fantasmi sensibili sotto il lume

astrattivo dell' intelletto agente. Tali sono, a cagion d' esempio, la

ragion di essere, di unita, di sostanza, di mutamento, di causa, di

atto, di potenza, di modificazione, e via discorrendo di tutte le altre

nozioni trascendentali e comuni che nella loro generalita abbrac-

ciano diverse specie di cose, e molte delle quali, nella loro massima

astrazione, stendono 1' obbiettivo concetto a tutto cid che e o in qua-

lunque modo pu6 essere 3
. Da tali concepimenti astrattissimi vien

la mente a formare i primi principii ed assiomi della ragione, e per

\ Summa Theol. I p., q. 85, art. 7.

2 In lib. De lUemoria et Reminiscentia lect. 1 .

3 Queste ragioni che per la loro ampiezza trascendono la materia sono da

S. Tommaso chiamate iramateriali , non perche non si trovino nella materia ,

ma perche non vi si trovano secondo tutta In loro universalita : Quaedam ve-

ro xmit, quae non dependent a materia, nee secundum esse nee tecundum ra-

tionem, vel quia nunquam sunt in materia, ut Deut et aliae subitantiae tepa-

ratae, vel quia non universaliter sunt in materia
,
ut tubstantia , potentia et

act us et ipsum ens. In Physic, lib. 4
,
lect. 1 .
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lavoro cogitalivo e sintetico determina poi altri concetti ed altri giu-

dizii meno universal!. Con ci6 la mente si fornisce d' idee e di giu-

dizii d' ordine astralto, che poscia le valgono come di faci a rischia-

rare 1' ordine concreto e reale
, e dall' applicazione de' quali, fatta

a subbietti determinati, ella s' innalza, mercfc il discorso della ragio-

ne, ascoprire altri veri non palesi immediatamente da se, ma legati

e connessi con quelli che 1' esperienza sotto la luce di quelle idee e

di quei principii le manifesta.
'

Questo, in brevissimi cenni, e il procedimento dell' umana cono-

scenza secondo la leorica di S. Tommaso; ed e 1' unica ragionevole

e possibile spiegazione die corrisponda alia natura dell'uomo, eai

fatti dell' esperienza, come avremo occasione di mostrare nel corso

dei noslri articoli.

Gli ontologi si scandalizzano ancora nel leggere in S. Tommaso

che 1' intelletlo nostro, dopo d' aver come primo suo obbietto con-

template questequiddita o nature astrattc, dalle cose visibili sisolle-

va poi in virtu di quelle ad una qualchecognizione delle coseinvi-

sibili: InlJleclus humaiii, qui esl coniunctuscorpori, proprium (cioe

immediate e primo) obieclum est quiddilas sive nalura in maleria cor-

porali ejcislens; et per huiusmodi naturas visibilium rerum etiam in

invisibilium rerum aliqualem cognitionem ascendil *
. Essi si lagnano

specialmenle di quella voce qualche, aliquaiem -. che applicata alia

conoscenza che abbiamo di Dio
, sembra troppo deprimerla. Ma

S. Tommaso che non amava d'insegnare al mondo ciance ma verita,

sapientemente adoper6quelld voce per farci comprendere che la co-

gnizione che noi abbiamo di Dio nella presente vita non e intuitiva

nt' piena, ma astrattiva ed imperfetta. Venendo poi nel medttsimo

articolo ad indicare piu in particolare in che consiste quell' aliqualis

per rispetto alia cognizione che quaggiu abbiamo di Dio, soggiun-

ge : not conosciamo Dio come causa Jell' universe ,
e per eccesso

sopra le perfezioni delle cose create , e per rimozione de' limit! e

de' difelti che ravvisiamo negli esseri contingent! e finili : Deuin, ut

1 Summa Theol. I p. , q. Si, art. 7.

Serie II, vol. X. 27
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Dionysius dicit c. 1, de div. Norn. lect. 3, cognosdmus ut causam el

per excessum et per remotionem 1
. Or dica chiunque sinceramente

consulta la verita della coscienza e non i voli della fantasia
,
se non

e tale appunto la conoscenza che abbiamo di Dio. Qual concetto ci

formiamo di Dio? Di un Ente supremo, da se sussistente e perfet-

tissimo e causa improdotta di tutto il creato. Or non si avverano

qui i tre elementi appunto assegnati da S. Tommaso : ut causa, et

per excessum, el per remotionem ? E a tal concetto non ci solleviamo

per le quiddita astratte dalle cose visibili? Non appartiene al nume-

ro di tali quiddita la ragione di causa , e la ragione di ente da cui

rimoviamo le imperfezioni e i limiti, ed a cui attribuiamo un ecces-

so infinite sopra tutto ci6 cbe in modo proprio degli esseri creati la

mente nostra concepisce ? Lo stesso dicasi delle altre perfezioni di-

vine
,

la cui conoscenza rettamente analizzata
,

si vedra non risul-

tare in noi altrimenti, se non in quanto purifichiamo in virth di

astrazione i concetti a cui venimmo per la considerazione delle cose

create, e rimovendo da essi ogni difetto li lasciamo rilucere in tutta

la loro dignita e bellezza, sicche senza fine sorpassino ogni realita

capace di competere ad esseri limitati e prodotti. II che significa

che c'innalziamo ad essi per excessum et per remolionem, prendendo

le mosse dalle quiddita astratte dalla considerazione delle cose vi-

sibili. Questa e la conoscenza che abbiamo di Dio, secondo i delta-

mi del senso comune
;
e secondo 1' insegnamento 'stesso dell' Apo-

stolo : Invisibilia Dei per ea quae facta sunt intellecta conspiciuntur,

sempiterna quoque eius virtus et Divinitas 2
. Chi non contento di

essa vuol sognarne un' altra piu elevata e sublime, e padrone di

farlo, ma a queste due condizioni che ci sembrano ragionevolissi-

me. La prima e che si ricordi che sogna, e che la filosofia non si

definisce : La scienza de' sogni, bench^ sublimi. La seconda che non

gli e lecito in virtu de' suoi sogni screditare i Dottori di S. Chiesa

che formarono e formano tuttavia I' ammirazione del mondo.

(II fine nel prossimo quaderno).

1 Luogo citato: Ad tertium.

2 Ad Romanot I.
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LA PARTENZA
Ella e proprieta di cotesto povero cuore umano il contraddire

conlinuo a se medesimo; ne desidera mai alcuna cosa ch'egli ezian-

dio nun mescoli al desiderio il timore : vuole e disvuole; aflerma

e niega : difende e impugna tutlo ad un tempo con uno avvicendar

faticoso d' odio e d' amore, di fuga e di ricerca, di contento e di

sconforto , di piacere e di doiore, che il fatto suo e una lotta e un

duellare incessante e inestimabilmente crudele. Lauretta era tutta

in faccenda ad assettare il suo corredo da viaggio : da si gran tem-

po ella desiderava che giugnesse quell' ora beata di uscir di faini-

glia, di torsi alia soggezione niaterna, di separarsi e scostarsi \lalle

rampogne d' L'baldo , dalle dolci ammonizioni dell' Irene ,
da tutti

quei niinuti doveri che circondano una nubile damigella in rasa e

fuori, conversando e tanendo, trastuUandosi ,
o nei femminili eser-

cizii intertenendosi : rodeasi di quel vivere a iegge; invidiava le ma-

ritate, piii libere riputandole; quell' essere padrona pareale pur la

bella cosa, ne credea che dovesse mai giugnere quel felice momen-

lo, in cui uno staftiere entrando le dicesse iladama, a' suoi or-
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dini Di queste sue immaginazioni pasceasi il di, sognava la not-

te
;
ne' suoi dispetti ,

nelle sue rabbie
, ne' suoi umori pensava

La sara presto finita. Mi tarda mill' anni di sciogliermi da questi

lacci, di rompere queste catene, di spaniarmi da questo vischio: oh

si : se ci pervengo ! crepi d' astio chi vuole

Di frequente la sua fantasia rappresentavale il giugner a palazzo

d'una gran carrozza da viaggio tutta foderata di ccrdellone di seta

cilestrina, coicristalli diBoemia agli sportelli,collearme delVisconte

dipinte negli scudi alle portiere, colle ruote dorate , e attaccati al

timone sei cavalli di posta. I postiglioni in grande assisa, coi grossi

stivali a ginocchiello , colle cornette a' fianchi stavano in aspetto

della novella sposa che dovea parlire per le sue signorie dell' Alsa-

zia. La staftetta vestita di scarlatto colle asoliere di gallon d' oro ,

col pennacchino piovente in capo, da il segno , e con grande scal-

piccio si parte. Tutte le strade maestre nella sua immaginazione

eran larghe, piane, circondate d' alberi come quella cbe da Torino

corre al castello di Rivoli: ville, borghi, citta, tutti s' aflollavano a

veder la signora viaggiatrice, e tutti diceano Beata lei ! quant'e

bella ! quant' e graziosa ! che aria da Principessa! Oh certo e una

Principessa del Reno-, anzi dell' Alta Germania: no e un' Inglese ,

una gran Miledi : chi sa che milionaria ? E Lauretta stando in

letto e col capo sui cuscini gia componea il volto a grandezza ,
fa-

cea quel sorriso gentile onde s' abbellano i grandi tra le folle: sa-

lutava le turbe con un dolce inchinar di capo e gongolava tutta in

pensiero.

Ma i suoi piu frequenti almanacchi erano il figurarsi d' essere

omai giunta alle sue Castella. Vedeva i suoi vassalli tutli accorrere

dalle cascine fuori dei cancelli del parco e fade ala nel trionfale in-

gresso : entro i cancelli, lungo le larghe ed arborate vie appannate

d' un'erbicina fitta e cupa scorgea colle divise del Signore schie-

rati i castellani, i pontieri, i torrieri, i guardaboschi, i guardacac-

cia, i campai, i castaldi, i fattori
,

i quali con aria meravigliata e

gioconda facean plauso a sua eccellenza, felici d'averla signora, di

poterle piacere ,
di ricever 1' onore de' suoi comandi. II Visconte
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spargea le grazie a quanti ne domandavano : invitava i parent! e

gli amici ; un accorrere di grand! livree, un giugnere di carrozze ,

un corvettar di cavalli, uno scender di dame, un festeggiar di con-

viti ,
un

1

allegrezza di danze , una corte bandita d' ogni gente : e

Lauretta era 1' oggetto d' ogni ricerca, il centro d' ogni raggio, il

nome d'ogni booca, la luce, la chiarezza, la festa, la gioiad'ognu-

no. Fingeasi mille avventure ; godea di mille vittorie; vedeva in-

torno a se ecclissarsi mille bellezze. K qui Lauretta cogliea se

mcdesima col cuore gonfio, coll' acquolina che sprizzavale sotto la

lingua, con un orgogliuccio ch' ella dicea di sofToeare, e pero sotto

le lenzuola componeasi a modestia , chinava gli occhi , proponea

d' esser dolce , benigna, indulgente ,
e rimproverava se medesima

di quei sentimenti alteri che non s' avveniano alia generosa signo-

ra del castello. Ma che ? Tornava ad intrecciare altre fantasie , ed

anco in quelle aggirandosi vedea s& medesima primeggiar sempre e

vincere in tutto gli altri.'

Pensate se con questa smania in corpo non allreUava ad ogni

istante il momento che dovea condurla in seno di tante dolcitudini!

E pure chi il crederebbe? siamo alle contraddizioni del povero cuo-

re umano delte di sopra. Lauretta nell' alto di riporre e d' accon-

ciare pel viaggio nei forzierini , nei bauletti , negli astucci , nelle

scarabattole 1' assortimento delle inezie del mondo muliebre . era

triste, inquieta, sgagliardita d' anirno e di forze. Al vedersi entrare

Ubaldo e Irene cosi adombrati le prese una stretta di cuore che

poco stelte che non isvenne, e diede in uno scoppio di pianto e in

un singulto angoscioso, che mosse a un tratto i due amorosi fra-

telli a gittarsele al collo piangendo con essa. Niuno parlava e sjrin-

gevansi al seno; ma i battiti dei cuori fraterni erano d* un' cloquen-

za ineffabile e tremenda, che il cuor di Lauretta intendeva e inor-

ridiva. Sentia tulto il rimprovero del suo peccato; sentia la purez-

za virginale di quelli, e il santo olezzo tiella virtu ,
e I' ardor cele-

ste che li scaldava , dov
1

esso invece nauseava al puzzo di se me-

desimo.
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Finalmente non valendo a piu sostenere la battaglia del suo ri-

morso e la voce della iua confusione, svincolossi dalle braccia de'

suoi fratelli e disse Addio miei cari : ricordatevi di vostra sorel-

la, e voi, che siete buoni, pregate per me: io risowerrommi sem-

pre di voi e del vostro amore.

Ma dove t' incammini Lauretta? riprese Ubaldo; com' e cosi

subita cotesta tua andata ? Quando e come e con chi ti maritasti ?

Non accade cb' io t' intrattenga di questo, rispose: sposai il

Visconte di Nardos, e parto per Parigi.

Desidero che tu sia felice, Lauretta mia
;
e ti chieggo perdo-

DO delle iiiie stizze e delle parole risentite : scusalo all' indole mia

focosa e avventata
5
rimettilo al mio giovanile accendimento, il qua-

ie faceami dare in impazienza, e mancarti a quell osservanza che ti

doveacome a sorella maggiore,ancorcheioil facessipure per zelo

Lauretta gli strinse la mano
;
e voltasi ad Irene vide che gia essa

era tutta in faccenda per assettare certe baize ,
certi nastri , certi

merluzzi di Fiandra e certi veletti di Toul ricamati ad uso di mani-

chini e di golette. La Giulia tutta lacrimosa acconciava la pettinie-

ra
5 ponea in certe scatolucce le polveri di sapone, i ferruzzi da ar-

ricciare, le spilliere e gli agorai. Le altre donne stivavano ne' bauli

la biancheria e con ogni diligenza piegavano le sottanelle, i corse, i

caniiciolini , e le cuffiette da letto
; riponeano di molte scarpe di

seta, pianellini di velluto, sandalucci di merinos : quelle due came-

re sembravano un fondaco di pannine, di telerie, di merciai e se-

taiuoli : le cameriere, le crestaie, le modiste, le sartore, le corset-

taie erano in una faccenda, in un lasciate fare a me ,
in on vi rac-

comando
,
badate a quelle blonde : non gualcite que' cuttini : quelie

golette a buffotti van chiuse da se per non le premere ; quelle gale

merlate e quelle trine a falsatura tenetele soffici, e non ischiacciate

quelle guaine ad increspare. Maria, date qua ; Nina, ponete la-, Ge-

gia, quei sciallini piegateli a tre : oib6, Clarice ,
voi seiupate quei

polsini e quelle modesiine, li li tra i falpala, cosi va bene : insomma

egli era un pissi pissi, un cicalio, un passeraio da intronare il capo.
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Ma il capo piii intronato era quello del conte d' Almavilla, ehe a

forza d
1

usure, di ugioli e barugioli era pervenuto a raggruzzolare

quella somma disorbitante alle sue forze. Elgli aveva la febbre ad-

dosso, tanta era stata la pressure dell* animo e maledieeva in cuor

suo 1' Aia volteriana che gli avea guasto la figliuola, e i libri die

ayeanle travolto il cervello , e la sua stoltezza che non faceagli

prevedere da quelle cagioni un somigliante efletto. Pensava il diso-

nore che ne risultava al casato, i rimbrotti de' parenti , il dispetto

degli amici , le beffe degli oziosi
;
ma piu il danno della Ggliuolt

sposata a quel modo, con quel cialtrone doloroso , e condotta alia

cruda mercfe d' un avventuriero e gabbamondo, lontana dagli occhi

de' suoi cari in tempi cosi sconvolti ,
in paesi di guerra. Che sari

di lei ? ove andra ^lla ? chi la scorgera a bene ?

Chiama il suo computista, gli commette di presentarsi all' Am-

basciatore francese, e di avvisargli la somma sia presta;comandi al

Nardos di abboccarsi coll' avvocato di famiglia; piglieransi con lui

i necessarii concert! ; farassi a dovere Tatto dotale, sottoscrivasi dal-

le parti : 1' Ambasciatore si compiaccia d' apporvi i suoi sigilli.

L' Agente va e torna dicendo ; cbe 1' Ambasciatore non vuole sot-

toscriver nulla
;

il Conte paghi, e tengasi soddisfatto al ricevuto in

carta bollata del Nardos : la Francia obbliga i debitori a tener la

fede e per6 il Conte si sdebiti del promesso ; ma la Francia non mal-

leva e non fa cauzione per nessuno Laonde lo srenturato d' Al-

mavilla dovette gittare quelle centocinquanta migliaia di franchi

tra I' ugne di quel furfantone, pago a una polizza privatadi ricevu-

to, senza sicurta, senza ipoteca, e sonza guarentigia di sorta. Cosi,

oltre le puhbliche estorsioni e maletolte, guidavansi ne' privati*
in-

teressi a ruina de* cittadini i liberatori d' Italia.

L' avvocato avea commessione dal Conte d' avviare tutte le pr-

tiche di quel garbuglio , poiche non si comporterebbe in famiglia

d' aver mai a fare con quello sciaguruto di Nardos , ne ch' egli

mettesse il piede in palazzo : fermisi il ginrun della partenza : Ta-

dno in pace, die Dio gli accoaipagni II Nardos, ch' era renuto

alia risoluzione de' suoi rei intendimenti , poco impaccio e incarico
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davasi degli sdegni del conte
,
del dolore e delle angosce materne,

del soqquadro della famiglia : convennesi coll' avvocato, che indi a

cinque giorni la carrozza da viaggio sarebbe alia porta di casa Al-

mavilla, Lauretta salirebbevi, e sarebbon partiti : venga egli intan-

to alia sua rimessa e vegga se il Visconte di Nardos apprest6 un

cocchio degno degli Almavilla. L' avvocato vide in vero un Iand6 di

finissimo gusto; pieno d' ogni agiatezza, e d' acconci ripostigli da

porvi ogni piu ricco bagaglio : rivide poscia la Lauretta e glielo

descrisse a gran contento della vanita di lei
;
dissele inoltre a nome

del Nardos che avrebbe un corriere, e partirebbe da Torino a sei

cavalli e di bel mezzogiorno acciocche vedessero i torinesi, e spe-

cialmente i nobili
,

ch' ella era disposata a chi sapea trattarla da

gran signora.

Ma la contessa Virginia, che non avea il capo a queste frasche,

si struggea di dolore a veder la figliuola torlesi dal fianco per si

crudele inganno, da uno sconosciuto, della cui fede era si forte a

dubitare: chiese agli amici lettere di favore per Ciambery, per

Lione e per Parigi da usarle in ogni accidente che potesse incon-

trarle in viaggio; ma soprattutto le ingiunse di scriverle sovente e

di tenerla ragguagliata appuntino dell' esser suo. Scrisse intanto a

un dotto e pio sacerdote
,
ch' ella avea conosciuto in Torino pres-

so la reina Maria Clotilde, fuggito ai giorni del terrore da Parigi ,

ed era gia tomato al governo della sua parrocchia , e supplicavalo

teneramente d' avere per raccomandata quella figliuola in citta cosi

lusinghiera e piena di seduzioni
;
e nel tempo stesso raccomand6

con ogni calore a Lauretta di visitarlo e condursi a norma de' suoi

saggi consigli. Rammentasse ch' ella avea padre e madre , fratello

e sorclla amantissimi di lei
;
che anche lontana eraseguita dall' af-

fezion loro
;
che dimentichi d' ogni affronto non solo perdonavanle

il suo misfatto, ma avrebbonlo dimentico interamente; per6 ricor-

resse con fiducia. Ah se tu sarai madre, diceale, vedrai, Lauretta,

se il cuore materno pu6 mentire ai iigliuoli ! lo supplico a Dio che

ti tenga nella sua santa guardia, e al tuo angelo benedetto che ti

guidi e t' accompagni. Ama il Signore, Lauretta : Egli ecosi buono,
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cosi dolce e soave nell' amor suo verso le sue creature
;

le regge

con tanta provvidenza, le sostiene con tanta benignita, le difende

con tanto vigor del suo hraccio onnipotente, che niuno avversario

potra prevalere a lor danno

Lauretta per la prima volta ascoltava con intima commozione di

cuor filiale gli ammonimenti materni : pianse, chiese persino per-

donanza de' suoi gravi falli
, promise di portarsi saviamente, e di

secondare in tutto i desiderii di si buona madre. A quei giorni non

sapea spiccarsi da Ubaldo e dall
1

Irene
;
usava con essi con un certo

sorellevole alfetto, che accresceva a quei due cari gemelli il ramma-

rico di vederla partire si tosto, si lontano, con si poca speranza di

presto riabbracciarla. Vedendo il padre cosi amaro e pieno d' an-

goscia pel tradimento della tigliuola, per la trufTa del Nardos
, per

1'ingiuslizia dell' Ambasciatore, pel danno del suo patrimonio, cer-

cavano di calmarlo e di rimeltergli in amore la Lauretta : ma il

Conte era fermo di non volerla piu vedere: Ubaldo gittoglisi a' pie-

di, Irene gli bagnava di lagrime la mano : la povera Virginia slrug-

geasi, gli amici supplicavano , ma tutto era indarno, perocch^ I'a-

nimo suo era di troppo cruda piaga ferilo
;
ne 1' amor proprio, ne

il dispetto di conoscere se medesimo cagion de' suoi guai , gli la-

sciavano applicare la medicina del conforto.

Fra queste passioni e questi sconvolpimrrti era giunta la vigilia

della partenza, e lutta la casa era in una confusione, e in un'am-

bascia mortale. L' avvocato avea gia fatto recare il corredo di Lau-

retta al quartiere del Nardos, e aiutato a riporlo ne' cassettoni della

carrozza; i cavalli erano ordinati per un
1

ora prima del mezzogior-

no. La sera tutti i famigliari erano entrati perplessi e taciturpi a

baciar la mano alia sposa: le vecchie donne medesime non avean

parole; ma sospiri, lagrime, e singbiozzi senza fine. L' abate Lear-

di, die in tutti quei trambusti era stato il consiglio, 1'aiuto, il

conforto di Virginia, e per la sua esperienza quello.che avea pro-

posto al Conte i partiti meno ruinosi per venire a capo di quei

prestiti e di quelle vendite, quella sera trovandosi nelle stanze di

Lauretta era immerso in molti pensieri.
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Ecco, dicea fra se, che nozze son qaeste d' una primogenita

di si gran casa ! II marito che non si pu6 accostare, il padre chiu-

so in camera che non la vuol vedere, la madre in agonie crudcli,

i fratelli sbigottiti, i famigli adombrati, la sposa lacera da rimorsi,

la quale abbandona un palazzo che fece si gran festa quand' ella

nacque, e ora la vede uscire sola senza la gioia nuziale, senza il

cerchio de' parenti e degli amici, senza i vezzi materni, senza la

beuedizione del padre-, ne Taccompagna, che I onta della sua irrive-

renza e la condanna del suo misfatto. Sara ella Felice? Dio bene-

dira Egli della sua grazia un nodo che costa tanto dolore e tanto

pianto ai genitori? Le liete fantasie , che brulicavano in quella

mente pasciuta di romanzi, infiammata di stolti alletti, e priva del

santo timore di Dio, non si saranno elle tramutate in larve fu-

neste di pentimento, ahi troppo tardo, e di tristi presentimenti

che riusciraimo, Dio non voglia, in tremenda realta? lo ci vor-

rei qui piu di una giovane a specchiarsi in Lauretta

Gia il di vegnente 1' ora del mezzogiorno era sonata: la contes-

sa Virginia con Ubaldo ed Irene, i quali aveano fatti invano gli ul-

timi sforzi di piegare il padre a vedere Lauretta e benedirla, eran

seduti attorno di lei taciti e lagrimosi attendendo 1' arrive della

carrozza col Nardos, come s' attende la venuta del prete a levare

la bara che porta il caro defunto a seppellire. Le donne, curiose

di vedere cotesto novello sposo, s'eranofatte a.certe finestre del

pianterreno e stavano in aspetto del suo arrive, gli staffieri erano

in sul portone, altri sotto il portico-, i guatteri in grembiale arro-

tolato ai fianchi stavano sbirciando dietro ai pilastri: ogni carroz-

za che romoreggiava dietro i canti del palazzo facea por fuori di

molte teste, eccolo: no, quella e la carrozza di casa Pruney; T altra

e di casa d'Azeglio: questa e di casa la Marmora. Suonail tocco, il

tocco e mezzo, non si vede Che indugio & questo? dice T abate

Leardi ch' era cogli altri da Lauretta: Contessa, mandate Raffaele a

vedere dal Nardos e pigliar lingua intorno a tanto ritardo: tenga

la via di san Filippo, che di la dee venire.
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Raffaele va, e torno diccndo: che la rimessa era chiusa, i posti-

glioni non s' eran veduti; sali in casa, e chiesto del Visconte di Nar-

dos, una donna aveagli risposto chc quella notte non era tomato a

dormirvi; chiamnto da lei a gran voce Tebaud, apparve un omac-

cione burbero, il quale rispose inquieto Le VicomU n'y est pas

Ma tornera presto? Je n en sais rien e volte le spalle andos-

si con Dio. A quella nuova Lauretta impallidi-, la Contessa fu pre~

sa da un tremor cupo quasi presaga di qualrhe altro guaio; ('abate

Leardi penso che il furfante F avesse levata d' improvviso e fuggi-

tosi con anne e bagaglio; ma siccome uomo provveduto e destro,

disse lo esco a fiutare che novita sia cotesta e preso il cappello

aiuli'i dililato alia polizia per chiedere se il Nardos avea fatto sotto-

scrivere il passaporto. L' ufliciale guard6 i registri, e vide in vero,

che il Visconte di Nardos colla Viscontessa avea richiesto il passapor-

to la sera innanzi verso le ventiquattro: and6 alia posta, cerco del

mastro, e chiese se il Visconte di Nardos avea chiesto cavalli per

Rivoli. Rispose, che aveane chiesto tre mute,ed un ordinato da sel-

la pel corriere, e dovean esser pronti per istamane alle undici; ma

tra le nove e le dieci era venuto Tebaud il suo cameriere a soste-

nere 1' andata

I/ abate non sapea a quali congetture appigliarsi Non pare,

dicea fra se, che costui sia partito ;
almeno coi cavalli della posta;

il passaporto ha il suo nome e quello della moglie: (u preso iersera,

laonde mostra che volesse partire con lei : ad ogni modo il t rat to

giocato dal Nardos al conte d' Almavilla e brutto assai, ed e piu da

trufiatore che da leal gentiluonio. Andro a porta Susina per vedere

se mi venisse fatto di spiilar nulla dall ufficiale di guardia ovvero

dai gabellieri e avviossi a quella parte per la via parallela , al-

1' Arsenale. Giunto poc'oltre il paiazzo Lascaris ,
vede una frotta

di gente scendere verso la piazza di S. Carlo, e in mez/o ad alruni

soldati una barella da spedale con entmvi un ofliciale di cavalleria

ferito a morte e gia in estremo. Conohhe fra la gente che lo seguia

il conte di Piosasco suo buon amico e gli disse Conte, chi e quel

povero giovane? e egli caduto di cavallo nel volteggiare al campo
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di Marte? No, rispose il Conte
, questi e Federico figliuolo della

marchesa Cornelia ,
che vedevamo la sera in casa Valperga di

Masino.

Oh Dio ! esclamo 1'Abate, e non lia che quel figliuolo, il qua-

le ama come la pupilla degli occhi suoi! Ma che svenlura e ella

intervenuta a quel caro Federico, tanto gentile, cosi avvenente, di

si gran cuore?

Troppo cuore, amico, e poca testa. leri a due ore di notte egli

era cogli amici al cafle militare, ove, come voi sapete, solea pren-

dersi sollazzo di contraffare alcuna volta i coinpagni per far ridere

la brigata-, ed era troppo franco, e talora pungente ne' suoischerzi.

Mi disse 1'lncisa suo commilitone, nel quale m'avvenni quassu, che

caduto il ragionamento sopra il matrimonio clandestino della Lau-

retta d' Almavilla, e volendo ciascuno dir la sua come accade fra i

giovani spensierati, Federico fece un cotal ghigno beflardo, e v' ag-

giunse Eb per un Visconte si puo fare da una damigella una cor-

belleria somigliante: un Visconte: cartocci ! vale centocinquanta-

mila franchi come nulla ed hassi a buon mercato Tutti risero

del motto; e fattogli pagare un poncio per 1'impertinenza Federico

indi a poco usci con un capitano per ire altrove. Ma uscito appena

del caffe, vidersi rizzare la in fondo alia sala due francesi, che gli

tennero dietro,ne se neseppe piu nulla; ma ebbe di certo un duello

e Federico dee averne tocco una ferita mortale. Addio, Abate, vo

dietro a quell' infelice per porgere alia misera madre tutti i confor-

ti dell' amicizia: porterassi intanto a deporre nel convento di santa

Teresa, che non e molto lontano da casa sua, ed io corro a signi-

liriiiv alia madre ch' e caduto da cavallo, si Iuss6 una spalla, ne

rimase che un po' intronato; non si sgomenti che non e cosa di

momento: indi a poco a poco si verra a dirle il fatto. Di nuovo

addio

L' abate rimase impensierito di cotesta novella, e torcendo verso

piazza castello, iilo dritto al cade militare, ove tra gli altri suoi

conoscenti si rivolse al conte d'Aviglione, e gli cbiese s"egli sapesse

com' era ita la cosa Pur troppo, rispose, e non si pole stornare
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la disfida. Federigo era con un Tencnte all' uscire del cafle, quan-
do futli pochi passi senti picchiarsi sulla spalla, e volgendosi scorse

due persone ignote, alle quali disse sdegnoso Chi siete voi? e che

volele? Colui die 1'avea picchiato gli disse in modo altiero lo

sono il Visconte di Nardos, e voglio presentarvi domatlina alle sei

la ricevuta del cencinquanta mila franchi nel secondo fosso della

Cittadella verso la polveriera Alle sei sono di fazione, rispose

Federigo ; ma gia che siete si gentile da porgermi la ricevuta ,

\crin a porvi il suggello alle dieci e si lasciurono sbuflando.

II domani alie sette il Tenente compagno di Federigo fu dal Nar-

dos, il quale gia era con un Ferrux capitano del duodecimo reggi-

mento della Senna. II Tenente gli chiesecon qual arme volea duel-

lare, se di sciabola, di spada o di pistola Di pistola . rispose il

Nardos, e qui il cupitan Ferrux emmi cortese dell'assistenza \1-

lora il Tenente, ch'era costumato, gli disse Visconte, io so che

voi dovele part ir domani colla sposa; pensate a qual rischio \
'

espo-

nete; che dolore sarebbe per quell' ottima Signora se v* incogliesse

qualche sinistro : che angosce per la sua famiglia. II marchese

Federico poi e flgliuolo unico, giovane prode c valente, il quale

scherza volentieri, ma e di cuor nobile e generoso, ed e piii in lui

piacevolezza che malignila: pensate che potete a un colpo vedo-

vare una tenera madre che 1' ama smisuratamenle A mia mo-

alii', ripigli6 con simulata freddezza il Nardos, ho a pensar io; a

sua madre dovrebbe pur meglio aver riguardo un figliuolo che

pospone al gusto d'unu beila tanlo amore materno. Alle dieci, si-

gnore, e al luogo assegnato

II Tenente parti : e alle dieci i duellanti furono al luogo del

combatlimento: i due assistcnli misurarono lo spazio, caricarono

le pistole, e convennero che al getlare del fazzoletto, sparerebbero

ambidue a un tratto. I combattenti si scamiciarono; salutaronsi al

modo usalo, misersi in parala di lianco, e al cadere del fazzoletto-

scoppiarono istantanei i due colpi. II Nardos fu colpito dalia palla

nel polpicino dell' orecchio sinislro che glielo squarci6; Federico

sotlo le coslolelte del fianco dirillo, e la palla passo per le reni.
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Prima gli cadde V armed! mano, poscia impallidi, vacillo, cadde sul

gomito, che non lo resse, e stramazz6 sull' erba. II Nardos accorse,

sciolsesi la cravatta per fasciarlo; i due secondi o assistenti gli fu-

ron sopra anch'essi-, ma allo spare presentossi sul ciglio della trin-

ciera un chirurgo condotto dal Ferrux con altri ufficiali francesi

per ogni caso. Federico aperse gli occhi, strinse la mano al Nar-

dos, gli disse alenando Vi perdono, fuggite, salvatevi. Ah mia

madre ! . . . ne pote piu innanzi preso da un deliquio mortale.

Gli ufficiali francesi afferrarono pel braccio il Nardos
;
trasserlo

dietro il terrapieno ;
rimiserlo sul suo eavallo

;
montarono i loro, e

corsero a tutta briglia a porta Susina
,
donde per Dora Grossa ri-

pararono in casa Paesana presso un Commessario francese
,
ma cre-

desi chedi la il trafugassero altrove percheil Triumviro Carlo Botta,

siccome canavesano
,
e amicissimo della marchesa Cornelia

,
e nc

vorra aspra vendetta

Come 1' abate Leardi attinse dall' Aviglione cotesti particolari fu

chiaro della cagione del ritardo, e mosse verso casa Almavilla, ove

giunse alquanto tardi e assai stanco. Mentre narrava alia contessa

Virginia il fiero accidente, giunse V avvocato
,

il quale avea secre-

tamente ricevuto un viglietto del Nardos in queste parole Mio

caro Avvocato. Un impegno d' onore, dacui non ho potuto sottrar-

mi, obbligommi a un duello : per togliermi alle ricerche della giu-

stizia non posso venir personalmente a pigliare la mia cara Lauret-

ta. L' affido alia fedelta e prudenza vostra
;
a un' ora di notte an-

date colla mia carrozza per essa
,
econducetela a sant'Ambrogio;

cola vi sara una carrozza che ricondurrawi a Torino. Alle mille

altre obbligazioni che ho con voi aggiugnerd anche questa grandis-

sima sovra tutte 1' altre Nardos

AH' ora posta s' udi entrare nel cortile del palazzo Almavilla una

carrozza
,
la contessa Virginia sentiasi venir meno per la distretta

dell' animo trambasciato da tanti neri presentimenti : Lauretta git-

tossi ai pie della madre, e le chiese d' esser benedetta da lei
;
indi

levatasi e scagliatasi al collo d' Ubaldo e d' Irene -7 Deh
, disse,

rendete felice Mamma anche per me ,
che le ho cagionato continui
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dispiaceri. Ah il partire senza la benedizione paterna quant' e ter-

ribile, fratelli miei ! Ma Ubaldo preso da un raagnanimo senti-

naeoto No
, prese a gridare , nu , tu non partirai senza esserne

benedetta. Vieni con me. lo entroro da papa sotto preteslo di par-

lurgli ;
tu con Irene seguimi, bullati a'suoi piedi, abbracciagli legi-

nocchia, digli che non ti leverai di hi senza la paterna benedizio-

ne Cosi fu fatto. Ubaldo picchi6 alle stanze del Coute, il came-

riere gli aperse ; dissegli Non ricbiudete , die debbo tornare

immanlinente Enlro : fu dal padre annunziandogli che la sorella

era in sul partire coll' avvocato Bene, rispose, cosi doveva

riuscire; di soppiatto maritossi, di soppiatto dovea partir dalla casa

paterna e dalla patria come una malfattrice

In quello entro Lauretta con Irene
,

lanciossi ai piedi paterni ,

abbracciolli streltamente, e rotta dai singhiozzi non potea dire pa-

rola. 11 Conte a quell' impeto improvviso smemora, impallidisce ,

trema e sta irresoluto ; ma Ubaldo esclama Padre mio , parlira

mia sorella senza la vostra benedizione ? Non sia mai vero Gli

aflerra la mano, I' alza sul capo di Lauretta, gliela calca supra, e

grida Papa, dite quella gran parola che si scrive in cielo , dite

fojliuola li benedico --II Conte ripete soffocato Benedico

svincolossi da Ubaldo e si coperse la faccia. Ubaldo agguanui Lau-

retta attraverso
j
alzolla e quasi di peso portollasi fuor della camera,

dicendo ad Irene che li seguiva Torna da Papa ed abbine cu-

ra Condusse Lauretta alia carrozza, le die 1' ultimo bacio, racco-

mandolla air avvocato, chiuse lo sportello e partirono, lasciando il

palazzo Almavilla immerso nel piu cupo silenzio.

Lauretta rimase come stordita, n6 riscossesi che passando innanzi

alia chiesa di santa Teresa
,

la quale rimembrandole la sua frode,

rimproverolle tutto T eccesso del suo sacrilegio, e 1' orrore di quel-

1' andata con un marito omicida, che le ilava nozze fumanti di san-

gue e bagnate del pianlo inconsolabile di due madri. Pervenuti a

un' ora dopo la mezza nolle alia posta di S. Ambrogio , ivi erano

altesi dal Nardos vestilo da capilano d' artiglieria , e da un altro

ulliciale fraucese. Iliattaccarono i cavalli ,
e gli sposi continuarono
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verso Susa, mentre 1' avvocato coll' ufllciale entrato in uno sterzo,

col quale era venuto di nascosto il Nardos
,
ritorn6 verso Torino.

L' ufficiale richieselo se il giovane Marchese era rnorto
;
e udito dal-

1' avvocato ch' era spirato verso la sera Infelice ! esclam6 : ieri

a quest' ora egli era florido
, pieno di vita

,
ricco

,
amato sviscera-

tamente dalla vedova madre, la quale non respirava che per lui, e

apparecchiavagli una sposa che lo rendesse felice. Una beffa gli

compero la morte
;
e il Nardos fugge imprecate da due famiglie

ch' egli Iasci6 desolate
;
sebbene a dir vero e gia il terzo ch' egli

uccise in duello, e sempre alia pistola, poiche non sa schermire di

spada.

strano assai, riprese F avvocato
,
che un gentiluomo fran-

cese non abbia imparato la scherma, e non sia valente in quell' eser-

cizio.

I gentiluomini suoi pari, rispose 1'ufficiale, non sanno maneg-

giare il fiorefto, ma lo stocco E mut6 subito ragionamento, fa-

vellando delle campagne di Bonaparte in Egitto ,
delle sue scara-

mucce coi Mamelucchi, dell' impresa delle Piramidi, delle scoperte

di tanti monumenti de' Faraoni
,
e de' suoi progetti sopra i regni

asiatici dell' antica Fenicia
;

e cosi ragionando e sonnecchiando

giunsero presso all' aurora a Torino. Ma torniamo col nostro rac-

conto ai due sposi.

Dopo il matrimonio clandestino quello era il primo incontro,.

poiche non aveano potuto sino allora che scriversi di celato, vedersi

alcuna rara volta alia finestra di giorno, e parlarsi cosi allasfuggita

di notte da un balconcello che riusciva dietro le stalle-, e tuttocio,

gia si sa, di contrabbando. Or Y uno era fresco d' un omicidio, e

poteva essere inseguito dalla giustizia, 1' altra era piena dei tumul-

tuosi affetti di quella sciagurata partenza ,
e per6 doveano sentirsi

ambedue piu straziati dai rimorsi che lieti dell' essere finalmente

congiunti ,
sebbene il Nardos, a ci6 che disse 1' avvocato, avea una

certa fronte che non ismarriva si di leggeri.

Pervenuti a Susa, si dovette uscire della carrozza-, pe/ocche (non

essendo ancor fatta la gran via militare che con tant' arte e tanto
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costo formo poscia Napoleone) montavnsi allora quegli altissimi

gioghi del Monccnisio a cavallo, o in certi carrini traversi, e il ba-

gaglio ,
le ruote e gli altri pezzi delle carrozze portavansi a dosso

di muli. Si tolsero i cofani, i cassoncelli e i forzieri del corredo di

Lauretta per caricarli sui basti : ma vi mancavano i piu grand!

ov' erano le flnissime biancherie, e le piu ricche robe della sposa.

Lauretta ne chiese al marito, il quale sorridendo le rispose Bella

mia
,
siccome davano impaccio ,

le ho mandate innanzi e le trove-

remo a Lione E la carrozza non si smonta ? disse Lauretta
; e

il marito le rispose Cotesta e troppo grande, e a Lansleburgo,

a pie della montagna ,
ne troveremo un' altra: ho pensato a tutto,

mia cara : i due staffieri la riconducono a Torino Resteremo

dunque senza servitori ? Ti pare , Lauretta ? A Lione ho due

superbe carrozze da viaggio fattemi venire da Parigi ;
la cameriera

per te, il mio cameriere, il secretario e quattro stafiieri

S' avviarono su per la montagna e giunsero alia cima che Lau-

retta era quasi intirizzita di freddo : si riscaldarono a un buon fuo-

co in una camera dell' Ospizio, rifocillaronsi con una gran tazza

bollente di cafle e latle, e verso la sera pervennero a Lansleburgo,

ove trovarono apparecchiato un cupe comunale a due post! ,
e in

luogo di sei cavalli se n' attaccaron due soli - - Ma dov' e
, disse

Lauretta, il nostro corriere? Gioia mia
,

v
ispose il marito

,
mi

convenne mandarlo innanzi acciocche troviamo tutto apparecchiato

a Lione
;
e appunto per cotesto dovetti ordinare soltanto due ca-

valli, poiche mancandoci la stafletta
, per allestire sei cavalli ci

avrebbero fatto attendere un secolo ad ogni posta.

A tanta puntualita e naturalezza di risposte , quella povera tra-

dita rimase paga, ne sospetto punto che la bella carrozza di Torino

fosse noleggiata ;
che gli statfieri, fossero due servitori di piazza, e

che il baltistrada dormisse tranquillamente i suoi sonni all' albergo

di Susa. Attraversarono senza mai arrestarsi la Morienna ,
ed en-

trati a Momellian si fermarono a pranzo al grande albergo di la

dal ponte dell' Isera. II Nardos condusse Lauretta in una camera, e

le disse Angelo mio, tu riposa un poco; ch'io intanto scendo
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a ordinare il pranzo, a far visitare la carrozza, ed ungere le ruote^

Yorresti ora due dita dell' ottimo vino di questi colli? Sai ch' & squi-

sitx) Lauretta rispose, che amava meglio di posare alquanto.

(1 Nardos scese nel salotto del pranzo ov' erano di raolti viag-

giatori alle tavole. accostossi al banco, e ordino alia grossa Savoiar-

da un buon desinare in una camera a parte; indi entrato nella ri-

noessa visilo la carrozza e die ordine a un mozzo che ugnesse le

roote. Ma mentre parlava coll' albergatrice ,
la da un canto stava-

no soli a una tavoletta due galuppi che si divoravano una coscia

di montone arrosto, e avea ciascuno un gran fiasco di vino innan-

zi : uno di cosloro si da una gran stropicciata in fronte, come per

riraembrarsi unacosa itagli in dimenticanza
5
e poscia preso il col-

tello e datolo cosi alia sguaiata sui nocchi delle dita al compagno,

accennogli col mento che mirasse colui che parlava al banco col-

1' ostessa.

Uscito che fu il Nardos esclamd al sozio Ah le fripon ! Le

voild done? Che hai? gli disse il compagno, se' tu briaco? Che

briaco! rispose j vedestu, Nannon, quel ghiotto dello Squarcia ve-

stito da capitano d' artiglieria? Quel garzon del macellaio di via del

Corvo, te ne rammenti eh ?

Sai
, Filippaccio , rispose Nannon

,
che hai ragione? Mi par

tutto desso. Ah Sacrenon ! Proprio lui : ma no
,
ci dee somigliare

di molto, tuttavia, mille pipes de diable ! non & possibile che quel

poltrone sia giunto a tanta altezza.

Ed io ti dico ch' e lui in petto e in persona j
ch6 gli ho visto

fra la ganascia e la mascella ancor la margine di quella scigrigna-

ta ch' ebbe da Rigolet ,
lo scoiatore

,
alia taverna del granchio ,

quando briachi spolpati quistionavano del valore alia tribuna di

Marat e di Mirabeau
;
T uno era campione del primo ,

1' altro del

secondo. Rigolet gli assest6 il coltellaccio al grugno e gliel fesse fr-

no ai denti; ma lo Squarcia appena guarito, appostollo alia taverns

del coniglio, e ficc6 a quel poveraccio un punteruolo. nella trippa,

e T uccise.

E non ha egli trovato ancora chi gli faccia la festa a lui?
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Sta buono, Nannon, ch' egli n' ha folto tante di tali feste che

se ne farebbe un anno bissestile. Mei tambussi di Parigi ai tempi
di Robespierre lo Squarcia era una dalle sue lanze spezzate : io lo

trovava in tutti i baccani dell' AJbazia, e se Don trincio preti eari-

stocrati a decine, di
1

,
ohe Filippaccio e un bugiardo : egli tronc6 It

testa alia bella principessa di Lamballe, egli poco dopo trascin6 per

le vie il duca di Brissac alia Torre del tempio : egliattacco alia lan-

terna taut i realisti , die se fossero stati torcUi a veoto avrebbero

illuminato i Campi Elisi come di mezzo giorno : egli grido alia mor-

te Luigi XVI -. egli sput6 addosso a Maria Antooietta allorcUe sali-

va il palco della guilotina ; egli scanned piu Girondini di me , di

Potoss , di Lugar e di Morbier tutti insieme : e tu sai se di quei

cochons ne abbiamo spelacciato a dovere.

Dopo la morte di Petion,di Marras e di Robespierre io lo vi-

di vendvrsi anima e corpo al Direttorio.

Si, mapoi quando furono invitatiiprodi repubblicaniadarrolarsi

neir esercito di Dumuriere lo Squarcia misesi alia testa dei piu fieri

briganti di Parigi e parti per la guerra d' Allemagna ,
ed io il seppi

da quel diavolo di Rammac il quale, se t i sovviene, colle subbie i r.i-

panava i barconi della Senna pieni d'aristocratici, e li aflbndava per

far loro pigliare un bagno e rinfrescarli. Mi disse un anno appresso

Lillas, il fornaciaio da san Dionigi, che lo Squarcia fece prodezze

all' assalto di Magonza; ed avendo nella casa degli Esposti, ove fu

allevato, appreso a scrivere
,
fu fatto foriere di botto. Vedi fortu-

na di quel figuraccio ! Venne poscia mandato per ispia di Keller-

in. inn in Italia, e non ne seppi piu altro.

Ah il Gros- gamin ! esclamava .Nan non : la spia eh? egli 6

ancora il piu bel mestiere che far potesse ; poich6 sa comporsi a

tutti i volti ; assumere sembiante di soidato, di mercatante e per-

sino di galantuomo. Egli & giovane avvrnente
,
ben fatto , e se la

tigre pu6 esser graziosa, egli sa vestirsi all' uopo di grazia e di dol-

cezza a meraviglia. Del novanta aveva diciott' anni appena, e pure

uscito del macello, lavatosi e forbitosi, la sera andava per figurante

al teatro dell' Opera, e quelle ballerine il predicavano pel piu bel
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giovane di Parigi e n' andavan pazze : i pittori poi lo copiavano

air Accademia
,
e diceanlo il Modello. Pensate costui in Italia die

Florindoe che Rinaldo avra ben saputo rappresentare ! Spacciavasi

di gia alle nostre bische per figliuolo d' un gran signore ,
e dicea

che nella ruota
,
ove fu esposto ,

trovossi un gran rotolo di luigi

d'oro, segno certo che. . . figurati! Tutti cotesti figliuoli della na-

tura si credono aver sangui principeschi nelle vene ! Ora si cac-

cia 1' aristocrazia dai palazzi , e poi si vuol mettere persino nella

ruota dei trovatelli da quei medesimi che 1' impiccano alia lanterna

e 1' imprecano come una maledizione del mondo. Vedi contraddi-

zione umana !

Diciamo il vero, Nannon, il non esser nati mascalzoni piace-

rebbe anche a noi
,
con tutto che a Parigi gridavamo i nobili alia

guilotina. Anche lo Squarcia la intende cosi; ma sara sempre (di

qual titolo egli si chiami ) un dappoco e degno del capestro, come

siam noi ne piu ne meno. Ma viva un fiasco di Momeliano ch' e

1' Aristocrate di tutti i vini ! e se un fiasco non basta per rendermi

aristocratico, ne possa her tan li, che prima d'impiccarmi per nobile

alia lanterna, quel dolce vino mi schizzi dagli occhi, dal naso e dai

capegli. Va bene cosi?

Benissimo, purche trovi pe' tuoi meriti chi t' impicchi.



RIVISTA
DELLA

S TAMPA ITALIANA

i.

Vita di San Tommaso d' Aquino scritta dal Professore GAETA>O Gi-

B ELLI. Bologna. Tipogr. dell'Ancora 1855.

1 nostri lettori avranno posto mente di certo quante volte in que-

sto periodico si e parlato (sia diretto, sia per occasione) delle nobili

ed eccelse dottrine deH'Angelico Dottore san Tommaso, lume della

Chiesa, e maestro e duce di coloro che si mettono per 1' alto mare

della scienza di Dio. Pochi intelletti accoppiarono a tanta sottigliez-

za, tanta profondita e vastita di sapere; di guisa che il mondo, stu-

pefatto a si nuovo prodigio di mente ,
non si tenne pago d' aggua-

gliare tanta agilita e sublimita agl' inaccessibili voli dell' aquila, ma

travolando sopra le sfere celesti, riput6 che soltanto alle pure intel-

ligcnze fosse da comparare Tommaso, e per eccellenza chiamollo a

diritta ragione L'ANGELO DELLE SCLOLE. Chi ha letto que' no-

stri Articoli dovette per fermo, oltre all' ammirazione di si eccelsa

e inarrivabil sapienza, aver tutto Tanimo volto ad amare chi posse-

dea si eminent! prerogative, e ardentemente desiderar di conoscere
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dove e quando nascesse; e la prosapia, e 1'indole, e 1'educazione e

la condizion della vita di si grand' uomoj laonde noi accogliamo in

conto di buona ventura il poter ofierire a'nostri lettori una Vita no-

vella di san Tommaso uscita teste da una forbitissima penna ,
la

quale seppe congiungere colla proprieta dello stile ed eleganza dei

modi
,
un dovizioso corredo di notizie intorno ai travagli della vo-

cazione, e circa le dottrine c le opere del Santo.

La modestia dello scrittore voile intitolare questa vita ai giovani

studiosi; e dice d'aver mirato in ispezieltd a due fini: a proper loro

un esempio bellissimo di angelici coslumi, e a destar in essi il nobile

desiderio di porre amore nelle opere di questo incomparabile Autore:

e in vero, parci ch'egli non ci promettesse cosa che non abbiaci at-

tenuto pienamente, argomentandosi dal suo lato di giugner per ogni

modo al propostosi intendimento
;
con si bella maniera graziosa e

soave procede nel dettato e nelle sentenze, che proprio fa innamo-

rare altrui d' un Santo
,
che sin ora al nomarlo sentiasi ognun so-

praflatto e conquiso dallo splendore che uscia dall'oceano di quella

luce.

II Gibelli ci dipinge la puerizia e 1' adolescenza di Tommaso coi

piii bei colori dell'innocenza e della pieta senza scemar nulla del-

1' alto concetto che ci cagionano i primi lampi della giovinetta sua

mente, accoppiati con una robustezza d'animo invitto, il quale regge

saldo alia lotta pertinace e crudele
,
che gli muove incontro terri-

bilmente il mondo e 1' inferno. Ci mostra il giovane Tommaso, re-

sosi contra il volere de'suoi religioso dell'Ordine de'Predicatori, ca-

dere vicino di Acquapendente in una imboscata tesagli dai fratelli

Landolfo e Rinaldo per commessione della madre , e catturato e

condotto cosi in abito di religioso domenicano, nell'avito castello di

Rocca Secca
;
ove dopo mille assalti mossi invano contra la sua v&*

cazione, tentossi persino di sedurre la sua innocenza. Ma il giovane

Tommaso con un tizzone acceso inseguendo, pieuo di furor santo,

quella sozza istigatrice ,
misela in volta ,

e ritorno vincitore nella

sua cameretta. Come si vide solo, soggiugne 1' Autore, in un atto e

sembiante che sentiva del sovrumano, disegno con quel lizzo una croce
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m wna delle pareti della sua cella, e tlisriolin in lagrime gettossi gi-

nocckicne dinanzi a quel venerabil segno. Ivi apparvergli due An-

geli che gli ririnsero i lombi del cingolo della purita , onde riuscl

somigliante ad essi nella celeste continenza 1. Fu appunto in quel

domestico carcere che il Santo convert! le sorelle
,
le quali voleano

distornarlo dal suo nobile divisamento; e il Gibelli racconta il fatto

con queste pietose parole al capo VII. Tommaso del continue sup-

plicava accesamente al Signore, a cui tutto tria si era commesso; e

il Signore k> armava di fortezza da poter resistere
,
di pazienza da

tollerare, di fermezza da perseverare trionfalmente. Tornati indar-

no tutti i modi tenuti dalla madre
,
ed ecco le sue sorelle

,
si per

loro propria vaghezza, si per comandamento di essa la madre, tutte

e due gli furono intorno, e colle esortazioni e colle preghiere e con

ogni ingegno tentarono se mai venisse lor fatto di rimuoverlo dal

suo proponimento. Gli facevano vedere che a sua cagione ogni al-

legrezza era volta in mestizia, che tutta la casa era piena di lamenti

e di lutto; gia la madre esser presso a morir di dolore; a lui, a lui

solo se ne sarebbe recata la colpa della morte
,
a lui gli efletti ch

ne sarebbero conseguitati; tenesse per induhitato che quello starsi

si duro in sulIa sua ostinazione non mai riuscirebbe a bene
,
anzi

tornerebbegli a danno. Alle parole delle sorelle imperturbato Fan

1 II Gibelli
,
con parecchi altri antichi scrittori della Vita di S. Tommaso,

narra che il giovane fii chiuso ncl palerno Castello di Rocra Secca ; ma e tra-

dizione costantc che fosse guardato nella Itocca di Monte aan Giovanni, in sulla

riv.- destra del Liri; ove si mostra tutta via la cella terrena (ora divota Cap-

pella) in cui san Tommaso era sostcnuto dalla principessa Teodora sua madre.

Ivi ancora s' iudica il luogo ove il castissimo giovane segno col carbone Ailla

parete la Croce. 11 Gibelli inollrc narra piii sotlo che S. Tommaso usci della

Rocca per -comandamento del Papa e dell' Iraperatore; ma la traditionc conta,

come le sorelle, convertite dal Santo, favorirono la sua fufja calandolo per una

finestra ( che mostrasi anche oggidi )
nel giardiu.>, donde sceso pel ecoodo gi-

rone nel fosso, di soppiatto fuggi a Napoli. La t itta di Monte san Giovanni ele*>

selo ab antico per suo Patrono, e la Cliiesa nelle lezioni del Breviario Romano,

dice anch'essa, che il Santo giovane fa rinierrato non in Rocca Secca, ma nella

Rocca di Monte san Giovanni, cli'era a quei di dei Conli d 'Aquino.



440 RIVISTA

gelico giovane fece risposta in dolce modo e soave, secondoche por-

tava lo spirito di Dio, clie gli parlava al cuore. Si avvide che i suoi

discorsi entravano nell' animo delle sorelle
;

il perche continuando

a'suoi primi detti tocc6 della vanita delle cose del mondo, della mi-

seria e infelicita di coloro
,
che in esse pongono il loro amore

; ap-

presso par!6 della infinita bellezza e bonta di Dio, della pace e bea-

titudine di chi a fede si abbandona a lui
,
e intorno a ci6 mal pote

ristringere il suo discorso
,
secondo la verita di quella sentenza :

dell' abbondanza del cuore parla la lingua. Di tanta virtu ed effica-

cia fu il suo ragionare, ch' elle non pure si rimasero dal fargli no-

ia
,
ma rendendosi in colpa dell' officio

,
a che avean messo mano

,

tornarono al cuore
,
a Dio e a lui chiesero perdono ,

e tutte com-

punte fermarono di rinunziare ad ogni consolazione di mondo e dar-

si allo spirito. Cosi Tommaso, la merce di Dio, trionfd de'suoi av-

versari .

*

Uscito 1'Angelico giovane da si cruda battaglia, fu poscia da Na-

poli inviato a Parigi sotto la disciplina d' Alberto Magno, ove Tom-

maso alternando incessantemente lo studio coll'orazione
,
fu cono-

sciuto dal suo grande Maestro per giovane di mirabile ingegno e

da sperarne ogni gran cosa : e perciocche Tommaso era pingue e

per la somma sua compostezza e modestia raro o non mai parlava

in iscuola, i suoi condiscepoli ,
come fra gli studianti suole avveni-

re
,
chiamavanlo per celia il bue muto. La qualcosa saputa da Al-

berto
,
voltosi a' suoi scolari

,
disse piacevolmente Coteslo bue

muto mugghiera un dt si allo , che fard reboar di sua wee il mondo

universo.

Con effetto Tommaso divenne ben presto cosi valente nelle dot-

trine ,
che salito giovanissimo in cattedra fece stupire di se gli udi-

tori , i quali concorsero da ogni parte per udire le sue lezioni

Conformemente alia consuetudine, dice il Gibelli, prese a dettare

alcuni trattati di filosofia facendo al dogma cattolico servire le

dottrine degli antichi filosofi
;
si diede pure ad interpretare alcuni

libri della Sacra Scrittura, ed a sporre Y opera del maestro delle

Sentenze. In questo suo officio, comeehe egli avesse ventidue
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K anni e non piu, trapass6 di gran lunga I' aspettazione, die altis-

K sima si avea di lui . e venne in tanta fama . che pel nobile desi-

( derio di udirlo, e maestri e discepoli a gran numero traevano a

<( quella citta .

II Gibelli dopo averci narralo la gara di molte citta di Germania,

del Belgio, d' Italia, e di Francia per avere la gloria di possederlo a

maestro , ci presenta Tommaso sulla cattedra dell' Universita di

Parigi, ed ivi ci novera ad uno ad uno i suoi sublimi trattati
;
sin-

che parlando della Somma della rede catlolica contra i Gentili
,

scrive cosi Quest'opera e si fatta che la Religione e la Filoso-

fia ne meneranno eterno vanto. In essa 1' Angelico Dottore facendo

servire al suo intendimento i trovati della piu sublime filosofia vien

da prima recando argomenti efficacissimi a dover far capaci i Gen-

tili di tutti que' veri, che mostrano la necessita della Rivelazione e

la divinita della Religione crisliana. Con quella sua lor/a di com-

prendimento, la quale per avventura non trova per tutto il mondo

paragone, considera Dio in se stesso, Dio rispetto alle creature
,
te

creature rispetto a Dio; e discorrendo di Dio Essere assoluto
,
di

Dio Principiodi tutte cose, di Dio Fine ultimo delle medesime, sod-

disfa compiutamente a tutte quelle investigazioni , che intorno a

questi tre scientific! ordini possano mai cadere in mente umana.

Ne meno possente egli e a provare il vero cbe a riprovare il falso
;

il panteismo, il manicheismo, il fatalismo ed altri cosiflatti orribili

mostri sono trionfalmente vinti e disfatti. Appresso ,
a dover con-

durre al diritto sentiero i Giudei e gli Eretici si vale della Rivela-

zione
,

e parla di tutti per singulo i misteri della cattolica Fede ,

facendo sempre vedere ,
che la Religione nella sublimita de' suoi

misteri trapassa si il segno dell' umana ragione ,
ma non mai al -

F umana ragione si oppone. Dopo avere scritta quest' Opera pose

mano agl' incomparabili Comenti sopra le Epistole di San Paolo *,

i quali soli basterebbero a non peritura gloria dell'Autore .

i Commentaria in omnet Divi Poult ApostoU Epiitolat.
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Ma il Gibelli, che raccoglie in questa vita senz' altro cenno, che

solo il titolo, I'elenco dell'Opere di san Tommaso, giunto a parlare

della Somma Teologica si diffonde in questo bel modo Intorno

a quel tempo Tommaso
,
comecche non cessasse mai d" intendere

coll'usato ardore e all' insegnamento e alia predicazione e a dettare

quando un Trattato quando un altro, e sebbene egli il piu del tempo
fosse dato alle accese sue preghiere e a quelle sublimi contempla-

zioni che lo aiutavano a crescereinsantita, pose mano a quell' Opera,

la quale fu e sara mai sempre la maraviglia di tutti i dotti. Parlo

della sua Somma Teologica, alia quale come a termine fisso d' alto

consiglio avea volto il potentissimo suo ingegno e i gloriosi suoi

studi. lo per me non sono si cieco di me medesimo da presumere

di lodare un' Opera ,
al cui altissimo valore e troppo bassa ogni

lode *
; per al presente dir6 senza piu che la sua Somma con un

ordine perfettissimo, con uria sottilita ineomparabile, con un' accu-

ratezza maravigliosa comprende ci6 che di vero, di grande, di hello

e dato aU'uomo di conoscere per la piu sublime metafisica, e ci6 a

che la scienza della divinita pud elevare umano intelletto. Tvi la

illosofia sgombra d' ogni ingannevol velo
,
sincera e schietta di for-

me, posto giu 1' usato orgoglio e lieta di servire alia teologia
2

?
la

quale si mostra irraggiala del suo divino splendore ;
la Ragione e la

Fede fanno di se, ciascuna secondo sua natura, bellissiraa ed oltre-

mirabil mostra. Qualunque piu astrusa controversia , qualunque

1 Imprenderebbe opera lunghissima e da non venirne si di leggieri a capo

chi volesse recare i giudizii che della Somma Teologica (Summa totius theolo-

giae) portarono i piu venerandi ed illustri personaggi. Bird solo che nell'aul*

ove scdeano a concilio i Padri Tridentini era una tavola con sopravi la Sacra

ScriUura, i Decreti de" Pontefici, e la Somma di S. Tommaso.

2 Molti grandi no mini del secolo decimoterao posero 1' ingegno a dovere

(come dice il Segaeri) accordare Aristotile con Cristo. S. Tommaso, (che avea

comentato- ben cinquantadue Trattati d' Aristotile , che avea studiato quanto

altri mai nei filosofi d' Alessandria, e che si era levato a volo^opra tutti i teo-

logi) seppe perfettissimatnente far cio, a che gli altri o indarno o con poca lode

erausi adoperati.
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piu malagevol quistione ,
che mai possa occorrere a mente umana

quanto o alia ontologia ,
o alia ideologia . o alia psicologia ,

o alia

teologia polemica o alia dogmatica o all'ascetica e vattene l;'i. quivi

si trova diffinita, e si veggono della vera sentenza le prove e le

riprove. In somma quest' Opera, .vero tesoro di sapienza
<

, argo-

mento unico anzi che raro della potenza dell' umnno ingegno av-

valorato da sopracceleste grazia e tale per ogni rispetto che pud

solo essere lodata dal piu Dotto de'Santi, e dal piu Santo de'Dotti.

Dopo avere trascritto si bei tratti intorno alle due Somme di san

Tommaso , egli ci semhra omai che i nostri lettori abbiano a prova

un saggio luculentissimo della proprieta ,
nobilta . eleganza e pu-

rezza dello scrivere del Gibelli, senza che noi vi aggiungiamo altre

considerazioni. Ci6 che non crediamo tuttavia di passare in silenzio

si e il dolce sentimento che muove nell' animo di chi legge quest'au-

reo scritto del Bolognese ,
e 1' alta riverenza ed il soavissimo amore

che desta verso il piu sublime intelletto che lucesse mai
,
e il piu

gentil cuore che mai battesse in petto d' uomo
, quali ebbe in dono

dai cieli quell'Angelico Dottore che fu e sank sempre rammirazione

del mondo. Molte vite del Santo Dottore ce lo porgono sempre in

quel lume che t'abbarbaglia, ma il Gibelli te lo dipinge in cosi be-

nigno aspetto, che ti fa piu innamorare delle sue virtu, che stordire

della sublimita del suo sapere. La giovinez
;
:a di Tommaso nel Gi-

belli t'assomiglia a quella di Lui<ri Gonzaga; e se per la sottiglieaza,

per la profondita e per la copia il ragguagli agli Agostini, ai Giro-

lami, e ai Crisostomi
, quando I mi terminate per6 di leggere questa

vita, il senso piu vivo che ti rimane nell'anima si e sempre quello

d' un dolcissimo e soavissimo afTetto verso le innocenti , ama^ili e

angeliche virtu di Tommaso.

1 Vaiiuni per la memoria clie il Signor Cousin nella sua Sloria della Kiloso-

fia parlando della Somma di S. Tommaso dice : Sa Somme ett un dtt grands

monument de V esprit humain , et romprend avec une haute mitaphyiiqut un

systeme entier de morale et meme de pnlitiqne.
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II.

Nuova Biblioteca Popolare ossid Raccolta di opere dassiche anliche

e moderne di ogni letteratura Opere di TOMMASO CAMPANELLA

scelle, ordinate ed annotate da ALESSANDRO D' ANCONA Vol . II

Torino 1854.

Non s' aspetteranno per fermo i lettori che questa rivista si rag-

giri sopra le opere del Campanella, le quali davvero non sono cosi

nuove da abbisognare di una rivista. Direm solo a proposito di

queste come 1' Editore ci promette arricchire i suoi due volumi di

molte opere che non vanno ordinariamente per le mani del pubbli-

co, il quale non conosce per lo piu del Campanella se non la sua

Citta del Sole. II 1. Volume occupato per -343 pagine dalla vita

scrittane da-un giovanedi 18 anni sig. Alessandro d
1

Ancona, pre-

senta nelle ultime sue carte le poesie filosofiche del Campanella, le

quali vengono dall' Editore dedicate a cinque tedescbi, profondi

tonoscilori, dice, delle letlere italiane nella Germania, giusta sempre

c grata accoglilrice di quanto le altre nazioni produssero e producono

di vero, di bello e di grande: riparazione d' onore degnissima di

esser letta da coloro che gridarono fuora il barbaro. II secondo vo-

lume contiene principalmente i discorsi politici ai Principi d' Italia,

la trattazione della monarchia di Spagna, la citta del Sole, le qui-

stioni sopra 1' ottima repubblica, e il discorso inedito sopra 1' au-

mento dell' entrate del regno di Napoli.

Le dottrine comprese in tutte queste opere vengono compendia-

-te dal suo biografo incominciando a pag. XXXV e spiegati i suoi

principii scientifici il narratore medesimo cosi conchiude: Bacone,

dice diTelesio, che fu piu abile a distruggere che ad edificare- il

medesimo non so se bias!mo o lode deve riferirsi al Campanella il

quale fond6 poco di stabile perche troppo avea da diroccare. Va

esso piuttosto considerato come un promotore della riforma che

<( come un vero riformatore, imperocnhe troppo era adempier he-

ft ne ad un tempo uffizi difficilissimi. Bisognava, diceilDegerando,
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( rovesciare un edificio colossale innanzi di poter pensare a rico-

< struirlo. Bisognava ricuperare la liberta di pensare prima di me-

< ditare qualche scoperta. I greci aveano avuto il raro privilegio

< d'inventare e creare. I moderni furono sottomessi alia dura con-

dizione di spogliarsi di quello che credeano sapere per imparare

< a conoscere.

Veggono i nostri lettori quanto poco possa importare ai progres-

si della scienza 1' entrar per minuto a rimescolare queste macerie

dell' edifizio rovinato ; e per6 ci dispenseranno dall' ingombrarne

queste carte potendo i curiosi di erudizione ricorrere al fonte me-

desimo. Solo li preghercmo di osservare che 1' aver diroccato 1'an-

tico edifizio e ricuperata la liberta di pensare e a parer del biogra-

fo il merito del Campanella.

Chi fosse il Campanella non sara ignoto ai nostri lettori
,

i quali

piu d' una volta ne troveranno il nome associatoa quelli del Pom-

ponazzo, del Bruno , del Telesio
,
del Patrizio e di altrettali inge-

gni non meno immaginosi che penetranti ,
e piu liberi ancora e

sbrigliati che penetranti ed immaginosi. Di che dovette necessa-

riamente conseguitare che in un' epoca, in cui la liberta delle Jin-

gue e delle penne non era ancora divenuta un domma di fede ad

uso dei mestatori politic!, 1' indisciplinato disputare e stampare in

materie anche scabrosissime procacciasse e' filosofante brighe ed

amarezze; le quali poiche non riuscivano ordinariamente a correg-

gere negli audaci il mal vezzo di spropositare audacemente ,
conti-

nuavano a molestarne i giorni fino al tramonto.

Da queste persecuzioni, che essi si attiravanocolla loro ostinazio-

ne, non e a dire quale ampia messe germoglialle declamazioni de-

gli odierni promotori di liberta. I quali senza tenere verun conto

di tante ragioni che debbono ponderarsi da chiunque governa o gli

stati o la Chiesa, ed ebbri solo di cid ch' essi chiamano i dirilti dei

grandi uomini e dei grandi ingegni, aflerrano avidamente 1' oppor-

t ii n 1 1 a di screditare tutti quei provvedimenti, coi quali governanti

legittimi poterono e possono, anzi debbono impedire i disordini

della lingua e del torchio, come ogni altro assalto contro T ordine
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sociale. Essi tolgono
1 occasione a tale maldicenza or da qualche ab-

baglio, or da qualehe passione in che saranno potuti incoglier*

gli antichi, come i moderni possessor! delle pubbliche autorita^

senza distinguere codesti traviamenti accidental e personali dai

dritto e dovere di porre un freno all' opinare , quando per lo sca-

pestrare soverchio diventa pericoloso e pernicioso , trasformano i

reggitori della cosa pubblica in carnefici dell' ingegno accaniti ad

inseguir le loro vittime fin su 1' orlo della tomba.

E quando si trattasse di scrivere romanzi, ben potrebbe il tema

riuscire opportunissimo per destare contrasti di affetto almeno

quanto la morte della Cenci o i delirii di Abelardo. Ma quando
trattasi di porgere ai lettori una storia sincera, argomento di senno

e di coscienza in chi la dett6, e maestra veridica del benvivere per

chi la legge, dovrebbe procedersi per tutt' altra via prendendo a

considerare e la persona e gli scritti ei critici e i giudici sotto quel

punto di vista in cui li presenta all' imparziale giudizio dei poster!

la storia contemporanea.

Che val quel perpetuo deridere o la importanza data in altri

tempi alle quistioni scolastiche, o il nesso stabilitoallora tra la filo-

sofia e la teologia, o la rusticita delle maniere allora usitate, o la

severita dei castighi anche per colpe oggidi reputate leggere? Que-

ste e simili altre cbe si spacciano per enormita
, presentate in mo-

do da farci credere gli avi nostri ridicoli per istoltezza e mostri per

crudelta, perdono ogni valore agli occhi dei savii
,
cbe non si ac-

conceranno di leggeri a credere gli uomini di allora di cosi tutt' al-

tra generazione dagli odierni loro discendenti. Gli stolti per altro,

il cui numero ^ infinito, accettano di buon grado lo spregio dei pa-

dri loro e fanno buon viso ai derisori, i quali ne ringalluzziscono, ne

acquistano nuova audacia, si cattivano nuovi ammiratori ed imita-

tori propagando in tal guisa e continuando il regno della superficia-

lita e della menzogna. E per tal modo forse venne arrolato ai cam-

pioni del libero pensiero quel giovane di 18 anni cbe scrive qui la

lunga biografia del Campanella: ne noi possiamo tenergli il broncio

ehe in eta si immatura lascisi accalappiare da quei tranelli da cui
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rannero finora sedotti ingegni anche
pii'i maschi ed erudiii e ma-

uri. Si lo compiangeremo con sentimento di profondo compati-

nenlo, vedendo perdersi in tal guisa un bell' ingegno e un cuore

he mostrasi disposto alia virtu. E se questa dtsposizione bastasse

1 rendergli meno importuno un ammonitore amorevole . lo pre-

$heremmo che cerchi nella camera di storico ove da i primi passi

5loria non peritura, sgorabrando allor che legge o strive le preoc-

upa/ioni di un secolo, la Dio merce tramontato
, ed inoltrandosi

juiiidi innanzi nella polvere delle eta vetuste con quella savia e stga-

ce imparzialita di che abbiamosi nobili esempi in molti degli odier-

ni storiei aleraanni.

Se con tale equita volesse esso sentenziare intorno al suo prota-

gonista vedrebbe in primo luogoche molti di quegli avversarii onde

egli ebbe la vita travagliata e grama, poterono essere personeav-

vedute e savie e mosse da tutt'altro che da odio e da villa di gelo-

sie. E cosi in vece di ravvolgere tutti gli avversarii in quel eol-

lettivo dell'odto fratesco e con quel piglio disdegnoso del Volteriani-

snio a cui la tonaca sa di cloaca darebbe biasimo cui biasimo, laude

cui laude s' addice : e il linguaggio modesto e temperato che ad un

giovine piu che a niun all ro si confa mostrerebbe non essere vitu-

pero agli occhi suoi I'abbandonare, come fa il religioso cattolico,agi,

ricchezze, affetti per servire alia causa della '-eligione, della scienza,

deH'umanita. Ma i persecutori accaneggiavano in lui 1'innovatore

in filosofia e il neraico delle assurdita arisioteliohje.

Sia pure,suppooianio in tutti per un momen to preoccupazioni

puramente aristoteliche : perchfe far di questo un capo di acrusa con

taota acerbita, narrando di un secolo in cui i piu grand
1

uomim ve-

deano alia stessa guisa connessa con quella forma di filosofare la

siai ivz/a dell' ortodossia cattolica ? ella codesta uoa stravaganza

di qiiel secolo, o non piuttosto una neoessila dcll'tngefno umano ?

Ctmgiano per fermo le opinioni cot seco'ii : ma in ogni secolo Topi-

nione novella appena credesi giunta a grado di certezza , aspira al

dominio dell' intelligenza, della volonta, del mondo eslerno: e poi-

che nella religione piu che in niun
1

altra doitrina T uomo riverisce
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naturalmente sublimitae certezza, ogni opinione corre tosto a chie-

derne il suffragio al santuario
,

sforzandosi di mostrarla a se con-

sentanea , agli avversarii ostile. E che altro in fatti pretendeva e i

Campanella stesso e quel Galileo del quale 1'A. compiange colle so

lite declamazioni le avversita; cagionate in gran parte appunto dal-

1'aver voluto intrometter la Bibbia in quei sistemi che poteano stars

paghi alia condizione di pure ipotesi iilosofiche * ?

Se dunque tale e Findole della natura umana che la religione deb

ba stare in cima ad ogni pensiero, perche malmenare si acerbamen-

te chi per riguardo alia Religione, in tempi soprattutto cosi trepidi

insospettiva delle novelle dottrine
,
menando buono intanto al Ga-

lileo e al Campanella 1'aver voluto connettere le loro opinioni colla

Religione per accattarne autorita e fermezza? Cosi fossero stati men

ragionevoli i timori di chi paventava le novita !

Ma 1' A. che ci addita candidamente egli stesso V analogia fra le

novita di quei filosofanti italiani con quelle dell'apostata fra Marti-

no 2
,
e la somiglianza degli spiriti donde le une e le altre moveva-

no, non potra certamente attribuire ad irragionevolezza il sospettar

delle prime se non volesse in tutta la Chiesa cattolica, nei Pontefici,

nei PP. Tridentini dannare per irragionevole 1'aver resistito alle

seconde.

A dir vero le formole irriverenti e libertine con cui piu d' una

volta il giovane scrittore nomina a strazio il fanatismo per la Chiesa

Romana (pag. LXXXVIII), e mette fra mille altre diavolerie di ven-

dette, di lormenti, di Turchi anche il Papa (LXXXIV), potrebbono

dare ad intendere ch'egli non avra difficolta veruna nei supporreir-

ragionevoli i Tridentini contro Lutero ,
come la dominazione pre-

1 Si e tanto parlato di Galileo che non abbiam coraggio di riscaldare questa

minestra. Yeggane chi vuole la J. a serie.

2 Questi nelle loro novelle speculazioni rifiutavano 1' autorita sacro-profana

fino allora riconosciuta in fUosona. Quell' autorita medesima che Melaulone e

altri tedeschi aveano pur essi scrollata. In diversi modi e su diversa materia ,

Lutero e i suoi seguaci da una parle e i nloson italiani dall'altra tendevano al

medesimo fine (pag. LXVIII).
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tesca (X) e gli odu frateschi contro il Campanella. Noi per altro che

speriamo potere attribuire la rusticita di codeste formole alle in-

fluenze del libertini con cui tratta
,
anzirht' ad animo irreligioso e

a mente dissennata, speriamo di' egli senta quanto sara e piu vero

e piii
onorevole e piu giusto il suo dettato

,
se giudicando gli uo-

mini nel secolo in cui viveano non pretendera snaturarli e disuma-

narli. Anzi se del Campanella fossero quelle parole citate dall'A. ove

francamente si dice non esser vero quel che dice 5. Pietro ecc. (pag.

XCll); non e chi non veda come anche a'di nostri ogni buon cat-

tolico ben potrebbe non usar le torture , ma non potrebbe a meno

di condannar 1'eresia.

Non dissimili osservazioni potrebbe suggerirci la condizione alia

quale il filosolb calabrese volontariamente erasi ascritto. Lasciamo

ora in disparte le idee cattoliche
,
e parliamo solo il linguaggio del

galantuomo presupponendo niente piu che la liberta di coscienza
,

che il ch. D' Ancona , speriamo ,
non vorra disdirci. Sotto tal pre-

supposto ,
come era stato lecito al S. Fondatore Guzman congiun-

gere in volontaria associazione quei religiosi che si consecravano

a studiare profondamente la veritae predicarla, fissando di comune

accordo quegli statuti secondo i quali meglio speravano conseguirne

1'intento, cosi libero fu al Campanella 1'entrare a parte della socie-

ta medesima, assumendone gli oneri per appropriarsene i vantaggi.

Stabilita cosi questa reciprocanza di diritti e doveri
,
era o no ob-

bligato il Calabresle ad attenere quei patti coi quali si era aggrega-

te? Sappiamo che non mancano fra' libertini monomani capaci di

dispensare per odio dei Papi ogni legge di onoratezza e di probita.

Ma per costoro medesimi nel segreto del cuore , e per ognj uomo

onesto nel linguaggio aperto, siam persuasi che un frate apostata od

anco solo un frate sfrenato e ci6 che vi ha di piu spregevole al mon-*

do , testimonii le invettire giustaroente scagliate dal biografo con-

tro tal fatta di spergiuri. Presupposto ragionevole un tal concetto,

noi domandiamo fidenti al biografo stesso ,
se tutti gli andamenti

del Campanella fossero si evidentemente guidati dal sentimento

di obbedienza
,
che uomini savii e discreti non potessero trovarvi

Serie II, vol. X. 29
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soggetto legittimo di sospetto e di riprovazione. Forse non era

colpa morale nel novatore filosofo trasportato dal fuoco dell' imma-

ginazione e dall' impeto della persuasione, di che lasciam giudice

lo Scrutator del cuori libratore infallibile della colpa. Ma perche ro-

vesciarla tutta sopra coloro che doveano frenarne per ben comune

della societa e della Ghiesa gli esterni andamenti
,

i cui effetti no-

civi non perdono il tossico per rettitudine d' intenzione?

Tutto questo diciamo leggendo quella prima parte della sua In-

troduzione, la cui sostanza
,
se ben si sprema ,

si potrebbe ridurre

a un sunto di declamazioni sopra quei terai ormai triviali di odii

frateschi e preteschi, inquisizione, scolastici, gesuiti, onde si tarpa-

no le ali all' ingegno ,
viene oscurato il mondo per odio del sapere

c degli scienziati. Cbe qualche nominate abbia provocato la morte

di Giovanni Huss per avversione al suo realismo
, come, il Ramus

ebbe nemici per 1' avversione al chiericato
,
sono fatti certamente

naturalissimi e che succedono al secolo XIX come al XVI, testimonii

i Prolegomeni del Gioberti , che non uno ma migliaia di religiosi ,

non di uno ma di molti istituli denunciarono all' odio pubblico con

quell' esito di strazio
,
di confisca, di sbandeggiamenti ,

che tutti

sanno. Ma dire per questo che il carnefice terminava definitivamenle

le quistioni accademiche , egli e un confondere 1' astio di qualche

pedante con la sentenza di un giudice o colle rabbie di una setta

per aver la consolazione o la lode di un epigramma.,Se talora secon-

doT uso di quei tempi, venne punito un settario irreligioso , non

cntrava per nulla nella condanna 1' opinione filosofica, se pure non

era di quelle che coll' errore di filosofia congiungono 1' eresia nel

domma.

Dicasi altrettanto di quegli odii preteschi per cui la 5. Sede che

pur area permesso ad un Cardinals di enunciare il moto della terra

s impauri poscia di ogni novitd scorgendo U fantasrna minaccioso

della riforma (pag. XXV).
Tutto questo frasario La cui acerbezza trasforma in calunnie le

accuse, e i torti dell' eta in delitti degli uomini , potrebbe correg-

gersi con nulla piu che un po
1

di studio di temperanza, e promet-
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Urebbe air A., che sembra laborioso e capace, un seggio non umile

fra gli storici italiani.

Ma se per soddisfare agli odii di un partito, egli si lascia porre le

traveggole, sentenziando a norma delle passioni e delle idee che in

quel partito trionfano, otterra forse un' ovazione efimera
;
ma tran-

quillati gli animi echiariti i fatti vedra perduti in gran partequei

merit i e quegli allori, ai quali con un poco di vera moderazione

avrebbe potuto aspirare, volgendo a trionfo della verita le fatiche e

T ingegno.

111.

ANNUNZIO DI VARII TESTI DI LINGUA.

Invalse da parecchi anni un costume lodevolissimo, che a testi-

monial. /.a di amicizia, di ossequio o di gratitudine in certe piu liete

eongiunture della vita si metta in luce alcuna operetta non prima

stampata, o per qualunque ragione divenuta rarissima. Da tale usan-

za derivarono due vantaggiosissimi efletti. L' uno fu di scemare il

numero di quelle poetiche frivolezze, contro le quali non a torto il

Han't ti menu spietatamente la letteraria sua Frusta; e 1'altro efletto

fu che per questo modo le buone lettere si arricchirono di molteope-

re che o per la materia o per la lingua, o per Tuna e per 1'altra in-

sieme erano degne di venire sottratte alia dimenticanza in cui gia-

cquero talora per piu secoli
,
e al pericolo non improbabilc di an-

dare col tempo irreparabilmente perdute. Vuolsi tuttavia confessare

un inconveniente ordinario ad avvenire nelle scritture pabblicate

per nozze, per novello sacerdozio, per vestizioni religiose e per al-

trettali feste domestiche. E I inconveniente sta in questo che il nu-

mero degli esemplari suole commisurarsi a quello degli amici o ilei

congiunti del donatore e del donatario
;
e quindi interviene assai

spesso che la notizia di cosi fatte edizioni appena giunga ad oltre-

passare la cerchia della citta dov furono procurate. Per tal consi-

derazione abbiamo stimato di fare opera non inutile ne discara agli
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studiosi, se prendessimo a dare un breve cenno intorno a parecchi

opuscoli pubblicati nelle congiunture mentovate poc' anzi, aggiun-

gendone pure alcuni altri che abbiamo ragione di riputare men

conosciuti.

Uno de' piu benemeriti a stabilire I'usanza di surrogare a poeti-

cbe frivolezze che durano un giorno la pubblicazione di alcun testo

di lingua e il ch. abate Giuseppe Manuzzi
;

i cui meriti verso la

nostra favella sono appoggiati a fondamento si saldo che ncn var-

ranno ad abbatterlo gl' illiberali assalti degl' invidiosi. II primo te-

sto ch' ei pubblicasse per occasione di nozze fu, se non andiamo in-

gannati, la Medilazione sopra VArlore dellaCroce alia quale soggiun-

se gli Ordinamenli della Messa, scrittura brevissima in cui spiegasi

ilmisticosignificatode'paramenti sacerdotali 1. Intorno alia prima

gia si era con molta lode adoperata 1' industria di quattro valenti

filologi, di Francesco Fontani, di Luigi Rigoli, di Marcantonio Pa-

renti
,
e di don Paolo Zanotti

,
siccome dimostrano le edizioni che

se ne fecero nell' intervallo di pochi anni in Firenze, in Torino, in

Verona. Ma il darne una edizione perfetta era serbato a chi si fosse

avvenuto in un codice migliore di quell' unico che prima si cono-

sceva. Or questa ventura tocco al Manuzzi il quale frugando la do-

viziosissima Biblioteca Chigi in Roma si abbatte in un codicetto in

carta, di lettera bonissima, scritto a quel che pare nel XIV secolo,

quello stesso che gli Accademici della Crusca spogliarono sebbene

con molta negligenza per la prima impressione del loro vocabola-

rio. Ne a migliori mani potea venire quel codice-, perocche la som-

ma perizia del Manuzzi nelle cose della lingua e 1'amore ch'egli avea

portato sempre a questa meditazione per quel suo dettato puro, vi-

vo , espressivo e copiosamente soave fecero che non intralasciasse

veruna diligenza per darcene una edizione da servire di modello a

somiglianti pubblicazioni. E quel che dicemmo della Meditazione

sopra TArbore della Croce s' intenda ancora degli altri testi di lin-

i Firenze presso David Passigli e Socii MDCCCXXXVI un TO!, m 8." di pagg.

Till 120.
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gua ch'egli e venuto di poi pubblicando secondo le varie occasion!

che gli si presentavano di manifestare la letizia presa da lui ne' lietf

avvenimenti di persone a lui congiunte per amicizia o per parente-

la. Di cosi fatte scritture abbiamo qui soil' occhio un Trattato del

ben vivere compilato da un padre dell'Ordine de'Predicatori e recato

in nostra lingua da Ser Zucchero Bencivenni i
;
// libro de dodici

articoli delta fede, e la Vila di S. Alessio, delle quali operette la pri-

ma ha per autore e per traduttore quegli stessi die il Trattato del

ben vivere, e la seconda fu scritta in latino dal B. lacopo da Yara-

gine e fatta volgare da penna anonima 2'- Tre pislole attribute a

S. Bernardo volgarizzate nel trecento da scrittore incerto 3- un

Trattato della Messa e della maniera di assistervi e del paramento

del prete dettati al certo nel miglior tempo di nostra lingua e, come

dice il Salviati, in bello e puro idioma l

;
e finalmente le Lettere edite

ed inedite di Bernardo Davunzati, le quali e a dolere che non oltre-

passino il numerodi trentuna: tanto son belle, vivaci, eleganti, de-

gne insomma di chi le scrisse 5
. Se oltre alle predette scritlure, al-

tre ancora ne abbia pubblicate il Manuzzi nelle congiunture di cui

trattiamo, non possiamo darne notizia ai nostri lettori; ma ben pos-

siamo accertargli che la nitidezza dell'edizioni procurate da lui delle

opere mentovate e 1' esquisito giudizio e 1' accuratissima diligenza

dimostrata nelle prefazioni, nel testo, nelle postille e massimamente

nell' avvertire nuovi vocaboli da potersi aggiungere al tesoro della

lingua, o nuovi significati de' vocaboli gia ricevuti ci fanno vivamen-

te desiderare che egli seguiti a ben meritare della lingua italiana

pubblicando altri testi finora inediti, e che nella utilissima impresa

molti si studino d'imitarlo, vincendo le molte e gravi difticolta che

nello studio della filologia italiana s' incontrano ,
e innanzi a'd ogni

1 Firenie per Davide Passigli MDCCCXLVIH di pagg. VIII-38.

2 Firenxe per Davide Passigli MhCCCXI.h di pagj;. VIII 16.

3 Fireiize nella SUmperia di Davide Passigli MDCCCXXXXVI1! pagg. VI 28.

4 In Korli dai tipi di l.uigi Bordandini 1850-

5 Firenze SUmperia sulle loggie del grano I85i, di pagg. XLIV.
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altra cosa dispregiando le beffe di que' che si sforzano d'invilirlo ap-

'presso degl' ignorant!.

II nome di editore vien da certuni riputato poco men che un' in-

giuria; ma quanto vadano errati, lo possono apprendere, se amino

di conoscere il vero, dal ch. Francesco Zambrini, il secondo tra i

pubblicatori di cose antiche
,
dei quali ci proponemmo discorrere.

Ne si dica che allegasi da noi un testimonio sospetto; siccome que-

gli pel quale il pubblicare antiche scritture e divenulo una vera ne-

cessitd
,
come ci fa sapere egli stesso e chiaramente dimostrano le

tante opere messe in luce nello spazio di pochi anni senza che il

potessero ritrarre ne spese di viaggi e di stampe, ne la poca prote-

zione che si ha per cotali studii, ne infine, e ci6 piu dee far nieravi-

glia, la omai perduta facolta visiva *
. Ed infatti sebbene amore si

sviscerato pe' filologici studii pu6 farci credere che egli difendendo

gli editori faccia 1'apologia di se stesso, non di meno le ragioni ad-

dotte da lui risplendono di tanta evidenza che sarebbe ostinazione

il non darsi per vinto. E chi neghera non avere lui scritto con tutta

verita che per riuscire, non dir6 gia un perfetto editore, ma un me-

diocre, e' fa mestieri essere molto bene instruito nella bibliografia,

nella storia letteraria, nella filologia ed anche un poco nella paleo-

grafia ? Ed oltre a cid un editore non debbe forse trovarsi in grado

a dettare con qualche elcganza una prefazione, un elogio, una vita,

porre erudite ed opportune chiose ,
e sapere tante volte col buon

senso e colla critica indovinare vocaboli e scerre, nella moltiplicitd

delle variantide'codici,tant'altre,quelli che piu all'indole dell' auto-

re si confanno 2 ? Queste ed altre ragioni che il Zambrini va espo-

nendo in una sua forbitissima prefazione provano che il pubblicare

antiche scritture e opera veramente difficoltosa; e che il titolo di edi-

tore non e cosa da vergognarsene ,
ma da tenersene grandemente

onorato , quando e per dono di natura e per frutto d' industria si

abbiano le parti annoverate qui dal Zambrini siccome necessarie a

i

1 Vedi la Prefazione alia Cohesion* di Leggende incdite, alia pag. VI.

2 Vedi la Prefazione alle Letlere d'uomini illustri del sec. XVI pag. 5 e segg.
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degnamente esercitaroe 1'uflicio.Cerloe che non d'ogni legno si pu6
lavorare UD Mercurio, secondo il proverbio de'Greci; c che eziandio

tra i pubblicatori di cose antiche v' ha i suoi guastamestieri , come

tra i professori di tutte le scienze e le arti. Or come de'mostri dice-

vano gli antichi che vengono prodotti fuor dell'intenzione della na-

tura: cosi de'guastamestieri pu6 dirsi che sono fuori della intenzione

dell' arte ; no per la inettitudine loro e giusto che vilipendasi I'arle

i valorosi che la professano.

E di questi solamente intendiamo di ragionare nella presente

rivista fra i quali non crediamo di fare ingiuria a veruno se accan-

to air egregio Manuzzi collocheremo il Zambrini, si pel numero de'

testi di lingua da lui messi a slam pa , e si per le parti di editore

eccellente delle quali si dimostra abbondantemente fornito. Da una

no/a di componimenli a stampa si proprii che di altri autori pub-

blicati da lui nel 1831 ricavasi che trenta edizioni di testi di lingua

furono da lui procurate infmo a quell' anno e quasi altrettante dopo

quel tempo, delle quali dodici per nozze ed una peronorare un valen-

te oratore. A noi non e dato, come a certi gran baccalari del giorna-

lismo piemontese , di giudicare delle opere senza averne letto al-

tro che il titolo; e volendo provarci ad imitarli ci esporremmo al pe-

ricolo di spacciare anche noi qualche maiuscolo qui pro quo. Dire*

mo perlanlo di sole quelle opere che giunsero in noslra mano , e

di cui possiamo parlare a ragion veduta , e non dal semplice fron-

tespizio, come usano gli onorevoli da noi poc' anzi accennati. Tra

1 quali ci fu chi si contento di leggere il fronlcspizio, non gia sul

libro, cbe gia sarebbe qualche cosa, ma ricavandolo dalla citazione

fattane in un' altra opera (p. e. nella rivista della stampa della Ci-

viltd CaUolica) ; portento inaudito di sfacciataggine giornalistica ,

della quale recamrao altrove un singolarissimo esempio
'

. La piti

antica pubblicazione del Zambrini venuta alle nostre mani e la Vita

1 Vedi nella Ci--iltd Cattoliea U serie vol. VIII pig. 440 c MgE. 1'articolo

intitolato: A'uova maniera di icrivtre U ririite della statnpa, invtntala dal (A

MENTO di Torino.
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della Beala Umilta Faentina la quale termin6 i suoi giorni in Firen-

ze addi 22 di Maggio nel 1300 t. L' editore la trasse da un codice

che nel fine ci da a conoscere 1' autore della vita e il tempo precise

in che la scrisse con le parole seguenti : Quello che ha scritto, sera-

pre col Signer lesu Cristo scriva. Don Silvestro Ardenti fiorentino,

Monaco di Santo Giovanni Gualberto e professo della Badia di Santo

Salvio di Fiorenza Fornita addi ventitre di Marzo, nel milletre-

cento quarantacinque Deo gralias.

Non dubitiamo di far nostre le parole, onde il Zambrini indiriz-

zandosi at divoto lettore nota che la vita di una verace Serva di

Dio, scritta nel buon secolo della lingua, non pu6 che tornar cara

alle divote persone ,
ed agli amatori del bellissimo nostro italico

idioma. Aggiugneremo di poi quel che la modestia dell
1

editore

non gli avrebbe consentito di scrivere
,

ch' ella dee tornar cara

non solamente per le bellezze onde risplende questa veramente

aurea e soavissima scrittura quale la giudicarono alcuni giornali,

ma eziandio per le copiose ed utili osservazioni di che 1' editore ha

saputo adornaila. Ma perche mai d' un' opera si preziosa fareun'e-

dizione di soli cento esemplari, laddove di certe indegne operacce

si diffondono a molte migliaia? Tanta ristrettezza nel numero de-

gli esemplari, oltre all' essere un danno per le divote persone egli

amatori del nostro idioma, riesce pure a discapito della fama del-

1' editore le cui pubblicazioni, benche tante di nirmero e condotte

con grande maestria non son conosciute fuorche a pochissimi.

Cosi non sapremmo quanti abbiano pure udito nominare o il Trat-

tatello di colori rettorici 2
,
o gli Avvertimenli di maritaggio 3

,
o

la Breve introduzione a dittare di Maestro Giovanni Bonandree da

Bologna 4 o le Lettere di Luigi Alamanni ,
Benedetto Varchi

,
Vin-

cenzo Borghini ,
Lionardo Salviati ed allri autori cilali dagli Ac-

1 Imola dalla Tipografia Galeati 1849.

2 Imola Tipografia Galeati 1851, di pagg. 48.

3 Imola Tipografia Galeati 1852, di pagg. 24.

4 Bologna societa iipografica Bolognese 1854 di pagg. 76.
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cademici detta Crusca per Ja piti parte fin qui inedite 1 o la Leyyen-

da di Santo leronimo scritta nel buon secolo e non mai fin qui

stampata 2. E tutlavolta ollre al pregio della dicitura che in tutte

si fatte opere piu o meno risplende, e oltre alle erudite ed utili os-

servazioni di cui 1' editore le ha corredate, ognuna di esse per qual-

che propria ragione meriterebbe di essere conosciuta. Cosi in quel

trattato delle principal! figure rettoriche gli esempii foggiati a chia-

rire la definizione ,
tutti son ricavati dai fatti della isloria contem-

poranea a cbi detto quei precetti ;
e perci6 contengono notizie non

ispregevoli intorno ad uomini e ad avvenimenti de' quali e fatta

menzione negli storici ,
nei novellieri, ne' poeti di quella eta. Ma

questa applicazione dei precetti dell' eloquenza all' istoria con-

temporanea sara ella degna di venire imitata? A dire brevemente

quel che ne pensiamo essa ci sembra richiedere ne' maestri somma

prudenza e circospezione ,
ma crediamo altresi che dal trasandarla

si debba derivare in gran parte il frulto scarsissimo che ricavasi

in molte scuole
;
e 1' opinione che molti giovani acquistano dell'elo-

quenza, cioe che la sia una cosa morta come i soggetti dell'eserci-

tazioni che lor si propongono dai maestri
;
e quindi ancora il ripe-

tere in cuor loro se non le parole, certo la sentenza di un bizzarro

scrittor francese Qui nous delivrera des Crecs el des Romains? in-

somma di credere 1' eloquenza una delle cose Poco important! e as-

sai seccagginose. Ma di ci6 basti per ora questo sol cenno.

Degnissimo d' esser letto e ancora il se^ondo opuscolo ricordato

qui sopra siccome quello che contiene precetti oltremodo giusti e

degni assai di venire ascoltati e messi in opera. Rechiamo per sag-

gio del rimanente i quattro primi avvcrtimenti d'una madre alia fi-

gliuola nel dipartirla da se per lasciarla andare a marito.

La prima cosa 3
,
che tu ami c temi il nostro Signore Iddio, e la

sua benedetta Madre, e tutti i santi e sante di Dio, e abbi reverenra

1 Lucca Tipografia Frauchi e Maionchi 1853, di pagg. 110.

'1 Imola Tipografia Galeali i85idi pagg. XVI 142.

3 Si $ottintcnde che io ti comaodo si d.
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in loro, e nella santa madre Ecclesia, e ne' suoi prelati
*

;
e priega

lore appresso che per te intercedano a Dio
,
che in questa mortale

vita ti conceda si adoperare, che tu abbi la perpetuale gloria di vita

eterna alia fine della tua vita.

Lo secondo comandamento 2
, che appresso a Dio 3

,
tu porti

onore e reverenza allo tuo marito, e poi ispezialmente allo suo pa-

dre ed alia sua madre
,
ed a' suoi parenti si

,
che sempre tu possi

rimanere ne lo loro amore.

Lo terzo comandamento si 6 che tu ti guardi di fare e di dire

tutte quelle cose, per le quali egli si debba crucciare
5
e non istare

allegra quando tu lo vedessi crucciato
,
n& non istare crucciata

n& 'ngronfiata
* quando tu lo vedi allegro: quando lo vedrai cruc-

cioso istarai disparte 5.

Lo quarto comandamento si e, che di quello che dee mangiare o

here, tu ti metti a sapere
6
quale cosa 7

piu gli piace ;
e fa che gli

sia apparecchiata 5
e mostra che quelle cotali cose piacciano a te

,

tutto sia ch' elle 8 ti siano contro all' animo tuo
;
ch& certo egli e

convenevole cosa che la femina sia sollecita del suo marito .

Del quarto opuscolo che ha per titolo Brieve introduzione a Ait-

tare
,
nota con ragione il ch. editore essere offeso assai frequente-

mente da latinismi troppo crudi e scolastici e talvolta anche molto

incespicato e sconnesso ed oscuro nella sintassi. Havvi per6 qualche

luogo che non 6 tale per vizio dello scrittore
,
ma per non essere

1 II ms. legge predati, ma certo per errore.

2 Intendi si e che.

3 doe dopo Dio.

4 Cos* il ms. D'ingrognata o d' ingrognato conosco molti esempi , ma <T in-

gronfiata e questo il primo in cui mi tono abbattuto.

5 In disparte. Voce antica utata a questo modo senza prepo$isione ; ri ab-

biamo ess. in Giov. Villani.

6 Cioe investighi, ponghi cura di conoscere : e frase mancante al Voeab.

1 11 ms. la quale cosa.

8 Comeche, contuUoche, benche : tuttosiache, amerbialmcnte posto, manca

al Vocabolario.
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state ben divise le parole del codice. Tale a noi sembra il passo

seguente della rubrica 72 in cui 1' autore ragiona dei vizii che

si devono schifare nella epistola.

II quinto vizio ancor in lei non viva

Che quando una dizion si ripetesse

Piii volte, gia seco lor non v' arriva.

Nelle quali parole lasciando stare quel seco /or non voluto ricevere

dai grammatici, il senso rimane grandemente intricato o piuttosto

quell' ultimo verso non ha senso alcuno. Ma tornera limpidissimo

se scriveremo :

11 quinto vizio ancor in lei non viva

Ch' t> quando una dizion si ripelesse

Piu volte gia, se color non v' arriva.

Cioe se non v'intervenga figura rettorica
;
nel qual caso il ripetere

le dizioni non sarebbe vizio ma virtu, se la materia il richiegga. Ma

di cio lasceremo giudicare a filologi di noi piu valenti e massima-

mente allo stesso Zambrini. Del rimanente i difetti dell' opera non

faranno elf essa non sia per tornar cara agli studios!
,
almen per

questa ragione ch' ella servira a dimostrarc :

i principii e i progress!

di questa importantissima parte letteraria, essendo questo il pifr an-

tico trattato epistolare dettato in lingua italiana fin qui conosciu-

to. Del Bonandree non altra notizia ci da 1'Editore se oon ch' ei fu

Professore di rettorica nella patria uni versi ta fin dal 1312, che

dcliu oltre alcune rime la predetta introduzione e che mori I'.anno

1321. Ma se in quelle rime 1' Autore non si mostr6 miglior poeta

che ne' versi di cui vediamo qua e la fiorita la sua Introduzione ,

non sara grave iattura delle italiane iettere se andarono perduteper

sempre o giacciono ancora ignorate negli archivii e nelle bibliote-

che. Rechiamo in prova del nostro detto una ottava ed una ter-

zina messe dall' autore I' una per prologo e F altra per licenza del

suo trattato , i migliori versi per avventura che in questo libro

s'incontrino.



460 : RIVISTA

Di Bologna natio queslo Autore

Nella citta studiando dov'e nato

Con allegrezza e maestral amore

Ai giovani scolar questo Trattato

Brievemente compose, il cui tinore

Conciede a chi 1'avra ben istudiato

Sapra quel che la epistola adimanda,

E sofficientemente in lei si spanda.

Te, degna gioventii, questo trattato

Accio che nel dettar cacci ogni errore

E sie '1 tuo petto da Terror 1 purgato.

11 quinto opuscule contiene ventotto lettere di celeberrimi scritto-

ri fiorentini vivuti nel secolo XVI; e tra qucste alcune sono delle piu

belle che abbia la lingua italiana.Tali a noi sembrano due del Bor-

ghini, due del Salviati, una del Gelli e due di Michelangelo Buo-

narroti il giovane. Non dobbiamo per6 tacere il desiderio che 1'E-

ditore nel pubblicarle omesso avesse qua e la qualche frase. Nessun

discapito ne sarebbe provenuto all'integrita dell
1

opera da que'tron-

camenti
;
e sarebbesi conseguita Tinestimabile utilita di rimuovere

qualunque pericolo che venendo quelle frasi sotto gli occbi di alcun

giovinetto possano eccitargli nell' animo qualche imagine men che

pura. Egli e vero pur troppo che la cautela di rimuovere dai libri

quanto possa oflendere certi orecchi piu dilicati da molti vien de-

risa come santocchieria, o considerata quale irreverenza contro gli

antichi scrittori
5
ma e vero altresi che tra questi non e da porre il

Zambrini il quale se non tolse via qualche parola o frase, siam certi

che il fece per averle credute innocenti. II che non diciamo per

congettura, ma dal vedere che dove sospett6 di pericolo non dubit6

1 II codice legge di terror ,
ma non trovandovi ,

a mio awfoo, buon senso,

ho cambiato come sopra; estendo assai facile che il copista mutasse la Yin tin t,

riuscendone un cosi brutto terrore. Cosi nota il Zambrini. Certo e che la lezione

di terror non puo stare ;
ma ne ancbe sembra da approvare la nuova lezione.

Chi leggesse E sie 'I tuo detto di tenor purgato darebbe forse la vera scrittura

del Bonandree.
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di precidere qua e cola per togliere cagione di vergogna alle divote

persone. Cio fu da lui praticato nella Leggenda di S. Girolamo
,

1' ultima delle opere pubblicate dal Zambrini
, delle quali ci propo-

nemmo di dare una breve contezza.

Di tutti i testi di lingua fin qui passati in rassegna nessuno pi6 di

questo domandava salda costanza e profonda perizia nell'editore, col-

pa della ortografia oltremodo pessima e disuguale e barbara dell'uni-

co manoscritto ch'egli pote avere alle mani. II saggio della gratia del

codice da lui recato e prova convincentissima che quelle due doti

si trovano nel Zambrini in grado assai raro : ne scarsa lode egli si

merita dell'esser giunto a conoscere che sotto cosi ruvida scorza na-

scondevasi un frutto saporosissimo, cioe una scriltura cbe, conside-

rate la frase . eerie peculiari parole ,
alcuni costrutti ed altro

, egli

giudica dettata dall' aureo Cavalca
,
della qual cosa egli e talmente

persuaso che , a do soslenere (dice) metterei cento conlro uno. Chi

scrive quesla rivista non oserebbe tanto ricisamente aflermarlo
;

e

non I'oserebbe perche la frase, le parole, i costrutti gli paiono cri-

terio non bastantemente sicuro a riconoscere F autore d'una scrit-

tura dettata quando da tutti usavasi a un dipresso la medesima lin-

gua. Del rimanente, qualunque sia stato Fordinatore di questa leg-

genda ,
diflerente da quella che trovasi nelle Vile de' Padri gia

stampata piu volte, il certo si e che questa e opera scritta con rara

eleganza e proprieta $ degnissima perci6 delle cure che vi spese

attorno il Zambrini e della nitidissima stampa che ce ne diede il

valoroso tipografo. 11 quale ultimo pregio non e proprio solamente

della leggenda di S. Girolamo, ma spicca piu o meno in lutte'Fedi-

zioni dei testi di lingua pubblicati fin qui dal Zambrini e principal-

mente in una preziosa Collezione di leggende inedite ,
delle quali e

uscito teste il primo volume corredato di un bel discorso preliminare

e di osservazioni molto erudite delFegregio sig. Giovanni Ilastia <.

Di questa Collezione basti per ora aver dato questo sol cenno per

1 Bologna soticta tipografica Bologncse e Dilta Sassi. 1855 di pagg.

IJtXXII - 225.
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non allungarci soverchiamente in questa rivista e per non con-

travvenire al proposito di ragionare non d' altro che di operette di

pochi fogli.

Al Manuzzi e alZambrini potremmo aggiugnere molti altri edi-

tor! di brevi scritture dettate in ottima lingua e pubblicate nelle

congiunture gia piu volte accennate
;
ma la brevita ci costringe a

dire di tre soli.

Primo tra questi e il Dottore Anicio Bonucci del quale i nostri

lettori gia conoscono la bella edizione de' Santi Padri recati in no-

stra lingua da scrittori classici. Avvenutosi egli in un codice molto

antico che conteneva una Laude delta gloriosa Vergine Maria fatta

per lo eccellenlissirno Poela Messer Dante Alligerio pens6 a pubbli-

carla a maggior pompa del glorioso innalzamento del chiarissimo P.

Giusto Recanati a Cardinale di Santa Chiesa. Divolgatasi appena

questa poesia sorsero alcuni critici ad impugnare Topinione del Bo-

nucci provandosi a dimostrare che quella non potea stimarsi fat-

tura dell' Alighieri 5
di che il Bonucci ripubblicando la predetta

Laude le mand6 innanzi un discorso nel quale rispondendo alle

obbiezioni degli avversarii sostiene la propria sentenza con ragio-

ni per nostro avviso assai forti. Ma si avverta bene che cio af-

fermiamo colla ferma risoluzione di non contraddire a chi pensasse

altrimenti; e chi cercasse di tirarci in questo spinaio perderebbe

1' opera e il tempo. La predetta laude incomincia cosi:

Ave templo di Dio sacrato e santo,

Vergine altera, immaculata e pura,

Camera degna del Spirito Santo.

Maria nostra speranza alia e secura,

Chi pone e fida se nelle tue braccia,

D' alcun periglio mai non ha paura.

Gratia per noi addimandar ti piaccia

Al tuo dolce Figliuol, Vergin beata

Chel vogli' a noi la sua benigna faccia.

Plena fecunda Madre alta, obumbrata,

Nata pudica, al mondo senza pare

Dal Sommo eterno Dio santificata.
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L'altro editore e il ch. sig. Maini del quale abbiatn qui sott'occhio

tre opuscoli, i primi due pubblicati peroccasione di nozze,e il terza

per due novelli dottori. Contiene il primo alcune LetUre del cowfc

Pulvio Rangone il quale per testimonianza di Torquato Tasso ebbe

pochi paragoni nelle lettere e nell' acutezza e nelle maniere del ne-

goziare, e pochi nella nobilta e nello splendore della tita *. Gli altii

due opuscoli contengono, il primo tre leggende di S. Giuliano e di

S. Eustachio, ed il secondo la leggenda di S. Cristoforo. Le dotte

prefazioni e le giudiziose note dell' editore ci fanno desiderare ch'ei

vada spesso oflerendo di tali tloni air Italia.

II terzo editore di classici opuscoli e il ch. Cesare Cavattoni Bi-

bliotecario municipale di Verona, ed autore di parecchie oporeassai

lodate per dottrina e per istile molto elegante e forbito. Se non

avessimo prescritto a noi stessi di non favellare in questa rivista se

non che di autori tenuti universalmente per classici, diremmo assai

volentieri e di un bellissimo ragionamento che tratta Del rispello fra

coniugi pubblicato dal Cayattoni per occasione di nozze * e di un

altro utilissimo opuscolo nel qaafe ci presenta con molta eleganza

volgarizzati ,
Alcuni passi intorno il matrimonio tolti dalle opere

de* Sanli Padri e Dollori Ambrogio, Girolamo, Agostino e Gregorio

Mmjwt. mrsso in luce nella medesima corigiuntura 3. Ma qual che

sia il roerito di questi due opuscoli ,
non per questi annoveriamo il

Cayattoni Ira
gli editori di opuscoli classici, .si bene per Due di&corsi

dell' inclito P. Antonio Cesari *; gli scritti del quale sono meritamen-

te avuti per testo di lingua, e come tali citati dai piu stimati les-

sicisti ilaliani. Che se qualcuno ne interroghi del merito di (fuesti

discorsi, diremo coll' editore che per lingua, per eloquenza, per

dottrina ci paiono do' piu belli del grande scrittore Veronese.

E qui porremo fine a questo lungo catalogo cresciutoci fri le

mani oltre quanto ci pensavamo nel cominciarlo. Ma nel terminarlo

i Mi M| en. i tipografia di Andrea Rossi 1853.

S Verona tipograna Vincentini e Franchi 1854.

3 Ivi, il.ill.i stessa lipografia.

4 Ivi, dalla slessa tipografia.
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ci si consenta di esprimere chiaramente il fine, che ci fa sprone a

distenderlo
,
e fu che qualche valoroso tipografo pensasse a rac-

cogliere in piu volumi nitidamente stampati le varie operette che

siamo qui venuti passando in rassegna. Chi cio facesse oltreche

renderebbe un utilissimo servigio alle lettere
,
siam certi che non

gli potrebbe fallire un conveniente guadagno. Perocche le varie

scritture di cui parlammo o furono dettate nell' aureo trecento
,
o

quantunque scritte in eta piu tarda
, portano il nome di autori

per merito di lingua reputatissimi. Ora 1'esperienza ne insegna che

per quanto si svociassero i libertini in gridare contro i linguaiuoli

e i puristi, non poterono nienledimeno ottenere che opere tali non

sieno anche oggidi ricerche e studiate, almen quanto basti allo spac-

cio di una edizione.

IV.

Dimoslrazioni dei principii fondamentali detla Patologia e della Te-

rapia di FRANCESCO LADELCI dottore in medicina ecc. ecc. Roma

1844 Un vol. in 8.

Nonistupite,lettore,di vedervi qui annunziato unlibro di materia

medica
;
la quale a dir vero parrebbe sbandeggiata-da queste pagine

pel nostro programma. Solo che voi ne scorriate la dedica e la pre-

fazione, conprenderete esser mente dell' A. dar opera ad una con-

ciliazione
,
la quale, se a lui riuscisse, sarebbe fatto degnissimo di

vera ed anche cattolica civilta. conviene, die' egli, negare as-

solutamente F esistenza di una scienza e di un' arte per curare le

umane infermita, o deve esistere il modo di conciliare tanta dis-

parita di opinioni e d' insegnamenti . E in verita non e ella cosa

dolorosa per la misera umanita languente sotto i colpi del morbo

vedersi a fianco mille sistemi medici ciascun dei quali riprova cid

che 1' altro consiglia , consiglia ci6 che 1' altro riprova
1
? E dovere

in tal guisa, quasi traendo un dado a sorte,trangugiarsi un farmaco

sempre col sospetto d' inghiottirvi la morte?
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Sarebbe dunque opera piena di umanita e di sapienza il tentare

di mettere una qualche armonia, cornel' A. vorrebbe tra i varii

partili in cui le scuole mediche si dividono, e specialmente fra le

scuole oggidi piu caldamente tenzonanti in favore o dei simili o

dei contrarii.

Afline di riuscire in questo suo intento il ch. A. appoggia lesue

dottrine principalmente sopra autori, il cui merito e generalmente

riconosciuto in tutte le scuole : dei quali Ippocrate fra gli antichi

e Baglivi fra i moderni
, veggiamo citati di preferenza. Con tale

scorta stabilito prima ogni umana infermitd essere di sua natura

sempre specified ed individuate (pag. 15), 1' A. prende a considerare.

1. La natura e il numero delle cause morbose che producono e

mantengono le umane infermita; 2. La fortuita concorrenza di

quelle in ogni singola malattia; 3. La natura degl' individui su

i quali le cause morbose agisrono; 1. Le forme morbose, ai qua-

dri sintomatici con cui le ulterazioni di salute si manifestano; 5.

Le possibili alterazioni interne del corpo umano e i perturba-

menti vitali che le costituiscono; 6. La fallacia dei medici siste-

mi sulle supposte cause prossime delle malattie; 7. La diflicolta

della diagnosi e 1' incertezza dei prognostici ;
8. Finalmente 1' in-

< suflicienza e varieta degli effetti dei mezzi lerapeutici usati per

vincerli.

E questa trattazione forma il soggetto della prima parte. Nella

seconda poi prende a dimostrare , specifico dover essere il rimedio

e personale. Al quale intento ricerca se tali rimedii esistono
,
se vi

sia una legge che ne determini la scelta ? se a tal legge possa* il

medico sottrarsi ? se la legge stessa possa determinare la dose?

(pag. 8, 9).

A noi non lice senza taccia d' arroganza ,
stranieri come siamo

alia scienza, giudicare quanto felicemente sia riuscito il dotto au-

tore nell
1

opera di conciliazione. Lieti che si trovi un animo ben

disposto, il quale si accinga air impresa , comprendiamo pern nel

tempo stesso quanto siano ardue queste paciflcazioni fra animi con-

trariamente preoccupati ,
e per6 o ricusanti perfmo I

1

udire o non

Strie II, vol. X. 30
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disposti a comprendere ogni argomento di transazione. Cionondi-

meno siam persuasi che solo il sapersi che altri ne tenta I' impresa,

pu6 giovare ad eccitar simpatie onde essa venga agevolata. Tanto

piu quando chi entra nell
1

arringo apporta dal canto suo modi cor-

tesi ed animo conciliante, quale abbiamo notato nel ch. A. 11 quale

in varii punti ove la scuola Hannemanniana suol essere piu rigida-

mente discordante dalle altre(quali sarebbero 1' uso del salasso,

degli emetici ecc.) ,
moslrasi condiscendente alia pralica altrui ben-

che la richiami insieme ai principii da lui sostenuti.

Possano codeste forme cortesi ed amorevoli procacciargli fra i

suoi colleghi lettori ugualmente imparziali e benevoli, i quali con-

giungendo con esso lui le fatiche dello studio e i lumi dell' osser-

vazione, compiscano la bell' opera da lui intrapresa , strappando ,

o per lo meno assottigliando alia natura quel velo, con cui piu for-

te di ogni altro ella ricuopre i misteri della fisiologia ,
con tanto

danno e pericolo degl' infermi e talora anche con ingiusta derisio-

ne e discredito dell' arte salutare.



GRONAGA
CONTEMPORANEA

Roma 12 Maggio i85o.

I.

COSE ITALIANS.

StATl PONTIPICII 1. Appendice alia relazione dcll'avvenuto a $. Agnese il di

If Aprile f . Consacrazione della prima pietra del monuraento in piazxa

di Spagna 3. Descrizione del momimento 4. Offerte pel mouumento

5. Feste per 1'Immacolala Concezione 6. Nuove scoperle al Coazzo 7*

II Collegio di Propaganda nell' Oiatorio di S. Aiessandro 8. T Deum a S.

Luigi de' Frances! 9. Nuovi ambasciatori 10. Morle del Card. Opiz-

zoni 11. 11 Re di Baviera in Roma 12. Elezione del Generate dei Pa-

dri Redentorisli 13 Ultimo brueiamento di carta moneta 14. Collegia

dei cadetti Pontincii IS. Conversion! 16. Partenza di Roma del S

Padre.

1 . II prodigioso fatto avvenuto i) 12 Aprile a S. Agnese ,
siccome

t-ccitn piu altamente tutti gli animi nella fiducia verso Maria SS.

Immacolata che si vlsibilmente protesse la preziosa vita del Capo

augusto della Chiesa e di tanti cospicui personaggi ,
cos! risv*egli6

piii fervida la divozione verso I' invitla martire S. Agnese presso al

cui sepolcro e fra le mura a lei dedicate apparve s\ luminosamentc

la protezione celeste, t quello un luogo di portentosi fatti e d'illustrl

glorie cristiane, le quali cominciano dalle insigni memorie di S. Co-

stanza e di S. Emerenziana. Percio la veneranda Basilica, pi.'t edificata

dal gran Costantino
,
fu sempre oggetto di sollecite e generose cure
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del Romani Pontefici Gregorio Magno che vi recito due omelie, Ono-
rio I

,
Adriano I

, Pasquale I
, Giulio II

, Leone XI
, e specialmente

di Paolo V che divotissimo di quella S. Vergine vi eresse il pre-
zioso altar maggiore quale ora si ammira, e vi colloco in ricca ur-

na di argento le sacre ceneri della martire di Cristo. Noi siamo per-
suasi che eziandio alia sua potente intercession*} debbasi ascrivere la

preservazione dal disastro minacciato il 12 Aprile ,
di che ben con-

scio il Sommo Pontefice Pio IX usciva dalle ruine benedicendo Dio,
Maria SS. e S. Agnese. Delia quale pieta e riconoscenza udiamo vo-

lersi dal S. P. dare religiosa dimostrazione con ristauri notabili a

quella Basilica-, sappiamo anzi che la statua della Santa, lodatissimo

lavoro di Nicolo Franciosino, gia trovasi presso un insigne arlista

romano per fame rinnovare le dorature e i fregi.

Fu inoltre concepito il disegno di perpetuare presso S. Agnese la

memoria dell'accaduto prodigio, e gia si viene invocando a tale ef-

fetto la generosita de'fedeli. Per la quale impresa iCanonici Regolari

Laleranensi, che da moltisecoli hanno la custodia di quel santuario,

aderirono volentieri alle cure che ne assunse Mons. Tizzani Arciv. di

ISisibi gia loro confratello ed Abate del titolo di S. Agnese. Al qual

proposito vuolsi qui rammentarecolle dovute lodi la parte che la re-

ligiosa famigHa di S. Pietro in Vincoli ebbe nellacatastrofe di quel d\

memorando. I religiosinel momento del disastro stavano nella stanza

contigua a quella ove trovavasi il S. P. aspettando che fossero usciti

glialunni di Propaganda per succedere loroalbacio del piede. Udito

10 scrcscio, i giovani studenti dell Ordine come piii animosi si slancia-

rono subito, gli uni, col loro maestro D. Gioacchino Piazzolla, verso

la stanza il cui pavimento era caduto, dove dall'orlo di quella striscia

del pavimento che era rimasa illesa si adoperarono con grandezelo e

rischio a dar mano ai giovani di propaganda che andavano uscendo

dalle ruine lungo uno dei pezzi della trave caduta, riuscendo cos\ a

trarne fuori un sei o sette. Gli altri corsi al sottoposto linello furono

in sulle prime impediti nell'entrata dal nembo densissimo di polvere

che toglieva il respiro. Di che il canonico Lettore Origo, corso all'al-

tra porta e trovatalachiusa, con isforzo pericolosissimo a luinon an-

cora ben riavuto da grave malattia di petto, svelse la porla dai car-

dini, schiudendo cosl un altra uscita ai caduti. Verso 1'altra porta

11 giovane canonico Santini, dopo adoperatosi in molte guise nello

smorzar la polvere ed aiutare chi usciva, ebbe la fortuna di trovarsi

fra coloro che immedialamente porsero 1' opera loro al salvamento

del S. Padre. Gli altri tulli poi, e nel primo frangente, e quando tutti

furono estratti dalle ruine, prestarono in ogni guisa 1' opera loro in

aiulo dei Gardinali, degU alunni e di ognuno-, ed il parroco Can. Giu-
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seppe Ferrari, chiamato dapprima coll'Olio Santo, si mostrava qua e

cola per gli aiuli del proprio mlnislero, che in quel primo istanle si

annunziavano come necessarii a parecchl.

E qui non va errato chl tiene per fermo come i religiosi, benche i i-

masli immuni dal pericolo, avessero pero a soffrire nell'animo le piu

crudeli angosce. Dapprima il terrore
,

1* incerlezza e lo sbalordi-

mento orribile di quel silenzio di morte : quindi il dolore acerbissimo

della calastrofe avvenuta, benche senza previsione alcuna, entro le

proprie mura. II quale senso di dolore fu si a.%uto e opprimente, mas-

sime in quelli che la mattina aveano accollo nella Canonica il S. Pa-

dre, che tolse loro ogni facolta di parola e di azione, e li lenne piu

giurni in compassionevole abbattimento. Riavuti poscia ritornarono

con sensi di gralissimo animo in S. Agnese, dove vollero rimanere per

lutlo il Triduo ordinato daU'Em. Vicario di Roma, affine di renderlo

piii decoroso e divolo.

2. Domenica sei del corrente Maggio, nelle ore pomeridiane, 1'Em.

Rev. del sig. Card. Fransoni Prefetto della Sacra Congregazione di

Propaganda pose la prima pietra del monumento destinato dal la

Santita di N. S. Pio IX a perpetuare la memoria della definizione

dommatica dell' Immacolata Concezione. Indossati gli abili ponlifi-

cali nella chiesa del collegio di Propaganda, S. E. neusc\ processio-

nalmente, accompagnala da parecchi Arcivescovi e Vescovi, preceduta

dagli alunni del collegio urbano e greco seguiti da Mons. Barnabo

Segrelario della S. congregazione di Propaganda. Giunta nel vicino

luogo, dove gia sono avviati i lavori del monumento, Sua Em. fece,

secondo il sacro rito, la solenne benedizione della prima pietra. Assi-

stevano alia sacra cerimonia molti scelli personaggi egrande folia di

popolo. Tutte le finestre delle case che sorgono nella piazza di Spa-

gna erano ornate di damaschi a segno di esultanza.

3. II monumento, i cui lavori procedono alarremente
,
sarii certa-

mente degno di Roma, giacche, siccome gia sanno i nostri leltori,

il Sommo Pontefice vi ha destinata la colossale colonna di marmo ca-

ristio delto cipollino che, trovata nel 1777 nel geltare le fondamenta

di unacasa delle Benedetline aCampoMarzo, ne fu estralla per ordi-

ne del Sommo Pontefice Pio VI e per cura di Giambatlista Visconti,

allora commissario delle antichila, coll' intendtmento di innalzarla

innanzi al palazzo di Monte citorio, soprapponendovi la slatua della

giustizia. La qual idea fu poi abbandonata, essendo stalo invece re-

stituito al Campo Marzo il suo antico obelisco, di cui si scopersero poi

altre nolevole parti. Di che la colonna fu deposta presso la Curia In-

nocenziana
,
dove stelte lungamente quasi aspeltando chi 1' adope-

rasse ad ornamento di questa capitale ricca ollremodo di tante moli,
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45) , e, secondo il disegno ideato dal valente architetto commen
datore Polelti ed approvato dal Sommo Pontefice, essa dovra posare

sopra due basamenti di figura ottagona ,
I' uno sovrapposto all' al-

tro. il primo ,
che e 1' inferiore

,
nei quattro lati opposti offre al-

trettanti piedistalli, su' quali posano sedute le marmoree statue rap-

presentanti coloro che tra' patriarch! e profeti parlarono in modo

speciale della Vergine SS. cioeMose, Isaia, Davidde, ed Ezechiele.

Monsignor Milesi, ministro del Commercio e dei Lavori Pubblici, fa-

cendosi interprete de' desiderii del Santo Padre che a lui voile affi-

data la cura di queslo monumento, destino il lavoro di tali statue ai

noti scultori Salvatore Revelli
, Ignazio lacometti

,
Carlo Chelli

, e

Adamo Tadolini. Negli altri quattro lati dell' ottagono ,
alternantisi

coi precedent!, saranno collocati bassirilievi simboleggianti Maria

Santissima. Anche il secondo basamento e di forma ottagona ;
il quale

nei quattro lali maggiori presentera in bronzo gli stemmi del Sommo
Pontefice Pio IX, e le iscrizioni che ricordano la solenne definizione

del domma da Lui definite : gli altri quattro lati minori servono a

formare fondo alle indicate statue. Sopra questo secondo basamento

ed all'altezza di palmi romani 37 (metri 8 25) sorgera la colonna,
alta

, compresa la base ed il capitello , palmi 64
(
metri 14 27

)
e per

un terzo del fusto ornata elegantemente in bronzo, in modo da col-

legaie la parle inferiore alia suprema senza togliere la vista della

superficie. II capitello di un vago composto allude alia Vergine Im-

macolala colle sigle iniziali
,
con gigli segno di purila, e coll' olivo

simbolo di pace. In questo capitello, mediante un rotondo piedestallo

alto palmi 12 (metri 2 67) sorgeranno gli emblemi figurati degli Evan-

gelist! sorreggenti il mondo
,
sul quale si elevera coronata di stelle

la statua della Vergine Immacolata in atto di ringraziare il cielo della

nuova gloria aggiunta al suo nome colla solenne definizione fatta

dall' oracolo del Vaticano, e di implorare pace alia terra. Questa sta-

tua alta palmi 18 (metri 4 00) si eseguisce dallo scultore Giuseppe
Obici

,
e sara gittata in bronzo in Roma.

4. Alia spesa che occorre per innalzare s\ bel monumento a Maria

SS. seguouo a concorrere parecchi individui e comunita. II Rev. Ca-

pitolo della Patriarcale Basilica Laterauerise offerse sc. 220
;

il Rev.

Capitolo ed il Collegio dei beneficiati della patriarcale Basilica di S.

Mai ia Maggiore scudi 200: un prelate della Corte Pontificia sc. 142

63. Una collelta fattasi uello stabilimento di propaganda di6 sc. 155.

La sig Calterina Roux oflferse sc. 3, 12: il sig. Conte D. *Lmg\ Giusso

di Napoli sc. 300; un anonimo sc. 5; i signori fratelli Benedetto e Fe-

lice Guglielrai di Civitavecchia offersero tre massi di marmo da sce-

gliersi ft a i piu belli e acconci nelF isola sacra diloro proprieta.
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5. Nuove e solenni feste si vanun sempre celebrando in Roma per
festeggiare Ja deflnir.ione donimatira dell' Immacolata Conrezlone.
(ill armeni catlolici dimoranti in Homa la celebrarono nella chiesadi
S. Gregorio presso il Vatieano ove i Rev. Monaci Armeni Antonianl
hanno il loix> numastero: e i capitolari e i confratelli della congrega-
zione illirica nel loro-bellisslmo tempto dl S. Girolamo chinmato de-
gli Schiavoni a Ripetta, innalzato gia per la munificenza e piet.i del
Romani Pontefici col concorso del fedeli delle province slave meri-
dionali, ed ora novellamente ristaurato e intieramente dipinlo da
<lebre pennello, siccome altre volte fu da noi riferito distesamente.
Nel secondo giorno del triduo solenne v' intervenne I'Eccell. del Con-
te Esterhazy inviato di S. M. 1' Imp. d' Austria presso la S. Sede.
Un triduo celebrossi parimente nella chiesa di S. Claudio dei Bor-

gognoiii, un aKro dai RK. PP. Carmeiitani a S. Maria della Scala ed
un lerzo dai due Collegl rhiniti al palazzo Borromeo, il Gvrmanico
tlngarico doe e quello dei Nobill

,
nella loro chiesa attigua al palaz-

zo Borromeo dedicata a S. Macuto.

6. Nella tornata della Pontificia acoademia di Archeologia tenutasi il

di 19 Aprile il sig. comm. Visconli annunzio una rilevante scoperta
avvenuta quel giorno medesimo nell' Oratorio di S. Alessandro, nel

quale disse esaersi ritnovato un nuovo braccio di catacombe al tutto

intatto e adorno in parte di ben conservate pitture. Aggiunse che,

quantunque ancor ne fosse malagevole 1' ingresso, si era gia letta in

unsepolcro, presso alia flguradi un mnlattiere sopra esso dipinla, la

bella acclaraaAione : SPIRITUS TUS (cioe T1JUS
)
IN BONO segnata a

color! in grandi e booni caratteri.

7. Nel medesimo oratorio di S. Alessandro il giomoS di Maggio il

Collegio Urbano di Propaganda celebro la festa dei Santi Alessandro

Evenzio e Teodulo per isperiale concesslone del Sommo Pontefice, il

quale si degno comrnatare quest'anno il voto, che ha quel collegio di

visitare ogn' anno le sette chiese, nella festa che si eelebro quel d\ nel

divotissimo oratorio di recente scopertoal Coazro, cioe nel luogo me-
desimo in cui quegli intrepldi confessori della fede soslennero if loro

martirio. Innalzatosi dunque un altare sopra la tomba medesima di

S. Alessandro, 1'Em. Card. Marini preietto dell' Fx^onomia di Propa-

ganda vi eelebro dl buon mattino la s. messa a cui assistetlero il col-

legio di Propaganda, il collegio Greco, e molte sceltepersoneaccorse
da Roma per essere present! a quel santo sacrifizio che per la prima
volta dopo dodici secoll si offerlva di bel nuovo suquella venerabile

tomba. Dopo la messa Mons. Bamabo Segretario dl Propaganda ten-

ne un eioquente e commovenlissimo discorso a tuttl gli astantl, nel

quale commento le memorablll parole che la Santlta di N. S. area

pronunzlate In quel medesimo luogo il giorno 12 di Aprile.
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8. Nelle ore pomeridiane del giorno 30 di Aprile nella chiesa na-

zionale di S. Luigi de'francesi fu cantato un solenne Te Deum in ren-

dimento di grazie a Dio per aver campato da gravissimo pericolo i

giorni di S. M. Napoleone III Imperatore de'Francesi. Vi assistevano,

fra gli altri, i principi e le principesse della famiglia Bonaparte abi-

tanti in Roma, tra i quali il principe D. Luciano in ufficio di Diacono.

9. II sig. Salvatore Ximenes il d^ 25 Aprile presento all' Em. Card.

Segretario di State le lettere colle quali e accreditato quale Incaricato

di afifari della repubblica orientale dell'Uraguay presso la S. Sede; ed

il di 2 di Maggio il sig. Ammiraglio Manuele Blanco Encelada pre-
sento alia Santita di N. S. le lettere colle quali viene accreditato co-

me inviato straordinario e ministro plenipotenziario del Chil\ presso
la medesima S. Sede.

10. II giorno 12 d'Aprile mori in Bologna il Card. Opizzoni Arcive-

scovo di quella citta, nalo in Milano nell' Aprile del 1769, nominato
Arcirescovo di Bologna il 20 Seltembre del 1802

, e create cardinale

ai 20 Marzo del 1804, dopo 53 anni di episcopato e 51 di cardinalato.

U.S. M. il re Ludovico di Baviera, venuto teste in Boma sotto il

titolo di Conte di Ausburg, ne parti il giorno 5 di Maggio, dirigendosi

alia volla di Napoli.

12. I RR, PP. della Congregazione del SS. Redentore nel capitolo

del 2 di Maggio elessero a loro superiore generale il Rmo P. Nicolo

Maurau provinciale della stessa Congregazione in Francia.

13. II giorno 26 di Aprile i.'bbe luogo in Roma 1' ultimo brucia-

mento della cartamoneta ritirata ora interamente edestinta. Lacom-
missione speciale dallasua istituzione fin a quest' ultimo bruciamen-

to estinse la somma di otto milioni, settantasette mila e cento venti

scudi, e 98 baiocchi e mezzo.

14. 11 d\ 1 di Maggio si fece la solenne aperturadel collegio deica-

dettl pontificii. II sig. comm. Farina, Generale di brigata e Ministro

dell' armi, volse in tal congiuntura affettuose parole ai giovani, so-

pra la gratiludine che debbono al Sommo Pontefice per averli rac-

colti in uno stabilimento di educazione dove sono preparati a siono-

revole carriera. Mons. Tizzani Arciv. di Nisibi, cappellano maggiore
delle truppe pontificie, fece poi conoscere che tale gratitudine non

avrebbero mai potuto dimostrarla senza adempiere fedelmente i sacri

doveri che la religioneimpone ad ogni cittadino.

15. 11 5 di Muggio, nella chiesa di S. Paolo primo eremita, furono

battezzati e cresimati dall' Em. Card. Cagiano di Azevqdo i due gio-

\anetti fratelli ebrei di Ancona Vitale ed Allegra Servadio.

16. La Santita di N. S. nelle ore pomeridiane del di 7 di Maggio
lascio questa capitale per recarsi a Castel Gandolfo dove giunse feli-

cemente la stessa sera.
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STATI SARDI. (Nostra corritp.) \. Discussione in Senato dclla legge Hattazzi
2. Protcsta del scnatore di Colobiano ;

\\. Una leltera dei Vescovi al He
4. Interpellanze del senalore della Torre 5. Discorsi di senatori catto-

lici 6. Proposta del Vescovo di Casale 7. Dimissione dei ministri; loro
ritorno al potere 8. Scioglimcnto del Consiglio di Ciamberi 9. Notizie
varie 10. 11 comune d' Oschiri in istato di assedio H. L'avv. Cervelti

12. II deputato di Saluzzo.

1. L'avvenuto in questi ultimi quindici giorni in Piemonte po-
trebbe somministrar materia non che ad una lettera, a parecchi volu-
mi. Vi racconlerobrevemenle i fatti principal!. E prima parlero della

discussione della proposta Rattazzi conosciuta dal volgo sotto il no-
me di legge Mottino

;
la cui discussione comincio nel senato del regno

il giorno 23 di Aprile. Primo a parlare fu il senatore di Castagnetto il

quale combatte con molto ingegno la legge, accennando come il Par-

lamento discutendola uscisse dalla cerchia delle sue atlribuzioni; per-
che non potea che interpretare lo Statute, laddove la legge lendeva
a sopprimerne un articolo: A. chi ama lamonarchia, disse il Casta-

gnetto, a chi brama sinceramente veder radicarsi le nostre isliluzioni

non puo non recar grande amarezza 1' incessante conflilto Ira la

Chiesa, e lo Stato . Un bel discorso disse pure il venerando Arcive-

scovo di Ciamberi. Hispondendo egli a coloro chespacciano i moni-
sleri come altrettanle prigioni, u io posso assicurare, diceva, che in

questo momento un gran numero di monache sono giorno e nolle

in preghiera per ollenere la conservazione della loro comunita;
cioe a dire per otlenere, che Iddio c' ispiri a lutli un volo negalivo.
Non oslanle il pericolo che corrono, parecchie novizie fanno islanza

per emellere la professione solenne, dicendo che vogliono assolula-

mente consecrarsi a Dio, e che se non si lascii loro lale liberla nella

propria palria, andranno a cercarla all'estero. In Geneva una mo-
naca professa provo una commozione cos\ profonda, senlendo parla-
re di queslo progello di legge ,

che cadde ammalala e mort ppchi
giorni dopo. II medico dichiaro, che quell' impressione era stala la

cagione della sua morle . Tra i primi che parlarono in favore della

legge fu il senatore Musio, il quale oso uscire in questa sentenza: i

pii e dolti canonisti dell' assemblea coslituente di Francia non sono
stall piu rivoluzionari di S. Luigi e di Bossuet

5
il senatore Mameli

tolse alia Chiesa ogni dirillo sui beni ecclesiaslici ,
ascrivendolo allo

stato
; e il senatore Siccardi poi ,

anziche un serio discorso , fece clo

che si direbbe altrove un tessulo d' indegne pasquinate.
2. II discorso del Siccardi die luogo ad una nob'le protesta del se-

natore di Colobiano. Nella tornala del 24 Aprile Giuseppe Siccardi
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malmeno la meraoria del Re Carlo Felice
, massime per la conven-

zione cb/egli avea stretto con Papa Leone XII nel 1828. lo vorrei,

diceva, cancellare quel Breve dalla storia del Piemonte . II senatore

diColobiano sorgeva a difendere quella convenzione, non per difen-

dere se stesso dall'avervi preso parte, ma per la iwemoria del Re Carlo

Felice, <c II Re
,
disse

,
resUtui quei beni alia Chiesa , non come un

araministratore che rende i suoi conti, non per ottenere il perdono
dei peccati altrui

,
ma per sentimenti di delicatezza e di religione

profondamente radicati nel suo cuore, e che non vennero mai meno
nella sua pubblica e privata vita . E finiva dicendo ehe dalla sua

missione egli non avea riportato che soddisfacente persuasion*
della propensione del Capo del-la Chiesa ad assecondare e favonre le

esigenze dello Stato >.

3. La bonta e condiscendenza della S. Sede e la durezza e slealta

de
J

ministri venne anche messa in chiaro da una tettera che 1' Arci-

vescovo di Ciamberi lesse al Senato nella tornata dei 23 Aprile. Que-
sta lettera era stata diretta al nostro Re dai Vescovi di Genova, di

Moriana e di Annecysolto la data di Roma 26 Novembre 1854. Rife-

rivano i Vescovi che giunti in Roma eransi occupati ,
conforms alle

intenzioni di S. M.
,
dei mezzi atti ad appianare la via ad un accomo-

damento colla S. Sede. Avevamo trovato, dicono i Veseovi, le piu

benevole disposizioni sia nei Cardinali coi quali ne abbiamo conferito,

sia nel Sommo Pontefice. Ma in questo tempo giungeva in Roma
la proposta di legge Rattazzi, e mentre il Santo Padre allargava la

mano in concessioni e benencenze verso il Piemonte, il ministero co-

glieva quel medesirno istante per cagionargli una nuova afflizione,

e medilava di spogliare la Chiesa.

4. (1 Senatore Maresciallo della Torre esordiva il suo discorso nella

tornata del 24 Aprile coi muovere un' interpellanza sopra I' occupa-
zione di alcuni conventi e monasteri avvenuta nell' Agosto dell' anno

passato in Torino. Descritta quell' invasione fatta senza una legge ,

senza nemmeno un decreto reale, ma di notte tempo, dopo d' ave-

re rotto le mura e data la scalata Signori, dioeva il vecchio Mare-

sciallo, evvi un paese dove tali fatti possono avvenire
; questo paese

e la Turchia
, perche le lettere del Visir la hanno forza di legge ,

quanto gli alti del Sultano. Ma, Signori, il governo turco non e un

governo coslituzionale
;
e d' altra parte il gOTerno turco e un ra-

stissimo impero, e non vi ha che un solo gran visir. Noiall' incontro

abbiamo sette ministri eguali in diritto
,
in potere ,

in autorita. Vi

domando se un paese ove tali cose avvengono e un paese costituzio-

nale, e se, le Camere sono un vero potere dello stato. 11 ministro

Rattazzi si scusava col pretesto del colera, ed accusava la curia arci-
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rescovile di Torino di non aver voluto accondiscendere ad un accor-

do amichevole. Ma se I' occupvione dei monasteri fosse stala imposta
dal colera, cessato questo flagello, avrebbe dovuto cessarel' occupa-
zione ; e se 1' accordo amichevole falh, non fu colpa della curia, ma
del ministro, ohe non rispose nemmeno alle richieste fattegli dalla

curia !' un abboccamento.

5. Tra gli altri discorsi delti contro la proposta Rnttazzi meritano

una speciale menzione quelli deiSenatori Generale di Maugny, Luigi
di Collegno, e Brignole Sale per la franchezza con cui dichiararono in

senato finita la lite dopo 1'irreformabile giudizio del Sovrano Ponte-

fice. noto a voi tutti, diceva il Marchese Brignole, in quai termini

il Sommo Ponlefice, nell' allocu/ione lenuta in Concistoroil 22 Gen-
naio p. p. abbia qualificalo la presente proposla condannandnla for-

malmente, e ricordando a chiunque si facesse lecito di promuoverne
o secondarne 1' esecuzione le pene e le censure stabilite dalle cosli-

tuxioni apostoltche e dai Canoni dei Santi Concilii. Questa sola Pon-

tilicia sentenza basterebbe, secondo 1' intimo mio convincimento, a

troncare ogui discussione; imperocche il non riconoscere le decisioni

del Romano Pontefice emanate ex cathedra sopra malerie riflettenti

il dorama non solo, ma eziandio la morale, o il pretendere di con-

futarle, sarebbe un voler sostituire il proprio giudicio a quello del

Supremo Pastore, e deviare percio dallo spirito e dai pre"cetti della

Cattolica religione.

6. Baltagliavasi gi;\ da tre giorni, quando nella tornata del 26 Apri-

le, dopo un dottissimo discorso del Barone Demargherita contro la

proposta Rattazzi, il Senatore di Calabiana Vescovo di Casale sorse a

fare la seguente proposta: In seguito ai concert! presl dall' Episco-

pato, in seguito al beneplacito ,
che la S. Sede gli ha accordato per

condurre ad eftetto questo suo divisamento, io mi trovo autorirzato

a dichiarare in nome dello stesso Episcnpato, che il medesimo , per
dare un attestato dell' illimitata sua devozione al Re, di ossequio al

governo, e di attaccamento alia patria, si propone di oflerire a,Vit-

torio Emanuele II ed al suo governo la sommadi L. 928, 412: 30, la

quale fu cancellata dal bilancio del corrente anno
, e che trovavnsi

prima assegnata a congrue e snpplimenti di congrue dei parrochi

delle provincie di terraferma. Dopo quest' offerU il Conte di Ca-

vour presidente del Ministero dichiarava essere prudenle con$iglio

il non progredire piii oltre nella discussione. 6 necessario, diceva,

cheil Ministero prenda roflferta a maturo esame, la discuta in con*

siglio, ed esplori inlorno ad essa gli intendimenti della Corona. Nul

lameno lo credo polere sin d'ora, tanto a nome mio
,
come a nome

de' miei colleghi, tralasciando di esprimerci intorno al merilo , dl-
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chiarare, che noi riconosciamo in questa proposta una nuova prova
del sentiment! di patriottismo che anima 1' Episcopate del regno.

(Eend. Vffiz. N. 134, pag. 467). La discussione veniva allora sospesa.

7. II giorno appresso, 27 Aprile, compariva in Senate il presidente

del consiglio dei ministri, e diceva che la proposta di Monsignore di

Calabiana dovea considerarsi come un mezzo di arrivare ad un defi-

nitivo componimento delle cose religiose mediante un accordo colla

S. Sede
;
che per riuscirvi, le negoziazioni doveano essere affidate a

persone che non avessero avuto a contrastare per s\ lungo tempo con

lei; egli e percio, conchiudeva, che il ministero ha creduto che 1'accet-

tazione della proposta dovesse necessariamente condurre al suo ritiro.

Per tale effetto il presidente del consiglio dei ministri ed il ministro

guardasigilli, dopo avere esposto alia Corona fedelmente la proposta
indirizzata al governo, dopo averla fatta considerare sotto tutti i suoi a-

spetti, hanno creduto dovere, tanto a nome loro, come a nome dei loro

colleghi, rassegnare in mano allamedesima i loro portafogli. (Rend.

Uff. N. 135,'pag. 471). Di che s'ebbe una crisi ministeriale. Ma non \'e

cosache tanto dolgaai libertini, quanto un serio avviamento atratta-

tive colla S. Sede
5
laonde essi presero a usare tutta la loro influenza

per allontanarne il pericolo. II gen. Durando fu incaricato della com-

posizione d'un nuovo gabinetto, con queste condizioni: 1. di ricorre-

re ad uomini che pensassero come gli antichi ministri; 2. di mettere

per palto gli accordi con Roma. Una di queste condizioni distruggeva

1'altra
,
chi vuole accordarsi colla S. Sede non puo pensare come i

Rattazzi ed i Cavour. 11 generale Durando si travaglio inutilmente

per otto giorni in ricerche ed in conferenze. Intanto la stampa e la

piazza faceano il loro solito mestiere. I giornali minacciavano un ft>

nimondo se si accettava la proposta del Senatore di Calabiana: coi

giornali si univano 1'avv. Boggio e 1'avv. Buffa stampando due li-

belli; gli studenti dell' universita faceano baccano
5
si rappresentava

che nelle provincie manifestavasi grande agitazione. II 3 Maggio ra-

dunavasi il Senate, e il generale Durando dichiarava che gli antichi

ministri aveano ripreso il portafoglio. Quindi il Conte di Cavour chie-

deva che fosse continuata la discussione della legge Rattazzi e questa

veniva slabilita per il giorno 5 di Maggio. Non sara inutile che io vi

citi qui alcuni periodi della Patria (N. dei 4 maggio) dai quali i

vostri lettori potranno forse ricavare un idea chiara e precisadell' ac-

caduto. Lo scioglimento era preveduto e preparato, enoi Io dicem-

mo chiaramente al pubblico. Ma il pubblico ignora gran parte delle

occulte mene che il prepararono. Egli non ha veduto che lo sfronta-

tezze della slampa, le quali per sette giorni gl' intronarono gli orec-

chi ed il senno. Non ha veduto che i poveri chiassi di alcuni giovani
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ingannati e travlati anche essi dalle astute menzogne di questa impu-
dente stampa. Cio che non ha veduto e non pole vedere

,
sono i di-

spacci elettrici fatli venire in copia alia giornala, per significare al

Capo supremo dello Slato I' agitazione che non esisteva nelle provin-
cie : sono le lettere di dimissioni minacciateda pubblici ufliciali d'altc

grado ,
sono le repentine venute di capi militari nel punto in cui la

Corona doveva piii liberamente usare della sua prerogativa, dichia-

ranti d'abbandonare il comando d' una spedizione da essi voluta,

qualora questa liberIn della Corona si fosse volta ad uomini non di

loro gradimento ;
sono le consulte d'uomini tuili dello stesso partita,

allo stesso fine intese, e tulte congiuranti ad assiepare il trono di

diflicolta e di accuse: sono le influence extraparlamentari chiamate ad

intervenire in una lotta, alia quale dovean rimanere spettalrici silen-

ziose e tranquil le.

Non ridiremo gl' i^legali ed intempestivi manifest! delleautorita
;

non lo straordinario apparecchio di forze militari spiegato sotto le

fineslre del palazzo del re, per dissipare assembramenti che non si

facevano. Tulto cio fu oggetto di pubbliche risa e di compassione.
Ma con vero senso di sdegno e di non mai abbastanza significato bia-

simo, noi diremo che tutlo queslo frastuono di calunnie, di chiassi,

d' influenze, di minaccie non aveva y non potera avere che uno scopo ,

quello di turbare la tranquilla a/ione della Corona e di falsarle dinan-

zi la pubblica opinione. Scopo tanto piu riprovevole quanto la crisi

era opera del ministero istesso che ora torna in seggio ; perche, se fin

dal principio egli avesse consiglialo al re di non accettare la proposta
dei vescovi, ogni cosa avrebbe seguito il suo corso naturale. Ma egli

aveva bisogno di un grande pubblico scandalo , e 1'oltenne, non
monta a danno di chi. L' oltenne s\, ma otlenne pure di dimostrare

che lo Statute e per lui mezzo e non fine
;
che quando la sua esisten-

za e minacciala, fa tacere ognl riguardo ed antepone bruttamente gli

interessi di partito a quelli stessi della monarchia e del monarca.

Aveva il conte di Cavour in Senato ripetutamente chiamata patriot-

tica la proposta dsi Vescovi e degna di venir presa in considerazione.

Aveva per bocca del generale Durando fatlo proclamare a tutti i canti

della eilta che si voleva riprendere dignitose trattative con Roma.

Or perche ad un tralto e proposta e trallative sono misteriosamente

respinte, e giltando una sfida al pubblico buon senso ,
tornano sul

loro seggi que' ministri che le avean e lodate e consigliate? Cosl

la Patria che in lutta questa questione dei conventi ha molto behe

difese le idee cattoliche e di sana polilica.

8. Un caso grave avvenne in Ciamberl. Quel municipio, incaricato

di riscuotere 1' imposta della gabella, non pole riuscire ad avere dai
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contribuenti tutta la somma assegnata, Vi restarono 30mila lire inesi-

gibili. It ministero voile che la cassa comunale pagasse quclla somma
di proprio; ma il consiglio rifiuto. Intanto il sindaco chiese le sue di-

missioui ed il governo le accettava, offerendo quella carica ora a que-
sto ora a quello, ma tutti rifiularono. Dovunque, dice il guardasigilli

in una sua relazione al Re, dovunque si ritrovd un rifiuto assoluto e

perentorio. Di che venne sclolto il consiglio municipale di Ciamberl

con regio decreto dei 13 Aprile, e nominate l'avv< Luigi Collinode

legato straordinario per r amministrazione provvisoria della citta, e

col carico di presedere alle nuove elezioni che si faranno nel termi-

ne di Ire mesi.

9. La prima partenza delle nostre truppe per la Crimea venne se-

gnalata daun luttuosoavvenimento. II Croesus che trasportava molti

viveri e molti soldati ando in fiamme, con la perdita di sette persone
e di un milione e piu. -- Continuano nel nostro stato le feste per la

definizione dommatica delT Immacolata Concezione di Maria SS. Fos*

sano, Bra, Cagliari la solennizzarono con grandissima pompa e gene-
rale luminaria. In allra lettera vi parlero piu specialmente delle feste

fatte nella capitale della Sardegna.
- II magistrate d' appello di To-

rino pronunrio il 19 Aprile la sentenza contro gli accusati dell' in*

surrezione avvenute in Barge il 22 Dicembre 1853, di cui vi scrissi

altra volta, I difenson sostennero che 1' insurrezione era stata cagio-

natadalla fame, e che le strettezze degh imputati erano tali da meri-

tare 1'indulgenza dalle leggi. La sentenza assolsealcuni, dichiaro non
iarsi luogoa procedimento contro altri, e i restanti condanno a pene

leggere.

10. 11 Comune d'Oschifi in Sardegna, con decreto dei 9 Aprile, venne

dichiarato in istato d'assedio, per un feroce assassinio che vi si com-

mise. Dimorava cola un Giovanni Camorri Veronese ,
ma impiegato

del nostro governo, e spedito in Sardegna come ingegnere. Studiava

cola il tracciamento delle strade e 1' estimo dei terreni. Avendo dato

luogo a qualche malcontento, la sera del 14 Mar/.o fu colpito a morte

per mano d' assassino. II governo, considerando , dice la relazione

del ministro dell' interno, come difficilmente si possano scoprire gli

auloi i deir omicidio
, perche chi ne potrebbe essere informato non

osa parlare, decreto lo stalo d' assedio
,

sicche sia agevolata 1' azione

della giustizia, e s' intenda che non impunemente si osa fare oltrag-

gio alle leggi. Ora tutti i deputati sardi al parlamento presentarono
una loro protesta contro il modo con cui vien governata 1' isola di

Sardegna, e specialmente contro quest' ultimo decretodel governo.

1 1 . L'Avvocato Augusto Cervetti, giudice aggiunto presso il tribunale

di Susa, protesto poco fa sopra il giornale laPatria ch'egli riconosceva
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contrariaallo Statute la legge contro laChiesa proposta dal Rattazzi,

e che un magistrate non potrebbe concorrere allasua esecuzione senza

violareapertamente lo Statute Jondamentale da lui giurato. II giorno

dope che furono pubblicate queste linee, la Gazzetta ufliciale annun*

ziava, che per decreto reale, sulla proposta del m'm'ulroGuardasigilli,

1'Avv. Augusto Cervetll, giudice aggiunto presso il tribunale di prlma

cognlzione dl Susa, fu rlvocato da tale utftcio . II decreto i oppo-
neva all' art. 69 dello Statute che dice: I giudici nominati dal Re,

ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni

di esercizio . II Cervettl si valeva dell'arme che sola gli ritnaneva, e 11

10 Aprile protestava nel giornale la Patria contro I' illeyatita e i*oo~

stituaionallta detla sua destituzione, dichiarando di cedere so Itauto

alia Jorsa. Anche taluno de' giornali minlsteriali, e fra questi II Cor-

riere mercantile, die in quest' affare il torto al mtnistero.

12. Awenne in Saluzzo un fktto gravissimo per le conseguenze che

si trasse dietro. Nel 1852 un nostro famoso deputato, (noto per aver

preso piii d' una volta nella camera le parti de' protestanti, edifeso

loro il diritto di spargere Bibbie) stampo un libello infamante contro

11 BaroneCarloIsasca. II deputato era I'Awoe. Giovanni Bonaventura

Run'mi. e Pemplo libello, stampato in Astl, portava il titolo: Jiaronatt

da Giubileo, nel quale tacciava I' Isasca dell'uomo pi& ridicolo dd

pacse, e di allre infinite inglurieda trivio eda taverna. L'lsasca porse

querela contro II Buttini presso il reglo tribunale dl prlma cognizlo-

ne ; ma questo assolveva II Buttini solto i 10 di Maggio 1852. L'lsasca

ne appello al magistrate d' appello di Torino , II quale ,
come non

era da dubitarne
,

il 18 Febbralo 1853 condanno il Buttini nella

pena degll arresti per giorni cinque, nella multa di lire 500 e nelle

spese . II Buttini ne appel!6 a sua volta alia Corte di Cassazione,

ma in quel mezzo venne eletto depntato di SahiEzo. Allora il uo av-

vocato sostenne che la Certe di cassazione non era compeiente a

gludicare del suo cliente, se prlma non ne otteneva il consenso dalla

Camera
,
stante che 1' artlcolo 45 del nostro Statute die*: Nessun

deputato puo essere tradotto in gindizio in materia criminate, aenra

il prevlo consenso della camera . La Gorte di Cassazione proferira

due sentenze: col la prlma, degli 8 Gtngno 1854, deflniva la sua conv

petenza; colla seconda, sotlo \ 9 Febbrate 1855, rigetlava il rlcorao

del!' Aw. Buttini. Questi II 24 Marzo indirizzo wna lettera al presU

dente della camera, dove denunsiava solennemenfa, per non mancare

allo Statuto ed al pane, che il magistrate di cassarlone avea osato

miscWarsi d' nna causa che lo rlguardava ,
senza chleder* prima II

consenso dei deputati. La camera nomlno una commisslone cora-

posta dei deputati Giovanola
,
Valerio

,
Biancherl ,

Broflerio ,
Carlo

Cadorna, Sineo e Naytana per risolverc il da farsl.
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II.

COSE STRANIERE.

FRANCIA. Assassinio tenlato contro 1'Imperatore.

11 giorno 29 di Aprile, verso le ore cinque pomeridiane, 1'lmpera-

tore Napoleone con alcuni del suo corteggio passeggiava a cavallo

nei campi elisi, quando un colale ben in arnese gli si avvicino a po-
chi passi, e sparogli al capo 1'un dopo 1'altro due colpi di pistola, i

quali pero, graziealla divina Provridenza, non lo danneggiarono per

mil la, eccetto che, secondo il riferito da alcuni giornali, una pal la gli

passo da parte a parte il cappello. L'assassino, arrestato di subito dai

vicini, avea un passaporto sardo sotto il falso nome di Liverani : ma
fu riconosciuto chiamarsi Giovanni Pianori, Faentino (dicono) di na-

scita, di anni 28 e calzolaio di mestiere. Aggiungono alcuni ch' egli

facesse parte delle bande del Garibaldi e che, dopo 1'entrata dei fran-

cesi in Roma, siasi recato a Londra dove, abiurato il cattolicismo, si fe

protestante. Sopra il che la Buona Novella e la Luce Evangelica di To-

rino ci daranno certamente qualche notizia piu sicura. Tutte le cor-

rispondenze si accordano nel dire che S. M. L/Imperatore non fu per

nulla turbato dell' accaduto : che 1' assassino avea prese tutte le sue

provvidenze per fuggire, giacche sotto 1'abito che mostrava ne avea un

altro tutto diverso, si che se non era arrestato in sul fatto avrebbe fa-

cilmente potuto travisarsi pienamente: e che 1' indegnazione del po-

polo fu somma, si che 1'Imperatore il quale mostrossi poi piu volte

in pubblico sia al leatro che al passeggio fu sempre accolto piu che

per 1'innanzi con vivissime acclamazioni. Specialmente il suo ritorno

dai campi elisi al palazzo delle Tuileries fu una specie di marcia trion-

fale in mezzo alia calca del popolo plaudente. E questo e il primo

castigo che la Provvidenza suole infliggere a questi assassini pagati

dalle societa segrete, fare cioe che manchi quasi sempre il loro

colpo ,
e rendere piu che mai preziose agli occhi di tutti quelle vile

che questi infami seltarii insidiano con piu rabbia. Anche in tal con-

giunlura abbiam potuto riconoscere la moralita di molti giornali li-

bertini. Ed in prima YOpinione e 1' Vnione di Torino credettero ne-

cessario di protestare che i loro sentimenti sopra 1'assassinio politico

sono noti
}
e certamente se i loro sentimenti fossero tanto noti quanto

essi dicono non crederebbero necessario di fame ognivolta si pub-

blica dichiarazione. II Siecle pone in campo il Mariana e i Gesuiti, e

il Diritto di Torino incolpa la polizia di Parigi, e i costituzionali mo-

derati. Grande vergogna dovranno avere i costituzionali moderati di

vedersi cosl accoppiati col Mariana e col la polizia di Parigi. Ma noi
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non sappiamo che farci: il Diritto e il Siecle avranno certamente avu-
te le loro buone ragioni nel gettar che fecero s\ presto la colpa del-

1'assassinio fallito sopra il Mariana e la polizia. Se il colpo fosse riu-

scito, forse direbbero allro. II Piemonte poi del doltor Farini prese

quest' occasione per iscrivere due o tre articoli pieni di nobile inde-

gnazione contro le sferzale, che in mezzo al plauso di tutla Roma, fu-

rono date in piazza di Spagna al borsaiuolo che fu cagionedel immil-
to nella congiuntura della Tombola

;
ma quanto al tentato assassinio

contro I'lmperatore non abbiamoavuto fino al presente occasione di

ammirare la sua eloquenza. I giornali mazziniani tacciono per pru-
denza. E noi non faremo altro se non che manifestare la speran-
za che abbiamo comune con tutti quell i che non sono o complici o

conniventi di questi assassini
,
che i governi pensino finalmente una

buona volta a non covare nel proprio seno quelle serpi che, benche
m u lino ogni anno pelle e colore

,
non cessano pero mai di schizzar

veleno quando si offre loro buona cccasione. E siam certi che quan-
do si facesse una buona ricercata

,
il Mariana almeno e la polizia di

Parigi (checche voglia poi essere dei costituzionali moderali) ne usci-

rebbero facilmente senza gravi sospetli.

SPAGNA. 1. Decreti dell' asscmblea 2. 11 Vcscovo di Osma.

1. L' assembled spagnuola voto finalmente 1' intiera legge sopra la

vendita dei beni ecclesiastic*! : la quale e ora sotloposta alia sanzione

delia regina. II primo articolo, approvato da 159 deputati e disap-

provato solo da 13, contiene in poche paiole tutto cio che importa

veramente, e dice cos^ : Sono dichiarati essere in vendita, conforme

alle prescrizioni della presente legge, tutte le proprieta, rendite, po-
deri rurali ed urbani appartenenli allo stalo

,
ai comuni, agli isliluti

di beneficenza, all'istruzione pubblica ,
al clero , agli ordini militari

di S. lacopo, Alcantara
, Calatrava, Montesu e S. Gio. di Gerusalem-

me, alle confraternite, opere pie, santuarii e romilaggi, siccqme an-

cora i beni posti sollo sequestro che appartennero gia all' infante D.

Carlos, e universal menle tulli i beni detti di mano morta la cui ven-

dita fu ordinata da leggi precedent! . II sig. Madoz, inventore di

questo bel modo di far danari, lo difese a spada tratta conlro tutli gli

emendamenli coi quali molli deputati procacciavano di temperarne

latroppa efucacia. L'unicoemendamentopreso in considerazione si e

quello che eccetlua dalla vendita i palazzi vescovili e le case parroe-

chiali. Finora una tal legge non fu sanzionata dalla Hegina : che

an/.i alcuni giornali riferiscono trovare questa grandi difficolla nel-

1'approvarla.

Smcir,vol.X. 31
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Fatta una legge s\ utile T assembled credelte dover provvedere al

proprio riposo. Percio fu gia presa in considerazione, e data ad esa-

minare ad una giunta speciale, la proposta di prorogare la camera

dal 15 di Giugno al l.di Ottobre. Intanto le cure del governo edel-

1'assemblea si volgono a provvedere alle finanze dello State, le quali

sono in pessima condizione
;
tanto che si pensa, secondo molti gior-

nali
,

a porre una nuova contribuzione straordinaria sotto forma di

prestito forzato rimborsabile con beni di mani morte. Cioe
,

si pi-

glieranno danari, e si dara carta
,
colla quale poi sara lecito compe-

rare quegli stabili che il governo porra in vendita.

2. II Vescovo di Osma, che insieme con parecchi altri suoi venerabili

coraggiosi fratelli nell'episcopato, soffre ora in Ispagna le persecu-
zioni dei cosl detti amanti della Hberta e raddrizzalori dei torti, trova

pero in tutti i cuori generosi dicui abbonda la penisola quella vene-

razione che sempre suole accompagnare chi e bersaglio d' ingiuste

vessazioni. Gia due depulati cattolici
,

il sig. Don Tommaso Jaen e il

sig. Don Candido Nocedal protestarono in pien parlamento ch' essi

aderivano a quanto avea dichiarato nella sua celebre protesta il Ve-

scovo di Osma. Ora cinque giornali cattolici di Madrid
,

\\ Faro natio-

nal , VEstrella
,

\' Amigo del Pueblo
,

la Regeneration e la Fe" sotto-

scrissero una protesta in cui dichiarano di sentire ancor essi piena-

mente coll' illustre prelate. Percio (dicono quei giornali) essi di-

chiarano altamente
,
frannamente ed esplieitamente ch' essi ammet-

tono le idee e le dottrine esposte dal predetto Veseovo di Osma, 1'onore

dell' episcopate spagnuolo, siccome le medesime che la Chiesa catto-

llca dichiaro nei suoi canoni essere le sole vere, pure e sane. Essi

godono ancora di poter dlchiarare pubblicamente' che aderiscono

parimente al Vescovo di Vich ed a tutti gli altri prelati spagnuoli che

indirizzarono finora alle Cortes ed al governo le loro rispettive pro-
teste sopra materie religiose e canoniche . Dopo questa dichiara-

zione la Fe, YEstrella e la Regeneration furono denuntiate al flsco.

GERUSALEMME. (Nostra Corrispondenza) i . Pellegrinaggio in Terra Sanla del Du-

ca e della Duchessa di Brabante. 2. Circoslanze notevoli dell' entrata in

Gtirusalemiue delle Loro Altezze.

1. Secondo che voi avete annunziato nel N. 117. della Civilta Cat'

tolica ebbe luogo novel lamente quest' anno il pellegrlnaggio dei

francesi a Terra Santa. Essi giunsero in Gerusalemme il'giorno 20

Marzo in numero dl 25, guidati da un presidente, belga di nascita,

che avea seco sei altri suoi connazionali. Questa e la terza carovana

ehe, ad edificazione del mondo cattolico, viene procurata dal beneme-
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rito comitato francese dei pellegrini in Terra Santa. Ma quest' anno
noi avemmo inollre la consolazione di vedere arrivare un' allracaro-
vana di 25 pellegrini auslriaci

,
che aveano a presidente un Monaco

Benedettino. ISon vi e dubbio che questo primo esempio trovera in

Austria molli seguaci, essendosi gia formato a tal uopo il comitato au-
striaco. A lie due carovane suddette si aggiunsero ancora parecchl

pellegrini di altre nu/ioni. in guisa che 1'assislenza degli europeialle
funzioni della settimana santa fu quest' anno molto considerevole A
pel numero s\ per la piela di cui diedero bellissimo saggio.
Ma ira tutti sono da notarsi specialmenle le Allezze Reali del Duca

e della Duchessa del Brabante, il cui viaggio fu annunzialo net .Y<

118 della Civiltd Cattolica. l>e loro AA. viaggiarono incognile sollo il

nome di Conte e Contessa di Ardenne in tutto il resto del loro viaggio ;

ma nella cilia di Gerusulemme entrarono in forma pubblica, eciocon

grandissima edificazione di tulli i callolici che li allendeano. MODS.

Mislin, che li accompagnava, dara del loro viaggio a Terra Santa una

compiuta narrazione in appendice alia nuova edizione della sua opera

sopra quesli Santi Luoghi 1. Gia da un mese prima 1'arrivo delle loro

Altezze era slalo annunziato ufllcialmenle dal console auslriaco sig.

Pizzamano a S. E. il Palriarca, il quale si preparo a riceverle secondo

clo che e dovulo a persone reali. Percio nel mattino del giorno 30
M.uv.o I'Eccell. Hfv. del Palriarca, insieme col suo clero, coi Semina-

risli e colla comunila dei Padii di Terra Santa, si trovo fino dalle 10

anlimeridiane preparalo per riceverle. Le loro Allezze, lequali avea-

no pernottalo in S. Giovanni in Montana, non entrarono nella citta

che verso il mezzodi. Tulta la cilia era in in -to II governo di Costan-

tinopnli avea dato online al 1'ascia di Gerusalemme che si facessero

i |iu grandi onori a lie I.I . AA. RR. Percio lo stesso Pascia, col suo

seguito, in gran tenuta ando ad inconlrarle fuori della cilia, e lulla

la Iruppa fu sotto le armi ; una parle rimase fuori di cilia . un' al-

Ira parle faceva ala lungo la slrada delta del Ba/ar rhe conduce al

I L'opera di Mons. Mislin, di cui qui si annunzia dal nostro corrispondente

la secomlu edizione, ci fu gentilracnte inviata alcuni anni fa dal ch. Autore.

Essa e inlitolnta : Let Saintt Lieux. Pilerinage a Jerusalem tn pattant par
V Autriche.la llongrie, la Slavonie,let Provinces danubiennet, Constantinople

V Arehipel, l Liban, la Syrie, Alexandria, Malic, la Sidle et Marseille ; par

Jfon. Mislin Abbe mitre de Sainte Marit de Deg en ffongrie, Camerier secrtt

<fS. S. Pie IX etc. etc. Paris Guyot freres. i85i. Sono due grossi volumi i

quali non sono raeno dilettevoli ed ittruttivi, ehe pii ed edificanti. Noi godia-

mo clie ci sia stata offerta quest' occasions di far cenno di un' opera di vero

merito, siccome si puo unche argomenlare dall' esseneiiv si presto esaurita 1*

prima edizione. Kvta dei compilatori.
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Santo Sepolcro. Se tanto facevano i turchi, fate ragione voi dicio che

doveano fare gli europei I consoli tutti in gran tenuta andarono

incontro agl' illustri personaggi con un numero grande di europei

che si trovavano in Gerusalemme. Le salve di artiglieria avendo an-

nunziato che le LL. AA. RR. erano alia porta della cilia delta de' Pel-

legrini ,
la Croce Patriarcale con tutto il Clero si moslro d' innanzi

al luogo dove le LL. AA. RR. doveano ricevere glionori ecclesiastic'!

dal Patriarca che li attendeva in cappa.

Le LL. AA. RR. erano discese da cavallo all' ingresso della porta.

II Duca aveva I'uniforme della guardia nazionale del Belgio, e alia

sua destra aveva la Duchessa in nobile abito di seta nera. Entrati col

loro corteggio e venuti alia piazza poco distante da lla porta, Irovaro-

no 1'inimagine del Grocefisso posta sopra un tappeto e cuscini, e il Pa-

triarca che li accolse. Genuflessi adorarono il Crocefisso il quale poi

il Patriarca porse loro a baciare. Quindi con affettuose parole e con

grande commozione questi prego sopra loro le benedizioni dal Si-

gnore per la yisita che aveano stabilito di fare al Sepolcro diGesu Cri-

sto e a'luoghi santi. Ed avendo il Duca di Rrabante risposlo conde-

gnamente al pastore della Chiesa Gerosolimitana, s' intono il cantico

Benedictus e si mosse la processione preceduta (Jalla Croce Patriarcale

al Santo Sepolcro. Giunti alia porta della chiesa del Santo Sepolcro il

Patriarca die loro 1'acqua benedelta, e venerata laPietra dell'Unzio-

ne, s'intono il Te Deum. Si pervenne poi al Santo Sepolcro dove en-

trarono il Patriarca col le loro AA. RR. che quivi stettero adorando sino

al versetto Te ergo quaesumus, dopo il quale si prosegii\ la processio-

ne alia cappella dell' Apparizione della Madonna Santissima, dove i

padri di Terra Santa hanno il loro coro e conservano nell' altare il

SS. Sacramento. Le LL. AA. RR. su genuflessorio loro preparato

adorarono il SS. Sacramento, e, finite 1'inno, il Patriarca dal trono

canto i versettieleorazioni di ringraziamento secondo il Rituale Ro-

mano. Le LL. AA. RR. furono poi condotte dal loro corteggio al

consolato austriaco dove erano stati loro preparati gli alloggi.

2. La Croce Patriarcale, fino da quando arrive il Patriarca in Geru-

salemme, non si era mai veduta in pubblico per le strade. Si lento por-

tarla fuori della cilta all' ingresso del Patriarca laprima volta, ma vi

fu gran pericolo. Dopo il ritorno del Patriarca da Roma, quando va in

S. Salvalore per le funzioni, suol farla portare d'innanzi a se
;
ma non

in vista de' turchi, perche nell' andare dal Patriarcato alia chiesa di

S. Salvalore si passa per una strada che si puo dire rimela, dove vi

e il quarliere dei Lalini e Greci. E vero che la Croce si porta dal cu-

rato nell' andare a seppellire i morti
,
naa cio e lolleralo

,
facendo lo

stesso le nazioni Greca e Armena. Ma porlare la Croce a una proces-
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sione solenne, nell'andare al Santo Sepolcro, questo e quello che

non si era mai fatto ; e si e falto in questa congiuntura per la prima
volta. Col che il Patriarca ha guadagnato una liberla particolare, che

gli giovera molto. La commozione fa grande nel vedere la croce por-
tata pel pubhlico bazar e salutata dalle armi turche ; giacche i sol-

dali volendo far onore alle LL. AA. RR. presenlavano 1'armi all'ap-

pressarsi della Croce.

Un' altra cosa da notare si e che I' entrata delle LL. AA. RR. av-

venne appunlo nell' ora in cui i turchi sogliono fare la preghiera nel

lempio nel giorno di venerdl. fc invalsa quest' opinione fra i turchi

che in giorno di venerdl, mentre i turchi staranno alia preghiera, en-

treranno per la porta de' pellegrini i franchi, s'impadroniranno di Ge-

rusalemme, e li cacceranno dal tempio. Percio in tutti i venerd\

dell'anno nell'ora della preghiera, che e dalle 11 e mezzo antimeri-

diane fino a un'ora dopo il mezzo giorno, si chiudono lutte le po.rte,

e i santoni turchi sui minare gridano a piu non posso. Ora nell' en-

trata delle LL. AA. la quale successe appunto nel tempo della pre-

ghiera de' turchi, molti musulmani piu infervorati gridavano: siamo

vinti, non v' e piu scampo per not: ecco i franchi. Si aggiunge che

il nuovo Pascia di Gerusalemme e tulto europeo, e favorisce molto

gli europei ;
sicche i turchi nulla piu possono, e sono finite le loro

vessazioni 11 Pascia cerca di riformare Gerusalemme col far osserva-

re la giustizia per tutti : e non e venale come i suoi predecessor'!,

di origine e religione turco, ma non vive da lurco : si aggiunge che ha

per secretario un giovane cattolico educato in uno de' principal!

collegi di Parigi, il quale mostra una condolta irreprensibile e tutta

cattolica, cos\ che interviene a tulte le nostre funzloni ed edifica col

suo portamento. Cio conduce i turchi ad avere degli europei il piu

gran limore; s\ che ora Gerusalemme si mostra in ben altro aspetto

che perloinnanzi.Giova dunque sperare un migliore avvenire.

Nel giorno in cui entrarono le LL. AA. RR. si vide un' altra circo-

stanza notevole. Circa il tempo della Pasqua, i turchi vedendo il

numero grunde de' pellegrini di tulte le nazionl che vengono al S.

Sepolcro, usano di fare un pellegrinaggio pur essi ad un luogo che dl-

cono essere il Sepolcro di Mose. Si radunano da tutti I villaggl , e

vengono in Gerusalemme. Ciascun villaggio ha I suoi santoni o l)er-

viss
,
e le sue bandiere ,

e visitano il tempio di Omar, che nel re-

cinto del tempio di Salomone occupato intieramente da loro. Ven-

gono in Gerusalemme con suoni di timpani ,
e facendo gran rumore

con urli e canti. Quando sono tutti radunati, appunto nel venerdl pre-

cedente alia Domenica nostra delle Palme, muovono dal tempio

d' Omar e vanno in processione a questo luogo. LI accompagna tutta
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la truppa e lo stesso Fascia. In quest/ anno per 1'entrata solenne

delle LL. AA. RR. fu ritardato questo pellegrinaggio. Prima che en-

trassero le LL. AA. RR. si vedevano le turbe fanatiche de'Musulmani

venute in Gerusalemme dai villaggi fare le pazzie piu grandi : e

vcdendo cio che si preparava per ricevere gli europei, gridavano a

piu non posso, chiamando le vendette di Maometto sopra chi li av-

viliva per cani (che cosi chiamano i cristiani). Si-disse che raccolti

nel tempio i piu fanatic! volessero cccupare la fortezza. Ma chi fra

loro aveva maggior senno diceva; or che facciamo ? Non possiamo che

pregare; e cosi si contenne il fanatismo musulmano.
Le nostre funzioni dellaSettimana Santa nel Santo Sepolcro, quan-

tunque concorressero le altre nazioni scismatiche a far le preghierc

per la Pasqua che celebravano contemporaneamente, non sono state

quest' anno punto turbate
,
anzi fatte colla maggior pompa che mai.

Le Loro Altezze Reali avrebbero voluto assistere a tutte le funzioni,

ma la salute debole del giovine Duca non lo permise. Nel Gioved\

Santo assistettero alia messa Pontificale e fecero la comunione con

grande edificazione di tutti. Nella Domenica di Pasqua poi assistet-

tero in forma pubblica al Pontificate
,
avendo le altre volte assistito

in forma privata.

La divozione con cui questi illustri personaggi assisterono alle fun-

zioni fu di massima edificazione, non solo ai pellegrini ed ai cattolici

del paese, ma anche a quelli delle nazioni scismatiche. GIMnfedeli

stessi se ne mostrarono meravigliati. Dov' e da notare che i turchi

sono qui molto da lodare pel loro contegno mirabile. E certo con-

viene ringraziar loro (parlo dei turchi militari) se in tali funzioni si

conserva 1'ordine, il quale sarebbe certamente disturbato dalle sette

dei greci scismatici specialmente nel Sabbato Santo.

Le loro AA. visitarono tutti i luoghi santi della citta. II Patriarca

le accompagno in Betlemme nel Lunedl Santo. Visitarono pure il ce-

lebre Tempio chiuso finora a tutti gli europei. In tale congiuntura

pero poterono visitarlo anche i pellegrini europei e i cattolici indige-

ni. lo mi associai loro, e vidi la gran meraviglia che e quei gran re-

cinto del Tempio lutto abitato dai turchi
;

la celebre moschea di

Omar che dicono il Tempio di Salomone, ed il Tempio della pre-

sentazione che e una magnifica chiesa benissimo conservata. Le loro

AA partirono da Gerusalemme il lunedl dopo Pasqua movendo alia

volta di Nazaret.

Riserbandomi ad altra lettera il rendervi conto di altri molti par-

ticolari sopra questi santi luoghi, finisco coll'assicurarvichequest'an-

no si puo dire che cominciasse veramente per Terra Santa un'epoca

piu gloriosa e feconda delle migliori speranze, le quali cresceranno



CONTKMPOBAHEA. 487

sempre piu quanto piii si accrescent il numero del cattolici europei
che verranno a visitarla, e a darvi visibile roostra del pregio in che

SOQO in luitii la caltolicita quesli santi luoghi si profanati, non diru

gia dai turchi, ma dai cristiani medesimi non cattolici. Spero potervi

in allra lettera riferire cose le quali non potranno non allellare moi-

lissimi a coiicorrere a queslo santo pellegrinaggio.

i. (Xoftra corriipondensa). 1. Rettiftcazione 2. Feste dcll'Im-

macolata Concezione 3. Tcrrciuolo e incendio di Brussa 4. Notizie

varie.

1. Nel vostro quaderno dei 7 Aprile a pag. 125 voi mostrate credere

che il pienipotenziario del la Porta venulo apposta da Costantinopoli

al congresso di Vienna sia Arif effendi; ma e invece AH pascia mi-

i. bln> presente degli atfari esteri del Sullano.

2. Vi diedi gia ragguaglio della soleunita in enure della immacota*

ta Concezione di Maria SS.
,
fatta pin ehe si potea magnifica nella

chiesa caltedrale di S. Salvatore a Galata. Questa solenniti ebbe

luogo, prima di tulte le altre chiese dc' latini, nella cattedrale della

na/ione armena cattolica, e per cura del presente superiore sig. D.

Timoteo Ciraghian, e per le premure dell' 111. Primate e di pareccbi

del clen>, che sostennero le spese della delta soleonitii, contribuen-

dovi pure 1' Arciv. Primate, il Capo civile, e Monsig. SnlvianL Qie-
sla festa , celebrata con tale solenniti che fiunora non si era veduta

la somigliante in questa chiesa
,
attiro gran popolo d' ogni rilo e

creden/a ad ammirar Colet, della cui imm.tcolata Conce/ione nella

Chiesa orieutale vi sono documenti chiarissimi ed irrefragabili.

Questa solennit.i fu imit-ita nella chiesa di S. Antonio dei PP. Con-

Tentuali a Pera dai P. Giuseppe Tommasi Superiore di delta chiesa

e prefetto apostolieo. II quule, con non minore eleganza e pompa^
solenni//.6 la fesla della immacolata Concezione per Ire gtorni. Nel

primo cantarono messa solenne nel rito greco i Melcoili , e dopo

mezzo d\ vi fu il panegirico In lingua greca fatto dai P. Giuseppe

Fratlini minore Conventual^ : nel secondo d\ vi ceAebro messa lelta

1' Arciv. Primale arraeno, e la sera vi fu panegirico in lingua lurca

fello da D. Timoleo Ciraghian. Nel terao dl vl canto messa soleuae

Monsig. Iriosei delegato Apostolieo di Bagdad, e la sera vl recUo il pa-

negirico il sullodalo P. Giuseppe Tommasi. L'afllueraa della gote
d' ogni rito e d' ogni nazione era quale si dovea aspettare dalla no-

\it.i di tale soleunita. Gli armeni cattolici , e i lalini nella capitale

della Turchia e nella nuova Roma non si dimostrarono dunque iu-

feiiori a nessuno uello zelo, e nella divozioue verso la Madrecomuue,
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nel celebrarne 1' immacolaia Concezione sancita come domma della

nostra Religione dalla Santita di Pio IX.

3. II terremoto di Brussa avvenuto li 28 di Febraio avea cagionato
alle fabbriche non lievedanno; ma quellodegli 11 Aprile accadutoa
un' ora e un quarto di notte finl di ruinare la delta citta. Tutte le

moschee, e anche quella antica di 7secoli, tutti iKan, le chiese de'Gre-

ci, e loro conventi, quelle degli Armeni eretici, e quella de' cattolici,

la cappella de' latini e parecchie case crollarono affatto o minacciano

di cadere. Dopo un quarto d'ora da cne avea avuto luogo la terribile

scossa, vi scoppio, da una bottega di caffe gia crollata, un incendio,
che spinto da gagliardo vento duro diciott'ore, e ridusse in cenere quasi
millee cinquecento case e mille botteghe. La citta antichissima della

Bitinia ricchissima in sete e prodotti ed Industrie commerciali, 1' an-

tica capitale deirimpero ottomano, popolata di quasi cento mila abi-

tanti non esiste piii ,
e non ne resta che cenere, e mucchi di ruine.

La popolazione in gran numero e ottomana, ma vi sono assai armeni

eretici, alcuni-greci, e pochi armeni cattolici : questi ultimi non sono

piu di quattrocento. Tutta quasi la popolazione fuggi da Brussa, ove

le scosse piu o meno sensibili non mancano tuttora, essendo perite

sotto le ruine piu di seicento persone. La maggior parte della popo-
lazione si porto a Costantinopoli. De' legni a vapore francesi, inglesi,

austriaci ed ottomani sono stati inviali da' loro ministri per condur-

re quella povera gente tutta accorsa verso il mare per imbarcarvisi

verso Costantinopoli. Ogni nazione prende cura de' suoi correligio-

narii nazionali e li colloca in case e spedali- Venticinque famiglie ar-

mene cattoliche furono messe nello spedale nostro di S. Giacomo di

Nisibi, e si mantengono colle elemosine che si raccolgono da' nostri

armeni cattolici.

Le scosse di terremoto di Brussa si udirono nel medesimo inomen-

to a Costantinopoli ,
ma assai men forti , e si estesero a Smirne

,
in

Asia, e sino ad Adrianopoli in Europa. E tuttora si continua di tanto

in tanto a udire qualche scossa, ma appena sensibile 1.

4. Ogni d\ si aumenta il numero delle truppe provenienti da Fran-

cia, accampate sotto tende a Mas-lak, le quali circolano tutto il gior-

no nella vasta citta di Pera, Galata, e villaggi di Costantinopoli. Siamo

molto contenti della loro condotta : che anzi la loro presenza ci fa

del beneperche diminuisce di molto il fanatismo musulmano, e 1'au

dacia greca. Gl' inglesi sono in molto minor numero. Da qualche

1 Presso la citta di Brussa v'e la gran montagna detta Chcscis-dahi, in cui si

suppone seppdlito il corpo di Annibale; una parte di questo altissimo monte, per
la scossa del terremoto, si stacco e si precipito nella pianura di Brussa.
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giorno si fa pur vedere nelle strade di Pera 1'uniforme piemontese.
Se non siamo qui in campo dibattaglia si puodire che ne siamo alia

retroguardia. Per le vie, per le montagne e colli vicini non si vedono
che trasporti, cannoni, batlaglioni, convogli. Giungono da Sebasto-

poli piu volte la settimana feriti ed ammalati, i quali ora sono nove
mila collocati in parecchie caserme, ospedali e case. E di piu vi sono

preparati quindici mila letti per i fuluri ammalati e feriti.

Non si conosce il vero motivo dell'esiglio di Mehemed-ali Pascia

cognato del Sultano, gia gran-Visir quando Mencicoff si porlo a Co-

stantinopoli , principal promotore e faulore nel suo ministero della

presente guerra.

GUEIIRA D' ORIENTE. i. Confcrenze di ^7
ienrla 2. Crimea.

1. Quando nelle conferenze viennesi si venne atrattare seriamente

del modo pratico con cui la potenza russa dovea essere diminuita nel

mar Nero
,

i plenipotenziarii russi chiesero
,
siccom' e notissimo

,
di

poter avere nuove istruzioni da Pietroburgo. Venute le istru/ioni e

riappiccate, dopo le vaeanze di Pasqua, le conferenze, gl'inviatl russi

dlchiararono apertamente nella tornala del 24 Aprile chy F Impera-
tore Alessandro non voleva consentire ne a diminuire la flotta russa

nel mar Nero, ne a riguardare quel mare come neutrale, cioe ad esclu-

derne qualunque legno da guerra a qualsivoglia nazione appartenga.
Era quesla 1'alternativa che gli alleatl aveano proposta alia Russia :

ed avendo questa negate 1'uno e 1'altro punto, i suoi inviati furono

richiesti di voler essi medesimi proporre un qualche modo di porre
in pratica il principle gia determinate nella terza guarentigia, ed ac-

cettato anche dalla Russia. Al che avendo i russi risposto che essi

non avevano nulla che proporre, e solo si riserbavano di ricusare

cio che aveano proposto gli alleati, questi in sulle prime furono a

un pelo di rompere bruscamente le conferenze. Ma il Conte Buol (di-

ce il giornale de'Dibattimentt), a nome del gabinetto di Vienna; pro

pose invece che le conferenze fossero prorogate a giorno indefinite :

colla qual determinazione, accettala poi dalla conferenza, si ottenne

questo di buono in favor della pace che le pratiche almeno non

sono rotte, e che, presentandosi qualche buona occasione, i plenipo-

tenziarii delle varie corti possono sempre servirsene per proporre

o per discutere cio che il tempo e la fortunapotra offerire. Un'altra

conseguenza molto importante ebbe quesla determinazione : ed e che

1'Austria e ancor libera di se : laddove, se le conferenze fossero state

rotte, forse gli alleati avrebbero voluto spingere 1' Austria ad una

convenzione militare
5

la quale veramente dicesi da alcuni giornali
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essere stata gia sottoscritta a Vienna
;
ma e evidente che finche si ha

una qualunque ombra di negoziati pacifici, 1' Austria non si trova in

veruna necessila di unire le sue alle armi alleate.

Tanto poi e vero che le conference non furono rotte che, subito

dopo le dichiarazioni ufficiali e un poco oscure fatte sopra cio nelle

camere inglesi dai ministri Palmerston e Clarendon, i giornali assicu-

rarono che nuove proposte erano state fatte dalla Russia in Vienna,

donde era giapartito il ministro Russell. Maquali fossero queste pro-

poste non si spiega chiaramente. Giacche alcuni dicono che il Gor-

ciakoff oflferse di accettare il punto del la diminuzione del la flotta

russa, purche la cosa si combinasse con un trattato tra la Russia e la

Turchia
;
ed altri che non si offert dalla Russia altro che la soppres-

sione della clausula del trattato del 15 Luglio 1841, la quale vieta in

tempo di pace 1' ingresso del mar Nero ai vascelli di guerra delle na-

zioni straniere. Altri assicurano che le nuove proposte furono fatte

dal gabinetto diBerlino, il quale avrebbe cos^ tentato una via di con-

ciliazione, prpponendo che la Russia si obbligasse a non accrescere

la sua flotta oltre al numero dei legni di ch'era composta prima della

guerra ,
e che la Francia e 1' Inghilterra potessero manlenere nel

mar Nero stazioni navali. Dicesi che questa proposta del la Prussia sia

stata accolta dall' Austria e da lei presentata alle corti di Francia e

d' Inghilterra ;
e che queste si siano offerte ad accettarla in questo

senso, che i vascelli russinon debbano essere piudiotto, secondoche

sono presentemente, dopo che un si gran numero ne fu calato a fon-

do; laddove la Prussia e la Russia domandano ch'essi possano essere

ventidue, secondo ch' erano prima della guerra. Vede ognuno che,

anche ammettendo la molto dubbia verita di questi particolari ,
i

quali del resto ci sono dati dai giornali meglio informati, la disparita

delle opinioni e ancor tale da non lasciar credere ad un troppo vi-

cino accordo delle parti contendenti.

2. Ma il crescere o il calare delle domande dee necessariamente

dipendere dagli avvenimenti della guerra, i quali, secondo le ultime

notizie, non sono molto favorevoli agli alleati. Giacche, checche vo-

glia essere delle voci vaghe o incerte, le quali mentre scriviamo re-

cano che questi ebbero a toccare un disastro sotto le mnra di Seba-

stopoli ,
senza pero determinare ne il come ne il quando ,

certo e

che, stando anche alle notizie che ci danno gH ultimi dispacci del Can-

robert, il bombardaraenlo di ben 14 giorni non frutto quasi nulla agli

alleati, i quali sono anzi minacciati essi medesimi di assako dall'eser-

cito russo di osservazione comandato dal Liprandi, secondo che ban-

no molti giornali da loro private corrispondenze. In guisa che e ormai

Concorde sentire dei fogli che Sebastopoli non sia punto in pericolo
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prima che sia disfalto 1'esercito esteriore il quale minaccia continua-

ineute il campo medesimo degli assedianti. Le speranze di prendere
Sebastopoli (dice un corrispondente di Costantinopoli citato nel glor-
nale dei Debats del 4 Maggio) sono svanite per ora : ed il buon succes-

so dipendera in gran partedalladispersione dell'esercito russo di os~

servazione il quale, non solo e ora nel caso di difendersi da ognl assal-

to, ma si trova anzi essere in posizione molto vantaggiosa e minaccian- .

te. 11 concentramento delle truppe alleate di riserva presso Maslak

conlagiaun 20 mila uomini: molte brigate di fanti sono aspettate dl

lY.mria: ed una divisione di cavalleriu du Adrianopoli. Infine conviene

aggiungere il corpo delle truppe sarde che certamenle si condurra a

Maslak. Con cio si avra tra qualche settimana un buon esercito di 60

mila uomini . Questi sono per avventura i rinforzi i quali il general

Canrobert dicea attendersi in Crimea prima di rinnovare il bombarda-

mento, la cui sospensione fu gia annunziata uflicialmente , senza che

i giornali ne abbiano recata ultra ragione fuorche la itecessita di non
esaurire le munizioni. Oltre ai suddelti rinforzi, che si aspettano non
si sa bene se per bisogno di difendersi, o per voglia di offendere, pa-
re certo che Omer pascia si sia recato per mare con circa 32 mila

uomini e 200 cannoni, da Cupatoria a Balaclava dove sono parimen-
te aspeltate altre truppe turche da Varna e molte riserve degli al-

leati dal Bosforo.

III.

CRONACA SCIENTIFICA.

1. Siudii sopra la Catupagna roinaua i. Violicembalo.

1 . 1 contorni di Roma, per la loro triplice imporlauza monumentale,

geologica ed agraria, formano uno dei territorii piii importanti mm
solo dello sia to pontiQcio ma del mondo intero; s\ che una precis^

-

gnizione del medesimo nei Ire sopra indicati rami imporla alia storia,

allascienza e allo stato. Una base fondamentale di questa descrizione

e una carla precisa che rappresenti i monumenti, la natura de' ler-

reni e la posizione precisa dei luoghi. Tale e il grande lavoro a

cui in questo tempo in Homa sono diietli gli studii di molti dot-

ti, il quale, quantunque nel sileitzio, pure progredisce allivamenle.

Per cio cheriguarda la parle monumentale non ha mestieri di molio

diffonderci. La sola scoperta dell' anlica Via Appia, e lo studio delle

collateral! vie che ad essa inlroducono ha fatto riconoscere che molte

citta anliche liorivano in luoghi dove appena se ne sospeltava prima la



492 CRONACA

esistenza; s\ che esse erano veramente perdute, non conoscendosene

altro che il nome registralo in qualche anUeo scrittore. Grazie agl'inde-

fessi lavori del sig. Rosi che ha preso a studiare la geografia antica non

nei libri del moderni, ma sui luoghi medesimi, si e ritrovato, tanto

sui colli albani come altrove, il luogo di molte di queste vie e cilia,

le quali per allro troppo sarebbe fuor di proposito 1' enumerare in

questo luogo. La parte geologica ha un illustre esploratore ben de-

gno successore del Brocchi nel chiar. prof. Ponzi. Merce delle sue

fatiche una carta geologica finora inedita e gia cominciata e in gran

parte condotta a fine, nella quale si melte in evidenza la varia suc-

cessione e collocazione dei lerreni tanto neltuniani come vulcanici che

formano il suolo di Roma e de' suoi contorni. Una compiuta carta di

queslo genere e opera vasta, e che esige immense lavoro, ma, me-

diante rattivita e 1' intelligenza di chi Tha intrapresa, speriamo che

presto sara condotta a fine. La parte topografica e stata fatta progre-

dire assaissimo pel lavori eseguiti dai Signori del Comando francese in

tutta la parte occupata dalle milizie di quella nazione che ne ha fatto

levare una ben minuta descrizione, per fame una carta. Un foglio

di questo bello ed elegante lavoro e stato pubblicato dal Dep6t de la

guerre che comprende Roma e i monti albani, e ora si stanno lavo-

rando a Parigi gli altri duepei quali sono gia raccolti i material!.

Questa carta pero non si estende a molte particolarita, special mente
\

di monument!, e la sua proporzione e ad 5777^ : e un poco piccola per
ovi^UUU

indicare tulti i monumenti antichi (a cio pero puo supplire la carta

del Cav. Canina che e ad ^-^ quando sia arricchita delle moder-
t)U,UUU

ne scoperte). Tutti questi lavori topografici pero sono fondali sopra

operazioni geodesiche eseguite in altri tempi, le quali meritavano di

essere esaminate in qualche modo per evitare gli errori soliti fcd ac-

cumularsi nelle lunghe triangolazioni. Quindi fu pensiere del sig.

Comm. Canina di rimisurare 1'antica Via Appia che gia avea servito di

base alia triangolazione del Padre Boscovich, ma dellaqual base erasi

perduto il termine verso le Frattocchie. II disegno di quesla operazione

di tanta importanza, presentato da prima al gia defunto Minislro la-

cobini, e posciaaS. E. il Card. Antonelli, ottenne la sanzione Sovra-

na, essendo stalo incaricato del la esecuzione il P. Secchi Direttore del -

1'osserv. del Collegio Romano. La misura e stala eseguita nel prossimo

passato inverno-, ora e terminata e se ne aspetlano i risultati. Gli appa-

rali usati in essa sono stati imaginali e costruiti dal sig.*Porro inge-

gnere piemontese stanziato a Parigi, conosciuto per allri suoi ritro-

vati in opera di slrumenti geodesici nuovi, pei quali ha anche rice-

vuto un premio dal Depdt de la guerre. 11 melodo consiste nel collo-
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care una serie di microscopii in linea retta nella direzione da misura-

re, e, mediante una lesa rinissimamente graduate alle eslremila, pren-

dere la dislanza dall'uno all'altro del medesimi. Cinque soli microsco-

pii sono suflicienli, e possono disporsi tutti in linea rella mediante un
istromenlo de' passaggi che si colloca sopra ciascuno. I'm parlicolarita

saranno date nei giornali esclusivamerile scienlifici : qui solo osservla-

mo che si procuro nella misura di riferire non solo i termini principal!

a monument') assai cospicui che non saranno dislrulli tanto facilmente,

ma che tutli i monumenti della ViaAppia sono stati riferiti pure alia

misura
,
e inollre si e eseguila unu precisa livellazione della -ii.nl, i,

sicche mediante queste operazioni, reslera agevolala la descrizione di

questa via monumentale. Si point inollre slabilire il precise valore

delle misure ilinerarie anliche, e flnalmenle, congiunla che sia al re-

slanle della Iriangolazione, si avru modo di verificare le numerose

operazioni geodesiche eseguile nei conlorni di Roma da cinquanl'anni
a questa parle.

2. Pubblicala uppena la nolizia del nuovo Violicembalo inventalo dal

nostro collaboralore P. Taparelli, sorsero, come ben poleva aspet-

tarsi, due specie di opposilori: gli uni di quellagenia che appellando

progress quello sollanlo che favorisce 1' irreligione ol'anarchia,

s' irrita e si slizzisce al senlirsi dire che fra quegli oscurantisti dacui

1' Europa ebbe la China, I' Igna/ia, il cannocchiale caladiollrico ecc.

ecc. siasi trovato eziandio tin sciogliesse un problema intorno a cui

da due secoli si adoperano gl'ingegni filarmonici. Colesla ra/za di

opposilori ha usala la solila arle per iscredilar I' invenzione, vilu-

perare e deridere : ed a cosloro non occorre rispondere. Fosse pur
vero essere immerilali i noslri elogi (di che a noi non locca fatci

giudici essendo parle) la prova delle buffonale non avrebbe forza se

non nei trivio.

Aliii pero vi sono opposilori sinceri e candidi, fra iquali dobbiam

nominal < principalmente I'Annotatore friulano cilalo nella Gazzetta

ufficiale di Venezia. I-a quale dopo avere ai 24 Marzo 1855 N. 69 ac-

cennato con lode al Violicembalo del P. Taparelli ,
inserisce Impar-

zialmenle nei n. 82 (10 Aprile) una rellificazione dell' Annotalore friu-

lano : secondo il quale queslo islrumento fu inventalo ,
30 anni

u sono, dall' Abate Oegorio Trenlin padovano ,
il primo che abbla

K poslo in onore i pianoforli ilaliani, islilulore e maestro di Nicolo

Lachin , atluale fabbricalore rinomato di Pianoforli in Padova, che

ollenne gli onori degli elogi del Planista Thalberg ,
e fu premiato

con medagiia d' oro dall' I. 11. Islilulo in Venezia.

L' Editore del giornale L'Armonia puo trallare questo islrumrn-

to esistenle nei negozlo I^chin in Padova , pel quale suonando

sopra una lasliera da forle piano n' escouo i suoni di Viola c dl
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Violoncello, fi singolare la coincidenza cos\ dell' istrumento come
del nome, imperocche anche 1' ab. Trentin lo fregio di quello dl

Violicembalo.

Non s\ puo dire nuova invenzione cio che fu scoverto un tren-

tennio addietro e fu portato alia conoscenza ed esperlmenti d' o-

gnuno . Cos! 1' Annotatore friulano : ne noi abbiamo il menomo
desiderio di contraddirgli in tutto cio che puo tornare ad onore del-

1'abate Trentin, di cui non udimmo parlare se non dopo la pubblica
zione del nostro prime articolo : ne mettiamo tanta importanza in

questi vanti di materiale incremento che vogliamo spendere parole

per rivendicarceli.

Trattandosi pero di sfregio morale 1' importanza e maggiore, ne
c\ fia disdetto di rimuovere ogni sospetto di plagio e giustificare il

titolo di nuova invenzione, facendo alcune osservazioni intorno al

paragone fra i due Violicembali
, istituito da questo e da altri gior-

nali. E la prima sia intorno al nome nel quale coincidono i due in-

ventori e che,-lungi dall'essere argomento di plagio, basterebbe da se

solo a testimoniare che il secondo nulla sapea del primo. Giacche,
se T avesse conosciuto, era natural e e non era difficile attribuire no-

me novello a scoperta novella. Ne puo recar meraviglia la coinci-

denza in tal nome essendo esso proprissimo della lingua nostra; ed
atto ad esprimere il problema che si volea risolvere.

Dal nome passando alia cosa osserveremo che uno stromento il

quale, destinato a risolvere uno dei piu diiftdli problemi di meccani-

ca musicale, pure dopo 30 anni ha prodotto s\ poco effetto nel mon-
do filarmonico che si rimane solitario e poco meno che ignoto nel ne-

gozio di Padova ove nacque, sembra non corrispondere, qualunque
ne sia la causa

,
ai desiderii dell' inventore e dei sonatori. Diciamo

poco men che ignoto, perche e qui nel centre del mondo cattolico, ove

con tanto ardore si coltiva la musica
,
niuno dei tanti abili maestri

coi quali abbiam favellato si ricordo il Violicembalo di Padova pri-

ma di trovarlo mentovato nel Lichtenthal, e in Parigi, centre in que-
sto momento della industria europea , v'e, per quanto ci scrive un
nostro corrispondente al 1 diMaggio, chiha ottenuto il brevetto d'in-

venzione nell' anno scorso per un meccanismo analogo, non sappia-
mo se eseguito o solo ideato 1. Se T invenzione era ignota a tali per-

sone, non puo recar meraviglia che s' ignorasse anche da noi. Piut-

tosto potra ricercarsi qual sia il motivo onde ne ammutoh la fama

tra i dotti e 1'armonia tra i dilettanti.

Non potendo esaminare lo strumento di Padova da noi medesimi
,

come sarebbe necessario in queste materie, ove le teorie .sen/.a 1'espe-

1 Trovasi al Bureau d brevets al N. di catalogo 18547.
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rienza vaneggianoordinariamente nell'lncertezza, nulla possiamo as-

serire intorno alle cause di tale oscurita. Cercandone per allro qualche
iiuli/.io nella descrizione del Lichtenlhai 1 ci sewbra ravvisare due ra-

gioni chedebbono rendene imperfello lo slrometitodiPadova. I^pri-
ma e che \uconle (come dice I' A., sono /// armonichc ossia di budello:

di che debbono rendersi e facili a spezzarsl per la debolezza della ma-

leria, e facili a scordarsl per le sue qualita igrometriche 2. Dovendo
i in MI i f la corda essere mobile, poiche il tasto, dice I'A. medeaimo, fa

I'ufficio di aizar la cordaepresentarla aliarco, mai non scmbra poler
rendere quei suoni robusti che nel pianoforte si ottengono dalla for-

tissima tensione e compressione della corda metallica sul piano ar-

monico. Se questi due difetti si trovassero realmen te nello stromen-

to del Trerrtin
,
non potrcbbe recar meraviglia ch' esso si rimanga

abbandonato, malgrado del bisogno che da luUi i filarmonici si settle

di procurare al cembalo il vantaggto delta nota cont'mua modificata

col piano e'l forte. Se pur non vogliam dire che 1' esito meno felice

dipenda dall'avere non soddisfatto ma invertito il problema di cui

1'arle fnusicale cercava la solu'/Aone. Si trattava di applicare 1' arco

al pianoforte serbandogli twtta qiu-lla potenza e soavtta di suono

die e propria della corda metallica. Col trasformare questa in minu*

gia, si applica bens\ la tastiera el Violino, alia Viola, al Violoncello

trasportando codesti stromcnti nella cassa del pianoforte ,
ma non

si applica 1' arco al pianoforte serbando a questo il proprio suono, I

propi ii elementi.

Sotto tale aspetto ci sembra interamente diverse da quella del

Trentin, eppero nuova, Tinvenxione del nos.ro collaborator, il quale

serba al pianoforte le corde metalliche nella consueta loro pos'mone
fisse e tese sul piano armonico: e nuovu intat li la giudicarono qaci pe-

rtti ai quali venne comunicala. II meccanismo poi e totalmente diverso

da quello del Trenlin; il quale non fece in soslanza (al dire del gia

citato dizionario), se non aggiungere alcune riforme allo stromento

invent, a. i fin dal 1609 da Giovanni Hayden a Norimberga. Vorremmo

poler qui descrivere il novello meccanismo
j
ma desiderando 1 inven-

lore che la privativa oltenuta giovi al valoroso artefice chel'esegu^

non puo pubblicar per ora una minuta descrizione del proprio slro-

1 Dision. e Bibliog. della mutica. Voc. ViotiCEHBALO, t. II, pg- 2*^ W-
2 Su questa difTercnza si appoggia principalmentc il fjcnlilissimo sig. To-

madini, il quale, a noi del tutto sconosciuto finora, assunse per pure istinto di

eortesia ed amore di verlla le iwstre difeseneM' ***otatar Frtmtuno. riportate

dalla Gaztetta di Vtnetia dei 17 Aprile. Permetttci egk cbe dell'amorevole uf-

Aeio gli firesenliamo qui i noslri cordiali ringnwiamenti, come ai du kali ed

inptncrti priodici cbe interirono candidamenU! il pro ed ii conlrt oellc ono-

rate lor pagine.
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mento. Coloro per altro die gia ne udirono alcune sinfonie, ammiran-
dovi principalmente quella singolare varieta di suoni e quella robu-

stezza equivalente ad una picciola orchestra (alcuni del quali poterono
anche esaminare per minuto il meccanismo interno) possono attestare

il gran divario che passa fra il meccanismo descritto dal musicografo
tedesco e quello adoprato nel nuovo Violicembalo. E cos\ la pensa-

rono in fatti i due valorosi accademici Lincei Fr. Orioli relatore e

Ottav. Astolfi: i quali, benche riconoscessero che ilfine propostosi dal

Taparelli non e nuovo (e citano appunto il Diz. del Lichtenthal) pure
conchiusero il loro opinamento dando allo stromento approvazione e

lode e giudicandolo sufficiente a conseguire la privativa legale che pel

voto unanime dell'Accademia venne in fatti conceduta da S. E. R. il

Ministro del Commercio in data de' 17 Aprile 1855 1. La invenzione ci

sembra dunque non immeritevole del titolo di novella
, checche si

dica il giornale il Piemonte che la giudica di vecchia data, non es-

sendo nuova invenzione quella soltanlo che risponde al nuovo pro-

blema
,
ma quella eziandio che ad un antico problema, e non mai

adequatamente risoluto, con nuova ed adequata risposta giunge a

soddisfare. II che se e vero sempre, molto piu e quando le antiche

soluzioni cadendo in oblio mostrano di non aVere asseguito 1' in-

tento. II che potraservir di risposta a chivolesse contrapporci 1'altra

invenzione di M. Poulleau, delta da lui Orchestrino e ricordata dal

Millin nel Dictionnaire de Beaux Arts. Anche questo slrumento potra

forse avere col nostro grande analogia, se consideriamo gli efFettl

armonici ivi descritti. Ma una invenzione che dal principio di questo

secolo non oltrepasso i confini del vocabolario, e non penetro nella

pubblicita almen dei salotti non sembra aver soddisfatto al desidera-

tum dei filarmonici. Queste osservazioni ci sembrano giustificare

il tilolo di nuova alia scoperta da noi annunziata, e abolire insieme

ogni sospetto di plagio. Tocchera poscia alia sperienza pronunziare

sopra di questa un ultimo giudizio deflnitivo: il quale ,
se possiam

trarne congettura dal favore degl' illustri personaggi e soprattutto

dei valorosi maestri che finora accorsero a trarne sperimento ,
osia-

mo riprometterci che sia per dare al trovato novello una vita piu

lunga che non ebbero gli antichi tentativi; non essendo questa una
di quelle materie in cui possano lungamente influireo il parteggiare

dei politici o la teofobia dei miscredenti.

1 L* atto autentico di questa concessione e inserita nel Giorrttile di Roma
26 Aprile nei termini seguenti.

Nuovo stromento musicale appellate Violicembalo, destinato a convertire

il piano-forte comune in istrumento a suoni continui e soslenuti; invenzione del

P. Luigi Taparelli d. C. d. G.



LA CHIESA E L'IMPERIO
STUDII STORICI 1

ARTICOLO V.

Gt imperatori bizantini nelk loro relazioni colla Chiesa e coiPontefici

nel tempo dello scisma Acaciano solto Zenone.

L' imperatore Zenone
,
non ostante il favore ch' egli avea pre-

stato prima di salire al trono ai sostenitori dell
1

eresia eutichiana,

e le smodate passioni che signoreggiavano il suo cuore, ossia per-

che ritemprato ad altri sentimenti nei gio'ni della sventura , ov-

vero pel buoni consigli ricevuti da Acacio
,
non avea osato nei

primi quattro anni del suo governo di assalire i diritti della Chier

sa 2. Ne 1' avrebbe forse tentato mai senza io stimolo e 1' appoggio

del violento Patriarca. i\la la precedente condotta dell' Impera-

tore e le cagioni delle sue nuove risoluzioni e dei suoi pra\y in-

traprendimenti chiariscono abbaslanza e attestano il fatto della

usurpazione. Conciossiache ,
essendo venuto a morte in Alessan-

dria il patriarca Timoteo Solofaciolo ,
era stato legalmente in-

nalz'to a quella sede da tulto il clerc alessandrino e da molti

Vescovi dell' Egitto Giovanni Talaia, quel medesimo ch' era stato

1 V. questo volume a pug. 257.

2 V. L'art. precedente pag. 260 eg.

Serie II, vol. X. 32
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spedito a Costantinopoli dal Solofaciolo nella qualita di economo r

e n' era tornalo ricolmo degli elogi dell' imperalore *. Or avendo il

novello Patriarca indirizzalo le lettere sinodali al Pontefice per ot-

tenerne la confermazione 2
, e, secondo il costume della Chiesa, an-

che al patriarca d' Antiochia, trascur6 di dirigerle direttamente e

per vie piu spedite a quello di Costantinopoli : in guisa che questi ,

prima di ricevere le lettere sinodali
,
ebbe notizia dell' elezione del

Talaia 3. Fu punto perciodi amaro dispetto I' animo ambizioso di

Acacio
,
ne voile tollerare un atto che gli fu fatto comparire come

gravemente oltraggioso alia sua persona. I protettori del Mongo

sofliarono allora nelle fiamme suscitate in quel cuore superbo, e la

vinsero 4. Acacio prese a calunniare acerbamente Giovanni Tala-

ia 5- lo rappresent6 all' imperatore come inopportune al governo

\ Breviculus hist. Eutich. sen de nomine Acacii, LABBE ed. venet. torn.

V, pag. 475. Ep. XVII Simplicii papae, LABBE 1. c. pag. 113. LIBERATO Brevia-

rium hist. c. XVII, presso GALLANDI torn. XII, pag. 148. EVAGBIO Hist. eccl.

ed. Aug. Taur. 1. Ill, c. XII, pag. 312 TEOFANE Chron. ed. Bonnae 1839,

pag. 199.

2 Epist. XVII cit. Simplicii LABBE 1. c. pag 114 Brevicolo cit. pag. 175

LIBERATO, c. XVII, pag. 148 II Papa ha dritto di confermare Pelezione degli

elelti alle sedi patriarcali. E ben lo mostra 1' indirizzarsi che fece a lui il sino-

do alessandrino per aver ralificata 1' elezione canonicamcnte eseguita di Giov.

Talaia, conformandosi in cio (com* esso atlestava) alle antiche consuetudini

della Chiesa V. intorno a cio le riflessioni del ROHRBACIIER Hitt . univ. dt

VEglise cath. torn. XIII, Paris 1850, 1. XL11, pag. 410.

3 LIBERATO, 1. c. e c. XVIII, pag. 149.

4 LIBERATO, c. XVII, pag. 148.

5 Molte accuse contro il Talaia lascio scritte Zaccaria Eutichiano, riferiteci

da EVAGRIO (1. Ill, c. XII, pag. 312) e da NICEFORO CALLISTO (Hist. eccl. Pri-

siis 1630 ,
1. XVI, c. XI, pag. 674) ,

e in parte dallo stesso LIBERATO (1. c.),

sopra le quali faceano fondamen to Zenone ed Acacio per giustificare la loro

condotta a riguardo di Acacio. Noi non istaremo qui ad esaminare la falsita di

quelle accuse, poiche poco importa cio al nostro argomento ; farem solo riflet-

tere che Felice III, e Gelasio I, piii volte inculcarono nelle Ior6* lettere contro

Acacio che Giovanni era un catlolico, canonicamente eletto, il cui giudizio era

riserbato alia Chiesa, e Mongo al contrario un eretico coudannato, intruso nel

patriarcato per vie illegittime.
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della Chiesa alessandrina ; persuase I'imperatore a cacciare il nuoro

patriarra dalla cattedra apostolica e richiamarvi Pietro Monpo : it

quale, secondo che diceva Acacio, erasi cattivato bellamente I'alTet-

to degli Alessandrini-, percio non esservi altro mezzo
pii'i

acconcio a

ricomporre in pace le rose di quella Chiesa rhe crear lui patriar-

ca-, comunicherebbe egli coi Vesrovi cattolici, sottoscriverebbe alia

formola della fede: stendesse V imperatore un decreto d' union**,

Fimponesse a tutto il clero di qualunque colore si fosse, conciliereb-

be con esso gli animi di tutti e farebbe rifiorir nell' impero la con-

cordia e la tranquillita da tanto tempo desiderata '. Con tali ingegni

riusci T ambizioso uomo ad ottenere la deposizione di Giovanni Ta-

laia, e I'esaltamento alia cattedra patriarcale di quel Mongo, oh' egli

avea fatto poco prima condannare dal Pontefice, ed avea condan-

nato egli stesso come adultero ed eretico 2. II debole imperatore

pubblic.6 allora il suo Enolico (evoTtxbv) scrittogli dalla penna di

Acacio, e, sollevandosi ^iudire nolle materie della fede, mandollo

a sottoscrivere agli Alessandrini , volendo ch' esso fosse I' unica

norma delle credenze di tutto quanto 1' impero 3. Ma siccome

1 V. LIBERATO c. XVII, pag. Li8 e XVIII, pa? . 149 KVACRIO I. HI, c. XIII.

pg. 311 TEOFANE pag. 10J. NiCErono CALL. I. c.

i Df quo (Utongo) synodieam romano Pontififi misit qptttolam pettnt n

etiam a<ln1terum et haereticum in tpiscopali <li>jnitntf recfperet LIBF.RATO c.

XVII, pag. 14H. Ifuncfundfm (Mongnm] utpotc qui mnltn rnntra srita i-tte

rwm ntfaria perpetrarit.... ip$ damnation ab apoiMiea ffdt stdr tinmnnri

FELICE 111, ep. IX. UBBE torn. V, pag. 178, ed ep. XII. pag. 209, e Tractatu*

titudtm pag. 186 GELASIO I, ep. XIII, ad Epi$eopoi Dardemiat. Vedi I!ABM

torn. V, pag. 327, e la lettera stessa di Acacio in cui egli qualities il Mongo col-

le piii terribili dcnominazioni, e lo accusa d'essere stato consacrato da un solo

vescovo eretico. LABBE torn. V, pag. 105.

.1 LiBKRATn c. XVIII , pag. 149 - KVACRIO I. Ill, c. XIII, pg. 312, ec.

XIV, parj. 313 seg. TIOFANB 1. c. pag. 20 NICEFORO CALB. I. XVI, c. XI,

pag. 674 L' originate greco deU'Enolico fe da vedere prewo Kvagrio , non

esaendo presso Liberate che una scapigliata tradusione. A parlare rigorou-

nu-iite, nell'Knotiro non si trova espresso un errore formale contro la fede. In

esso vicn confessata la fede di Nicea e di Efeso, ammessi i dodici capitoli li
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nuovo ancora ed inesperto nella via delle usurpazioni, non ebbe

ardire di romperla d' un colpo e interamente coi Pontefici romani,

tramutandosi tutto ad un tratto in gerarca supremo della Chiesa

d' Oriente. Scrisse perci6 a Papa Simplicio ,
cercando di piegarlo

a sanzionare 1' elezione del Mongo *
: col qual atto T imperatore

die pienamente a conoscere di quale usurpazione fosse reo un

principe il quale si arrogava il dritto di sentenziare nelle cose del-

la fede
, quando non credeva di avere neanco il potere di dero-

gare ad una legge ecclesiastica. Simplicio ricuso recisamente di

confermare un eretico nella sede patriarcale e
, benche ritirasse,

perche non conosceva pienamente la falsita delle accuse contro il

Talaia, la speditagli confermazione
, pure dichiar6 illegittima la de-

posizione d' un Yescovo catlolico canonicamente istituito, violente-

mente espulo dalla sede episcopate ed appellante al suo tribuna-

le 2. Ma tutto fu invano. Acacio avea dato il primo passo nel cam-

mino rovinoso dell' eresia
;
avea gonfiato a superbia 1' animo del-

1' imperatore, e andavalo confermando colle sue insinuazioni nello

scellerato proposito, sorreggendosi poi egli medesimo alia sua volta

S. Cirillo
,
condannato Nestorio ed Eutichete

,
e apertaraentc appellate Cristo

consustanziale alia nostra natura. Vi sono pero molti semi di eresia; dapoiche

non ci si fa mai parola delle due nature distinte in G. -C., vien condannata

qualunque credenza diversa da quella di Nicea professata sia in Calcedonia,

sia in altro sinodo, e pare venga approvato il conciliabolo efesino al tempo di

Dioscoro. I Pontefici non condannarono direttamente 1' Enotico per non irritar

1'animo di Zenone, ma insistevauo sempre sulla professione della fede di Calce-

donia e della lettera dommatica di S. Leone M. perche venisse per tal modo a

collidersi la virtu micidiale di queH'aUo arrogante ed oltraggioso alia Chiesa

V. intorno a cio le belle riflessioni di FACONDO ERMIANESE De tribus capi-

tulis 1. XII, c. IV, presso GALLAISDI vol. XI, pag. 804.

\ Brevicolol. c. 476. EVAGRIO 1. HI, c. XV , pag. 315. LIBERATO c. XVIII,

pag. 150 TEOFANE 1. c. e la lettera XVII (1. c. pag. 114) del Papa Simplicio

nella quale si fa di cio menzione.

2 V. la lettera citata di Simplicio e la XVIII indirizzata ad Acacio, presso

LABDE torn. V, pag. 115. Deli'appello del Talaia al Papa V. il Brevicolo 1. c.

pag. 176 LIBERATOC. XVIII, pag. 150. EVAGRIO I. HI, c. XV, pag. 315.
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col patrocinio imperiale, afiine di poter puntellare gli eretici, e ri-

valeggiare empiamente col Pastore supremo della Chiesa. Prese

perci6 a rannodare le piu intime comunicazioni coll' eretico Mon-

go, il quale sottoscrisse all'Enotico, mentre poi, col favore dell'im-

peratore, spergiurava ed anatematizzava il concilio di Calcedonia e

inseriva nei dittici ecclesiastici i nomi dei sacrileghi Dioscoro ed

Eluro, radendone quelli di Proterio edi Solofaciolo 1. Acacio col-

Ioc6 poco dopo nella sede di Tiro Giovanni d' Apamea gia scomu-

nicato e condannato piu volte 2 e spron6 in tutte le guise i vesco-

vi d' Oriente a legare comunicazioni con quegli eretici posti nella

cattedra episcopale dalla violenza e dall' empieta 3.

Frattanto F imbecille e supcrbo Zenone, infierito pel rifiuto del

Ponteflce, concedeva protezione e sostegno agli ardimenti ed alle

operazioni del Patriarca , e sanzionavale col suo nome. Cio non

ostante non os6 egli mai
,
ne gli sarebbe stato possibile , metier

1 TEODORO LETTORE ed. Aug. Taur. 1748 ,
1. II, pag. 525 LIBEHATO c.

XVII, pag. 148 e c. XVIII, pag. 150 EVAGIUO I. HI, c. XIII, pag. 314 e c.

XVII, pag. 316, seg. e c. XX, pag. 320 TEOFANE 1. c. pag. 202 V. ancora

1' ep. II di Felice HI a Zcnonc, LABBE torn. V, pag. 149 e la VI ad Acacio 1. c.

pag. 167, 168 e 169. II Mongo benche avesse promesso, come ci altesta Tco-

doro lettore, di non condannare il concilio di Caledonia, 1' analrmalizzo in

Alessandria ; ma nego sfacciatamcnlc il fatto, come si puo vedere da una lette-

ra indirizzata ad Acacio e riferila da Evagrio nel c. XVII cit. Spediva frattanto

lettere sinodali, come si legge nel Breviario di l.n . u\ n- c. XVIII cit., non che

ad Acacio, allo stesso Pontefice Simplicio. Vittore Tununense pero ci fa sapere

che il Mongo condanno il sinodo di Calcedonia col favore di Zenone V. Chro-

nicon presso SCOTTI Hiipania illuitr. Francfurli, vol. IV, pag. 122.
(

2 Felice III ep. VI cit. pag. 167 ad Ep. tyn. ad. Cler. et Mon. orientalet

\. c., pag. 248 Brevicolo 1. c. , pag. 176 LIBERATO c. XVIII, pag. 150,

Epist. VIII Symmachi Papae, LABBE torn. V, pag. 431 TEOFANE 1. c., pag.

199 II Baronio stimo che Acacio avesse mandate Giovanni a governar la

Chiesa di Tiro dopo essere stato condannato nel cone. rom. Ma fu a ragione

confutato dal VALESIO (Obier. ad Evag'r. 1. 11 , c. VIII, ed. cit., pag. 560 seg.)

e dal PAGI, (frit, in Karonium torn. II, an. 484 n. XI XII, pag. 418), seguiti

dal TILLEMO.NT (Hiit. eccl. torn. XVI, Acace art. XXVII, pag. 334).

3 TEOFANE 1. c.,pag. 204.
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fuori un titolo che potesse giustificare le nuove attribuzioni che nel

fatto si arrogava. E le scuse e i pretesti ch' egH andava talora pre-

tessendo non servono che a viemeglio svelare il conculcar e T usur-

pare ch'egli faceva apertamente i dritti piu sacrosanti della Chiesa.

Felice III succeduto a Simplicio non ismenti il suo carattere pa-

storale. Dopo aver veduto ch' erano state tentate invano dal suo

predecessore le vie della conciliazione con lettere pastoral! che non

aveano ottenuta risposta alcuna n& da Zenone ne da Acacio , istrui-

to sempre meglio dalle relazioni degli Orientali e dal libello pre-

sentato dal Talaia contro il vescovo bizantino *, spedi a Costantino-

poli suoi legati per istimolare piu forternente V animo dell' impera-

tore e del Patriarca, e citar quest' ultimo a discolparsi al suo tribu-

nale 2. Ma senza pro; giacche ambedue presero anzi a dare quella

volta le piu aperte prove di loro usurpazioni. Aveano appena gl'in-

viati pontificiValicato lo stretto dei Dardanelli, che furono arrestati

e chiusi in prigione e minacciati di tormenti e di morte se non

comunicassero con, Acacio e col Mongo 3
. Eppure il dritto delle

genti rispettato anche tra barbari e il carattere vescovile ond' erano

fregiati gli ambasciatori della S. Sede dovea renderli rispettabili

agli occhi di quei despoti. Ma essendo tornate inutili le minacce e

i terrori si die mano alia perfidia ed alle arti piu ingannevpli e cor-

ruttrici. Carezze e promesse si avvicendavano
;

si assicurava che la

causa del Mongo sarebbe rimessa al giudizio del Pontefice 4 si

disseminava tra gli ortodossi che Felice HI avea gia dato il suggello

all' elezione di quell' eretico 5
,
e frattanto si avviluppavano i legati

in una rete di frodi cupe e maligne ,
che essi non seppero o non

1 LIBERATO c. XVIII, pag. 150 Brevieolo 1. c., pag. 176. EvAGRio 1. Ill, c.

XVHI,.pag. 318.

2 Brevicolo 1. c., LIBERATO 1. c., EVAGRIO 1. c., pag. 319. TEOFANE 1. c.

3 LIBERATO 1. c., Brevieolo 1. c., TEOFANE 1. c., CEDRENO vol. I, ed. Rennae

pag. 619. V. aneora 1' ep. VI cit. di FELICE HI, 1. c., pag. 168.

4 FELICE III , Ep. VI cit. pag. 168 GELASIO I, Ep. XIII u<l Dard<mo$ ,

LABBE torn. V, pag. 236, 32 LIBERATO 1. c. ecc.

5 EVAGRIO 1. Ill, c. XXI, pag. 321.
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osarono rotnpere quando venue tulta spiegata a' loro sguardi. Di

che i legati si abbandonarono vilmente al parti to degli erelici '.

Zenone e Acacio crebbero perci6 in baldanza, la quale mentre sfo-

gavasi in oppression} e in violenze nolle province dell
1

impero, cad-

de per6 luro dal cuore dinan/i alia maesta del PonteGce.

Infutli c|ual cosa allegarono essi inai in propria scusa nelle lettere

consegnate ai legati se non menzogno e ipocrisie vilissime ? Acacio

negava ricisamenle la condanna e la deposizione del Mongo, lc\a-

vaio al cielo coi piii spleudidi elogi 2, dimenticando d'avedo dipinto

a Simplicio qual cima di ribaldo, ed , afletlando una semplicita

sen /.a pari per le scellerate oppressioni ond' egli flagellava i catto-

lici cl Alessandria 3, diceva legittimo I' episcopato di lui 4
. quando

poc' an/i avea annuuziato al Pontefice essere egli stato consacrato

da LMI eretico ''>. Si scalenava fratlanto con ingiurie gravissitne

contro il Talaia, ma non ardiva Gatar nulla per respingere le ac-

cuse presentale da quel Yescovo contro di lui 6
;
scusavasi del re-

sto d' aver dovulo operare in quel modo dicendo di noo aver po-

tuto opporsi ai voleri di Zenone; ma dimenticavasi ch' egli avea

pure, saputo opporsi coraggiosatnente all' empieta di Basilisco e

vincerla : e cbe in ultra leltera erasi gloriato che 1' imperalore non

1 Brevicolo I.e., Epist. X, Felicis HI, I.AKUK torn. V, pag. 178 Kj>. tyn

eiusdem ad Cier. et Mon. oritntitles, I. c., paj;. 247 LlBBBATO 1. c., bvxuRlO

1. III,.-. XX,pag. 320. ec. XXI, pay. 3i1. TEOFANE 1. c., pag. 205.

2 Epist. VI rit. FELICIS III pag. 168 sog. Ep. IX eiuidem LABBE I. V. pag i77,

Ct Kp. X. 1. c. pag. 179. luculca lo stcsso il sanlo Pontefice nel Trattato sopra

la causa di Acacio V. specialmentc presso I.AHUK I V, pag. 190 seg.) e il,papa

GEI.ASIO I nell'p. cit. ad Ep. Dardaniae pag. 331 e nell'rp. XV ad Epitr.

Orient, pag. 344. V. ancbe LIHF.IUTO c. XVIII, pag. 150.

3 V. la not. prec. c cio che (liccmmo qui sopra intorno alle oppressioni del

Kongo in Alessandria. V. EvAGRlo I. Ill, c. XXII, pag. 322.

4 Ep. VI cit. FELICIS HI 1: c. Tractatut eiiwdem I. c. intomo alia romianna

del Mongo.

5 V. la letter* di Acacio sopra ritata.

(i Brevicolo 1. c. Ep. VI FELICIS 111 I. c. nag. 168; Epist. XIII GELAMI 1

ad Dardanot Epitc. I. c. pag. 327.
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facea che renders! in tutto e conformarsi ai suoi voleri : del che

egli il ricolmava di lodi *. Zenone poi scriveva in altro stile. Gran-

de essere il rispetto e la venerazione sua e del Mongo verso il con-

cilio di Calcedonia
,
reo di spergiuro e di sacrilegio essere il Ta-

laia
;
somma la sua moderazione per ci& che riguarda le faccende

ecclesiastiche; non aver egli nulla operate che non fossegli sugge-

rito e persuaso da Acacio 2. Nelle parole riferite e nelle raccon-

tate violenze e tutta compendiata la giustificazione di Zenone e

di Acacio, o
, per dire piu rettamente, e cola espressa la prova piu

autentica di loro usurpazioni. Ed in verita
,
ebber essi mai il co-

raggio d' impugnare la giurisdizione dei Pontefici
,
o di oltrag-

giarla pure a parole? Non ardirono essi mai di vantare dritto di

sorta
,
anche apparente , sopra la Chiesa indipendentemente dalla

cattedra di Roma: se Tarrogarono solo di falto quel dritto , come

fa appunto il ladro a cui vano sarebbe 1' opporsi coi soli principii

astratti della giustiziae della rettitudine. Le frodi
,
le violenze, le

oppressioni ,
le vendette formarono 1' argomento piu ineluttabile

dell
1

Imperatore e del Patriarca. Ma quale magnifico spettacolo non

ci presenta dall' altro lato il Romano Ponteiice nell' esercizio d' un

dritto moderate dalla rettitudine della coscienza secondo le norme

prescritte da Dio stesso ! Felice III ben sapeva d' essere stato da Dio

costituito giudice supremo della fede, e pastore universale della

Chiesa, a cui correva 1'obbligo di preservare il gregge di Cristo dai

lupi bramosi di fame scempio, e di allontanarlo dai pascoli avvelenati

e mortiferi. Ma sapeva parimente essere egli padre ancora dei cri-

stiani piu traviati ed infermi della mente e del cuore; ne avea oblia-

to gl' insegnamenti e gli esempii del divin Salvatore ,
di cui egli

dovea in se ricopiare il carattere e le maniere nobili ed amoroso.

1 Epist. IX FELICIS III ad Zenonem , LABBE t. V, pag. 177-78 Tractatus

eiuidem de causa Acacii ; LABBE I. V, pag. 189
,
192 e segg. In quel luogo il

Pontefice ribatte vigorosamente le ragioni che potevan trarsi da* questa parte a

difesa del Patriarca, e lo stesso fa GELASIO I nell'ep. X11I cit. pag. 331
,
334-36.

2 EVAGRIO 1. Ill, c. XX, pag. 320.
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Perci6, non ostante il silenzio in cui eransi coritenuti col suo pre-

decessore Zenone ed Acacio, egli indiriz/6 loro leltere spirant! dol-

cezza paterna congiunta ad una somma dignita, le quali ben nioslra-

no 1'altezza del grado sublimissimo che occupailPontefice Romano.

VApostolo Pielro (dicea Felice) che per V organo di lui indirizza

kmaternc sue voci a7 bizantino imperatore *; e andavnlo cosi esor-

tando colle parole piu calde ed aflettuose a non voler permettere che

sia lacerata 1'inconsutile veste di Gesu Cristo,che vada rotta I'unita

della fede , che sia sbranata la Chiesa fondata nella sua confessio-

ne. Gli ricorda poi ch
1

egli appunto per 1' integrita della fede avea

riacquistato lo scettro , e sol nella diCesa di essa il conserverebbe

e coll' autorita dell' Apostolo e a nome di Dio stesso lo scongiura

a non voler rispondere con ingratitudine all' autore della sua gran-

dezza, a colui che I' aveva inalzato all' imperiale fastigio 2. Quin-

di con brevi ma vigorose parole gli sottopone agli sguardi le pro-

messe da lui nil ra volta giurate; le sollecitudini colle quali erasi

adoperato a ristorare ).' autorita del sinodo di Calcedonia
,

le leg-

gi pubblicate contro gli eretici renitenti , le speranze e le gioie

accese per esse in cuore agli Orientali ortodossi ed al Pastore su-

premo della Chiesa
;
richiama alia memoria dell' imperatore gli

esempii luminosi de' suoi predecessor!, la vonerazione dovuta da

ogni credente alle decisioni calcedonesi, le gravissime obbligazioni

che gli correvano di mantenere la liberta della Chiesa e serbarne

pura e incontaminala la fede. Al tempo stesso apre e disvela I'an-

goscia del suo cuore pei mail della sede d' Alessandria
,
e per gli

i

1 Rurtu$ ergo Apottoli Petri veneranda confeiiio materne instat vocibut et

tuorum praecipuc filiorum compell(.re non dtiineni confidcntiam , tvae pittatit

acclamat: Chrittiane Princep* etc. Ep. II Felicit III; UBBE I. V , pag. 148.

2 Haee rogo quae dicta Devi ette voluit per t'ictae tedit anti$titem. vel ptr

met ordinis parvitatem. qui tuae itcuritalit intuitu huiutcenodi idto promen-

da iudicavit , ut non tarn per eiut qualemcumque vicarium , ted praettntit

Apottoli velut aitctoritate commonitut , alliut viat et divinae rererentiae tt

humanae condition^ atpicient (quod abtit) non inyroliw txittere vidtarit col-

latae felicitatit Auctori etc. I. c.
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altri non minori ch' erano sopravvenuti nel resto dell' impero du-

rante i dolorosi dissidii : si studia di far conoscere a quel principe

la debolezza delle sue ragioni in favore del Mongo, i danni ancora

pifr gravi che ne sarebbero derivati alia fede, i gastighi che avreb-

be dal cielo attirati sull' impero : e lo prega, e lo scongiura caldis-

simamente a voler provvedere all' interezza della cattolica verita

non meno che alia salvezza dello stato 1
.

Questa lettera temperata a dolcezza e soavita sopragrande ,
ma

lontana sempre da villa e da bassezza, ben ci ritrae V affetto d' un

Padre cbe vuole tentare tutti i mezzi della bonta e della dolcezza

prima di metter mano agli argomenti della severita e del ri-

gore ,
ai quali ha pienissimo il diritto. Felice III colla stessa

,
se

non maggiore unzione di sentimento tenero ed affettuoso, scrisse

parimente al superbo Acacio 2. Accenna sul principio della sua

lettera esser egli dal pastorale ufficio obbligato a vegliare con ogni

sollecitudine sopra la Chiesa universale, ne dover mai per gl'
inte-

ressi di lei perdonare a fatiche ne a pene di sorta. Fa quindi scen-

dere dolcemente nell' ariimo del Patriarca i piu paterni avvisi : gli

fa conoscere colle parole dell' Apostolo essere stata gravissima la

tristezza del suo cuore pel silenzio da lui serbato alle molte lettere

del Papa Simplicio. Senza dar punto aspro stimolo al suo orgo-

glio, accenria leggerrnente a quella passione che avealo condotto a

mancar di riverenza alle somme chiavi; ma gli ricorda nello stesso

tempo esser primo e sommo dovere di un pastore il sacrificar ogni

cosa per la difesa delle sanzioni ecumeniche, e tali essere i decreti

di Calcedonia dai quali furono suggellati i canoni di Nicea 3. Siegue

confortandolo alia pratica delle sue obbligazioni verso 1' imperatore,

cui dovrebbe provvedere di opportuni consigli ,
e rammentargli

quanto avea egli gia operato in favore del cattolico Timoteo e per

frenar 1' audacia del Mongo e dei suoi fautori ; 1' ammonisce che il

tacere nel tempo del piu grave pericolo della fede yale lo stesso

1 Ep. cit. pag. 151, 152.

2 Epist. I Felicts III ad Acacium; LABBE t. V, pag. 143.

3 Epist. cit. 1. c.
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che cospirare coi nemici di essa e concorrere all' oppressione della

vcritd 1. Allenta poi il freno a' suoi afletti e da libero sfogo all'am-

bascia del suo spirito, e Dov' e mai, proscgue, dov' e mai, o Aca-

cio fratello nostro, que.lla sollecitudinc colla quale ti travagliasti al-

tra volta al rovescio dell' ereticale tirannide ? SofTrirai con danno

gravissimo della tua stessa coscienza che si sperda miseramcnte il

frutto delle tue faticbe? Ascolta 1' Apostolo delle genii: Currebalis

lene: quis vos confascinavit? Deh perche mai lascerai il sentiero se-

gnato dalle orme degli Apostoli? Perche mai a norma del tuo pa-

storal ministero, non ti opponi coraggioso a quei lupi che irrom-

pono furiosamente nell' ovile di Cristo, e sofTri che sotto
gli occhi

tuoi venga pesto e diluniato il gregge alle tue cure commesso ? Hai

forse dimenticato ci6 che disse il Signore ,
dovere il huon paslore

immolare la sua vita per le sue pecorelle; ed essere proprio solo del

merrenario il fuggir dinanzi alia fiera che assale 1' ovile ? Ascolta

le parole del Redentore: Qui mecum non est contra me esl
,

et qui

mecum non colligit disperyil. Ricordati che la navicella di Pietro,

benche urtala e percossada violent! marosi, seguira sicurac tran-

quilla il suo corso^ ma non e rado che 1' impeto della procclla fac-

cia balzare e soamierga tra i vorticosi flutli taluno dei suoi reg-

gilori, raenlr' essa va in alto trionfatrice della tempesta 2. E

continua il gran Pontefice esortando Acacio e pregandolo con tut-

ta 1' eflusione del suo cuore e a norne di tut! a la Chiesa a star fer-

mo al martello della terribile prova e combattere vigorosamente

per la difesa della Cede 3. Qual dignita congiunta ad un sentimen-

to profondo e vivissimo del pastoral suo ministero non traluce da

quelle lettere! noi abbiam temuto di attenuarne la for/a, por-

gendone qui non altro che i Imeamenti e'i contorni.

Ma Felice III dovea al tempo stesso adempire il dovere di giudice.

Snri'i conlinualo)

1 Epist. cit. I. c. c pag. 145.

2 Kpist. cit. pag. 145, 146.

3 Epist. cit. pag. 144>, 147.



DELL' ARISTOCRAZIA
DEGL' 1NGEGNI

Sua idea ragionevole.

1. Allro e principio di legittimitd altro di buon governo 2. Lc facolta non

sono principio di legittimitEi 3. il quale debb' essere obbligatorio 4.

Proposizione 5. relativa a legittimita derivata 6. Veri diritti del me-

rito 7. confermati dal fatto 8. 11 popolo per ragione ama obbedire

9. Se ama indipendcnza e solo per passione 10. Fine della nalura nell'ispi-

rar tale istinlo il. Confessione gontraddittoria de' libertini 12. Ne

apparisce la falsitk della vantata uguaglianza naturale 13. La disugua-

glianza e strumento ad incarnare 1'autorita.

1 . Le dottrine fin qui spiegate avranno condotto il lettore ad una

osservazione che stimiamo necessario di porgli esplicitamente in-

nanzi svolgendone alquanto la verita e 1' importanza : ed e che il

principio di legiltimitadeve accuratamente distinguersi dal principio

di buon governo. Principio di buon governo sono la cognizione del

fine per cui un superiore governa ,
1' intenzione di conseguirlo ,

i

mezzi che lo rendono capace di arrivarvi. Tutte codeste condizioni

sono certamente necessarie affinche un superiore governi retta-

mente la societa. Ma sono elleno caratteri per cui venga contraddi-

stinta una persona come dotata del dirilto di governare, ossia della

autoritcft Ogni lettore si avvede quanto sia assurdo il confondere
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codeste due quistioni. Ogni funzione attribuita dalla Prowidenza ai

singoli
uomini abbisogna di certe facolta senza le quali mal si po-

trebbe esercitare. Ma pretendere che chiunque ha tali facolta sia

destinato ad esercitare la funzione alia quale esse son proprie , ci

condurrebbe ad asserire col Damiron che ogni uomo e obbligato a

svolgere tutte le sue facolta e per6 a farsi e filosofo e poeta e agri-

coltore e fabbro e ad esercitare in somma tutte le profession} pos-

sibili per le quali ha avuto dalla natura una qualche attitudine.

Secondo costoro non sono date all' uomo le facolta perche se ne

valga a suo stromento, ma piuttosto 1' uomo e dato alle facolta af-

finche le svolga e le perfezioni : o in altro modo le facolta sono il

fine per cui 1' uomo fu creato
,
non gia 1' uomo fine per cui furono

create le sue facolta.

2. Non e qui luogo di confutare una tal dottrina la cui falsita e

troppo evidente-, giacche chi non vede che 1'uomo, destinato a per-

correre in tanta varieta di accident! il lungo stadio del suo pelle-

grinaggio , e dotato di facolta diverse perche adoperi or questa or

quella secondo il fine che dee proporsi in ogni avvicendarsi di sue

fortune? Chi non vede che molte delle sue facolta potranno rima-

nersene inerti per tutta la vita se 1' andamento di questa non gli

present! un fine per cui sia richiesto 1' esercizio di quelle? Quanti

ebbero immaginativa di grand! poeti e rimasero bifolchi alia cam-

pagna! Quanti coraggio e destrezza da militare e passarono la vita

in una fucina o in un fondaco ! Certamente nessuno potra credersi

chiamato a primeggiare fra' poeti se non ha fantasia , nessuno a

guidare eserciti se non ha coraggio. Ma determinare dalla fantasia

1'obbligo di esser poeta e dal coraggio quello di maneggiare le*armi

esporrebbe al doppio abbaglio e di aspirare ad una carriera che la

fortuna potrebbe chiudere per sempre e di lasciare inerti molte al-

tre facolta che meglio si acconcino alle varie fasi del vivere personale.

II che se e vero rispetto ad ogni altra dote , non e chi non veda

essere pure verissimo rispetto alle doti necessarie a governare. Cer-

tamente senza queste doti niun uomo dovra essere giudicato atto al

governo : ma saranno raille in un popolo gli uomini forniti di que-

ste doti cosi preziose; i quali per altro ignoti non pure ai concit-
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tadini ,
ma perflno a se unedesimi passeranno la vita iu tutt' altra

professione perch6 dalle vicende di lor fortuna mai non guidati ad

afferrare il timone saranno stati o consigliati o costrelli a maneg-

giare fra Toscurila d'una bottega o d'una caparina la pialla o 1'ara-

tro. Le facolta dunque ricliieste ad un ullicio SODO si condizioni

senza le quali sarebbe assurdo credersi chiamato ad esercitarlo
;
ma

non sono il carattere d'onde apparisca o dirilto o dovere d'assumere

tale ullicio.

3. All' opposto il principio di legittimita e quello appunto dal

quale dee risultare il diritto cbe ha una persona di esercitare 1' uf-

ficio e 1' obbligo per conseguenza d' ogni altra a non turbarlo nel-

Tadempimento di esso,

4. II distinguere cosi accuratamente questi due principii era di

grande imporLanza entrando, come facciamo, ad esaminare le varie

dottrine colle quali si voile determinare la formazione del superiore

ossia la personificazione dell' autorita. Che vi sia un' autorita nella

societa pochi hanno osato negarlo : e non sarebbe forse giudizio

temerario il credere che quei pochi che osarono , volentieri si sa-

rebbono rassegnati alia sentenza contraria se avessero sperato di

divenire essi stessi i possessori di quell'autorita che negavano. Tutti

gli altri o volgari o iilosofi consentono che 1' autorita e necessaria.

Ma quando si viene a determinare in chi ella risieda, qui comin-

ciano i dissentimenti, qui divien difficile una risposta precisa, dif-

jQcilissima una risposta ragionata e spassionata. Niuno pu6 negare

che 1'investitura dell' autorita debba nascere da un qualche fatto e

produrre il debito di sudditanza. Ma qual sia quel t'atto e come si

ravvisi questo debito
5 questo e ci6 in che niolto si dissente. E noi

torremo ora ad esaminare le dottrine che principalmente ci occor-

reranno incominciando oggi da quella aristocrazia del merito che

ottiene nella societa moderna si gran favore. E poiche parliamo

per ver dire
,
non per voglia di contraddire, incominciamo dal no-

tare cio che vi ha di vero in tale opinione, mostraijdo poscia la

falsita con cui viene cojrrotto. Da ci6 che andremo dieendo com-

prenderanno i nostri lettori che il falso di questa dottrina sta prin-

cipalmente in due punti: cioe 1. nell' equivocare fra condizioni
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ivhieste ad un tifficio e cauae del diritto di assumere tale ufficio :

2.' Nel confondere lo stromento con cui preparasi dalla natura i!

terrtno al germojrliar del diritto col dirttto medesimo che dal ter-

reno cosi preparato germoglia.

5. Per rendere evidente questa nostra proposizione esaminiamo fl

naturale andamento con cai la Provvidenza si vale del merito per-

sonale per formare diritto di superiore e debito di sudditanza. Ma
ricordiamoei ohe parliamo di superiore esordiente e dj lepittimitA

primitiva: dovendo fra noi rimaner fermo ed inconcusso, che, for-

mato ona volta il superiore e stabilito Tordine le^ittimo per la tras-

missione del potere, ogni violazione di tale ordine e essenzialmente

colpevole ed antisociale, come ahbiamo altrove dimostrato *. piac-

che tende a mettere in forse il principio realo di unita e per conse-

guenza 1' esistenza stessa della societa.

Tutfaltrimenti va la bisogna nella societa ed antonta" esordiente,

ove nattira pn6 valersi del merito come di tant' altri fatti per in-

camare nel reale quell' autorita senza la quale societa non esiste.

\n questa lenta formazione vediamo come conferisca il merito
;
e

rawiseremo cio che ha di vero la dottrina di questa cosi detta ari-

slocrazia. Ma attendiamo insieme a non confondere la genesi col

generate e ravviseremo cio che vi ha di falsr' o di equivoco.

6. indubitato : il merito ha nel mondo dei diritti talmente veri

che niuno osa disdirglieli. Anzi la lor veritii e si evidente che quan-

to piu 1' uomo insifjne sembra quasi ignorare la propria grandezza,

tanto piii
le si inchina il mondo e lariverisce: gran sepno per fermo

della forza di quella legge ch al merito accoppra la riverenza.

N& questa e solo di sterili ossequii: la dipendenza, Tobbedienza

spontanea sono ordinariamente conseguenza necessaria del mrito

rfconosfiuto e gli attribuiscono nel mondo un primato, un governo

tanto piu nobile ed invidiabile quanto pia scevro d' ogni ombfa di

violenza e di pretensione : checche ne dicano certi meriti pKi cotio-

schrti a se che agli altri, iquali mai non flnano in querelee piagni
1-

i contro I' ingiustizia degli aomini e delta sortc.

t V. Civilti Cattoliea, Vol. X il Superior t.
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7. II fatto vi si para d' innanzi ad ogni pie sospinto : entrate tri

i fanciulli stessi di un convitto, di un collegio, e perGno di una pri-

vata famiglia , ma alquanto numerosa
j
e vedrete nel numero qual-

cuno di questi esseri privilegiati a cui tutti gli altri benches politi-

camente o domesticamente uguali s' inchinano senza saperne il

perche. Uno primeggera per la forza brutale congiunta all' ardi-

mento, un' altro incatena colla soavita delle maniere e coll' interes-

se dei benefizii
;

la maturita dei consigli o 1' accortezza dara ad

un terzo il predomiaio ,
die uno altrove conseguira forse per lo

splendore del casato o per la stima della dottrina. Cosi gli uni

per un motive , gli altri per 1' altro dettano leggi al popolo fan-

ciullesco, ove tutti, senza saperne il perche, nelle puerili loro biso-

gne si arrendono al voler di quell' uno. Ci6 che accade tra fanciulli

in un collegio lo vedrete accadere tra campagnuoli in un casale ,

tra cittadini in una citta , tra dotti in una accademia
,

tra uo-

mini di stato in un parlamento ecc. : dappertutto il bisogno di uni-

ta fa sentire il bisogno di autorita
5

1' impotenza di un' autorita

astratta costringe ad incarnarla in una persona concreta, e le doti

personali atte a divenire stromento dell' autorita sembrano allet-

tarla a porre quivi la sua sede e a fascinar gli occhi con un raggio

di sua maesta.

Che ve ne pare, lettore? egli questo un fatto? troverete voi

mai una moltitudine, un' accozzaglia ,
anche casuale

,
di gente che

incominci ad operare o deliberatameute o tumultuariamente, senza

che tosto si formino dei caporioni dietro ai quali corra, tratta dalle

lor doti quasi da magica forza la moltitudine? Quei libertini stessi

che nella condotta civile vantano a plena gola 1' indipendenza del-

1'animo e dei convincimenti, non sanno deliberare in un' assemblea

senza farsi uomini ligi di quattro o cinque ingegni prepotenti ,
da

cui prendono 1'imbeccata e ricevono 1' importanza.

8. Eccovi un fatto notorio, visibile, universale, il quale tradisce

in parte il segreto della investitura di autorita, dimosfrandoci dal-

1'un canto nella moltitudine la spontaneita e prontezza della sogge-

zione
,
dall' altro nel superiore una delle cause precipue per cui

giunge a possedere 1' autorita.
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La spontaneita dclle moltitudini nell' accettare un regolatore e,

chi maturamente vi ridetta, una ineluttabile confutazione di quelle

declamazioni triviali, colic quali i libertini vorrebbero darci ad in-

tendere, che il popolo deliri per amore di liberta pulitica. Tra co-

storo i barbassori sanno benissimo, e lo confessano nei momenli di

espansione confidenziale
, le moltitudini essere una banderuola in

balia d' ogni vento
;
e per6 corre tra loro in proverbio ,

T impero

del mondo essere di chi se lo piglia. Ma quei dabbene che da lo-

ro vengono aggirati, e che in buona fede credono udire il fremito

del popolo smanioso d" indipendenza ,
mentre ascoltano 1' eco di

un giornalismo venale, che si s for/a di creare un' opinione pubblica

contro natura ; questi riflettano di grazia a quel fatto si universale

e spontaneo ,
e vi leggeranno una legge di natura, la quale come

voile necessaria all' uomo la societa e per conseguenza \" au tor it a,

cosi gl' infuse provvidamente 1' inchinevolezza a riverirla e segui-

tarla. II perche nel momento stesso che le moltitudini spezzano

un giogo ,
una catena ,

corrono a cercare e chiedere altrove altra

catena, altro giogo, senza neppur sognare (e come sognar 1' im-

possibile ?
) senza neppur sognare di vivere fuor d' ogni legge.

9. Le persone dabbene, di cui parliamo, scambiano con un ra -

gionevole desiderio di liberta 1" irragioneve'e istinto della licenza ,

che si inalbera brutalmente contro ogni resistenza ancor piu legit-

tima. Certamente non pu6 negarsi : ad ogni baize I lo che apra unt

borsa del popolano, ad ogni proibizione che ne arresti il passo, ad

ogni minaccia che ne infreni le esorbitanze, la passione si riscuote

se ragione non la contenga ;
come ad ogni sorso di medicina

f

ama-

ra o ad ogni taglio di chirurgo pietoso. Ma questo vuol egli dire

che la moltitudine non vuol medicina, e preferisce I' infermitd cro-

nica alia momentanea amarezza? No; la moltitudine corre al gio-

go della ragione anche senza comprendcrla, come ad una voce sim-

patica corre 1' orecchio umano. La Provvidenza che ad ogni biso-

gno proporzion6 un appetito ,
e all' appetito soddisfatto aggiunse

un diletto , us6 1' arte medesima* per condurre 1' uomo alia societa
;

e quella dipendenza che a conseguir tal fine era necessita inelutta-

Serie II, vol. J. 33
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bile, la trasformd in inclinazione spontanea , che strascina per i-

stinto chi non e convinto per ragione.

10. Questo istinto per altro
,
che porta le moltitudini a cedere

spontaneamente il primato ai piu capaci, se non 6 ragionato & ra-

gionevole, perche trova in quegli spiriti prepotenti che lo strasci-

nano, un' attitudine almeno apparente a conseguire il bene che na-

tura pretende coll' autorita. E questo fine qual e? Gia lo vedemmo

altra volta e distinguemmo il fine per cui 1' autorita e, da quello

per cui opera. Opera V autorita pel bene comune; ma e per dare

unita ai molti. Quando dunque uno di quegli uomini straordinarii

ha tal complesso di doti e di mente e di corpo , per cui con una

specie d' incantesimo dietro si tira le turbe
,
cotne Orfeo le selre

e i sassi , egli ha appunto queflo che e primitivamente necessario

all' autorita, la forza unitrice.

11. Ecco il segreto di natura che ci si rivela nel fatto da noi

contemplate ,
della inchinevolezza ad obbedire innestata dalla na-

tura nelle moltitudini. Sopra la qual verita non e qui mestieri insi-

stere piu a lungo, come quella che dai libertini stessi
,
che talora

la negano per sommuovere il popolo, viene poscia ustrfruttuata ed

abusata, quando trattano di arrogare a s& quella autorita che o-

steggiano nei possessori antichi. Allora abbandonato ad un tratto

quell' animale del volgo alia sua goffaggine ed incapacita ,
si danno

a vantare la NATURALE aristocrazia detjT ingegni ,
la missione dei

grand' uomini, la NATURALS supremazia dei filosofi, i diritti insomma

degl' ingegni precellenti al governo delle turbe ignoranti : il che

come potrebbe conciliarsi colla pretesa uguaglianza nalurale di tut-

ti
,
col preteso fremito d'indipendenza chiamante a liberta i popoli

adulti ed illuminati?

12. Ritengasi dunque per fermo, esservi nella natura umana un

istinto che alia aristocrazia qualunque ella sia, inchina spontanea-

mente le turbe, e che per la ragione medesima innalza non di ra-

do sulla aristocrazia un monarra riconosciuto spontaneamente da-

gli ottimati^ e deduciamo da questo fatto sperimentale una confer-

ma alia osservazione critica che piu volte abbiamo avuto occasione
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di fare contro latcoria dclla pretesa uguaglianza fra gli uomini; ialla

quale uguaglianza si pretendeinferire lasovraniladi ciascunoe il di-

ritto di tulti a governare. Falsissimo che non si trovino pegl'indivi-

dui naluralmenle certe ragioni per Ic quuli ad uno piu che ad un

altro convenga il diritto di governare. Se anche senza un lal diritto

(preso il vocabolo uel senso proprio e rigoroso ) , pur veggiamo
universalmente esserri cerli individui a cui spontaneamente sog-

geltasi la moltitudine nella quale s' imbattono
5
se questo sogget-

tarsi accade per un movimento spontaneo che opera in tutla la mol-

titudine
;
chi noa vedc esservi una qualche ragione naturale che

rende quell' uomo atto a congiungere gl' intelletti e le volonta del

molti?

13. Certamente quest' abilita non e il diritto di comandare; ma
ben pu6 essere lo stromento di cui natura si vale per incarnare in

una persona quell
1

autorita astratta che nulla potrebbe di reale Gn-

che rimanesse galleggiante nel mondo delle astrazioni. Or non &

egli questo appunto ci6 che noi andiamo cercando? non abbiam noi

propcisU) per uostro problema di esaminare in qual modo 1' a u tori la

astratta trupassi in persona concreta? Abbiamo qui, come vedete,

un fatto cle incomincia a sisporidere in parte ed a scioglierc il que-

silo : la natura si serve a lal uopo di queUa simpatia cbe tutu i

prcgi e le ecctUleuze destauo naluralmcnte nella oioltitudine cbe no

penuria. L' incaate^imo di queste doti la si true dietro senza alcuu

bisogno di riflessiooe o di palli, come 1' evideuza di un argoinenlo

produce 1' assenso degl' iulelletti in numerosa udienza, seuza cbe

uno sappia dell' allro , senza cbe precedauo concerli o promesse ,

unicamente perche in quell' argomento e la vcrita
,
e alia verili

tutti naturulmente consentono gli umaui intelletti. Or cost nel coso

nostro: niun patto e necessario perche 1'eloquenza persuada, per-

cbe Tamabilita incateui, percbo la poter.za rassicuri, percbela \iru-

deuza concilii, perche la liberalila prometta sosteatamento, pvrclie

la gralitudine leghi al benefattore.

Dunque in una societa ove niuno ancora possegga 1' autorita, le

occelleuze individual sono stromento in man di natura a perso-

nificarla.
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LE GORNACGHIE

Nei larghi piani di Lombardia fra Lodi e Cremona s'adunano

spesso nella vernata di gran torme di cornacchie, le quali battono

le ripe de' canali dell' Adda, e lungo le ampie fosse che circondano

que' sterminati campi e prati si pascono di frutte cascaticce, di car-

name di bestie morte e di mille altri imbratti che trovano negli

stagni e nei maresi. I villani hanno un cotal loro gioco singolare da

acchiapparle, che muove a riso e a compassione di coteste uccel-

lacce gracchiere e malaugurose. Imperocche coltene cinque o sei

alle trappole, mettonle supine in mezzo alle prata, spalancan loro

le ale, e inchiodanle forte con due piuoli in sul terreno, come 1' an-

tico Prometeo in sulla rupe del Caucaso ,
lasciandole col petto e

colle gambe all' aria.

Or pensate come
,
cosi confitte

, gambettano e stridono di dolo-

re e di rabbia, e come quello smanioso e acuto gracidare riempie

1'aere a larghissimo spazio d'intorno. I villani formano vicino al-

le inchiavellate un capannuccio di frasca e stanno aU'aguato. Le al -

tre cornacchie le quali vanno aliando per la contrada ,
non sen-
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tono appena le compagne strillare, che volano al riscatto; e attor-

neandole gridano, strepitano, crocitano con un frastuono incondite

e pazzo; onde la misera inchiodata veggendo le pietose compagne,
cessa le strida; rangola e geme, e volge 1' occhio mesto, e torce il

collo, e si raccomanda. Allora la piu generosa le vola addosso per

istrapparla dalla zolla, rimetterla in piedi, e darne 1'ala al volo-, ma
la tapinella, non si tosto se la vede vicina, 1'aggraffa colic zampe, le

ficca T ugne in petto e cosi 1' attanaglia e addenta, che la misera

compagna scesa alia riscossa, squittisce, strilla, si divincola, si di-

batte; e 1' altra addoppia 1' urla, e le strette con uno angosciare,

infuriare, contorcersi e dar di becco, che non vedesti mai lotta piu

crudele e disperata di quella. L' uccellatore esce del covo, la distri-

ca dalli tenaci unghioni della compagna, la getta a soflocare in un

sacco, e ricogliesi al capanno, ove gode le nuove zufle : perocche

Faltre sciocche, mosse dal desiderio di liberar la compagna, se le

accostano, ed essa le ghermiglia; e il villano le insacca, e spesso le

ghermite riconficca, e quelle ne piii ne meno augnano e immorsano

le accorrenti al riscatto.

Se calz6 mai paragone fra due cose somiglianti, per certo cote-

sto delle cornacchie s' assesta meravigliosamente agli sconsigliati

mondani, i quali sperando di liberar se, allacciano gli allri con ono

alternare di smanie aflannose, che piu si contendono di fuggire, e

piu si serrano loro addosso e li tengono in istrette mortal i. Arrab-

battansi, rodonsi, fremono, strillano, ma dcll'uscir di quell' ugne e

nulla ; sinche la morte , che sta al guato ,
li dispicca dagli artigli

del mondo e li rinsacca nell' ombre del sepolcro. 11 piu strano pe-

rd a vedere si e, come sentendosi i mondani confitti in terra e* veg-

gendo gli altri volare, tanto si commiserano ad essi, che i disav-

veduti, per una falsa pieta, s'accostan loro di soverchio, e rima-

nendo uncinati dalle branche de'miseri. in luogo di liberarli, radon

essi medesimi ne'serragli dell'unghie, e nella morsa dei denti-, ne

1'esperienza gli ammaestra: che per converse riputandosi sapienti,

credono di sopravvolare coll
1

umano intendimento alle regioni piu

alto, donde, quando appunto par loro di poggiar sopra le nubi.
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cascano a piombo nelle voragini dell' inganno. Ed anco in ci6 s' as-

somigliano a un' altra caccia delle mentovate cornacchie.

Con ci6 sia che i villani lombardi ove campeggiano quelle frotte

d'uccelli, affondano nelle praterie di molti buchi e mettonvi dentro

de' cartocci che contengono in fondo un pezzo di carnaccia ed ban-

no gli orli impaniati col visco. Le cornacchie traggono al marciume,

e per beccarselo ficcan la testa nel cartoccio, il quale avendo la pa-

uia s' appiccica loro al collo. Esse ritraendo il capo, portan seco il

cartoccio ,
e cosi ammusolate e cieche batton T ali e si levano in

alto e van su e su e su sempre diritte sin presso alle nubi, sinche

stanche e smemorate piu non si reggono e cascan giu di peso, co-

me un fagottello, sul prato, ove rimangono a quel busso peste ed

infrante. Isavi del secolo, i quali si credono sollevare altissimi, non

avveggonsi d'.aver rapito un pezzo di came fracida e il cartoccio im-

paniato che gli accieca e fa ruinarli di colpo in fra i pie del cacciato-

re, il quale ride malignamente di quel volo e di quel capitombolo.

Or per venire a bomba, il nostro conte d' Almavilla era sopraf-

fatto da mille angosce che gli passionavan 1'animo ,
vinto e con-

trito a tante sciagure ,
ne per quanto si volgesse coll' occhio in-

torno vedea pur altro che maggiori affanni avvenire. L' amor sin~

golare ch' egli avea sempre nudrito per Lauretta, eziandio in mez-

zo .al cruccio che rodealo fieramente, veniva a gaila ,
e struggeasi

d'averla perduta, e con essa tante liete speranze che accarezzavan-

gli la fantasia. Nel suo studio teneva appeso il ritratto di lei, e in-

toruo ad esso erano atcuni quadri delle piu vaghe e pellegrine far-

falle e de' fiori ornati delle piii vivaci tinte che brillino all'occhio; e

questi erano presentucci fattigli da Lauretta edi sua mano acconci:

il perche veggendoli se ne sentia spezzar il cuore ne sapea darsi pa-

ce di quella recisa dipartita eon si ferali auspici. Di fuori lo condi-

zioni della patria, consumata dalle guerre e prostrata dalla stranie-

ra perfidia, rammaricavanlo senza speranza; in casa vedeasi gran-

demente scemato 1'avere e la moglie in uggia; caduto in fastidio

ai famigliari, in disistima ai savi, in befla a tutti. Dolorava, geme-

va, vivea solitario, musone, bizzarre-, dava spesso in escandescenze,



LE CORNACCH1C

e non trovava oggetto che il consolasse
,
o che alcun refrigerio

alle sue tristezze porgesse. Eppure com'e il vezzo di rotesti ani-

mi senza virtu, i quali n6 san temperarsi nelle cose prospere, ne

sollevarsi nelle awerse, 1' Almavilla in luogo di confortarsi dell' -

more almeno de' suoi buoni figliuoli, era vie piu amaro con essi, e

adiravasi del vederli spirare un' aura di pieta cosi dolce e since-

ra, che faceagli afa : laonde per quelle cose che averiano dovuto

medicare la piaga apertagli dalla tracotanza di Lauretta egli traeva

cagione di piu irritarla
;
e adoperando appunto ,

come una grac-

chia o un corbacchione inchiodato sulla gleba, contendeasi di gher-

mire i figliuoli a speranza di liberar se da' suoi rancori, coll'impe-

dir loro che volassero a Dio.

I casi occorsi a quei di il sopratlennero cosi tufTato insino al col-

lo che non ebbe agio di sfogare il suo mal talento intorno alia vo-

cazione d' Ubaldo; ma una mattina dopo colezione, essendo usciti

di camera i due gemelli ,
si volse alia moglie e all' abate Leardi , e

dato una crollata di testa disse In questa casa non c' e a trovar

piu bene; ogni cosa e a conquasso ,
ne io so rivolgermi in pnrte

ove alcuna consolazione mi possa venire
,

si noia, fastidio
,

e di-

spetto a sacca. Diavol mai ! ora che con Lauretta, secondo la Vir-

ginia, e uscitone Voltaire col suo codazzo,
'

e entrato in siia vece,

non gia qualche valentuomo, ma cappucci e cocolle di Pacomii e

d' llarioni che m'appuzzano dal sottitlo alle cantinecon un sito fra-

tesco che ammorberebbe la canfora e il musco.

- Qui non ci vengono n6 monaci ne frati, rispose con affohilitd

la Contessa
,
ed io vi prego dirmi quando mai ne vedeste (vnhra

sulle nostre scale o nelle nostre camere: oh non ecasa ootesta ove

ci bazzichi alcun servo di Dio, tanta profanita v' alepgia pr entro.

Non se ne vede ombra , dice ! se ne vede a mio marcio di-

spetto uno die porta le carni mie
,
che ha il sanpue d' Almavilla

nelle vene, il quale non e vile come il tuo, che veste i nwt droppi,

< lit* mangra il mio pane, che vive sotto il mio tetto: ma gturo che

la testa d' un Almavilla non s' incappuccera finch' io respiro. E voi,

abate Leardi, pavoneggiatevi d' avermi allevato si bel campioneda

cella e da romitorio.
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Signer Conte, disse franco 1' abate, favorite di parlar chiaro
-,

poiche se intendeste parlare d' Ubaldo
,
vi prometto die giovane

di cuor piu bravo e di mente piti savia nol trovate fra i giovani

cavalieri di Torino
;
che se I' esser pio, costumato e dabbene e per

voi quel medesimo, cbe puzzar di frate, io vorrei che tutto il mon-

do putisse di si buon odore, e credetelo a me
, Conte ,

i padri e le

madri non avrebbero di che piangere e trangosciare si spesso, co-

me veggiamo avvenire a' di nostri.

Si, parlo appunto d' Ubaldo, che mi fa il san Luigi Gonzaga,

e non osa oggimai levar gli occhi in viso all' Irene
,
non che alle

giovani che ci vengono visitar colle madri. Puossi egli riuscire piu

sgarbato e goflb di cosi ? Di piu : io il colsi che leggeva la Perfe -

zione Cristiana d' un Fra Rodriguez che dee essere qualche arci-

gno e arruflato spagnuolo da zimbellare a frati. Cotesti scioccbi li-

bri non sono per giovani valorosi , poiche immiseriscono il cuore
,

fanlo dappoco, e pauroso del diavolo.

Dite pauroso del peccato, e gagliardo spregiatore del diavolo;

mercecche chi teme Iddio non ha paura di centomila diavoli scate-

nati
;
e noi veggiamo i lettori del Rodriguez sfidare i tifoni dell' o-

ceano e navigare fra le barbare genti a insegnar loro Gesu Cristo ,
e

con Esso quella civilta, che tanto van predicando i vostri Enciclo-

pedisti, standosi coricati in un buon letto o seduti a una tavola be-

ne imbandita
; quando cotesti eroi di Fra Rodriguez vivon tra mil-

le stenti e privazioni ,
ed espongono il petto alle clave e alle saet-

te di quegli antropofagi che talvolta mangianseli arrostiti allo spie-

do. Che se tutti i lettori del Rodriguez non sono apostoli o preti o

frati, v' ha de' secolari d' ogni ordine e d' ogni offizio che seguen-

do le massime di quella perfezione cristiana, che voi chiamate mi-

sera e imbecille, mostrano si gran petto e operano si gran cose che

fanno stupire il mondo
$
laddove i vostri volteriani non vagliono

ad altro che a metterlo sossopra, rubarlo , e innondarlo di sangue.

Vivete pur certo, Conte, che se Robespierre, Petion, e^furat aves-

sero un po' studiato in Fra Rodriguez e datogli retta, la guilottina

non avrebbe calato la mannaia a mozzare i miglior capi di Francia,

ne si sarieno tiratc addosso le maledizioni di tutti i secoli avvenire :
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e sappiate di giunta che il coraggio eroico che mostro Luigi XVI,

e la reina Maria Antonietta
,
e Madama Elisa salendo al ceppo di

morte con tanta intrepidezza venne loro dalle massime di Fra Ro-

driguez, che son poi quelle di Gesu Cristo.

Oh voi a chiacchere vincereste la prova ;
ma io so che gli eroi

di Montenotte
,
d' Arcole ,

di Rivoli e di Bassano non leggeano il

Rodriguez e pure io ne disgrado in coraggio i leoni.

Per fermo. Anco il diavolo ha il suo Rodriguez; ma con que-

sta diHerenza, che nei primi 1' animo piglia vigore dalla virtu
;
nei

secondi da un furor di gloria che li uhbriaca; e voi sapete che il

valor ill-lit- umanc azioni si giudica dal fine. Se la cosa dovesse mi-

surarsi soltanto dall' alto materiale , qual divario andrehbe tra il

cittadino che rischia la vita sopra un haloardo per salvare la patria,

e I'assassino che si scaglia alia vita de' viandanti per rubar loro la

horsa? Ambedue si mettono a repentaglio di cader morti 1' un sul-

la breccia, e 1' altro in un fosso ; ma il primo sara un eroe e Taltro

un assassino.

Ecco la carita pretesca ! assomigliare i prodi repubblicani

agli assassini.

Vi prego, Conte, di non dar de' calci allalogica: noi parlia-

mo per le generali del fine delle azioni, e voi ci uscite coi repub-

blicani !

Ed io v' esco col mandare a farsi friggere tulti i frati del mon-

do
5
non voglio frati nee prope nee procuf ;

e Ubaldo mio non insu-

dicera la casa nostra di cosi nera macchia. La capite?

Non vi conturbate di grazia, signer Conte; anzi io spjngo

1' audacia piu oltre , supplicandovi (
tanto conosco il vostro bel

cuore) di permettermi di ventilare posatamente cotesto negozio

d
1

Ubaldo.

Deh si, Eduardo, soggiunsc la Contessa, sentiamo un po'che

ci dica 1' abate; perocch' egli potra chiarirci di molli dubbi , e alia

tin fine egli ama Ubaldo, e non credo che il voglia frate.

Oh no dawero, dissc 1* abate : no davvero : prima di credere

a un giovinetto in su questi partiti si conviene stacciarlo con un
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buon vaglio ;
e veggo che noi ci spaventiamo delle ombre, essendo

che Ubaldo non vi par!6 ancora ne di pigliar moglie ne di renders!

religiose.

-
Si, grid6 1' Almavilla, ma 1' Irene mi sbott6 certe mezze pa-

role che me ne fanno dubitar forte. Poi quel Fra Rodriguez mi fa

paura: aggiugnete , che gli trovai in camera un certo Rossignoli

che parla della Vocazione
,
e Dio sa che diavolerie conterra quel

libro da fargli girare il capo

La buona Virginia mentre il marito si corrucciava si fieramente

di que' santi libri , e ne temea si brutte risoluzioni pel figliuolo ,

pensava a Lauretta, ch' essa colse le tante volte con quei librettacci

che le travolgeano il cervello e guastavano il cuore in mille modi,

sino a diradicarle ogni seme di pieta cristiana , e incitarla e spro-

narla a quegli eccessi di perdizione, ond' ella e il padre piangean-

ne a si cald'occhi; eppure il marito non avea paura di que' libri che

sviano il cuore anco de' buoni
v
e teme invece discapito da quei

libri che fanno santi i peccatori. Lamentava 1' umano accecamento,

e s'apparecchiava a sostenere il fiotto che rovescerebbelesi in capo ,

ove Ubaldo volesse durar saldo in suo pensiero. Ma Y abate ch' era

savio e discreto, o pareagli aver buona posta in rnano se potesse

condurre quel farnetico a un ragionare tranquillo, voltosi conbuon

viso all' Almavilla gli disse To credo
, signor Conte, che avreste

caro, siccome nato e allevato cristiano, ch' eziandio il vostro Ubal-

do non fallisse di pcrvenire a quel grado di cristiana pieta, che gli

mercasse 1' amicizia di Dio e procacciassegli quel guiderdone di

eterna vita promesso a chi opera il bene, merce la quale verragli

tanto maggiore quant' e piu perfetto 1' esercizio delle virtu
,
cui

valorosamente attese.

Sarei una bestia, rispose il Conte ,
s' io non amassi di veder

1' animo di mio figliuolo ornato d' ogni piu bella virtu. Yogliolo

onesto e buono; vogliolo inlin santo, se Dio ci guardi-, ma frate no:

si santo, santissimo quanto un Papa; ma frate! ma menaco! ma in

cappuccio ! ma in cocolla ! Abate Leardi mio
,
mi fate celia ? chi

pu6 patir di pensarlo con un graneUino di buon cervello nella nuca?
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Chi ha inventato i monaci io 1'agguaglio a chi ha inventato la febbro

e il malcaduco.

Non ne dite male di grazia; imperocche 1' inventore de' mo-
naci fu il padre Adamo, che fu il primo monaco; il quale essendosi

poi annoiato di viver solo e romito, Iddio form6 Eva per lui
, e il

romitorio divenne cenobio: a mano a mano crebbero gli abitatori

nel mondo, ed ogni famiglia divenne un convento, ove ii padre era

1' Abate, i fratelli erano i frati, le sorelle eran le suore; ed ogni fi-

miglia, si sa, viveva a regola e secondo lecostituzioni del padre di

famiglia : sicche il mondo antiro era pieno di conventi come il

mondo moderno: e voi in casa vostra, cioe nel vostro conventino,

siete 1' abato mitrato, e volete il pastorale in mano.

Voi la volgete in canzone , ed io non amo di scherzare sopra

un negozio di tanto momento, in cui ne va il collo di mio figlio

che rischia di fiaccarselo, s' io non gli rattengo la caduta.

Io non iscberzo
,
e vi dico le cose natural! come le sono

;

dappoiche Monaco significa egli poi altro in greco che solitario ?

Cenobio e quanto dire far vita insiemc, e vien da Cinos comune e

Bios vita. Or tutte le famiglie non fann' elle vita insieme? Frate poi

torna quanlo frniello, suora quaato sorella, Abate quanto padre,

Convento quanto riunione. In che dunque trovate voi ch' io abbia

motteggiato dicendo che Adamo in prima era Monaco, e quando
ebbe Eva divenne Cenobita ? e ho detto voi Abate del vostro con-

vento ? Se poi gradite discorrer la cosa piu seriamente , io non

v'intnittrrro a iungo di questo tema, ma parlerovvene con si gravi

argomenti , che io mi fo a credere di rendervene chiarito quanto

basti per non nvere in dispetto Io stato religioso, e forse altresi per

nobilitarlo agli occhi vostri. Noi cristiani sappiamo, che dopo la

morte e la resurrezione di Cristo
, gli Apostoli da lui inviati alia

conversione del mondo, predicando i beni ineflabili della Redenzio-

ne conversero molti in virtu della grazia dall' ebraismo e dal pa-

ganesimo alia fede nel Grocilisso. I primi semi del Vangelo germi-

narono in essi cosi celesti virtu che divenner angioli in terra, tanto

era il fuoco della carita che ardeva nei cuori loro.
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Quei primi fedeli
,
secondo che narrano gli atti degli Apostoli ,

erano d' un cuore e d' un' anima sola; perseveranti nell' orazione,

accostantisi ogni giorno alia mensa del divino Agnello; dolci, man-

sueti, mortificati, sobrii, giusti, e amanti in sommo di Gesu Cri-

sto; a tale che spogliavansi per amor suo d' ogni ricchezza, la qua-

le deponeano a' pie degli Apostoli, facendo ogni cosa comune coi

fratelli, prevenendoli nell' onore e nella riverenza, provvedendo ai

loro bisogni, e disfacendosi nella mutua carita senza accettazion di

persone; riconoscendosi tutti eguali nella gloria dell' adozione in

figliuoli di Dio. Liberi e schiavi, signori e servi, giudei e gentili ,

uomini e donne, ricchi e poveri, dotti e indotti non serbavano or-

dine, grado ,
e dignita nella chiesa

,
ma prostrati a Dio

, supplica-

vanlo dell a sua grazia , invocavano il Santo Spirito che si trasfon-

desse nei cuori loro, purificasseli, rinvigorisseli, sollevasseli a tanta

stima delle cose eterne che dispregiassero le terrene
,
anzi aves-

sero in non cale la vita stessa per testimoniare a Gesu quella fede e

quell' amore onde gli avea ripieni. Sorgeano dall' orazione con

tanto animo, che presentavansi vigorosi e costanti ai tiranni, e per

non venir meno alia fede, le membra porgeano ai tormenti, il col-

lo alle bipenni ,
il petto alle spade ,

tutta la persona al fuoco
,
e ai

denti e all' ugne delle bestie feroci.

Come voi vedete, caro Conte, in quella prima eta beata del cri-

stianesimo nonfacea mestieri ne d'eremi, ne di cenobii
,
ne di con-

venti-, perocche in vero quelle primizie di cristiani viveano piena-

mente a seconda delle santissime leggi del vangelo di Cristo e dei

suoi consigli. Le vergini velate dimoravano in seno alle loro fami-

glie, nelle quali i padri portavano dalle catacombe il sacramento

dell' Eucaristia
,
e serbavanlo gelosi nelle teche d' oro

,
e dispen-

savanlo, piangendo d' amore e di riverenza, alia moglie, a' figliuoli

e alle figliuole, alzandosi di mezzanotte all' orazione, recitando in-

sieme inni, e salmi al Signore , pascendosi del verbo delle divine

Scritture. Le vergini usciano di casa soltanto per isoendere alcuna

volta a gran notte nei covi sotterra ad assistere al santo sacrifizio ,

ovvero di giorno per esser presenti al martirio dei loro fratelli ,
e
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inanimarli a fortezza e perseveranza tra gli stiramenti degli cculei,

i fuochi delle cataste , gli strazii delle ruole
,

e i morsi delle ta-

naglie.

Avveniva sovente che quelle case de' primitivi cristiani
, ove

tante virtii esercitavansi nel secrete dei domestici pcnetrali ,
dive-

niano consacrate dal sangue de' loro abitatori; perocche invase dai

crudeli satelliti dei tiranni
,

ivi nella stanza medesima ov' erano

prostrati nell' orazione a Dio
,

si dicollavano
, cominciando dalle

giovinette, dai garzoni , e terminando nei padri e nelle madri, i

quali neir eccidio rincoravano i loro (igliuoli a porgere il collo alia

scure, e il petto alle daglie. I monisteri di quel tempo erano le car-

ceri piene di cristiani sostenuti la dentro in ceppi ,
in tenebre, in

luriga miseria per trarneli poscia ad essere spettacolo negli anli-

teatri al popolo piii feroce dei lioni e dei Icopardi ,
che da quello

s' attizzavano ad isbranare le candidc membra delle belle vergini

di Dio, e i corpi floriti dei giovani atleti del Signore. I monisteri

d' allora erano le triremi , ove si stipavano i robusti cristiani a

vogare nelle naumacbie, per indi aflbgarli colle pietre al collo nei

fiumi, ne' lagbi, e nei seni di mare. Monisteri erano allora le lato-

mie e le miniere, ove i martiri incatenati si condannavano a cavar

metalli e a scarpellare i marmi
,
che dovenno poi ornare le ville

degl' imperatori e i templi degli Dei, esi vi dico, signer Conte, che

quando 1'ui a Roma e vidi gli avanzi di que' stupendi pronai , di

que
1

fori , di quegli archi trionfali
,
di quei bagni , molti dei quali

furono eretti dai Neroni, dai Domiziani, dai Decii, dai Diocleziani,

mi parea di vedere quei marmi bagnati dal sudore, dalle lagrime e

dal sangue di tanti martiri, che vi travagliarono intorno nelle mon-

tagne dell
1

Affrica, del Chersoneso, delta Corsica, e della Grecia.

Eccovi , Conte , quali erano i monisteri dei primi cristiani : le

case dei fedeli , le carceri, le latomie e !3 triremi
;
laonde non bi-

sognava a quei di ne frati, n& monaci, ne suore, poiche 1' evange-

liche virtu erano comunia tutti, e non accadea che Fra Rodriguez

facesse quel lungo trattato della Perfezione Cristiana, attesoche gia

praticavasi dall' universale. Ma cessate le persecuzioni e raffredda-
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tosi il fervore dei fedeli, sursero uomini pieni dello spirito di Dio,

i quali considerato che lo spirito del mondo era traboccato a in-

nondare la cristianita, affogandola nei desiderii delle ricchezze, dei

piaceri sensuali e delle mondane albagie , sentiano divorarsi dallo

zelo della casa del Signore ,
e invitarono gli uomini di buona vo-

lonta a fuggire con essi le lusinghe del mondo per assicurarsi la

vita eterna, soambiando le terrene miserie colle ricchezze immor-

tali e incorruttibili.

Dapprima videro il bisogno di sequestrarsi dal seno delle fami-

glie (in ch' era scaduto il prisco fervore della pieta) i sacerdoti
,

i

diaconi e gli altri leviti
, riparando negli episcopii e vivendo vita

comune intorno al Vescovo
,
siccome veggiamo in oriente essersi

fatto dal Clero di san Basilio , di san Gregorio Nisseno
,
di quel di

Nazianzo e d
1

altri; in Alessandria da quello di san Giovanni Ele-

mosinario-, in Africa da quello di sant' Agostino ;
nelle Spagne da

quello di sant' Isidoro
,
nelle Gallic da quello di san Martino di

Tours, e cosi dite quasi di tutti i cleri del quarto ,
del quinto e del

sesto secolo della Chiesa. Intanto eziandio gli uomini secolari, visto

i pericoli di perder 1' anima, cheil mondo pieno d' inciampi gittava

loro per ogni via, vennero nella risoluzione di fuggire ai luoghi

ermi e diserti, ed ivi condur vita solitaria, mortificata, e astinente

per assicurare il tesoro de'cieli. A que' primi Anacoreti s' aggiun-

ser altri ed altri, onde in pochi annividersi i desert! della Tebaide,

della Nitria
,
della Siria e della Palestina popolati di migliaia e mi-

gliaia di monaci, parte solitarii nelle grotte e nelle spelonche, parte

accolti ne' monisteri.

Queste cose avveniano nelle cristianita di levante
;
ma eziandio

in ponente Roma vedca il giovine Benedetto patrizio fuggir le ro-

mane delizie, ricoverare nelle tane di Subiaco, e cola dentro menar

vita angelica. Al soave olezzo di quelle celesti virtu trassero altri

giovani nobili e chiari, i quali con santa stoltezza rinunziato il ric-

co avere, le mollezze domestiche, i piaceri e le sontudfcita di Roma,

anteposero un viver sobrio, disagiato, e duro d'asperita alle delizie

mondane, pieno avendoil cuoreela mente di quellasolennr sentenza
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di Crislo die giova alt uomo divenir siynorc detfuniverso inondo,

se poi perde /' anima sua in eterno? Quell' elerno risonava loro conli-

nuo agli orecchi; vedean che tutto passa come on bra die si dile-

gua, ma 1' elernila nun viene mai menu. Ebbevi di quelli che per

cinquant' anni continui non mcditaron mai altro che in quesle due

parole </u id prodest? quid obest? c\\c giova? e che nuoce? Che

giova godere pochi unni e palire un' elernita? Che nuoce palire po-

chianni e godere un' eternita? Eccovi, Conte, la stoltezzadi Cristo

che involge lanta sapienza, e lu dolce 1' amaro, grato il dolore, lieto.

11 patirc. Da sola cotesta sloltezza germinarono i nobili c magnani-

nii proponimenti di tanti dilicali garzoni e di tante timide donzelle

che di loro virtu fecero stupire il mondo.

E come va egli adunque , riprese 1' Almavilla
, che s' hanno

cosi a vile i fruti e le monache
,
che oguuno ne parla con tedio e

con istomaco ?

E cosi, e non altrimenti dovea riusciiv; conci6 sia che il mon-

do gli ha per fuggiasohi, o come dicesi con voce militare per di-

sertori; e per6 vuol loro il pcggior male che puo; ne valendo ad

istrapparli dal chiostro
, dopo aver tentato ogni via per istornarli

da quell' audala, fa come la volpe, che non puo aggiugnere all'uva,

e aveudo fatlole sotto di gran sal Li, per istracca sta chela ,
e la di-

spre^ia dicendo Puh ,
elf e ancor agre&lo ,

non e maturd

Simigliaritemcnte fa il mondo coi huoui religiosi che I' hanuo a vi-

le, gli sputano in faccia, e calpestanlo vittoriosi. II mondo si scuo-

te le busse d
1

attoroo e per braveria fa loro ie boccacce dalla lun-

ga ,
come i monelli ch' ebbero lo scappellotto da un granatiere

.

ne potendo far altro, grida Dalli ai frati
;

e' son frati e fa il

niflblo e i visacci come a cosa schifa. Che se indi puo loro metier

T ugne addosso, te li ruba di sanla ragione ,
e malmenali e Irasci-

nali ,
e non di rado li scaoua ,

e se ne vauta come d' un gran

trionfo.

11 mondo per6 li odia a ragione, poiche son malcreati , sudici

e neghillosi, sciocchi, gofli e ignoranti.
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Se mi venite all' ignoranza de'religiosi, vi prego , Conte, di

non entrar piu in niuna biblioteca
, poiche tra gli scaff ali ne tro-

verete tanti, che al ragguaglio sono 1' ottanta per cento.

Ma che capriccio e quello ,
se Dio vi scampi , di seppellirsi

vivi ne' chiostri ?

Eh de guslibus non est disputandum. Chi ha il capriccio di

farsi frate, e chi ha quello di farsi ammazzar in guerra ,
di gelare

alia ricerca delle terre polari, e d' arrostirsi ai soli dell' equatore ;

ma i piu hanno il capriccio di menar moglie ,
e fanno sovente di

capricciosi mogliazzi, e piglian capricciosi cervelli di donne che ca-

pricciosamenle li fanno schiattare per mille guise. Di costoro il

mondo non dassi ne briga ne pensiero: ma pel frate siamo ai pia-

gnistei ; per le monache ai sospiri. Quella bella giovane eh ? che

capriccio ! che peccato ! poverina che sacrifizio ! Se la si rompe il

collo invece con un sciagurato che abbia nobilta e quattrini, beata

lei ! E intanto la monachina vive felice, e la beata lei ha 1' inferno

in casa.

- Ma non mi negherete che 1'abbandonare i genitori, iparenti,

la patria non sia una crudelta snaturata.

Oh si, certo-, ma soltanto perche invitaliCristo a farlo per suo

amore
,
che se ve li chiama il mondo s' ha obbedire ed e una buo-

na ventura. Uno zio arricchi nelle Indie, ove chiama il nipote : co-

stui lascia padre, madre, fratelli, sorelle, amici, patria, forse per

non vederli mai piu-, ma trattasi di quattrini. II padre e la madre

piangono d' allegrezza; gli amici escono in mille congratulazioni ;

s' accompagna sino alia carrozza o alia nave Va
,
che il ciel ti

prosperi; quanto sei fortunato! son due milioni, sai, che ti lascera

lo zio : sei nato sotto una buona stella
;

ricordati degli amici :

addio.

Se una bella giovinetta mostra nulla nulla d' inchinare al chio-

stro s' alzano mille voci a rompere il capo alia madre Badate ,

considerate: adagio per carita: alia fine siete la madre voi
5
si trat-

ta delle viscere vostre; i diritti materni sono irrevocabili
; cospet-

to ! dipartirla dal vostro fianco ! i preti hanno buon dire : no
, no,
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s' aspetti ,
si vegga ,

si faccian le prove. Eh povere fanciulle mal

consigliate! S' io fossi madre, oh vorrei far vedere io s
1

e lecito tra-

dire la giovinezza a quel modo, sorprenderne la semplicita, ingan-

narne 1' inesperienza. Monaco? Dio mio! la Bettina monaca? la e

fatta per recare il paradiso in seno di una fortunata famiglia, tant'e

dolce, graziosa, ammodatina -. quel visetto da mclarosa non e fatto

per esser fasciato ne da bende ne da soggolo : vi raccomando poi

di condurla a teatro, alle veglie, alle feste, al hallo
; tratti, vegga,

conversi ,
conosca in somma cio che lascia : v' e sempre tempo a

pentirsi d' aver fatto una si grossa corbelleria.

Che se invece la Bettina fosse cliiesta in moglie da un ricco gio-

vane, il quale abiti alle miglia milanta, il quale buscatasi la moglie,

se la conduce lontano lontano che da
1

suoi non se ne vegga piu li-

lo, tutti quei badale, atlendete, considerate se ne vanno in di-

leguo coi timori del pentimento, e colic esortazioni delle prove , e

intanto la melarosa appassisce lontana, divorata dal verme di tulti i

guai che le travasa addosso un marito irncondo. strano, bisbetico,

che la pospone sovente a una mela ruggine o a una lazza sorba , e

chi s' e visto s'e visto. Dico io bene, signor Conte?

Non vi nego che alcuna fiata non intervenga come voi dite ,

ma riman sempre scoperto il lato della quistione : perche farsi fra-

te? perche non vivcre da buon cittadino in casa? che fa cgli il cap-

puccio ,
il cordone ,

o la fune o la coreggia da serrarsi la tonaca

addosso?

Se tutto consistesse nel cappuccio, nella tonaca , nella cinla,

nel capo raso, nella barba, nel chericone, nel color bigio, hirfnco

o nero forse avreste region di chiedermi che import! queslo alia

salute eterna? ma voi sapetc il proverbio che I' abilo non fa il

Monaco La cosa non ista qui.
V ho detto dianzi cbe nei primi

tempi del cristiano fervore non v' eran monaci ne frati. poiche tut-

ii i cristiani viveano secondo la perfezione evangelica attinta dagli

Apostoli che 1

%

insegnarono a seconda dei precetti e dei consigli del

divinRedentore : ma il Leviatan dello spirito mondano avendo sof-

fiato il suo veleno anche nella cristianita , Iddio alzo piu che mai

Serie 11, vol. X. 34
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le voci del la sua misericordia
, gridando alto e sonoro Non vo-

gliale conformarvi a queslo Secolo
, ma riformate vat slessi col rm-

novellamento della voslra mente
, per ravvisare qual sia la volontA

di Dio ftwona, gradevole e peffetla. I docili orecchi d' alcuni eletti in-

tesero la chiamata, e conobbero che la volonta del Signore consisteva

in quel Fa, e vendi quello che /iai, dallo a poveri; e segvi me

Essi risposero incontanente volonterosi Eccoci ti seguiremo ovun-

que andrai Gesu Cristo rispose loro lo me ne vo al Calvario;

annegale,mortificate tot stessi, togliele la wstra croce, e seguitemi

Allora cotesti chiamati a si alto onore seguono 1'andata del Reden-

tore-per molte vie
,
le quali conducon tutte alia croce

,
e dalla cro-

ce alia gloria. Altri seguonlo per ia via dell' eremo e rendonsi

anacoreti ; altri per la via dell' orazione fatta in comune raccol-

gonsi ne' monisteri e fansi monaci, vivendo parte in cella contem-

plando, parte in coro salmeggiando, o nelle biblioteche sludiando,

o nelle offieine operando ,
e questi domandansi Ordini di vita con-

templativa, capitanati da san Benedetto
,
da S. Romoaldo

,
da san

Brunone, da san Bernardo e da altri Cenobiarchi.

Altri poi sonodi vita mista, i quali seguono Cristo e la sua cro-

ce perfezionando se medesimi colla dottrina
,

coll' orazione e colla

mortificazione, cercando la salute e la perfezione de' prossimi col-

P esercizio della predicazione ,
col ministero de' sacramenti

,
col-

V insegnamento nelle scuole
,

e cotesti chiamansi alcuni Frati ,

e alcuni Cherici Regolari, vivendo sotto la scorta di san Francesco,

di san Domenico
,
di sant' Ignazio ,

di san Giuseppe Calasanzio e

d' altri santissimi Patriarchi.

Finalmente avvi i Religiosi di vita attiva come i Trinitarii
,
e i

Mercedarii cbe si consacrano alia Redenzione degli schiavi
^ gli Spe-

dalieri che s' avvolgono continuo al sollievo e alia cura de' malati
;

gli Assistenti de' moribondi cbe li confortano ntll' ultimo agone, ed

altri che dedicansi alia consolazione de' carcerati, de' pazzi, de' leb-

brosi e in altre insigni opere di carita. Tutti per6 cotesti magnani-

mi trionfatori del mondo legansi alia croce di Gesft Cristo coll'auree

catene dei tre voti di Poverta, Castita, ed Obbedienza, offerendo i
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corpi loro ostia viva , sanla , gradtnolt a Dfo sopra 1' altar dell' a-

more. ohe li brucia come I' iucenso in odore di soavita.

Oh che iucenso, oh che soave odore, abute mio! gridd il Con-

te. Incenso di ragia e odor di catrame. PIT vita mia, voi siete for-

te intasato, caro Leardi, se non senlile cotesto silo fratigno; quan-

do io li veggo dalia lunga mi turo il naso per non recere; e se

mai. il che spero non avverra, alcun frate mi venisse in camera |>er

dieci minuti , farei come la baronessa Isabella, rhe dopo la visiU

(!<' cappuccini versa sul tappeto e sprnzza nei damaschi una bolti-

glia d' acqua di Colon ia, per toglier quel fortore di camera.

Vuol essere secondo la condizione dei nasj : perocch il mio

invece s' arrufla opni volta che sente il fetore de' frammussoni. i

quali quando mi passan da lato lasciano si lunga lista ogliente, che

mi ammorba ; tanto sono puzzosi e mi felono di sentina d' infer-

no. Che volete? la .va a nasi : a voi putono i frati e a me gli empii;

con questa differenza tuttavia, che il mondo bestemmia e impreca

i religiosi, e i religiosi hanno compassione sincera degli empii, sup-

plicano a Dio per la loro conversione, e li socoorrouo all' uopo ,

conforme al detto di S. Paolo Se il ncmico luo ha fame dagli

da manyiare; se ha sete dagli da here; imperocche co* facendo ra-

gunerai carboni ardenti sopra la sua tesla

Dite pur quanto v' aggrada ,
ma non potrete far mai che i

frati non sieno discreditati presso tutti i valentuomiui , siccome

gente sfaccenlata.oziosa, indigesta, andereccia e oommettimale per

tutio ov' essa aggiugne col dito.

Con questa distinzione, caro Conto, che fra i religiosi
v f ne

pu6 avere qualcuno che non osservi la regola del suo istituto, e pe-

r6 appnnto essere uno scioperato . e un uorao rotto anche ad ogni

vizio, laddove i frammassoni tanto piu son tristi quanta meglio

osservano gli statuti della loro setta : e ci6 avviene perrho Io sta-

tato de' religiosi e Santo e il prevaricarlo fa reo, e Io statuto della

setta ecosi reo che il praticarlo fa pessimo. Mel rioiaoente pouiamo

pur che v' ahbia degli sviali wegli ordini religiosJ, deono per ({uesto

iocorrer tutti nella nota di scorretti? i santi ioro cauonizzali ,
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che pur son tanti, non varranno a mercare agli altri, per la stessa

legge, una micuzza di virtu? Quanto e mai bugiardo il mondo nel-

le sue bilance ! Questo e proprio il giudizio di quel parlamento di

Francia
,
che avendo il P. Lavallette fallito di molte migliaia per

'debiti fatti senz' autorita, anzi senza saputa de'suoi superior}, fu

condannato tutto il suo Ordine in solido a pagare per esso; di guisa

che essendo egli un padricciuolo di Francia, dovettero soddisfare

per lui non solo le case francesi, ma le italiane, le spagnuole, le

germaniche, e le ungheresi, che non sapeano n& anco ch'ei fosse al

mondo. E a questo giudizio di Salomone plaudirono Voltaire, d' A-

lembert, Freret, Condorcet, Marmontel e tutta 1'altra schiera de'fi-

losofi dell' Enciclopedia, creatisi Areopagiti di botto, per giudicare

pro tribunali di cotesto fallimento.
'

.

Cosi fa il -mondo: pecca un frate, e tutti i frati sono ribaldi: ma

non dicesi gia cosi de' mondani: pecca un giudice, e niun dice: tut-

ti i giudici sono ingiusti ;
froda un mercatante, e non si tassano

tutti di frodatori-, casca una maritata, e non predicansi tutte adul-

tere-, il privilegio e sol de' frati
5
che I'anima dell' uno dee informa-

re la persona d' un altro poveretto a dieci mila miglia perche veste

dello stesso colore e appellasi dello stesso nome, e per6 imputasi

d' aver detto e fatto ci6 che non s' ebbe mai sognato ne di far ne

di dire.

Ma noi, disse il Conte stropicciandosi le mani e con un ri-

saccio svenevolone,noi abbiam fatto stamane, caro Leardi, una fra-

tologia interminabile; valga una volta per sempre; e per Ubaldo

poi faremlo frate dell' ordine e del cenobio del padre Adamo ,
che

ci narraste voi; e vi prometto ch' io non gli schianter6 le coste,

ma trover6gli un
1

Evuccia che non mi sara attossicata dal serpente.

Ah, ah, ah r

Mentre quello scemo sbardellava in quelle esclamazioni entra in

fretta un valletto dicendo Eccllenza, la Giorgina, modista sotto

i portici di piazza Castello, ha una cosa di gran premura da sigrii-

ficar loro e mi pare tutta sturbata Venga, disse il Conte, ed ec-

co la Giorgina entrare afflittain viso, la quale cominci6 peritandosi,
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col domandare sc avcsscro avuto novella della Lauretta No, ri-

sposero alquanto smarrili, che c' e egli ? ne sapeste voi alcuna cosa?

incontrollc qualche disgrazia in viaggio? Non so nulla, signori,

ma io temo elf ella intoppasse ne' malandrini, e venisse rubata e sva-

ligiata E come il sapete voi, disse atterrita la contessa Virginia?

Eccellenza, rispose, non ne so nulla; ma egli e certo die i due

bauli della viscontessa furono venduli in ghetto all' ebreo Levi ch'e-

il piu ricco rigattiere di Torino.

- E come il sapete voi ? disse il Conte.

Venne iersera da me la prima ballerina del teatro regio a

comperare una goletta arrovesciata di trina di Roterdam; e mentre

si altercava un pochetto del prezzo, io la guardo bene, e la veggo

in un bellissimo corse di veil u to amaranto alia Pompadour. Le di-

co Madama, come aveste voi si graziosa roba? Eh, mi rispo-

se, galanterio simili non vengono che da Parigi; e proprio dalla fa-

mosa Holland ch' e la prima sartrice della Senna Ne siele Voi

certa? le dissi; poiche la Giorgina vostra serva ha 1'onore di dirvi

che sa fame eziandio, se occorre, di piu eleganti di questo, il qua-

le par tutto quello ch' io feci per la contessina d' Almavilla Sa-

reste ben valente, mi rispose, poiche sappiate ch' e il migliore ch' io

vedessi nel fondaco di Levi, cui giunse da Parigi un assortimento

d' abiti e di guarniture che mai il piu bello

La ballerina andossene; ed io preso il mio zendado, me ne fllai

dirilta al magazzino di Levi. Ma che? Veggo che tutto il famoso

guernimento non & che il corredo della Viscontessa Lauretta, falto

da me e dalle mie fanciulle in fretta e in furia per la subila.sua

partenza. Pensate com' io rimasi ! Tuttavolta facendo la gnorri il ri -

chiesi onde avesse si belle robe Di Parigi, mi rispose Di Pari-

gi ! no davvero, gli diss' io, quest' e roba rubata alia strada, e lutti

cotes ti capi galanti uscirono dalle mam mie Allora il volpone

sentendosi incolto alia tagliuola, mi disse colle maggiori proteste

del mondo, ch' egli aveale compere in vcro da due francesi che di-

ct-ansi venuti da Parigi, ed erano con altre guernizioni di Toul e

di Fiandra, chiuse in due bauli di bulgaro attraversati di bande
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d' acciaio :borchiettate d' ottone Voi vel vedete, signori : cotesti

sono i bauli appunto in che quindici giorni addietro assettai il cor-

redo della Viscontessa

A quella narrazione il Conte e la Contessa erano entrati in mille

brividi d'aggressioni, di paure, di ferimenti, e Dio non voglia di

peggio; ma 1' abate Leardi vedendoli tanto smarriti Signori, dis-

se, io ne toccher6 il fondo, e peschero tanto che verrassi al chiaro

di qualche trama : intanto lasciatemi credere che il Nardos per non

avere quell' impaccio e portare quel peso abbiasi barattato in ghetto

i due bauli in buona moneta sonante, se pure non valsero a pagare

i dugento luigi che perdette due sere prima della partenza sui

tavolieri del faraone in casa dell' ambasciatore francese.
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i.

Le scoperte Artichc narrate dal Con(e FRANCESCO MIMSCAKHI ERIZZO

Venezia is.',.'..

Pare che la Vcnczia sortisse in particular guisa sopra molte nitre

region! italiche il pregio <li segnalarsi nella impresa de' viaggi ,

nello scrivere dottamente intorno a quelli.
I Veronese Plinio net

suo Periplo additn la via di cotesti studii: il Friulano Paolo Diacono,

eziandio nel buio delFottocento, ne continue la gloria, sinche Mar-

co Polo veneziano nel secolo XI11 co'suoi viaggi d'oriente descritti

nel Milione ne la condusse a quell' alto grado ,
che dest6 la mera-

yiglia di tutte le nazioni. Nel secolo XIV si resero conti pei viaggi

boreali i veneziani fratelli Zeno; nel XV Piero Quirini, il quale pri-

mo fra gl' italiani fu nelle parti pift tramontane della Norvegia co-

gli altri due gentiluomini Cristoforo Fioravante e Nicol6 Michiel. L

carte del Veneto Andrea Iliunco disegnate nel 1436 dicdero di gran

lumi ai viaggiatori che venner dappoi. Giovanni Cabota da Vene-

ria e i suoi figliuoli Lodovico, Sebastiano e Santo nd 4496 e ne-

gli anni seguenti navigarono i primi alia scoperU del valico nord-

ovest dall' Europa alle Indie orientali
,
e giunsero i primi sopra il
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Labrador ,
anzi alia Baia di Baffin ben addentro allo stretto di Da-

vis ,
antevenendo di si lunga stagione tutti gli altri navigatori che

diedero poscia il loro nome a quei mari. Taccio della celebrita che

mercossi nel secolo XVI il Ramusio colla dottissima sua raccolta, la

quale fu stimolo a tanti studii degli eruditi sino al veneto Cardinal

Zurla
,
e al veneto Cardinal Cappellari ,

che poi a' nostri di fu Papa

Gregorio XVI e dilettossi sempre assaissimo di cotesti studii; i cui

libri lasciati dalla sua liberalita in dono alia biblioteca di Propagan-

da Fide
,
sono d' indicibile giovamento alle ricerche dei popoli an-

tichi e lontani. Lasciando ora per brevita i due secoli XVII e XVIII

accenneremo soltanto nel principio del secol nostro all'intrepido pa-

dovano Belzoni, il quale di tante scoperte arrlcchi la storia de'Fa-

raoni, e anticip6 le ricerche del Champollion, del Rosellini e degli

altri indagatori indefessi dell'Egitto e della Nubia.

Questi nobili desiderii de' gentiluomini della Venezia crebbero

grandemente nella lunga pace ch' ebbe 1' Italia prima del 1848
,
e

della sola Verona noi rammentiamo i viaggi di molti
,
ma special-

mente quelli del marchese Carlotto e del conte Francesco Miniscal-

chi nell' Egitto, nell' Oriente e nelle parti settentrionali d' Europa.

II conte Miniscalchi pero , non -pago ai lunghi , severi e profondi

studii delle lingue e delle letterature orientali ( che lo rendono si

cospicuo ,
e dai quali la dotta Europa s' attende bramosa i piu re-

conditi e preziosi tesori dell' antica sapienza Sira e Fenicia) ha vo-

luto che non mancasse all' Italia un Marco Polo novello, che la con-

ducesse quasi a mano nelle ignote e paurose contrade polari.

Per dolce intramessa adunque de' suoi piu gravi studii il Mini-

scalchi volse 1' animo a comporre il libro piu copioso ,
che mai in

questa ragione di conoscenze si pubblicasse nella nostra favella ,

giugnendo sino agli ultimi scoprimenti del 1854: e noi pur diremo

che
,
oltre la maggior copia , lo illustra mirabilmente e arricchisce

tanta virtu di scienza
,
tanta disciplina di metodo

,
tanta lucidezza

di racconto, tan to amore di precisione, distinzione e'accuratezza di

luoghi ,
di temperie ,

di gradi ,
di persone ,

che il lettore lo segue

senza stancarsi, anzi con crescente diletto, per tutte le 644 pagine,
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ond' e composto il volume. E perocche nelle narrazioni de' viaggi

fa bisogno a chi leggc di conoscere appuntino le posture della con-

trada , che a guisa di scopritore viene via via conoscendo , cosi e

mestieri eziandio corredarne le descrizioni con carte puntualissime

e diligentissime, il che fece il conte Miniscalchi col delineare il piu

bel periplo polare che mai si vedesse (in ora in Italia, il quale emula

per fermo le piu dilicate e squisite carte deU'Ammiragliatoinglese.

Noi lo seguimmo a grado a grado anzi a linea a linea dal Capo Nord

d'Europa sino al Capo Est della Siberia Asiatica, e dal Seno di Kot-

zebue nello stretto di Behring , sin oltre al Seno di Smith riella

Itaia di Baffin, senza die ci venisse mai fallita d'un capello la scoria

di tjuell'accuralissima carta, la quale ci conduce sino all' ultima iso-

letta di Luigi Napoleone scoperta nella Polinia polare dull audace

Inglefield al di la d' ogni terra veduta da occhio mortale in quelle

supreme altezze.

Ne pago a tanto il conte Miniscalchi segno un' altra mappa delle

ultime scoperte del polo fatte aU'occidente della Baia di Baflin sino

al 1853 dui piu valenti navigatori de' nostri giorni in traccia del-

Finfelice eroe sir John Franklin, che dalle notizie recateci nel IS'i

dal dott. Hoe temiamo pur troppo esser perito di i'reddo e di fame

sulle gelate costiere del mar horeale d'America. Aggiunse poi il no-

bile autore ad erudito ornamento ,
e quasi a pienezza dell' ampia

Trattazione che ha per le mani, i fac- simile delle antichissime carte

di .Nicolu e Antonio Zeno del 1380, e di Andrea Bianco del 1 430.

II conte M iiii-caldii divide I'opera sua in Ire epoche cominciando

dalle cognizioni ch'ebbero delle contrade polari i Greci e i Bomani;

indi procedendo pei bassi tempi sino alia scoperta di Cristoforo Co-

lombo; e per ultimo dal secolo XVI e XVII venendo sino a noi. Que-

st' ultima parte pu6 esser considerata dai conoscitori di cotesti stu-

dii siccome una dotta , estesa , e saviamente condotta compilazione

delle varie ed erudite relazioni do' piu sperti viaggiatori degli arlici

continenti e de' mari gelali ;
ma il suo trattato intorao alle cogni-

zioni geografiche degli antichi e un luculentissimo testimonio del

pellegrino sapere di questo grande italiano nelle greche discipline,
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e del raro giudizio d'una mqnte avvezza per lungo uso a ponderare

le cagioni intime delle cose e riscontrarle fra loro. II che scorgesi

per ispecial modo nelle sottili disquisizioni della Thule e del Janat

di Pythea , e dell' Eridano boreale d' Erodoto
, ove chiarisce qui-

stioni che tennero per lungo tempo divise le opinion! degli addot-

trinati in queste scienze.

Dal nostro lato poi noi sentiamo non lieve compiacenza di veder

confermate dal severo giudizio di tant' uomo le audaci e portentose

navigazioni dei Fenicii
,
o popoli dell' Asia anteriore , nei mari ar-

tici : avviso
,
da molti convalidato col riscontro de' monumenti ,

massirae de'sepolcri *. Imperocche si osserva, che i gran sepolcri

terragni che si veggono nell'isola di Sardegna, sono in tutto somi-

glianti a quelli delle costiere dell' Africa e di Spagna oltre le Gadi
;

della piccoja Brettagna e della Grande
;
d' Irlanda e del mar germa-

nico, sino allo scoprimento delle tombe fatto dal signer d' Estorff

ultimamente alle foci dell' Elba. Cotesti audacissimi Fenicii (che

paion della razza degli Enacidi, tanto sono esorbitanti le arche in

che son sepolti, o forse dei giganti Emei e Zonzomei cacciati ne' re-

motissimi tempi dalle genti di Moab e di Ammon) navigarono arditi

sino al Capo Cimbrico, e dietro a quello, nel Baltico, ove lasciarono

monumenti meravigliosi, che si riputarono dei popoli Scandinavi,

quando hanno tutta 1' impronta dei monumenti della Fenicia. Che

poi dietro 1' orme di quegli antichissimi seguitassero i Sidonii ,
i

Tirii, i Peni d' Africa le navigazioni per ragion del traffico del piom-

bo, dello stagno e dell' ambra che portavano poscia in Grecia c

nell'Asia interna, il Miniscalchi ce lo conferma con saldi argomenti.

Egli e poi a vedere in queste sue ricerche ci6 che discorre con

sottile ingegno circa i viaggi di Pythea alia Thule ed al Tanai pel

mar germanico, ove dimostra che 1' Eridano degli antichissimi Gre-

ci era la Vistola, e il Janai era laDtwa, chiamato il primo TEridano

dal nome del iiume Rodaun che si scarica nella Vistola; e Tanai la

Duna per qoel trapasso fonico delle voci, che anche a'Ai nostri faDon

i Dti rostumi dell' iiola di Sardegna Vol. 1, pag. 87.
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del Tanai,e dovette esser voce scitica relative ad altri iiumi, come

Danaper (il Dnieper) Danastcr (il Diviester) DaitaUius (il Danubio).

Che se il ch. MazzolJi ne' suoi Allantidi avesse coosideralo tul-

le le cagioni che svolge il Miniscalclii, non ci avrebbe fatto popo-

iare e incivilire il mondo da Occidente a Oriente, ioverteodo Tor-

dine della tradizione universale , delle lingue , dei monument!
,

delle storie e della Divina Scrittura, e gittando al vento un erudi-

zione si vasta e multiforme, che desta la meraviglia e il compinu-

to degli uomini dotti e credenti.

11 Miniscalclii dopo aver discorso cosi acutamente nella prima

parte intorno agli autori greci, i quali accennano alle scoperte bo-

reali, entra a parlare degli scrittori latini svolgendo le sentenze di

Plinio, di Tacito, di Saline , di Procopio , e d' altri insino a Paolo

Diacono. Entra poscia a scrivere ampiamente degli Scandinavi , e

in ispecial rnodo delle temerarie imprese de' Normanni
;
e i loro

tragitti per le isole del mar di ponente e di tramontana . sioch

scopersero dopo la meta dell' oltocento I' isola del ghiaccio , che

chiamarono Islanda ,
ed e una delle tre Thule degli antichi ; in-

torno ai popoli , alle leggi , alle storie della quale il nostro autore

feliceineiite ragiona accennando, che 1' idionia islandese e a buon

dritlo riyuardalo come il piu puro del gran dtaletto seltentrionaU

della lingua de Goti, menlre lo svedese, il danete e per/fno il norve-

yio sentirono piu o meno I' influenza del ramo teutonico o ledesco

Tocca iii-1 1 rapidamente le scoperle della Grorlumliu , o terra

verde fatte dagli Islandesi, e parla delle colon ie trasferitevi dal 970

al 980 da Kirik Kaudi , ossia trrico il rosso ; e siccome il msfia-

nesimo era dalla Norvegia peneiraLo in Islanda e v'avea chiese, preti

e vescovi , cosi dagli blandici fu recato nella Groelandia ,
la quale

desiderd il suo vescovo anch' essa , e cluestolo a Isleikon vescovo

di tutta 1' Islanda, 1' ebbenelitlS o iH3 nel zelante prelalo Eric

Gnupson. consecrate dall' arcivescovo Adserdi Lund in Danimarca.

Dopo di lui successero nella Groelandia altri sedici vescovi ,
1' ul-

timo de
1

quali (come apparisce da un documento scoperto dal

doUissimo presidente della societa degli antiquarii del nord Finn
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Magnusen) uffici6 nel 1409
, poco dopo il qual tempo sembra che

le colonie groelandesi fossero distrutte e messe al niente da popoli

nemici e crudeli. Sicche e manifesto che 1' America settentrionale

fu scoperta dagli Islandesi sino dal novecento ch' e a dire cinque-

cent' anni prima di Cristoforo Colombo. Ma egli v'e di
piii. Perocche

(secondo che ritrasse il Miniscalchi dalle memorie delle antichita

del norddell'an. 184-3) le ardite navigazioni dei coloni scandinavi

si spinsero non solo all' occidente ma ben anche alle regioni arti-

che dell' America. Alcuni ecclesiastici del vescovato di Gardar (nel-

la Groelandia) fecero nel 1266 una spedizione per esplorare le re-

gioni piu al nord di quelle che si conosceano fin allora. Una pietra

runica trovata nel 1824 nell' isola Kingiklorsoak a 72, 55 di lat.

boreale, e 56, 05 di long. occ. ci mostra quanto si fossero i Groe-

landesi avapzati verso il settentrione. Era questa probabilmente la

loro stazione di Kroksfiardarheidi, ove costumavanoir la state per

la caccia. Partirono questi ecclesiastici di, cola e portati dal vento

giunsero a 75, 46 di lat. che corrisponderebbe alquando al nord del-

lo stretto di Barow, circa nella latitudine del canale di Welington.

Avrebbero cosi, dice 1'autore, que' sacerdoti groelandesi quasi sei *

secoli fa preceduto i Ross, i Parry, gli Austin
,
ed i Franklin in

quelle estreme terre artiche, che visitate poi accuratamente ai no-

stri giorni formarono la gloria de' piu dotti e arditi navigator!

moderni.

S' inoltra poscia il nostro autore a mentovare con molta dottrina

ed illustrare i viaggi dei Zeno
,

del Quirini ,
del Bianco

,
di Marco

Polo, di Giovanni Cabota, dei Cortereal, d'Aubert e del Verazzano,

discutendo saviamente ci6 che di vero e d' incerto e ne' loro scritti

e nelle loro carte, sempre conducendo le investigazioni all' intendi-

mento propostosi delle terre polari. Di quinci spazia in piii vasto

1 il testo del Miniscalchi dice per errore di stampa neve secoli, e cosi incoa-

t ran iino qualche altra volta sbagliati i numeri o de' gradi o degli anni; p. e. a

pag. 114 parlando del secondo viaggio di Frobisher e scritto 4 luglio 1777 in

luogo di 1577; cosa facile ad avvenire cziamlio nelle piii castigate edizioni.
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tema ,
entrando a dire del viaggi del sec. XVI per la scoperta del

passaggio nord-ovest dall'Europa alle Indie orientali : tentative osti-

natissimo, die mise a prova 1'ardire, 1'audacia, la temeriti e, quasi

diremo o la follia o 1'eroismo dei piu costanti e intrepid! navigatori,

sinchc il ferreo petto di Mac Clure sciolse nel 1852 it terribil pro-

blema col suo passaggio dallo stretto di Behring alia punta flaroir ,

da quella al capo Hathurst, e da cotesto allo stretto del Principe di

Galles , onde si sbocca poi nel pelago di Melville
;
da quello nello

strelto di Barow ,
indi nello stretto di Lancaster ,

il quale riesce

nella Baia di Baffin ,
e questa per ultimo nell' Atlantico : ed ecco

che 1'America o un'isola, la quale nuota nell' immensita del Pacifico

e dell' Atlantico da ponente , e da levante
;
nel mare australe da

mezzodi, e nel mar boreale da tramontana
,

il qual confinala da le-

vante per la penisola di Melville , bagnala in mezzo col golfo della

Coronazione, e terminala ad occidente col seno di Kotzebue.

Se non che gli sforzi non furon volti soltanto da occidente a per-

venire pel mar glaciale alle Indie; ma bensi e con maggior venture

dalla banda di levante, il che operossi dall'energia de'Bussi, i quali

gia dal 1598 al 1610 s' erano avanzati , seguendo le coste boreali

asiatiche, dal mar Bianco a quello di Kara e dalle foci dell' Oby e

<lel Jenisei fino allo sbocco del Pessida verso il 74 di lat. e circa

1' 86 di long, orien. I cosacchi del Jenisei nel 1630 fecero la rile-

vante scoperta del Lena; nel 1638 Ivanow giunse sulle rive del-

1' Jndigirka a presso 7:2 di lat. e 150 di long. or. Pare che il fiume

Kolima . oh' & il piu orientale che si getti nel mar tramontane ,

fosse scoperto intorno al 1640, poiche il cosacco Midiel Staduchin

nel 1644 eresse verso la sua foce la stazione d' inverno , die di-

venne poscia la piccola citta di JVi;n Kolimsk. Nel 1648 il cosacco

Semen Deshnew
, con altri legni ,

che tutti perirono fra i ghiacci ,

tentd di navigare dalle foci del kolima sino all' estremo oriente; e

la sua costanza fra i piu spaventosi disagi e pericoli
che umano

petto possa aflrontare, giunse a volger la prora pel Capo Est, pas-

sare lo stretto e pcrvenire alle foci dell' Anadir, ottant
1

anni prima

che il danese Ammiraglio Behring vi giugnesse dal Pacilico e avesse
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la gloria di dargli il suo nome. Ed ecco frorato il gran passaggio

dalla Norvegia a Kamlchalka per settentrione
, legato per levante

1' Atlantico col Pacifico, e dimostrata la separazione dell' America

dall'Asia.

La brama degli Olandesi di giugnere al Cattaio pel mare artico

da ponente a levante, mosse gli Stati ad inviar tre vascelli cogli sperti

navigatori Barentz
,
Cornelison e hbrants, i quali sferrarono da

Texel il 5 Giugno 1594
, attornearono il Capo Nord

, e divisersi

all' isola Kalgoy. Barentz costeggi6 la Nuova Zemlia e giunse sino

al capo Point Nassau a 77, 55 di lat. ove un immense campo di

ghiaccio contesegli il passo innanzi, e scese a un'isoletta, ove trov6

circa dugento cavalli marini
,

i quali scagliati i loro figliuoletti in

mare, vi si tuffarono anch'essi, e risorsero a galla coi loro parvoli

in braccio. II caval marino e una foca piii grande d' un bue , con

quattro zampe ,
bocca leonina

,
e cuoio coperto di cortissimo pelo

come i vitelli marini. I due altri viaggiatori yeleggiarono oltre lo

stretto di Waigalz, e trovato il gran pelago di Kara, credettero che

fosse il mare sfogato, il qual volgesse al Cattaio, e volsero indietro,

arbitrando avere di gia scoperto il passo.

Nel 1596 Barentz e Byp scopersero un'isola che dalF unico ani-

male scortovi cbiamarono Bear island, ossia Isola dell' Orso : indi

navigando diritti al polo scontrarono al grado 80, 11 di lat. un'al-

tra grand' isola
,
che dalle acutissime montagne di ghiaccio nomossi

Spitzberghen, o delle montagne acute
;
1'isola piu boreale del mon-

do, che pur trovarono erbosa e verde in quel po' d' estate, e popo-

lata da orsi bianchi, da renne e da volpi bianche
, grigie e nere ,

dove i mari circostanti son pieni di enormi foche e di balene.

Ma questi due gagliardi navigatori non attinsero il loro scopo.

Ryp torn6 in Olanda
;
Barentz volendo scendere piu a mezzodi per

poi torcere a levante, il 26 Luglio sopra il Capo Nassau della Nuo-

va Zemlia, fu avvolto da densissime nebbie e chiuso fra i ghiacci, i

quali nello stringersi sollevaron la nave quasi a perpendicolo. In

quell'orribil frangente, i 17 naviganti fermato Tanimo a costanza,

vuotaron sui ghiacci quanto poteron trarne
,
e trascinato ogni cosa
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sopra quel mar cristallino e riparntisi a terra, ivi rizzaron di legna-

me una casa per passarvi I' iiitenuiiiabile inverno. II i Noveroljre

iiia il sole era sparilo del tutto dill' orizzontn ed ebbero una nolle,

cite nun ischiari alquanto clie ai priini di Febbraio. II freddo giunse

a tale intensita, che la birra s' agfjelo cogli allri liquori, e ia stessa

acquavite divenne come fra noi uel verao I

1

olio rapprcso ; fermossi

T oriuolo ; le vesti , clie s
1

asciugavano al fuoco , induriansi riui lati

che non vedean la liamma
, auzi parea che il fuoco stesso lion ri-

scaldasse le carni, intantoch s'abhruciavan loro le calze in gamb*

prima che s'accorgessero del calore : I'umido peoetrava per tulto,

e gelavasi nelle coperte de' loro lettucci per modo che le Irovavano

islecchile e righl*; come una piastra di zinco : difendcansi dagli

assalimenti degli orsi bianchi . e raiforzavano le scarse loro provi-

gioni colln caccia delle volpi.

Nel nit's*' di Giugno diersi a rassettare i paliscalmi , dappoichft

non era piii da pensare a riaver la nave
;
e il 13 Giugno, lasciata la

sloria del loro infortunio e segnali i uomi loro in quella casuccia,

ebbero 1 ardimento di lanciarsi in mare per tentare il ritorno ia

patria. Se non che Uarentz e Anderson, ch' erano gia iofermi, pe-

rirono il 20 Giugno; e quegli invitti marini, in battelli aperli. con

pocbissime provigioni, in raari cosi lempeslosi, sempre in procinto

d' essere schiacciali dalle sterminate masse di gluaccio, o inghiot-

titi dai vorliri , o sbranati dagli orsi biauchi, ood' eran continuo

assaliti, poterooofar 1 100 miglia, e giugnere a solvamento a Kola.

Quesle cose ci atterriscono al solo pensarle ;
ma chi leggera nel

Miniscalchi la storia de'viaggi polari , vedra inchiodati ne mari ge-

lati d' America per piu inverni le navi di Parry, di Uoss, di Ftank*

lin, di kellet, d
1

Austin, di Belcher, di Mae Clure e di molti allri

valorosi intrepidi inglesi ,
i quali ressoro a quei lunghi mesi di

notte perenne, a quei freddi, che giuosero persino ai 44 gradi sollo

il zoro, i quali getavano gli spirili piu intiummati riduceodoli come

il mele, faceaoo scoppiare i piu grosai vasi e boltiglie di velro, irri-

gidivano in basloncelli di meiaUo il mercurio, eppure net salotto di

poppa gli ufficiali sonavano, cantavano ,
danzavano e rappresenta-
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van commedie per tenere allegra la ciurma de'loro vascelli
;
anzi fra

quelle montagne di ghiaccio vivo passeggiavano ogni giorno ,
in-

volti nelle pellicce a tanto rigor di freddo che un giovane marinaro

essendo corso improvviso senza guanti a spegnere il foco appresosi

a un osservatorio di legno, si ge!6 per guisa in pochi minuti le dita y

che dovetter tagliargliele incancrenite.

Se ci sbigottisce poi il veder Barentz co' suoi compagui cammi-

nar sul mare gelato dalla nave sino alia costiera della Nuova Zemlia

vedremo leggendo piu innanzi 1' umana audacia calcar in islitte

tirate dai cani i mari di ghiaccio per quasi mille miglia , scoprir

isole, disegnar golfi, piantar segnali, e ci6 a 43 gradi e 1|2 di fred-

do sotto il zero. II Baron Wrangell, inviato nel 1820 a coteste in-

vestigazioni dall' imperator Alessandro di Bussia, ebbe il coraggio

di passare tre inverni sulle inospite e gelide rive del Kolima, e da

quelle correre tirato dai cani sui mari gelati in islitta e barchette

di pelle sino a 1210 verste fra pericoli che fanno rabbrividire : poi-

che avveniasi a tragittar talora immensi tratti di ghiaccio sottile, che

ondeggiava sotto i suoi piedi e sotto la cui crosta udiansi i muggiti

del mare. I venti gelati ,
la nebbia fitta

,
1' umido che aggiacciava-

glisi addosso, il baglior della neve che infiammavagli gli occhi, il

metteano a continui repentagli della vita
$
mentre intanto il tenente

Angiou suo compagno avea scoperto in questa guisa verso il polo

le isole della Nuova Siberia calcando i campi gelati del mare per

ben 1355 verste. Biunitisi poscia allestirono venti slitte, si gittaro-

no nuovamente attraverso interminabili deserti di ghiaccio marino,

sinche trovaronsi fra una fenditura di 150 braccia al 70, 51 di

lat. e 175, 27 di long. or. salirono animosi uno di quei monti di

cristallo, e videro atterriti a pie di quelli il mare disgelato, che sea-

gliava lor sopra coi furenti marosi enormi cinghioni d'altro ghiac-

cio galleggiante. Smarriti a quella vista scesero nel crepaccio, e sa-

lite incontanente le slitte e attizzati i cani a un velocissimo corso,

n'uscirono appena, che sentirono stritolarsi quei monti e quelle

valli con tuoni spaventosi e sobbissarsi in profondo.
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L' intrepido Parry , piu oudace ancora, s' era fitto nel proposito

di pervenire all'asse polare viaggiando sopra i ghiacci. Fece co-

struire dei battelli-slitte , e navigato sull' Ecla ncl 1827 alle piii

artiche sponde dello Spilzberghcn ollre 1' ottantesimo grade borea-

le, ivi misesi a quell' inaudito rimento. Giunse camminando e stri-

sciando a stento sopra quel mare di gelo sino al grado 82' e 45
;

quand' ecco s' accorge che piu avanzava verso il polo, e piu scen-

deva in luogo di salire-, perocche la corrente
, che move dall'asse

polare verso I' equatore, portava a ritroso quei campi galleggianti

di gbiaccio: laonde s' egli camminava dieci miglia verso il polo

vedeasi retrocesso piu di tredici miglia, ed eragli percio impossible

di giugnervi per quella via
;

sicche datosi per vinto ritornd in In-

ghilterra essendo I'uomo che pervenne il primo alia piu grande al-

tezza polare che si conosca. Tacciamo per brevita d'altri scorridori

di ghiacci nei gelati pelaghi di Barow, di Melville, di Banks, e di

Boothia, ove 1' infelice e gagliardo Bellot scoverse camminando sui

mari di gelo lo stretto del suo nome; e poscia in un altro viaggio,

chiuso in una spaccatura di ghiaccio , che si ricongiunse, peri

schiacciato e sepolto.

In tulte le dolorose scene peroche altamente contristano e in un

sollevano sopra se medesimo T animo del le-.tore in questi viaggi ,

niuna rileva piu altamente 1'umana fortezza, e insieme niuna e piu

crudele della storia de' viaggi terrestri fatti nell' America boreale

per giugnere alle costiere del mare che la circonda. Le traversie di

Mackenzie . di Hearne
,
di Back

,
e del primo viaggio di Franklin,

ti serrano il cuore, e ti tolgono il respiro. Fa orrore il veder uomini,

i quali colle disagiatissime scarpe da neve (che sono zoccoli a guisa

di gran barchette ) camminano oltre a mille miglia fra i ghiacci, le

nevi, i catrafossi, le cateratte e le sassaie de
1

fiumi ,
fra i gorghi, i

fessi, i valloni de'monti di neve e di geio, e cio earn-In di strumenti

e di vettovaglie , impellicciati sino agh occhi , e cogli occhi velati

di tralicietto nero per non inliammarli e perder la vista in quel bian-

core perpetuo. I freddi esser cosi rigorosi, die il respiro di quelfaria

gelata rode il palato e la glottide , e uscendo il fiato si gela in aria

Smell, vol. X. ">



546 HIV 1STX

come punticine acutissime d' ago ,
onde 1'uomo sente camminando

un fruscio nell'aere ambiente come se un drappo di seta si stropic-

ciasse. Colti dalle notti
,
dormire sotto il debole schermo d' una

schiavina e d'una pelle col termometro a 30,35 e sino a 40 gradi di

freddo; e talora senza un po' di fuoco-, ne carbone, ne tronchi, nk

frasca
,
ne spirito di vino per farlo. Vedersi in quelle solitudini di

una natura squallida, spenta, desolata, ove nulla e di vivo, non al-

beri, non orba, non animali anco i piu reggenti al freddo
,

i quali

in Ottobre migrano a terre piu miti
,
o stanno profondamente ac-

covacciati sotterra , e le renne medesime rimangono nel piu fitto

delle boscaglie istupidite.

Le tribu degli Eskim6 (che sono i nomadi delle regioni polari)

vivono anch' essi in capanne di musco
,
le cui travature son d' ossa

di balena ,
e gran parte in case di neve : sopra le costiere piu arti-

che si forman le case con lastroni di ghiaccio, che volgono in archi

perfetti, efanvi le divisioni delle camere, entro le quali vivono ran-

nicchiati sopra le pelli degli orsi bianchi e de' bovi moscati al lume

di fiaccole condite di grasso di foca e di balena con lucignoli di

musco. Cosa che fa stupire ! in quelle case di ghiaccio vivo hanno

la temperatura sol tan to di 12 gradi di gelo , laddove fuori di quei

muraglioni di cristallo
,
talora il freddo scende a 45 gradi. I nostri

viaggiatori dei laghi dello Schiavo, del Grand' Orso, e lungo i fiumi

del Mackenzie, del Coppermine e del Gran pesce , aveano grado e

grazia se potean riparare in case di neve e di ghiaccio ;
ma assai

delle volte dovean serenare a quel rezzo.

, II temerario Franklin nel 1820 pervenuto pel Coppermine al mar

boreale coi navicelli trascinati fin la, misesi sull'Oceano e costeggid

da ponente sino al capo Barow disegnando i seni, le punte, e i fra-

stagli di quelle sponde gelate. Tomato per mancanza di vettovaglie

al Golfo della Coronazione, entr6 nella foce dell'Wood e navigollo a

ritroso per giugnere coi compagni, che lo seguiano, al forte deH'EYi-

terprize fra il lago del Grand' Orso e dello Schiavo ? sperando di

trovarvi le provigioni ch'egli, prima di partire, avea mandato a cer-

care nelle Fattorie della Baia d'Hudson. Intanto per via mancd loro



DELLA STAMP* ITALIAN! 547

aflalto il cibo: allainati, intirizzili dal freddo, oppress! dai venti tur-

binosi, non facendo che a stento un miglio 1'ora, passaron Ire gior-

ni senza gustar boccone: 1'unico sostentamento era un lichene, detto

tripe de roche che bolliano a guisa di the. Avvenendosi in putride

pelli, os.su, corna, piedi di bestie divorate nella primavera dai lupi,

vi si gitlavan sopra avidarnente, abbrustolivanli , peslavanli , bolli-

vanli, e di quella specie di colla schifosa viveano. Sembravano scar-

nati cadaveri ambulanti; si trinciavano le pellicce di dosso e le scar-

pe, che bruciavano e bolliano per prolungare di qualcbe giorno U
vita. Dovettero passare il Coppermine con isforzi e disagi incredi-

bili. poiche i Canudesi del seguito per la dcbolezza aveano abban-

donato i navicelli : dovettero dividersi a brigatelle ,
ma spesso non

trovavano neanco trippa di roccia da bollire, e si spegneano a mano

a mano di freddo e di fame.

Richardson e Hood avean seco un Irochese, il quale sbandatosi,

poscia li raggiunse e porto loro della came fresca , dicendo ch' era

T avanzo d' un cervo divorato dai lupi ; ma essendo scomparso un

Canadese della comitiva, sospettossi che quello fosse ucciso dal sel-

vaggio che divorosselo e ne port6 loro alcuni brani. Fra cotali or-

rori, essendo morti molti de
1

compagni, giunsero Gnalmente all'En-

terprize: ma, oh Dio! trovaron la casa solilaria e spoglia d'ogni ci-

bo. Cercarono sul letamaio le ossa , le corna . e le pelli putrefatte

gittatevi nell' Aprile e nel Maggio, le bruciarono, pestarono, e bol-

lirono per vivere qualche giorno. Fu allora che si mangiarono per-

sin le fineslre che erau di pergamena , e divoraronsi le suole delle

scarpe e avanzi di pellicce e tappeti d'orso e di bisonte. Camparono

cosi ben diciotto giorni , sinchc giunse una brigata d' Indiani COD

alquante provigioni che ristorolli.

Questo libro del Miniscalchi
, pieno di glorie e di sventure . e la

piu fulgida prova di quanto possa nell' uomo una volonta risolula,

un petto animoso, una costanza indomabile, una gagliardia che non

iiacca o disfranca a verun rischio, che non cede a niuna resistenza,

che supera colla virtu della mente e del cuore le piu ardue e terri-

bili imprese. Questo libro
,
a noslro avviso , dovrebbe esser dato a
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leggere in pubblico ed in private ai giovani che s' educano nei col-

legi per avvezzarli coll' esempio dei forti a ingagliardir 1' animo, e

sollevarlo ai robusti sentimenti che lo indurino a sostenere intre-

pido e fermo i pericoli e le avversita della vita
,
ad eccitarlo princi-

palmente a una fiducia figliale nella Divina Provvidenza
,
la quale

regge 1' uomo amorosa nei piu terribili e sfidati accidenti. E per6

trovera nei ragguagli di questi viaggi uscir que' prodi avventurieri

dalle piu crudeli distrette, e nomare il luogo di lor salvamento, ora

Baia della Provvidenza, ora Capo della Divina bonia, e piii spesso

Golfo, Seno, Ridollo della misericordia di Dio.

II conte Miniscalchi accetti nella nobilta e gentilezza dell
1

animo

suo questo sincere testimonio deirammirazione che tributiamo alia

sua dottrina, e molto piu alia generosa e franca espressione de'suoi

principii cattolici e di quella modestia illibata, che traspare in tutto

il suo libro, nei quale ha saputo schivare tutto cid che suol render

pericolosa alle anime pudiche la lettura de' viaggi e delle scoperte

di genti barbare e non di rado scostumate.

II.

I CONSIGLI A BUON MERCATO

Risposta al Corriere Italiano de 19 Aprile 1855.

Sono proprio calunniatori codesti clerical! che non finano d' ac-

cusare come nemici del governo pontificio i libertini piemontesi.

Ricredetevi di grazia Armonia, Cattolico, Verite, Campanone, Echo,

Independant ,
e quant' altri siete giornali cattolici ,

via ricrede-

tevi una volta, e cessate le ingiuste ostilita : possibile che non sap-

piate leggere i veri sensi dei libertini, mentre parla si chiaro per

essi il linguaggio dei falti ?

Vedete ! Mentre non sono sicuri dai ladri nelle loro piazze, nei

fondachi, nelle case sbarrate a due o tre chiavistelli *
;
mentre

1 V. p. e. VArmonia del 9 Novembrc I8u4.
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pericola nelle pubblicbe vie 1' onesta delle mogli e figlie loro 4
,

mentre il Senato o gemc o fretne die si osi, dagli agenti stessi del

governo, assalto notturno a mano armata scalando le mura e sfon-

dando i tetti del santuario domestico 2 mentre la quasi restaurata

finanza spreme si le borse loro, cbe pih non trova in certi paesi

chi voglia farsi stromento di si dura esazione 3
5
codesti cari liber-

tini, abbandonati i loro proprii interessi, corrono a Roma per dar

consigli d' amico al comun Padre della famiglia cattolica troppo

occupato del governo della Cliiesa per amministrare con saviezza e

giustizia gl' interessi dei sudditi suoi temporali ! Non vi par proprio

il Damasippo amico d'Orazio che, liberatosi per un fallimento com-

piuto daH'impiccio del proprio patrimonio, si aflaccendava si amo-

revolmente a promuovere gl' interessi altrui, assicurando non esser-

vi il piu accorto di lui a lucrare nei negozii
* ? Facciamo or dun-

que ammenda onorevole pei nostri fratelli e ringraziamo in nome

di tutti i cattolici Cimento e Piemonte e Unione e Opinions e Voce

della liberta e Diritto e quant' altri oziosi si degnano correre con

sacrifizio si generoso ad estinguere T incendio fra noi mentre ar-

dono le case lor proprie
5

.

Ma oggi i nostri ringraziamenti debbono viaggiare ancbe pito
ol-

tre e valicar le nevi alpine e giungere fino al Corriere Italiano in

1 V. p. e. 1 Armonia del 28 Febbraio; 16, 21, 23, 24 Mario 18SS e allrove

specialinente nella Cit-ilta Cattolica p. e. 2 ser. ,
vol. VIII, pag. -456 e 332 e

107, c Vol. IV, pag. 254.

2 V. 11 bel discorso del Senatore 11. D'Aze-lio nella Patria 3 maggio 1855.

3 Dopo molli allri il Municipio di Ciamberi venne sciolto poc'aiui e *o*ti-

tuitogli un amministratore.

4 Poitquam omnit ret mea lanum .

Ail medium fracta cst. alitna negotia euro

Excttitut prnpriii .... merca-ier nu$

Cum Iticro noram .... (Glut. tat. 3, lib. t).

5 Uccrntissi.no fra quest! ridicoli consiglieri e il Cimento dci 7 Aprile che ha

un 1. articolo ed altri ne fa sperare per indiriizo dclle fmanzo Pontificie. Ve-

dete pielA nliale verso la S. Sede! E costui sta scrivendo dal Piemonte!
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Vienna, ii quale. sia detto ad onor suo, toglie in prestito da qualche

tempo in qua il seotimento cattolico dai libertini piemontesi in guisa

da fare invidia alia costoro pieta , e fra gli altri articoli stampava

sot to i 19 Aprile una oorrispondenza romana die non anrossirebbe

di compaiire nelf Oprmone o ue\\' Italia e Popolo. Anche a lui dun-

qae renderemo quelle grazie che Orazio al suo consigiiere , augu-

randogli dalla bonta dei divi e delle dive . non un buon tosatore ,

ma un buon lelescopio . perche possa viemegbo osservare i falti e

ravvisarne le cause.

Ma menlre ii telescopio si fabbrica, non dispiacera forse al Cor-

ritre di conoscere qua! etTetto producano in Roma i suoi consign' e

qua! credilo possa godere il corrispondente dal cui tripode emana-

rono. E si nel compiaceremo per rispondere. secondo suo merito,

a tanla cortesia.

II primo consiglio del Corriere riguarda il nostro pauperismo rm>

obbrobrio. dic'egli. per Roma, ove la povertd si arcresce ogni gior-

MO, perche nuUa si fa dai ricchi per dart al popoio lacoro... AL QLALE

HANNO TCTTI UN SANTO DUETTO. Ar
ftt"(ote decorsa, per timor dd Ck-

lera, Mons. Malteucti cspdbra da Roma quanli trano i poveri o sta-

tist* o stranieri che circolauano UberametiU per le strode deUa rittd.

Questi pcro ritomano aumcntali di numero perche, a dir vero, i Ro-

mani non hanno mai rinunziato al sentimento dellapietd verso i po-

em. Sarebbe tempo che le autoritd, i no6ib\ t rifchi venissero in soc-

eorso deUe famiglic indigent!, non col gettare il pane della carita che

actiltiee.... Jobolo che corrompe la moral del popoio , ma il mezzo

di lucrarlo oneratamente.

Veramente
, Corriere cahssimo , la vostra descrizione ci a pie-

ta e per le sventure dei poveri e per lo stile coo cui le descrivete :

e resta solo che ci suggeriate il rimedio, poiche questo, come dite

voi stesso, in niuna citta puo trovarsi meglio che in Roma, ove il go-

verno fa professiooe di carila, i cittadini sono inclinati alia beneG-

ceoza . . . il risultamento puo dirsi sicuro. in condiziom cosi favo-

revoli cbe dobbiam noi fare per rimediare il malanno ?
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Dft T atttnzionf dtl gorerno e del pwbbUeo n't

che tire del proprio latoro. i'na rommunone n lolg*ti

fmriero di cisitare le offirine, di ordinare larori. Ma poichi n
lo/Kni che preferixono accattare qvel pone rkr guadagnar pitfMtn
colla falien, sentano quetti una volta che lo spirito di earita, fjtumdo

e ili&jiunlo dallo spirito & inteUiqenza, fomrnta T ozio e promuotc i

rizi. Sono questi a parer mio i grandi pensieri che dorrebbero mgi-

tar nella men If d chi sostiene le redini detto Stato.

Dawero ? Secondo voi dunque il gran pensiero dei governanti e

il gran desiderio dei filantropi si riduce a questo che eli oziosi co-

nosoano che la earita fornenta 1' ozio? v' assicuro. caro Coniere. m
fede tostra , ch' essi lo conoscono a meraviglia ; giacche che coa

ci Tuole per farlo conoscere? abbondare in eiemosine a chiunqae i

ozioso : or costoro espulsi da Roma, tornano. come voi dite. aumen-

tati di numero. perche trovano nei Romani il sentimento di pieta.

Dunque se non bramate che qoesto. la grazia e fatta e non occorre

piu lament arvi.

Se poi, com'e probahile. i yrandi pensitri sugseriti a chi governa

fossero una sgrammatiratura di chi non sa scrrrere I' italiano : se

areste voliito dirp precisamente il contrario di cio cite dite . se in

somma aveste voluto dire Sentano gli ozi'>si che lo spirito di ea-

rita nan fomenta I ozio e non promuore i vizii: allora sarerao d'ac-

cordo in quanto al desHlerio; e resta solo che esaminiamo i fattt cbe

voi asserite. i principii d' onde movpte e i rimedii che pn$enta<e.

Voi dite in primo luogo che e divenuto per noi un sistema quel

pauperismo che fu e sara sempre la piaga degli Stati. Queslo pri-

mo fatto da voi asserito ci fa dubitare assai che le vostre cognizioni

storiche ed economiche sieno di poco superiori alle grammalicaii e

filologiche. Che intendete voi per pauprrimo? Intendete in gene^

rale, contro il comun linguaggio dei do*ti, la porerid A" moffi ? In

tal caso non possiam negare che sia adesso e sia stata sempre piaga

degli Stati, ma non intendiamo perche questo voi dictate fra noi un

sistema, mentre confessate non esservi citti ove t come io Roma,

siasi provveduto alia poverta. Sia pure che i provvediaieaUi BOB rie
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scano, sempre e vero che vi sono, che si fa il possibile per alleviar

la poverta, che il governo ne fa professione. Or come pu6 dirsi che

sia abbracciato per sistema ci6 che con ogni sforzo si tenta di allon-

tanare? Inoltre come vorreste fare un delitto al governo romano di

cio che fu e sara sempre la piaga degli Stati? Cio che fu e sara sem-

pre e effetto di natura, e gli effetti di natura non si tolgono senza

snaturarsi.

Se poi per pauperismo voi intendete,come oggidi s'intende, quella

moltiplicazione dei poveri che nasce dal soverchiar delle classi ope-

raie e dal penuriar dei salarii per 1'abbondanza della produzione ^
non sappiam davvero come osiate asserirlo una piaga che fu sem-

pre di tutti gli Stati, e come oggi vogliate ravvisarlo in Roma, citta al

cui popolo suole rimproverarsi dai forestieri (ed anche (alora dai non

forestieri) un po' d' inerzia pel lavoro e la smania di voler vivere

di propine nelle anticamere e nelle sale dei diplomatici e dei prelati.

Leggete se vi piace nella Encyclopedic du X/X siecle 1'articolo Pau-

perisms d'onde abbiam tratta la precedente descrizione o definizio-

ne, e troverete che comincia con queste parole : Mot de NOUVELLE

formation: vocabolo novellamente formato. Or voi sapete che i vo-

caboli si formano quando nascono le cose. Se il vocabolo e nuovo

la cosa e nuova. Infatti 1'art. stesso, dopo aver descritto come na-

cque il pauperismo, conchiude con queste parole gravissime: ecco

come fummo condotti ad aumentare di una voce novella il vocabo-

lario delle sventure e dei patimenti umani
,
ed a nominare quel

1 Mot de nouvelle invention generalement employe aujourd'hui pour desi-

gner la multiplication des classes pauvres et surtout des classes ouvrieres fiors

de toute mesure avec la demands du travail et les moyens de siibsistance. V.

Pauperisme. Encycloped. du XIX siecle.

Lo stesso dice un autore dottissimo in tal materia, trattandola esprofesso.

L'indigence sous le nom nouveau et tristement energique de pauperisme, en-

vahit des classes entieres de la population,... elle tend a s'accroitre progressi-

vement, enraison meme de I'accroissement de la'production indiAtrielle;... elle

ri est plus un accident, mats la condition forcee d' une grande partie des mem-

bres de la tociete...
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vizio capitale che rode la civilta mmlcrna sotto nome di pauperi-
smo 1

. Come vedete , nuovo e il vocabolo
, nuova e la cosa-, e

quesla e di tal natura che in Roma ncanche pu6 sospettarsi, non

essendo qui quegli sterminati opifici che danno occasione al pau-

perismo tecnicamente inteso.

Resta dunque che supponiamo aver voi nominato pauperismo

quella poverta ordinaria che fu e sard sempre in tutti gli slati, ma
che per Roma diviene un delitto. Or come fun-mo ( proseguite di

grazia a darci i vostri consigli) come faremo per comhinare la can-

Id, di cui il governo fa profession, colla beneficenza dei cittadini in

modo da ottenere quello che voi dite un risultato sicuro ? Due mez-

zi io trovo nel vostro articolo
,

il prime e quello che voi un po' ri-

devolmente suggerite in questa formola; 1'ozioso senta che Io spi-

rito di carita fomenla 1' ozio ; e che noi abhiam ridolto alia con-

traddittoria 1 ozioso senta che la carita non fomenta 1' ozio .

questo e un precetto universale, o piultoslo un fine da conseguir-

si che accettiamo a hraccia aperte. Ma con qual mezzo consegui-

remo noi questo fine? Come faremo atlinche la carita non fomenli

1' ozio?

A quanto pare non vi dispiacerebhe che si adoperassero contro la

mendicita i provvedimenti saviamente usatt contro il colera. E, gia

Io sappiamo , per certi filantropi umanitarii il mendico e il cole-

ra camminano di pari passo; e bcata quella societa che sa incor-

donarsi contro il primo non meno che contro il secondo. In Roma

per altro, ove il governo fa professione di carita, capirete anche voi

che quesle ricette di Rielfeld, di Malthus c di altri medici di questa

scuola diflicilmente trovano farmacie che le spediscano.

Si potrebbe fare una accolta di quanti accatloni invadono It contra-

de della capitale, vero obbrobrio per Itoma e incarcerarli come altro-

1 Cest ce qui nout a conduits a auymenter d'un nouveau mot 10 i-ocabulai-

re de* malheurt et de* louffrance* de I'humanite et a designer ee vice capital qui

range la moderne cii-ifualfon tout le nom de paupcrismc . (Encyclop. pg. 707

vol. 18)
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ve si use, condannandoli a lavori forzati *. Ma anche questa ricetta

in Roma non pu6 avere molto credito per le ragioni che altrove ac-

cennammo 2
, ripugnando ugualmente e alia carita professata dal

governo e alia beneficenza cui sono inclinati i cittadini. A voi pia-

cerebbe una commissione che si tolga il santo
,

t7 caritatevole pen-

siero di visilare le officine che licenziano i lavoranli , di penetrare

nelle case per ordinare lavori e rimovere i pericoli ai quali sono espo-

ste : pare in somma che vorreste una specie di tribunale d' inquisi-

zione che separasse le pecore dai capretti, i lavoranti dagli oziosi.

E questo in verita potrebbe far sentire a costoro che la carita non

fomenta 1' ozio. Ma avete voi riflettuto alle chiacchiere che si. fa-

rebbero dai pari vostri contro questa nuova inquisizione che osasse

penetrare nell' inviolabile santuario del domicilio cittadino per esa-

minare chi lavora e chi non lavora? In quanto a noi temiamo lorte

che il rimedio ayesse ad essere peggior del male ; e che dove ora

si biasima il governo per la cristiana carita di cui fa professione, gli

si rinfaccerebbe poscia di professarsi cristiano e di trattare da tur-

co. Vero e che questa missione inquisitoria verrebbe mitigata nel

vostro sistema, in quanto gl' inquisitori darebbero del lavoro agli

operai, i quali a vostro dire vi hanno tutti un santo dirillo. Ma

anche qui, caro mio, voi sfoderate una dottrina che in Roma fu

sempre, e.che oggi incomincia anche altrove, ad esser ridicola e a

farvi compatire. E non vedete che sarebbe proprio un piantare it

principle del socialismo
,

di quel socialismo tirannico secondo cui

non piu i ladri ma il governo in petto ed in persona toglie a chi

ne ha per dare a chi penuria ? Oh questo davvero che in Roma

non si fara, specialmente dopo le belle sperienze che fece in questi

ultimi anni la repubblica francese. Se siete uonao che sappia alcun

che del mondo sublunare (delquale in verita 1'articolo vostro non

mostra molta perizia) dovreste ricordarvi come sfumarono in men

1 Or cet(e situation nouvelle se divofle en ce moment meme a no* regards...

Depuis un quart de siecle seulement on avait commence d mpeonner hur eon-,

fence; aujoufd'htti le pauperirme montre a nu set colostales et hideuses propor-

tions. V. VILLENEUVE BARGEUONT Economic politique. Introd. pag, 15 et 16.

2 V. Civijta Cattolica vol. X, 2 serie, pag. 183 segg.
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di due anni quelle non poche migliaiu Hi (ranchi destinate dall' as-

semblea repubblioana a soddisfare quel preteso diritto al lavoro. S
mai ne foste al buio , potete leggere un recente articolo della Re-

vue dts deux mondes * che no racconta la storia ; e capirete che se

gli alberelli dei cerretani politiri ed economist! fanno ridere talvolla

Pasquino e Marforio, la colpa non & tutta delle costoro procarita.

Ma se qui non si conosce il santo diritlo ad avere del lavoro a

spese di chi non ha bisogno di far lavorare; ben si conosce il san-

to diritto di avere del pane, e per6 si gitta, come voi dite, ai pove-

ri 4/ pane della caritd che amilisce , /' 060/0 che
, come voi dite,

corrompe. E sapete perclii si continua a gittar questo pane , que-

st'obolo? Per la stessa ragione per cui ai riccbi non si tolgono quel-

le ricchezze che pur troppo corrompono anch'esse. II diritto del ric-

co a non perdere il suo e quel del povero ad avere il pane sono fon-

dati sul principio medesimo, sulia necessita di sostentamento. Abo-

lire un tal diritto per ragion dell' abuso egli c un mozzare il collo

per guarire il mal di capo.

Si conosce anche in Homa il dovere di Itrorare quando si pud, t

per6 in quell'istituto della beneficenza, il cui carattere a voi sembra

comico, anche i vecchi invalid!. HnclnV hanno for/a di strascinare

una carriola con un pugno di terra, si vuole che con questa lieve fa-

tica sudino il loro pane: il quale pero si lanrisce gratuitamente dalla

beneficenza medesima a molti altri le cui for/.e piu non bastano a

quella carriola. Ma anche questo a voi dispiace, e ri prende compas-

sione dei vecchi che lavorano quel poco che possono e a modo, co-

me voi dite, di passatempo ; e vorresle ehe rostoro non lavorassero

c che la beneficenza facesse lavorare i giovani a costruire un quar-

tiere in qualche loogo disabitato di Homa, destinandone le rmdi-

te ad accrescerne i fondi. Cosi la clusse dei ricchi paghera il suo

tributo pel bene dei poreri, troreranno questi il mezzo di impie-

gare I

1

opera. . . . procacciando la sussistenza.

Anche questo consiglio non sarebbe cattivo , ma giunge un

po'tardi, essendosi prorveduto gia da qualche tempo a questa abita-

I i AprilelSKi.
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zione che voi bramate per bene dei poveri. Si, esisle gia da qualche

tempo una pia associazione la quale, sotto la direzione di persone co-

spicue, ed anche con qualche sussidio ricevuto dal governo, si ado-

pera a preparare abitaz'ione ai poveri; e gia nei dintorni di S. Cri-

sogono si dispone a continuare 1' edifizio a tal uopo incominciato.

Oltre a questa pia associazione parecchie altre sarebbero degne di

essere ricordate con lode, e massimamente quella che volge le sue

cure a dar lavoro agli artisti disoccupati. Pubblica e frequentata e

la vendita degli oggetti fatti eseguire da questa pia opera; per la

quale evvi un fondo composto dalle mensili oblazioni e contribu-

zioni di molti.

Se non che voi vorreste imporre i vostri regolamenti a codeste

opere con un tanlino di quel despotismo economistico
,
senza cui

(par fatto apposta) certi filantropi non sanno suggerire un benefi-

zio : e per dar lavoro ai giovani volete toglierlo ai vecchi. E perche

pretendere assolutamente che il bene si faccia a modo vostro ? Se il

governo pontificio batte altre vie
,
e lascia ai vecchi il loro obolo

e il passatempo della loro carriola, trovando nella carita cristiana

nuovi fondi con cui mette mano a ben altre imprese che di fabbri-

care soltanto il quartiere dei poveri , perchfe volete biasimarnelo ?

Se voi veniste a Roma vedreste quel che ha veduto il mondo in-

tero accorso nei mesi passati alia gran funzione della definizione

dommatica : vedreste che
,
senza parlare dei quartieri pei poveri ,

degli scavi all'Appia, degli edifizii e riparazioni alia Scala Santa, del

ristauro a tutte le mura verso porta S. Pancrazio,a S. Pietro in Mon-

torio ecc. ecc., la sola Basilica di S. Paolo, i cui lavori tuttora pro-

sieguono, pu6 dirsi una cascina, non per muratori soltanto (ai quali

soli sembra che voi pensiate) ma per tutte quante sono le arti dal-

1' ultimo dei marangoni fino ai successor! del Cellini e del Canova.

Che se noi volessimo annoverare ad uno ad uno i grandi restauri e

lavori che in tal congiuntura si fecero e si slanno facendo in Roma

e specialmente le opere nelle chiese, ne potremmo tessere un ca-

talogo da stancare la pazienza di qualunque lettore.

Ma se tanta carita non basta a quello sciame di poveri, come voi

dite, che daimonti deW Abruzzo, dalle maremme eperfino dai Ion-
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(ant appennini si versa ntlla ciltd asscdiando i caffr, le locande, le

irattorie, trattovi dull a beneficenza dei cittadini e dalla carita di cui

fa professione il govemo ; confessatelo
, Corner* carissimo, il ri-

medio da voi suggerito non prova: e se vogliamo togliere i poveri

dalle contrade, o bisogna incarcerarli, castigando cosi 1' esser po-

vero, o sbandirli a morir di fame cola dove o la ricchezza o la ca-

rita e minore.

II che sarekbe tanto piu ingiusto e spietato, quanto die lo scia-

me di poveri sapete voi di chi si compone in gran parte? Si corn-

pone delle famiglie nomadi di quci bifolchi e mietitori che da lon-

tani paesi vengono ad aiutare la coltura e la messe dell' agro ro-

niano. Certi economisti di tempra un po' piu liberate non avrebbero

forse diflicolta di separare anche qui le pecore dai caprelti; e con-

cedendo all'abruzzese robusto che venga a mietere per comodo dei

ricchi, ne rispingerebbero nelle proprie parrocchie (
come fa 1'In-

ghilterra) le mogli e i figli a mendicare la tassa dei poveri. Questo

per altro mal si addice al noslro cattolicismo: la moglie che coi figli

segue ii marilo e la benvenuta fosse pur vero ci6 che dite, che as-

sedia i caffe e le locande e i nostri ricchi non sentono 1'afa dei cencl

a segno di volere morto di fame il poverello. Ma nell'osservar quel-

io sciame di poveri persone ben informate suspettano che in man

canza <!' un buon telescopic abbiate usato il microscopio.

Ma questo tesoro di carita Romana come , interrogate voi
,
come

.si difl'onde nel popolo ? a quali miglioramenti apre t adito ? A pochi

ed inconseguenti per non di're immora/i. / ten poveri non ardiicono

assediare le sale dclla pubblica beneficenza ... /a caritd dei nostri

antenali, mentre frultare dovrebbe il ben essere e la moralitd del po-

jjo/o, lo corrompe, lo seduce, lo rende vizioso e vile.

Kccoci- dunque al solito argomcntr. , a quell' argomento che si

sente dapertutto contro la pubblica carita. Dapertutto si lamenta

che gli oziosi ne ingrassano e i dabbene ne rifuggono. Ma sapete

voi quanti sono in Roma i provvedimenti anche pei poveri ono-

rati e vergognosi? Le sole congregazioni di artisti ed operai quanti

sollevano delle famiglie dei lor congregati ! E quel nuraero stra-

grande di case religiose che alimentano alia porta con tanto vo-
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stro rincrescimento gli accattoni , sapete voi qoante famiglie ono-

rate alimentano in segreto? E quei principi Romani, quei nobili ,

quei ricchi i quali sarebbe pur tempo ,
voi esclamate

,
che incomin~

dassero a venire in soccorso delle famiglie indigenti , sapete voi da

quanto tempo banno cominciato? Siete si nuovo nel mondo che

ignoriate la carita, benches velata dalla modestia cristiana, delle fa-

miglie Borghese ,
delle Doria , delle Colonna ,

delle Cesarini ? II

solo principe Torlonia , oltre il pane continue che da ad ogni ge-

nere di opifici, sapete voi quanto spende e nei soccorsi alle paroc-

chie e nei ricoveri da lui fondati e mantenuti ? E le quattro confe-

renze di S. Vincenzo de Paoli non banno elleno la carita a domi-

cilio per loro ufficio principalissimo?

Ma ohime, questa povera congregazione di S. Vincenzo de Paoli

ci verme nominata in mal punto, giacche da voi si deplora , ( e a

carattere corsivo perch6 a niuno sfugga la maldicenza ) che non

tegua esattamenle lo spirilo del suo fondatore. Peccato che non ab-

biate spiegato meglio la vostra ammonizione ! Quei buoni congre-

gati, cui la direzione di personaggi, per prudenza e religione notis-

simi a tutta Roma, non bastano a tener sulla buona strada sotto gli

occhi del Vicario di G. C., avrebbono potuto emendarsi sotto la di-

rezione ascetica del Corriere italiano ispirato forse dal gran rabbino

di Vienna o dai lumi del razionalismo alemanno. Ma poiche il Cor-

riere ilaliano alle ammonizioni non aggiunge le istruzioni, altro

non possiam fare se non ricordargli che una delle quattro confe-

renze e composta di forestieri che attinsero altrove lo spirito del

fondatore ,
se pur questo fondatore non e un grnnchio da lui pe-

scato nel Danubio l. Possibile che 1* abbiano perduto al passo del

Tevere come le anime di Virgilio al varco di Lete? E che solo il

corrispondente del Corriere ne abbia raccolto 1' eredita a Ponte

Molle come Eliseo il doppio spirito nel mantello di Elia?

1 Par che il buou uomo creda S. Vincenzo de' Paoli fondatore di questa so-

cietfc, quando n' e H protettore scdto da quegli studeuti che in Parigi le dierc-

no principle nell' anno 1832.
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Anche questo sara tra i possibili. Pur nondimcno permetteteci,

caro Corriere, che tomiamo a rimeritare gli amiclievoli vostri consi-

gii ed ammonizioni augurandovi da tutti i numi un buon telescopic

che vegga i fatti di Roma quali essi sono, e una buona scatola di

tahacco che scaricandovi ben bene il celabro vi sereni 1' intelli-

genza e vi chiarisca i veri principii della carita. Allora vedrete che

in Roma, come si gella (linguaggio vostro) iJ pane della carita, cosi

si getta il mezzo di lucrarlo : che vi sono in Roma lavori pubhlici

a iosa come vi sono privati e nobili e ricchi e principi che danno

lavoro al popolo, che vi e car i la verso i poveri vergognosi , come

vi & verso i pubhlici accattoni. K la pi6 bella prova che il lavoro

non manca e la tassa dei salarii maggiore che alt rove in Italia ', le

volontariericreazioni con cui da certi operai si perdono le gioniate

di lavoro
,

il ritardo e la diflicolta con cui il committente ottiene

Fopera : indizii tutti che la domanda del lavoro e maggior che Yof-

frrta ,
il che voi sapete (od almeno dovreste sapere) che cosa vuol

dire nel linguaggio degli economisti.

Se poi, scaricatovi il celabro dai fumi che I'ingombrano, consi-

dererete i principii con cui Roma procede in tal materia, capirete

esserc impossibile il far correre qui in Roma certa moneta falsa

che si riceve altrove ad occhi chiusi. Finche ion istabilite voi pri-

ma per legge che sienc condannati al lavoro ed alia carcere , in

i Abbiam detto ben pagati gli operai di Roma che pOMOtio caleolarai, nn -

che in quest i tempi di penuria, alia media di baiocclii 30 al giorno ouia circa

Scudi 90 in giorni 300, equivalent! approssimativanicnte a franrbi 500. Consul

tale \'Economic politiqut CHretienne del citato YILLEMEITE BARCF.MOMT lik.'l ,

cap. 9, nota ultima e troveretc che a IJIla una delle piii industri citti di Fran-

cia il valore della giornata e stimato nei tempi piii felici ad un franco e 75 e

per conseguenza in 3(M) giorni 525 fraiicbi .r.me vedete 1'operaio romano nou

diigrada. Abbiam delto die in Houia il paupemu.o dee naliiralmcntc aver poca

forza, vedasi il ciUto VILI.KNUU lib. 2, cap. \. Noui *e croyoni pat nout

tromper en avanyant que le pauperitnif marche parlout en ration de I'agglomi-

ration ( de raecroiiiement de la population ouvritrt. de la direction donnfe a

Tindutlrie. de la concentration de* eapitauf et des bentfeti du travail, et tur-

tout dM reldchtment dtt principu mora*x et reliyitux .
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pena dell' ozio, gli oziosi ricchi ed agiati, Roma non sapra mai in-

dursi a condannarvi gli oziosi poveri solo perche son poveri : in

Roma c' e una uguaglianza un po' piu vera che la famosa egalitt. Se

non dimostrate prima che il governo possa crear danaro dal nulla,

questo governo mai non s' indurra a riconoscere il santo diritto di

tutti al lavoro. E se questo santo diritto non viene riconosciuto, il

governo Pontificio non s' indurra mai a togliere ai ricchi 1' aver

loro per regalarlo ai poveri. E se dalla poverta nascera chequalche

accattone mai faccia, punira il delitto nel colpevole, non infliggera

pena preventiva all' innocente. E se finalmente dalla carita sover-

chia nascera 1' abuso di qualche ozioso che pu6 vivere senza fatica,

si consolera pensando che schiva un altro abuso di far morir di

fame quegli ancorche faticano. Seguendo questi principii il governo

sara coerente alia professione ch' egli fa di carita verace, di carita

cristiana; e ottenuto questo, poco dee calereal governo de' biasimi

o delle lodi de'politici, ed anche delle vostre, sig. Corriere italiano.

Del resto, prima di avventar le vostre censure contro il Governo

Pontificio, prudenza volea che esaminaste ci6 che altrove si adopera:

e forse al paragone avreste veduto che Roma non e si mai assortita

come a voi seiubra. Certamente se vi ha paese che per titolo di ca-

rita cristiana meriti gli elogi di tutta Europa egli e la Francia, cui

tocco la bella sorte di destare ad emulazione perfino la fredda e

calcolatrice Inghilterra. Or bene toglietevi in mano il rapporto del

barone di Watteville al ministro dell' interno teste pubblicato a

Parigi dalla stamperia imperiale sotto il titolo Slalislique des tta-

llissemenls de bienfaisance, e vedrete quanto anche cola abbiano a

dolersi dell' amministrazione di pubblica benelicenza. E sapete qual

e il rimedio a cui ricorrer vorrebbe il barone relatore, specialmente

pel soccorso a domicilio? Vorrebbe ricorrere alia mano delle reli-

giose, le sole, die' egli, che sappiano realmente spargere questo

balsamo sulle piaghe del povero. II perche, invece di suggerire i

rimedii degli economisti di sbandire, d'incarcerare, di rubare ai ric-

chi, di violar testamenti e simili altre dolcezze: per interesse del

povero, dice, e per interesse di una buona amministrazione
,
biso-

gnerebbe, ovunque bastano le entrate, istituire delle case di queste
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pie religiose che vanno esse stesse distribuendo a domicilio la

carita *.

Or queste sante religiose sapete voi d' onde prendono le Ion

ispirazioni ? Le prendono dal cattolicismo di cui Roma
'

centro ,

il Papa oracolo. Pensate se debba poi essere tanta qui in Roma la

malrersazione dei fondi di beneficenza e 1' abbandono dei poveri

ch'ella dovrebbe soccorrere. E notate che questa, Roma ove ha sede

la religione che tanto puo nell' amministrare, ha
, secondo voi

,
di

sola carita pubblica un fondo di 4 milioni 200 mila franchi, ai quali

debbono aggiungersi le particolari limosine, le collette, le istiluzioni

private ecc., per meno di 200,000 anime
,
laddove la citta di Parigi

per 7 o 80(XK)0 anime non ha che due milioni e 296,000 franchi *.

Confessatelo, caro Corriere, le lagnanze del vostro corrispondente

potranno sembrare a piu d'uno, se non malevole, almeno esagerate

ed irragionevoli. Ma tant'e; quando si tratta di governo Pontificio

tutto e vitupero innanzi a certi occhi aflascinati; e non solo agli

occhi di miscrcdenti arrabbiati , che maledicono per Curia dia-

bolica, ma talora anche di mediocri cattolici che non si avveggo-

no del laccio nel quale incappano : e in tanta voglia che corre di

malmenare ogni governante legittimo ,
credono cosa indiflerente

T involgere nella stessa condanna anche il Gerarca Supremo, il Vi-

cario di G. C.
;
senza avvedersi e della prim a causa onde muovono

le malJicenze e degli efTetti perniciosi che ne conseguono e del

reato del mormoratore. Vonrete voi permetterci, lettor gentile, che

sopra tale argomento richiamiamo altra volta la vostra attenzione?

1 C'est turtout dant la distribution dei tecourt a domicile que ft pieuttt fi-

let lont d'urw neeeiiite abiolue. Ellet teulet remplittent ricllement le devoir at

vititer let pauvret. Let la'ict ne peuvent accomplir re devoir en tout tempi tt en

toutet circonstanm. Leur pretence d'aillewt n'apporte pat au mime dtgrt ckit

V indigent cet contolationt morale* qui atcompagnent toujovrt la religieute.

Let teult bureaux de bienfaitance dont let tecouri toient vraiment rfficacet

tont ceux , ou cet dignet femmet lei diitribuent ellei memet. Dant Vinterit du

pauvre, dan* celui d'une bonne adminittration il foudrait en inttitver partowf

ou le montant det revenut permit de tubvenir a leurt dtpenttt.

% WATTEVILLE pag. 3.

Serie 77, to/. X. :{ *
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III.

Sludii sulla Divina Commedia di GALILEO GALILEI
, YINCENZO BOR-

GHINI ed ailri : pubblicati per cura ed opera di OTTAVIO GIGLI

Firenze Felice Le-Monnier 1855.

Se della grazia del volto fu lecito dire ad un antico ch' ella e una

tacita si
,
ma eiu'cacissima lettera di raccomandazione, non sara a

noi conteso 1' affermare che il titolo di quest' opera fu per noi ua

ealdissimo invito a leggerla senza indugio per darne il piu presto

che si potesse uri ragguaglio ai oostri lettori. Ed in vero si pu6 dire

con verita che quante son le parole del frontespizio , altrettante

sono le ragioni del favellarne. La fama ognora crescente del secon-

do Omero presso tutte le nazioni civili; la celebrita de'due sommi,

dei quali vengono ora in luce gli studii sopra la Divina Commedia;

la perizia del Gigli nel pubblicare i testi di lingua ,
erano ragioni

per noi- validissime non solo per non trascurarne ma per non diffe-

rirne 1'esame. A queste s'aggiugneva il sospetto (per verita tutt'al-

tro che temerario), che dagli studii sopra la Divina Commedia nel

cinquecenlo si cogliesse il destro di lendere qualche laccio alia

gioventu italiana. Per tutte queste ragioni prendemmo ad esami-

nare attentamenle la nuova opera pubblicata dal Gigli ;
e ci gode

1'animo di annunziare che, tolti due luoghi di cui diremo piCi
in-

nanzi, a noi sembra libro che gli studiosi di Dante polran leggere

con utilita non mediocre. Ma prima di esporre le ragioni chenein-

ducono a recar questo giudizio dell' opera, accenniamonein poche
.

parole la contenenza.

La prima cosa che ci si fa innanzi in questo volume e un for-

bito discorso preliminare ,
nel quale il sig. Gigii intitolando il suo

lavoro all'esimio scultore Emilio Santarelli viene ordinatamente

ragionando intorno a ciascuno degli scritti che vengorib ora in luce

per opera sua. Tali sono due lezioni di Galileo Galilei intorno

alia ligura ,
sito e grandezza dell' inferno di Dante Alighieri. Sue-
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cede a queste il dialogo di Girolamo Benivieni sopra lo stesso argo-

mcul.i ristampato con buona rngione dal Gigli e perche divenuto ai

tempi nostri assai raro, ed ancora per la strettissima attenenza C!M

ha colle due precedent! lezioni del Galilei . le quali ban per iscopo

principalissimo il difendere le opinioni del celebre Antonio Ma

iit-iti. prinripale interlocutore nel dialogo del Benivieni, dalle op-

pugnazioni del Vellutello. Vengono dietro a questo due lettere

astronomiche e una lezione sopra i canti IX e XXVII del purgato-

rio dettate da incerto autore, ma per la perizia nelle cose aslrono-

micbe e per la somiglianza dello stile, giudicate non iiidegne d' es-

sere altribuite a Galileo Galilei. Le scritture tin qui annoverate

formauo pressoche mezzo il volume de' nuovi Studi sopra la Di-

vina Commedia c abbracciano 147 pagine. Poco piu di alin ttanio

sono riempite da varii scritti finora inediti di Vincenzo Rorgbini ;

fra i quali son primi non meno di ordine che di merito una Intro-

duzione al poema di Dante per Vallegoria, e una Diftsa di Dante

come cattolico. Seguono di poi alcune Osservazioni intorno ad Er-

rori di alcuni commentatori di Dante e principalmente di un falso

Vellutello; pareccbie varie lezioni cavate da anticbi codici della Di-

vina Commedia ;
di poi alcune osservazieni sopra le bellezze not ale

ne' conti dell' inferno dal XVII al XXIII; e finalmente diversi pen-

sieri sopra Dante i quali benche lavoro piuttosto abbozzato rhe

perfetlo pur valgono a dimostrare quanto il Borghini avesse profon-

(lamniti- studiato nella Divina Gommedia : onde con gran ragione

il Gigli castiga la presunzione de' moderni, nel credere di aver detto

piu degli antichi che molto seppero e videro, e la ingratitudine nel

lasciarli senza I' onore di un cosrienzioso esame e d' una pregevol*

slam pa.

La qual sentenza puo giustamente ripetersi ancora delle scrilture

del Borghini qui mentovate benche delta da lui a proposito dell' ul-

tima parte del suo lavoro; la quale sank tenuta in grandissimo pre-

gio dagli sludiosi del sommo Alighieri ,
siccome quella cln- in 37

pagine ottimamente distribuite a forma di tavole sinottiche ci pre-
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senta un Risconlro e una scelta delle varianti di selte manoscrilti

Mia Divina Commedia falla sopra il testo d' Aldo 1515 nel 1546

nella Pieve di 5. Gavino in Mugello da Baccio Valori, Benedetto Var-

C/M, Luca Martini, Alessandro Menghi, Camilla Malpigli^ e Gugliel

mo di Woferi (scrivi Noferi) Martini. E della contenenza dell' ope-

ra sia detto a tanto.

Facendoci ora all' utilita di essa, per due capi principalmente

possono riuscire frattuose le scritture novamente pubblicate dal

Gigli, e in quanto possono condurre ad una piu chiara intelligenza

e ad una stima sempre piu alta dell' immortale poema di Dante
5

ed in quanto possono riuscire vantaggiose a mantenere in onore la

lingua e lo stile veramente italiano. E perci6 che si attiene a

quest' ultimo yantaggio il nome stesso degli autori teste pubblicati

dal Gigli e pegno piu che bastante ad accertarne il merito delle lo-

ro scritture, e 1' utile che trarre ne possano gli studios! del purgato

scrivere, a condizione per6 che non manchino di quella che il Sal-

vini dicea grammatica del giudizio. Vero e che questa e principal-

mente necessaria pel dialogo di Girolamo Benivieni nel quale benche

splendano molte bellezze, s' incontrano tuttavia molte voci sgram-

maticate e latinismi assai duri e costrutti non imitabili a' giorni no-

stri, per non dare occasione di beffe ai saccenti che tentano dipor-

re in discredito lo studio della lingua per 1' abuso che ne faccia

qualche dabbenuomo il quale non sa distinguere 1' oro dall' orpello e

il pane da' sassi. Anche nelle scritture del Borghini e piu in quelle

del Galilei non mancano voci sregolate o non piu ricevute dall' uso,

almeno per la prosa ,
le quali ,

senza fallire alia riverenza dovuta

agli autori, ben poteva il Gigli ridurre alia migliore ortografia, quaK

sarebbero e. g. adamo, deviamo e douiamo, si estendessi, venghiamo,

sciemata e sciemando e sciescro, vadia, notorono e arrivorono e vedde

e vissono e saperemo e auta e ardissono e dui e lui per egli e aves-

sino e devano e abbino con altre molte che tutte s' incontrano nella

prima lezione. Ma tali arcaismi od errori o fiorentinerie chi abbia

fior di giudizio non s' invaghira di trasportare ne'proprii scritti; e in
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quella vece si studiera tli far tesoro delle tante voci e locuzioni

elette, nobili e proprie che ivi stesso si leggono, fra le quali molle

ce nc ha finora o del tutto maneunti al vocabolario o non confortate

d'esempii autorevoli, o non registrate in quel senso in che le adope-

ra il Galilei. Ne questo e vantaggio ristretto ad assai pochi lettori

siccome proprio di que' soli che dieno opera ad arricchire il tesoro

della lingua, ma comprende due classi di persone assai numerose ,

i cultori delle scienzc fisiche e de' filologici studii. Ed infatli se i

primi si facciano a leggere attentamente le lezioni del Galilei e il

dialogo del Benivieni, vedranno significati con ottime voci italiane

nii.il i concetti che da un secolo in qua ne' lihri scientific! vengono

espressi con vocaboli mendicati da lingue straniere. Le prose poi

del Borghini son da tenere in gran pregio per le belle osservazioni e

avvertenze ch'esse contengono, le quali possono valere di sicurissima

scoria nello studio de' classici e nel fame altrui notare le bellezze.

Di quanta importanza sia I' uno e I' altro vantaggio, non e chi nol

vegga, essendo queste due doti, a cosi dire, il vero termomctro dal

quale si puo giudicare sicuramente del valore di un maestro in

form are ne
1

suoi discepoli quella squisilezza di giudizio che suoie

chiamarsi buon gusto. Che se molto rari sono i maestri i quali pos-

seggan quest' arte, ne e cagione la cosa stessa assai piii difficile

che a prima vista non sembra : ed ancora ne sono in colpa i novelli

i ed anche i vecchij commentalori che siccome ben nota il Gigli

declamano il t>elh, ma spessonon sanno mostrarlo 1.

Ma cid non si pu6 gia dire del Borghini ,
a cui non molti si po-

tranno contrapporre o nella perizia in discoprire le
piii riposte bel-

lezze della lingua, o nella facilita di spiegarle. Delle quali doti aveasi

gia una convincentissimd prova nelleAnnotazioni ad altri testi di lin-

gua e massimamente in quelle che furcn da lui distese intorno al

troppo famoso Decamerone
;
ma prova nullamen salda ci porgono

le prose pubblicate dal Gigli nelle quali vediamo i medesimi pregi

\ Pig. XXX.
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ammirati nelle altre scritture gia divulgate, ma senza un difetto

che, quantunque originate da lodevole cagione, non pu6 essere che

a lungo andare non rechi alquanto di noia. Cio sono quelle tante

proposizioni alternative con cui lascia a' suoi lettori la scelta del-

V opinione che stimeran pih conforme alia verita. Or questo modo

di scrivere se vale a dimostrare che il Borghini accoppiava ad una

rara dottrina una squisita modestia, non e men vero che quel tro-

varci pressoche ad ogni pagina nell' incertezza delle opinioni dase-

guitare, produce in noi quel medesimo effetto che nel viandante il

vedersi ad ogni pochi passi aperte innanzi due strade senza sape

re quale il conduca al term 'me desiato e quale ne lo allontani. Da

tale difetto osservato da noi ne'Discorsi, che pur sono da annovera-

re tra le piu belle prose del cinquecento, semhrano al tutto immu-

ni le scritture teste divulgate. Delia qual diflerenza stimiamo che

fosse cagione 1' essere state imprese da lui per esercizio priva-

to e per diromper lo stile, siccome egli dice
,
non con intenzione

di pubblicarle. Di qui avvenne che egli esprimesse la propria sen-

tenza con molta liberta e talora con formole assai vive e piccanti ,

e quali non si sarebbe per avventura consentito in un' opera desti-

nata alia stampa. Ma checchessia di tal congettura, fatto e che que-

ste scritture del Borghini riusciranno utilissime agh studiosi mas-

simamente per la prosa familiare
,
la quale con gran ragione e dal

Borghini creduta sommamente difficile *.

E della utilita che per conto della lingua possono fruttare questi

studii basteran questi cenni, se pure a non pochi tra i nostri letto-

ri non sembreranno per avventura soverchi. E questa considerazio-

ne ci consiglia ad andare assai piu rattenuti in esporre il secorido

capo proposto fin da principio cioe \" aiuto che porgono ad acqui-

stare un' intelligenza ed una stima sempre maggiore dell' immortal

poema dell' Alighieri. A cogliere questi preziosissimi frutti con

duoono per nostro giudizio tutti gli scritti compresi ticl presente

l Pag. 305.
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volume clie abbiamo annoverato piu innanzi. Opportunissimi sono

in primo luogo quelli che sono indiri/./ati a tlivisar chiaramente la

figura, il silo e la grandezza dell' Inferno. E per fermo concedasi

pure a Dante Lanta potenza in descrivere quunto egli avea di forza

ad immaginare, e uienledimeno da confessare col Galilei che lascio

1' inferno si nelle sue tenebre ofl'uscato che ad altri dopo di lui ha

dato cagione di aflaticarsi gran tempo per esplicare questa sua ar-

chitettura. Egli e vero die a diradare quelle tenebre furono rivol-

te le fatiche di parecchi nobili ingegni e no' secoli precedent! e nel

nostro e non puo negarsi che vi recarono inolta luce; stimiamo con-

tiillofii'i che diflicilmente si trovi chi abbia trattato siiTatta materia

con tanta e vigoria di prove e chiarezza di esposizione quanta ve-

diamo negli scritli teste pubblicati, ma singolarmente nelle due le-

ztoni del gran matematico iiorentino; le quali dilliciimenle si ere-

derebbero smite da un giovane di soli venti<{ualtro anni,se per Tu-

na parte il Gigli non lo dimostrasse con irrepugnabili argomenti, P

per 1' altra non fosse uolo che yid da (re anni era il Galilei riputato

valente geomelra, e in molio tuntie prasso gli scietixiati per arrrper-

feziunalo la leoriade ceiilri di gravitd '. Pertanto i giovani chede-

siderano il internarsi nello studio di Dante ; scolpirsi nellaincntc

una immagine ben contornata e precisa dell' inferno da lui descrit-

to troveranuo nel Galilei una sicurissima guida, ed insieme ver-

ran no a conoscere che a nessuuo scrittnre meglio che a Dante si af-

fa la lode che tutti gli danno di poeta filosofo, siccome a quellodel

quale con altrettanta ragione che di Omeropuodirsi con verita cho

nil mohtur ineple.

Nientemeno vantaggiosi riusciranno i due primi discorsi di Vin-

cenzo Borghini sopra citati-, o a meglio dire riusciranno ancor piii,

pert-he in essi 1' A. volse \ aniino ad illustrare non sola una part*,

ma tutta quanta la Divina Commedia. K quantoal primo, nelquak>

il Borghini fassi a ricercarne il senso allegorico, i da presupporre

1 Pig. IX.
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qual cosa indubitata che a questo mirasse il poeta nell' opera sua

oltre al senso letterale-, tante volte e si chiaramente il manifesta ai

lettori esortandoli ora a mirar la dottrina che s'asconde sotto il ve-

lame del verso; ora ad aguzzare ben gli occhi al vero, trapassando

il velo del quale a studio lo cuopre ,
ora a servare il solco lasciato

dalla sua piccioletta barca d'innanzi all'acqua che ritorna eguale. Ma

nel cavare questo senso allegorico egli e pur troppo avvenuto che

parecchi non interpretassero 1'intenzione dell'Autore ma piu presto

facessero che il poeta interpretasse la intenzion loro 1. Delia quale

violenza usata manifestamente al sommo poeta dagli scrittori ita-

liani e dagli stranieri
,
se fin da' suoi tempi si lagnava con ragione

il Borghini, che avrebbe detto all'udire non diremo gia le stranezze

solo dei Rossetti, dei Lyell, e degli Aroux, ma di certi italianissimi

che regalano a Dante le strane loro utopie ? Ma Tinterpretazione del

Borghini sara poi ella in tutto conforme all'intenzione dell'Alighie-

ri ? A questa dimanda aspetteremo che dian risposta definitiva al-

tri di noi piu versati nello studio di quel poeta. Nientedimeno ci

sembra di potere affermare che gli studiosi di Dante la troveranno

stabilita con ragioni molto probabili. Che se giudicassero avere er-

rato il Borghini nello stimare che Dante mirasse a mettere insieme

una etica crisliana compita e perfetla, conforme all' evangelio e leg-

ge cristiana e a quello che hanno scrilto i Sanli Padri e ancora alle

veriladi dei filosofi dove ha poluto la ragione umana
;

contuttocio

1'errore di lui e per le cagioni onde nacque e per gli effetti ch'egli

e ordinato a produrre nell'animo dei lettori e ben altra cosa da cer-

te altre interpretazioni deltate dall'odio del Pontificate, e dalla bra-

ma di mettere a soqquadro 1' Italia. Ora da tali affetti era lontanis-

simo 1'animo del Borghini ricco non meno di pieta che di dottrina.

E ben ne fa testimonianza la Difesa di Dante come cattolico, e par-

ticolarmente la risposta data a chi toglieva occasione di chiamare

in dubbio 1' ortodossia di lui per aver co' suoi versi lacerate alcuni

1 Pag. 163.
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sommi Pontefici. Infatti
,
accennali i passi sopra i quali fondavasi

quell'accusa, dimostra bensi che quella non avea luogo per non aver

lui parlato contro I'autorita, ma solo contro i costumi d'alcun Pon-

tefice; confessa nientedimeno apertamente che a tutti questi luoghi

non si pud dar risposla piu a proposito se non dire che T Autore

sia incorso nel medesimo mancamento che gli allri , i quali hanno

scrilto le medesime cose. Se cosiflatta sentenza fosse stata proferita

da noi, qualche ammiratore del Gioberti griderebbe allo scandalo e

al sacrilegio; e ripeterebbe la frase del suo applaudilo maestro che

Dante d turba i sonni. Ma poiche la proferi uno scrittore pieno di

tanta stima e venerazione per Dante qual fu Vincenzo Borghini ,

sofTrano in pace i Giobertiani se inviteremo i giovani a stamparsi

nella mente e nel cuore una sentenza feconda di un documento uli-

lissimo. Questo si e che nella stima di Dante (e lo stesso s'intenda

d' ogni altro scrittore )
si tenga quella misura che gli stessi gentili

prescrivevano doversi serbare nell'amicizia, che e quanto dire usque

ad aras. La quale misura ci duole che non fosse mantenuta dall'Edi-

tore di questi studii la dove deplora che non sieno finite anoora le

torture date agl'ingegni; e che in mezzo a tanta luce di verita, con-

quistate con gli stenti ,
con le prigionie e col martirio ,

si abbiano

ancora a sostenere lotte per non vedere incatenato il pensiero
*

.

Dove vadano a ferire queste parole non 6 chi nol vegga; e siam certi

che le persone assennate sentiranno compassione del GigU che non

vede la falsita dell' accusa lanciata contro i Pontefici di osteggiare

il sapere, e le conseguenze della liberta da lui vagheggiata, funeste

del pari alia Religione, alle scienze e alia civil comunanza. E ci6 sia

detto sol di passaggio e non con altro intendimento che di premu-

nire i giovani nell' abbattersi in leggendo alle parole sopra cilale

della prefazione del Gigli e ad un altro passo che poco appresso

s'incontra dettato dalla stessa passione *.

1 P.g. XVIH.

4 P.g. XX.
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Rimettendoci ora nel nostro cammino, tralasciate le altre scrit-

ture di Vincenzo Borghini, diremo alcuna cosa delle varianti poste

in fin del volume. Di tutte le parti di esso questa sarebbe la pih

importante e la piu gradita agli studiosi dell'Aligbieri se fosse vero

ci6 che scrive 1'Editore con una frase alia moda, che ella vale a pro-

vare che U tesht del divino poeta e ancora da farsi. Se il testo di

Dante sia da farsi o gia falto e quistione che noi lasceremo risolve-

re a' letterati d
1

altro polso che noi non ci conosciamo
;
ma quanto

al provare quella tesi del Gigli le varianti prescelte dall' onorevole

brigata di S. Gavino non ci paiono sufficient!. E per fermo una

mediocre pratica della Divina Commedia basta per avvedersi che a

quelle varianti si pu6 con ragione applicare quel che Marziale ci

Iasci6 scritto de' suoi epigrammi, e potrebbe dirsi d' ogni opera

umana :

Sunt bona, sunt quaedam mediocria, sunt mala plura,

Quae legis hie; aliter non fit, Avite, liber I;

o per dir qualche cosa di piu preciso, di quelle varianti alcuneso-

no di poca o di nessuna importanza ;
altre son tali che lungi dal

migliorare il testo, il peggiorano ;
molte linalmente sono pregevoK

ma gia in gran parte introdotte nelle piu riptitate edizioni. Con-

tuttoci6 la collazione di que' valorosi ingegni era meritevolissima

di vedere la pubblioa luce e per conoscere il giudizio loro intorno

a parecchi luoghi controversi anche oggidi fra gl' interpreti e per

avere una piu esatta notizia degli studii fatti sopra la Divina Com-

media, e molto piu perchfc alcune lezioni sono da accettare indubi-

tatamente per buone. Pertanto se non provano che il testo del Divi-

no Poema sia ancora da farsi, almeno dimostrano che in molti luo-

ghi pwA essere ridotto a miglior lezione
,
e perci6 non solamente

siam grati all' editore di questo nuovo vantaggio da lui procaccia-

to alle lettere, ma ci studieremo d' imitarlo pubblicando ,
dove eel

1 Spigramm. I, 17.
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consenta la copia delle materie , un buon numero di variant! che

mi dotto e cortese bibliotecario raccolse, a nostra ricliiesta, da pa-

recchi codici anlichi. Una sola cosa avremmo desiderate dal Gigli

nel pubblicare queste varie lezioni : e cio era che egli stesso avesse in

qualcbe modo contrassegnato quelle variant! che per suo giudizio

si dovrcbbero in qualche nuova edizioae di Dante sostituire alia

lezione falsa o men buona che tuttora incontrasi nelle stampe. Ma

quello che non fere il Gigli nutriamo speranza che sia per farlo

alcun letterato non men perito di lui
,
nel pubblicare gli antichi

nostri scrittori senza guastarli. Che se non ci viene disdetto di ma-

nifestare un nostro desiderio ,
da nessuno piu volentieri ci aspet

-

teremmo una nuova edizione di Dante che dal ch. M. A. Parent!.

A ci6 ne inducono gli studii gia da lui pubblicati sopra la Divina

Commedia e lo squisito giudizio nelle cose della lingua e la rara

facilita di significare ogni cosa con mirabile chiarezza e proprieta ,

ma soprattutto quella pieta e religione sincera che traspariscono dai

suoi scritti, le quali ci sono un pegno sicuro che avremmo da lui

un commento per ogni parte pregevole e da porre sicuramente in

mano alia gioventu italiana per introdurla nello studio del sarro

poema.
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CONTEMPORANEA

Roma 25 Maggio 1855.

I.

COSE ITALIANS.

STATI PONTIFICII. 1. II Santo Padre in Castel Gandolfo e suo ritorno in Roma
2. OfTerte pel inonumcnto in piazza di Spagna 3. Consulta di finanza

4. Belle arti.

1. La Santila di N. S. giunta felicemente in Castel Gandolfo, sicco-

me annunciammo nel quaderno passato ,
vi fu accolta dal Clero e

dalla Magistratura del luogo, e reoatasi direttamente nella chiesa, ove

ricevette la benedizione del SS. Sacramento, passo nel suo palazzo,

dove degnossi ammettere al bacio del piede il clero secolare, il rego-

lare e la magistratura del paese. Nei giorni seguenti ebbero 1'onore di

essere parimente ammessi al bacio del piede i membri della magistra-

tura di Albano, di Velletri e di molti altri luoghi vicini. II giorno nove

di Maggio il Santo Padre mosse a visitare la nuova stazione telegrafica,

che dal palazzo apostolico di Castel Gandolfo comunica colla cenlrale

in Roma, e nel dopo pranzo recossi a piedi per la galleria inferiore

nella vicina Albano dove mosse a visitare nel palazzo episcopale 1'Em.

Card. Patrizi suo Vicario generate in Roma eVescovo della diocesi alba-

nese; visito poi la cattedrale, compiacendosi di esaminarvi quelle parti

che ancora si stanno conducendo a termine. II giorno seguente par-

tiva di buon mattino colla sua nobile corte alia volta di Porto d'An-
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zio ove, ricevuto da parecchi cardinal! e prelati, e dalle magistralure

municlpali dl varil paesl viclni, avviossl alia piccola antica chiesa In

mezzo a numeroso popolo che Implorava la sua bencdizlone. Passo

quindi ad osservare i lavori del porto Innocenziano, e specialmente
la nuora scala o riva murata recentemente costrulta solto la dire-

tlone del professore Federlco Giorgi , per ordine di Sua Sanllta : I

quail lavori hanno per Iscopo dl rendere libero 11 passagglo verso II

molo e cos\ evltare II contatto della darsena. Mosse poi verso la fab-

brica ormai complta della nuova chiesa, cbe Sua Santlta ordino fosse

costruita fin dall' anno 1851, per essere surrogala all' antica troppo

angusta pel conlinuo crescere della popolazume; ed esamlnali in

essa i lavori eseguiti e specialmente I belli ornati in marmo del per-

gamo e della balaustra condotti nello stile del cinquecento, degnossl

colla usata sua benignita di manifestare s\ agli artlsli s\ all' architet-

to cav. Gaetano Morich'mi la plena sua soddisfazione. SI compiacque

pol dl visitare nel convenlo attiguo la scuola destinala all'istruzione

religiosa e scientifica del giovanetti d' Anzio esaminando 1' intera dl-

stribuzione della fitbbrica ormai compiuta ,
trattenendosi alquanto

sopra la necessita di migliorare I'abitazione e scuola delle Maestre

Pie a pro delle fanciulle, e manifestando 1'alta sua soddisfazione per

aver veduto aumentate le abitazioni per quella popolazione.

II giorno 13 dello stesso mese SuaSanlila, recalasi dal suo palazzo

alia viclna chiesa di S. Tommaso di Villanova
,

vl consacro Mons.

Francesco Lettieri elelto Vescovo di S. Agata de' Goti nel concistoro

del 23 Marzo. Grande moltitudine di fedeli accorse per assislere ad

una cerimonia che da tempo immemorabile non avea avuto luogo In

Castel Galdolfo. II giorno seguente il Santo Padre mosse a visllare le

scuole s\ de'giovani che delle giovanelte di Castel Gandolfo, le une dl-

rette da'Fratelli delle scuole cristiane e le altre dalle Maesire Pie.

Dopo trattenutosi colla m.-issima benignila in mezzo ai fanciulli ed

alle fanciulle, inlerrogando or gli unl or Ic altre intornoal catechismo,

distribu'i loro varii premii, e benedicendoll fece rltorno al suo pa-

Nella festivity dell'Ascenslone dl N. S. Sua Santita, stondo In trono

nella chiesa di Castel Gandolfo, assisletle alia Messa solenne pontiftca-

la da Mons. Palermo Vescovo dl Porftrio e Sagrista della stessa San-

tita Sua. Dopo la Messa II S. P. eomparU dalla loggia del palazzo ad

un gran popolo, accorso percio anche dai vicini paesl, la solenne b-
nedizione con quella cerimonia con cui suol essere data per simile

solennita dalla Loggia della Patriarcale Basilica Uteranense. fc que-

sta la quarto volta che i Sommi Pontefici dtedero la solenne bene-

dizioneda quella Loggia. La prima fu nel 1743 ai tempi di Papa Be-
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nedetto XIV, nella qual congiuntura fu presenle anche il Re della

Gran Breltagna Giacomo III. La seconda fu nel 1746 solto il medesi-

mo Ponteflce: la terza nel 1817, e precisamente a mezzo il mese di

Maggio, sotto il Pontefice Pio VII assistito in tal congiuntura dai Car-

dinali di Pietro e Consalvi.

11 giorno 18 poi la Santita di N. S. recossi nel dopo pranzo a Vel-

letri, e la stessa sera fe ritorno alia sua residenza inCastel Gandolfo,

Nel dopo pranzo del giorno 23 di Maggio Sua Sanlita, dopo aver

soggiornato per quindici giorni nella sua villeggiatura di Caslel Ganr-

dolfo godendovi sempre ottimo stato di salule, ritorno in Roma ver-

so le sette della sera scendendo al Vaticano. Una gran folia di popo-

lo, corso ad incontrare Sua Santita, si vide dalla porla S. Giovanni fi-

no al Vaticano fare ala al suo passaggio ,
e prostrarsi implorando a

gran voci e con apertissimi segni di giubilo la sua benedizione. Do-

v' e da sapere che il ritorno del S. P. in Roma e sempre una festa pel

popolo romano, il quale suole in questa congiuntura muovergli in-

contro in gran numero dicarrozze, le quali poi seguono in lunga nla

le carrozze del" Santo Padre, e 1' accompagnano alia sua solita resi-

denza. Questa volta specialmente fu molto notevole si il numero
delle carrozze, si la folia e la gioia del popolo arcorso. A segno di

esultanza alia sera gli abitanti di Borgo illuminarono le ioro case.

Sua Sanlita nella congiuntura di sua stanza in Castel Gandolfo prov-
vide di larghe elemosinc i poveri di quel paese.

2. II (iiornale di Roma segue ad annunziare i nomi di coloro che

eontribuiscono alia spesa del monumento che si sta innalzando alia

Vergine Immacolata in piazza di Spagna. Mons. Bartolomeo d' Avan-

zo Vescovo di Caslellaneta nel regno di Napoli offerse 100 ducati : unt

anonimo francese scudi 2 : una signora francese scudi 5
; piu per-

sone dell' America spagnuola scudi 100; i coniugi Carlo e Virginia

Marches! Bourbon del Monte scudi 60; il sig. Commend. Pietro Mar-

chese Bourbon del Monte scudi 40; ed il sig. Halensdel Belgio fran-

chi 100.

3. 11 d\ 19 d' Aprile la Consulta di Stato per le finanze chiuse le sue

&edute per 1'anno 1855, dopo essersi per tre mesi occupata con senno

e zelo nelle important! funzioni per cui fu istituita dal Santo Padre.

4. Molte sono le opere di belle arti che furono
, per la sovrana

munincenza del regnante Pontefice, condotte a compimento od a buon

termine durante 1'anno 1854. La Via Appia ,
colla continuazione de-

gli scavi, ha fornito nuovi monumenli di scoltura e di epigrafi, fra le

quali e notabile quella di un banditore di Sesto Pompeo ,
allevato

nella casa di Pompeo Magno. In qualche sepolcro fu trovatoil lastri-

co di musaico che e stato conservato al suo luogo. II laslrico della
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via e compiuto ,
e puo essere percorso in carrozza per osservare le

tombe e gli avanzi del monumenli disolletrali. Fra questi avanzl so-

no degni di speciale men/ione quelli del mausoleo della famiglia

Cott;i
,
adorno lutto di bassirilievi rappresentanli maschere tragiche

con fi-egi di fino intaglio in marmo. Al Foro Romano sono stall pro-

seguili gli scavi dell'antica Basilica ftiulia Ano al tempio di Caslore e

Nil ID id i if. II bellissimo musaico in fondo bianco, adorno di meandii

acolori, trovato nello scavare le fondamenta del nuovo chiostro che

dalla piela del Sommo Pontefice si e innalzato presso la Sea la Santa,

per disposizione sovrana e stato eslratto e trasportalo al Vaticano
,

ove fa bella mostra di se come pavimento nella sala delta della bat-

tag! ia di Costantino. l)n allro musaico Irovato nella vigna Brancadoro

venne comprato d;illa munifioenza del Sommo Ponteftce , e collocato

nella Biblioleca Vaticana nella sala che si e adornata delle antiche

pillure Irovale, non e molto , in Via (Jraziosa, rappresenlanli varie

storie dei viaggi di Ulisse. Nella stessa Biblioleca Vaticana e stala posla

una magnified colonna di alabastro fiorito, trovata negli scavi del Fo-

ro Romano. Per accrescere poi il medagliere vaticano il Santo Padre

fece acquisto della collezione di monete di f.imiglie romane posse-

dute dal sig. vSibilio. In lal guisa la Biblioleca Vaticana ha una raecol-

ta di monele d'oro, di argenlo e di bronzo, che non solo la ricompen-
sa delle perdile soslenulealcuniannisono, ma che poco o nulladev*

cedere aqualsivoglia collezione di allre capilali, considerando che la

colle/ione valicana conliene non poche medaglie che mancano negli

altri musei. In uno scavo eseguito sotlo la slrada al vicolo del Villa-

no furono trovali varii nt7.zi dl colonne di I'orta Santa che dalla

Santila di Nostro Signore furono donati alia Basilica di S. Paolo, per

decorarne il nuovo ediftcio. Sulla piazza dei Santi Apostoli venne dl-

sollerrato un grande e superbo vaso di alabailro orientale , che ora

accresce pregio al Museo Vaticano. Al Foro Romano e stato compiuto

1'arco sotlo la via, pel quale reslauo ora vlsibili I gradl della Basilica

Ulpia di giallo anlico ,
i frammenli delle grandi colonne dello slesso

marmo
,
e le epigraft scoperle negli ullimi scavi. II disolterrnmento

dell'antico lastrico al lato del Pantheon, ordinato dal Sommo Ponte-

ftce, e ormai condotlo a termine, insieme col muro che deve serviit

di sostegno alia via della Minerva. II Miweo Uteranense e stato accre-

sciolo dl varli monumenti rltrovati negii ultlml scavi d^l Foro Ro*

mane, delle *pgraft e delle statue scoperte nel teatro di Cere, e di

twltt i prezlosi bassiriHevl e delle scolture scavate dal Cipitoln Ute-

ranense, e comprate dalla sovrana munificenw. Nel tempio di S. Apol-

linare poi, e nel Ouomo di Ravenna, per cara del Santo Padre, conti-

nuano i restaurl del musaicl.
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Tutle queste opere furono dalla Santita di Nostro Signore acqui-
state e compiute per mezzo del Ministero del Lavori Pubblici e Belle

Arti. Molle altre poi, anche di maggiore importanza, il Santo Padre ha
eondotte a termine od incominciate per mezzo del la Prefettura dei

Sacri Palazzi Apostolic! ,
e per altra via, delle quali si parlera tra

breve, perche ognuno comprenda quanto le arti debbano alia muni-

ficenza del regnante Pontefice.

STATI SARDI (Nostra corrisp.). 1. Sckiarimenti sopra 1'offerta dell'Episcopato

2. Si ripiglia La discussione della proposta Rattazzi 3. Votazione dell' e-

mendameuto Des Ambrois 4. La Reggia in lutto la quarta volta per la

morte d' un principe 5. La lesta dello Statute e quellc per 1' Imiuacolata

Concezione 6. Rclazione sopra le petizioni contro le imposte.

1.115 Maggio il senato del regno ripigliava la discussione sopra la

proposta Kattazzi, che come vi scrivea nella mia precedente, era stata

sospesa per un' offerta fatta dal senatore di Calabiana Vescovo di Ca-

sale in nome dell' Episcopate subalpino. 11 ministro Giacomo Du-
rando avea detto in senato, che quella offerta rion poteasi accettare

<( ne per se stessa ed isolala, ne come fondamento di nuove trattative

colla Corte Pontificia . Eppure questa offerta, cos\ inaccettabile,

era stata deunita dal Conte di Cavour parecchi giorni prima a una

nuova prova dei senlimenti di patriottismo che animano 1' Episco-

pate del regno (Rend. Uff. n. 134 pag. 467). Soggiungeva il Duran-

do d' aver fatto prova presso Monsignor di Calabiana
,
afline d' in-

durlo a modificare quell' offerta, ma ogni tentative da lui fatto es-

sere andato fallito . Sopra il che 1' esimio Vescovo di Casale chiese

la facolta di parlare per illuminare il senato ed il paese su questo

fatto . Raccontava adunque come 1'Episcopato pel desideriodi far

cessare 1' agitazione del paese e tranquillare le coscienze divisasse

di fare un' offerta al governo, e ne commettesse 1'incarico all'Arci-

vescovo di Ciamberi , e ai Vescovi di Mondovl e di Casale. Questa

consisteva nel dono di L. 928, 412: 30, che il Governo dichiarava di

non poter piu pagare per spese ecclesiastiche, e per trovare le quali

avea proposto il malaugurato disegno di legge. Dove quella legge

venisse perentoriamente ritirata i Vescovi, colla licenza della S.

Sede, acconsentivano che delta somma venisse imposta su tutto 1'asse

ecclesiastico di terraferma, a tre condizioni
j
cioe che la prestazione

incominciasse soltanto dal 1. Luglio 1855; che la divisiene sifacesse

dall' autorita ecclesiastica nel modo designate dalla S. Sede
5
e final-

mente che vi concorresse il regio Economato Apostolico. In conse-

guenza di questa proposta avvenne la crisi ministeriale; e il generate
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Durando fu incaricalo della composlzione di un nuovo gabinelto.
Trascorsero quattro giorni senza che i Vescovl incaricali fossero in-

terrogati sopra la loro proposta, o venissero iniziate tratlative. II 1.

Haggio il generale Durando si presento ai Yescovi di Mondov\ e di

Casale annunziando loro di non aver potulo trovarc ministri cbe vo-

lessero assumere la risponsabilild della proposta dell' Episcopate.

Proponeva percio a' Vescovi un nuovo disegno che constava di due

parti : rilirare cioe e considerare come non avvenula I' offerta, ed ac-

cettare e votare 1'emendamento del senalore Colla come venne da lui

formulato nella sua relazione. Quest' emendamento ammette la leg-

ge in una parte : quanto all' altra il ministero ne rimanderebbe la

soluzione - sino a nuovo esperimento di trattalive collaCorte di Ro-

ma . Monsignor diCalabiana rispose di non poter rivocare I'offerta,

perche fatta per mandalo avutone da IT Kpiscopalo; ne poter votare

1' emendamento Colla percbe u viziato del medesimo principio della

legge . Quesla risposta venne data il 2 Maggio; e qui fmirono le

traltative appena incominciate. II Ministro Durando rispose confes-

sando cbe 1' onorevole senatore di Calabiana ha raccontalo i fatll

veramente come si sono passati . Si scuso nondimeno dicendo dl

non aver potuto trovare persone cbe accettassero il portafoglio a

que' palti. Dal che il senatore Yesme traeva occasione per rimprove-

rare il ministro che avea converlito una grande questione di princi-

pii in una meschina questione di gabinelto.

2. La discussione della legge si conlinuo di poi per parecchie tor-

nate. In quella del 5 Maggio parlarono eloquentemente ronlro la

legge il Senatore Cataldi e il venerando Maresc.allo della Torre, e In

favore il nuovo Senatore Persoglio. Quesli dicbiaro che sotto 1'usur-

pazione francese i conventi furono > bene e legalmente soppressi dal

che si potrebbe inferire essere anche stata buona e legate la cacclata del

nostri re. Aggiungeva che nel 1814 u Roma non era intervenula nel

rislabilimenlo dei Convenli in Piemonte (Rend. Vff. N. 140, pag.

490). Ma due giorni dopo VArmonia losmentiva solennemenle slam-

pando le istruzioni date sotto il 2 Giugno 1814 al Marchese Taparelli

d'Azeglio da Yiltorio Emmanuele, nelle quali il Re manifestava I'in-

tenzione di chiedere alia S. Sede il ristabilimento di quelli tra gli

Ordini regolari, che il S. Padre giudichcra doversi ristabilire o con-

servare (Armonia dei 10 Maggio N. 106). Nella tornala del 7 Mag-

glo il Senatore De-Cardenas faceva istanza perche si desse corso alia

petizione segnata dal M. 1974 u mediante la quale le Canonlchesse

Laleranensi dimandano di essere reintegrate nel loro chiostro >. Ma

U Presidente del Senato rispondeva che 1'esamedella j>
-ti/.ioiie era

subordinato necessariamente alia sorte che tocchera alia legge .

Scricir,vol.X. 37
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(Rend. Vff. N. 142, pag. 495). Parlo poi in questa istessa tornata in

favore del Rattazzi il Senalore de Fornari
,

e fu doloroso udire i\n

vecchio, uno stretto parente della B. Maria Vittoria De-Fornari fon-

datrice dell'Ordine della SS. Annunziata, fare strazio delle mona-
che collepiu nauseanti frivolezze. Parlo poi il Senatore Demargher'rta
che continue a combattere i sofismi legali del Rattazzi e de' suoi.

II Sen. Luigi Collegno manifesto con molta eloquenza e coraggio la

sua fede e la sua riverenza alle somme chiavi. I Senatori Sauli e

Sclopis oppugnarono la legge con validissimi ragionamenti. II Se-

natore Billet
,
Arcivescovo di Ciamberi

,
manifesto ne' seguenti ter-

mini le inesattezze delle statistiche ministeriali: . Stando alle stati-

stiche pubblicate dal governo vi sarebbero nella diocesi di Ciambert

redditi per '256,440 fr. 34 cent., cio che fa supporre un capitale di 5

milioni di fr. Ma non vi ha assolutamente nulla. I parrochi non pos-
sedono che un piccolo giardino presso alia parrocchia, e il Capitolo
della Cattedrale e 1' Arcivescovado non possedono immobili . II 9

Maggio il Gonte di Cavour recito un discorso condannando gli Ordini

contemplativi, ed accusando di accattonaggio gli Ordini mendicant!.

Rispondevano con molta dignita e dottrina i Senatori della Torre
,

Brignole-Sale e di Castagnetto. Finalmente il 10 Maggio la discussio-

ne generale fu chiusa.

3. da sapere come i senator! Des Ambrois e Giacinto di Colle-

gno aveano proposto un loro temperamento alia legge, il quale sop-

prime bensl gli Ordini religiosi come la legge Raltazzi, ma invece di

cacciare i religiosi e le monache dalle loro case, li lascierebbe mo-

rire in convento incamerandone subito i beni, obbligandoli ad abi-

tare quelle case che il Ministero designasse, e pagando loro un as-

segnamento corrispondente alia presente rendila netta dei beni ora

posseduti dalle case rispettive , purche non ecceda la somma annua

di L. 500 per ogni religioso o religiosa professa, e di L. 240 per ogni

laico o conversa. fi ridicolo ed anzi crudele Tassegnare ai conver-

si sole L 240. Domando io, diceva Luigi di Gollegno, come possa

una donna campare con 240 Lire? (Rend. Vff. N. 1-49, pag. 524).

(1 Ministero aveva accettato il temperamento lo rinunzio
,
disse 11

Come di Gavour, al sostenere il primitive progetto e dichiaro tanto a

mio nome, quanto a nome de' miei onorevoli colleghi, di accostarml

alia proposta dei sigg. Des Ambrois e Collegno. (Rend. Ufftz. N.

147, pag. 514.) Fu dunque messo a'voti per levatae seduta, e risulto

approvato con due voti di maggioranza, essendo statr'47 favorevoli,

e 45 contrarii. Voile il caso che parecchi senator! avversi al Rattazzi

si trovassero ammalali a letto : se questo non accadeva il Ministero

era sconfltto. Intanto le lornate del senate vennero sospese per dar
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tempo ad una nuova giunla d' inforraare il progelto secondo il lem-

peramento. La giunla venne composla dei senator! Des Ambrois, Gia-

cinlo Collegno, Musio, Benso e Deferrari.

4. In queslo la Casa Keale fu coperla imovamente di lulto. II 17

ifaggio moriva il principe Villorio Kmmanuele Leopoldo Maria I .u-

genio. La coiupiuula Regina Maria Adelaide I'avea messo alia luce

sol l git 8 i.riui.iio di quest' anno, e ne' giorni del puerperio, a ill a la

dulld morte della suooera, essa pure moriva. Ma il bambino godeva
dl ollima salule e prosperava; quando in brevi ore lu ridotlo agli

eslremi e ando a raggiungere la uuuliv. In quatlro raesi il Ue ha per-

dulo la madre, la moglie, il fralello ed un figlio.

5. il giorno 13 di Maggio correva 1' anniversario dello Slaluto, il

quale si voile celebrare in Torino con pompa slraordinaria. 11 muni-

cipio aveva assegnalo per cio fr. 50,000 . che vennero spesi in barv-

diere, archi trionfali e luminarie ; ma i denari non bastarono a met-

lere in fesla la popola/.ione, la quale invece fu altamente scandalez-

zata di quello seialacquo. lo ho sollo gli occhi il bilaneio della citta

di Torino, e vi leggo in capo : Impostu locale I. 133,169. \nni ante-

rior* al 1853 : nessuna, k quasi un franco per abilaole, giacche la po-

polazione ussa di Torino risultanle dal censimento del 18-48 e di

136,849. Ora il frullo d un bal^ello cosi enorme assorbilo dalle fe-

ste dello Slaluto che ammontano a fr. 50,000 e da quelle della guar-

dia nazionale che sommano a 65, 000 franchi. I^a citla di Genova si

regolo altrimenti, e per la fesla dello Staluto non ispeseche fr. 1000;

700 per la funzione religiosa ,
e 300 pel resto. II municipio di Yizza

diohiaro che farebbe prova d\poco senno chi spendesse il pubblico de-

naro in feste. In presso che tutto loStato Panniversarlo dello Statuto

passo assai freddamente ,
massime nella Savoia dove U Courrier des

Alpes pole noverare come un' eccezione in Ciamber\ le finestre illu-

minate. Cio deriva in parte dalle ruiserie, ma molto piu dal pe>simo

uso che si fa dello Slaluto, adoperandolo contro la Chiesa Se si met-

tono a coufronio le splendide fe&le celebrate iu lutto il Piemonle per

la defmizione dommalica dell' Immacolala con quelle per I
1

anniver-

sario dello Stalulo si ha una nobilissimaprotestadel popolo pieraon-

leac conlro coloro che pretendono di rappresentarlo. In Cagliarl, per

esempio , io nou so die gran fesla sia sUU celtbrala ad onore dello

Stalulo, nui quanlo all' Immacolala (^oncerioue essa fu fesleggiata

per lie giorni dall'inleropopolo diognlcUsse ; il quale. uon oalaule

la miaeria ben nola di quesli anni, Irovo nondimeno di che fare ab-

bondantissime offerle perche la festa fosse celebrata in ogni villag-

gio e in ogni chiesa della diocesi. E non fu solo festa di apparall

esleriori e di addobbi e di luminarie : ben si di pieti interna siccome
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ben si vide dalla folia grandissima del popolo che si accosto in quei

giorni a ricevere i sacramenti. Non e poi a tacere che il municipio

di Cagliari diede bella mostra di sua pieta invitando con suo program-
ma tutti i cittadini a pie e liete feste per la faustissima definizione

,

e cooperando in ogni guisa perche le feste riuscissero degne della

capitale di un'isola che fu sempre tanto insigne per la sua religione.

II triduo di feste si fece in Cagliari nei giorni 20, 21 e 22 di Aprile:

e pochi giorni dopo ,
cioe nei giorni 24, 25 e 26 dello stesso mese,

un altro triduo vifu celebrato in ringraziamenlo a Dio, che voile sal-

vata la preziosa vita del Santo Padre Pio IX dal gravissimo pericolo

corso in S. Agnese.
6. Alia Camera del deputati nei la tornata dei 4 Maggio il deputato

Brofferio riferl sopra i lamenti delle popolazioni per le imposte, e li

compendio cos\: Miseria
,
stenti

, oppressione ,
rovina

, estorsioni,

lacrime 3
lutti . (Rend. uff. N. 565.) Egli leggeva le petizioni di as-

saissimi contribuenti
,
che imploravano pieta ,

ed erano 400 di Tor-

tona, 511 di Novara, 260 d' Alessandria
,
100 di Sale, ed altri di VI-

gevano, di Savigliano, di Porto Maurizio, della Spezia, di Belgirate,

di Varazze e via dicendo. 11 Conte di Cavour ha dato buone parole 5

ma si ha gran ragione di temere
,
che per la nostra spedizione in

Oriente le imposte sieno per aumentare invece di diminuire.

II.

COSE STRANIERE.

SPAGNA. 1. Violenze alia Regina 2. Finanze e persccuzioui 3. Ipocrisia

dei libertini 4. II Vescovo di Osma 5. Circ'olari antireligiose 6.

Giornali cattolici.

1. L' infausta legge, in vigor della quale insieme coi beni di tutte

le persone morali si vogliono vendere ancora i beni che rimangono

alia Chiesa in Ispagna, fu sanzionata dalla regina il d\ 25 di Aprile

con quella liberta che le moderne costituzioni dicono voler conser-

vare ad ognuno, ma che in fatti violano apertamente non meno nei

sudditi che nei Re. Ma la violenza fatta in questa congiuntura alia Re-

gina Isabella fu s\ pubblica e s\ atroce che non ci pare possibile che

1' abituale ipocrisia dei libertini possa questa volta velaria o scusarla

in veruna guisa. Tanto piii che a raccontarne i particolari ed a ripro-

varne 1'audacia si uniscono questa volta, con rara conqprdia, i giornali

liberali siccome 1' Independence Beige, il giornale dei Debats, la Re-

vue des deux mondes ecc. e i giornali cattolici s\ di Spagna e s\ di al-

tri paesi.
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La legge era slata votata, slccomee noto, ncll.i tornata delle cortes

del 27 Aprile, essendosl trovnti solamente dodici deputall cattolicl i

quail siano stall fedell rappresentanli del loro paese nel rlprovare
una legge contro ml erasl sollevala tutta la Spagua con quelle ml-

gliaia di prti/'mni che I glornall pubblicarono e che I nostri leltori co-

noscono. Tan to e vero In pratlca quello che si chiaramente si dimostru

nella prima serie della Civilta Cattolica, che la rappresentanza delle

camere moderne e deslinala per vizio Intrlnseco a non poter mal rap-

presentar il paese. Ottenuta questa facile maggioranza da una camera

Jibertina, dicesl che II Madoz esclamasse che la rlvoluzlone dl Luglio

avea con cio dato un passo da gigante; essendo cosa evidenteche I passl

di una rivoluzione non possum > esser dati in altra via che in quella del

latrocinio. Ma si trattava di far sancire la legge dalla Regina. Percio

il 28 Aprile 11 presidente del Ministrl Espartero recossl ad Aranjuez

dove risedeva la Regina, ed entrato da lei e chiesta la desiderata san-

zione, n' ebbe per risposta ch* essa si penliva del consenso ch' avea

dato alia proposta di una lal legge che violava st apertamente un

trattato ccnchiuso col la S. Sede, e che mai non avrebbe ora consenllto

a sancire una legge da cui non poteano che segulre grandi mall per

laSpagna. Al qual generoso rlfiuto il maresclallo, alzando con violenza

la voce, s\ che dalle vicine camere udivasi 11 suo discorso, risposeche

quel niego potea essere fecondo di male conseguenze pel suo trono

e per la sua persona; che il popolo era malcontento ed irritato (solita

canzone o pluttosto solita bugia del liberal!, I quail suppongono sem-

pre che I pochi loro venduli siano il popolo e la nazione) che le bar-

ricate si sarebbero tosto innalzate In Madrid, } che I'assemblea non

avrebbe mancato di servirsi dell' occasione per romperla col trono

costituzionale. Ed avendo il maresclallo toccato ancora della necesslta

in cui si sarebbe trovato il mlnlslero dl plgllar congedo, la relna rl-

spose che essa avea ceduto g'u molle volte alle rlchleste del suol ml-

nlstrl e che non potea darsl a credere che, dopo averla posta nello

stalo in cui si trovava, I suol rolnistri volessero ora abbandonarla la-

sclandola senza conslglio e senza difesa. Ma quanta al sanclrla legge

per quel glorno non ne fu nulla. Recossl allora 1' Espartero dal Re,

a cui rappresento I servigi che egll avea resl alia Regina ed al trono.

Ma il Re rispose bruscamente che sarebbe stato megllo assal I'arer per-

duto il trono che non II conservarloquale egll, Espartero, avealo rl-

dolto. Ripartt dunque 11 mlnlstro per Madrid senz'aver nulla otte-

nuto, e chlamatl I colleghi e fatlo conslglio fra loro, presero la gene-

rosa risoluzlone dl dare la loro dlmissione colleltlva se la Regina non

sotloscrlvea la legge. II maltino tulll I mlnlslrl si recarono ad Aranjuez

prontl, o a strappar dl mano della relna la sottoscrlzione, ovvero ad
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abbandonarla a quello ch' essi chiamavano furore del popolo, ed era

invece il furore dell'assemblea e di pochi democratic! che altre volte il

governo avea ben saputo tener a freno. II maresciallo O'Donnel ando

pel primo presso alia Regina dove, dopo tenlate molte vie, disse chia-

ramente che se essa persisteva nel suo niego I' assembled si sarebbe

mu la tii in convenzione nazionale, avrebbe deposta la Regina condan-

nandolaall'esUio, ma ritenendo come ostaggio la sua figliuola la qua-
le apparteneva alia naz'rone piu che non a sua madre : le quali minac-

ce dicono i corrispondenti essere state pronunziate dal maresciallo

con ira e dispetto s\ mal velato che la Regina ne impauil davvero, e

pensando alia figliuola piu che non ad altro, rispose tremando e pian-

gendo che avrebbe sottoscritto cio che voleano i ministri purche non.

le togliessero la figliuola. Ma, soggiunse, io protesto contro quesla
violenza e spero che Dio fara ricadere sopra il vostro capo e sopra

quello dei vostri colleghi ed amici la responsabilila di questo cedere

che io ora faccio . Fu allora introdotta nella camera la figliuola

stessa della-reina laquale gettossi piangendo nelle braccia delta ma-

dre, mentre le persone della corte supplicavanla con lagrime a voler

cedere finalmente alia forza delle circostanze, ed il maresciallo O'Don-

nel andava dicerido : Fate presto o Signora, perche i vostri minislri

sono stanchi d' aspellare . Entrarono i ministri, e molti depututi :

un ministro pose uua penna nella mano della reina e la legge fu sot-

toscritta.

Mentre tali cose accadevano ad Aranjuez, i soldati in Madrid erano

consegnati nelle caserme
;
e i piu ardenti democralici dell'assemblee,

raccolti in una camera, si preparavano a sofuar nell' incendio che

sperarano dovesse sorgere. I capi della guardia- nazionale delibera-

vano parimente fra loro sopra il dichiarare il trono vacante e la repub-

blicain Ispagna. Ma il popolo di Madrid, dicono i corrispondenti, sta-

vasi in gran folia alle corse dei tori, e non sapeva (il popolo e setn-

pre ignorante) ch' egli, invece di attendere a diverlirsi come faceva ,

stava invece (secondo che assicuravano i ministri) meditando una

rivoluzione ed innalzando le barricate.

2. Ma questa soltoscrizione, oltre al colpo che da all'autorila reale,

che ben si vede essere ora in Ispagna un puro nome senza realta ,

oltre all' odio che raunera sul capo del governo presso tutti coloro

che sentono in Ispagna 1'amarezza d'un taJ insulto recato dai sudditi

alia loro regina, o'.tre alia sfiducia che cagionera in tulti gli animi, i

quali non possono non persuaders! che questo stato violenlo di cose

non puo durare a lungo sen/a produrre qualche scoppio ,
ollre a

tuttc questo cagionera ancora al sig. Madoz un amai o disinganno so-

pra gli effetli finanziarii della sua legge. Giacche e evidente che ben
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pochi saranno coloro che vorranno gettare tl loro danaro nella com-

pera dl beni altrui mentre sono si conosclute e st esecrabili le rlo-

lenze usatc alia regina per imlurla a dichiararli beni vendibili. Orto
il governo dovra darli per un boccon di pane a qualche dlsperato dl

ooscieii7.a e di onore
,
e si vedra cosl ancor una volta la verita del

proverbio popolare che la farina del diavolo suole andare In crusca.

Infatti, appena fu promulgata il 3 Maggio la legge sopra la vendi-

ta dei beni del comuni ecc. postosi il governo ad affrettarne I* esecu-

zione, ebbe campo (dice il sig. de Sacy nel glornale dei Mbats] a ve-

dere le difncolta che si oppongonoai suoi desiderii. II tesoro pubbli-
coe ruoto, I capitalist'! che aveano promesso danaro ricusano dl man-
tenere le loro promesse, giacch\ benche approvino la legge del sig.

Madoz, dubilano molto di sua eftVacia: e temono della resislenza che

faranno alia sua esecuzione i comuni, il clero e il popolo. Di che

irrilato il Madoz sfoga la sua ira (segue 11 slg. de Sacy) sopra ttitll co-

loro di cut sospella. II Cardinale Arcivescovo dl Toledo fu allonta-

nato da Madrid: molti fedeli servitori della Heglna furono destituili

cd allontanatl dal palazzo: vecchi generali e anlichi oflirlali clvili fu-

rono conlro ognl legge condannall aM'esilio. Questo vlolento proce-
dere turbo e commosse altamente la Hegina , laquale caduta In pro-
fondo scoraggiamento, pensa, dice

(I* Independence Relge] ad abdicare.

Ma checchi sia di queste voci, certo e che essa cadde malata e non

leggermenle.

3. A tutte queste scene di violenze e di crude! la convlene aggiun-

genie una di sfacciata iporrisia : ed e che i signorl minislri 0' Donne! e

Santa Cru/. interrogati nelle Cortes sopra la verita delle violenze da lo

ro usate alia regina, negarono recisamente ognl cosa, e dissero che la

regina non avea avuto mestlerl che dl udire clo che desideravano i

suoi minislri per cedere tosto al loro volere. Ma tutla Kuropa cono-

sce ora che la regina non cedette se non che alia minaccia fjltale dl

toglierle il trono e la figliuola : ne le menrogne ne I* ipocrisia d li

bertini riusciranno ad ingannare questa volta II mondoormai avvfv.-

zo a conoscer le loro prodezze e la loro generosila.

4. II Vescovo di Osma, esiliato dalla sua sede e conflnato prima a Ca-

dice, fu ora condannalo dai Minislri all' esilio nell'isole Canarie per

una seconds prot*sla da lut indirizuila alia regina conlro le vesnailo-

ni di CM'! ht-r-i liilio. II governo, dice II coraggioso e santo Vesco-

vo, aspellava forse che io f<s,i por liliaU.in- la mia prima prolesU.

Ma la mia rilrattazione avrebbe dlmostrato <-he io operal senta ben

pensare a rlo che faceva, o che lo mulo facllmenle le mie Idee. II

Vescovo d' Osma mn opera alia leggiera quando adempie I snot sarri

dovert, c neppure e sollto a voltar bandiera ; egli e Vescovo , eg*l fa
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monaco c non cessa ne di essere spagnuolo ne di essere cattolico ..

11 Vescovo d' Osma fu dunque ,
senz'altro processo , imbarcato il

12 di Maggio per 1' isole Canarie sopra il Vulcano. Ecco che cosa si-

gnificano in pratica la liberta di opinione, la liberta di slam pa, la

liberta di discussione
,
la liberta individuate e tutte le altre liberta

dei libertini. Se un Vescovo osa stampare qualche cosa che non sia

approvatada' ministri liberali, quel Vescovo e condannalo subito in

Piemonte, in Isvizzera, in Ispagna aU'esilio ed alia carcere. E poi ose-

ranno offenders! i libertini se noi diciamo che 1'impostura e 1'ipocri-

sia sono in ultima analisi la regola ordinaria di loro governo?
5. Ne qui cessano le persecuzioni della religione in Ispagna. Giac-

che, dopo aver vietate le ordinazioni sacre de' chierici, secondo che

dicemmo in un passato quaderno ,
ora si pubblico sopra la Gazzetta

officiale di Madrid una nuova circolare ai Vescovi ed altri superior!

ecclesiastic!, col la quale si comanda loro di non accettare piu oltre no-

\ izie ne' conventi di monache prima che il governo abbia conosciuto il

numero precise delle religiose e dei monasteri che sono nella Spagna.

6. 1 giornalicaUolici,che sono mollie zelanti in Ispagna, seguonoad
essere vessati dal fisco, mentre poi e lecito ai democratici il pubblica-

re nei loro fogliacci quanto e loro ispirato dalla loro ignoranza e

dalla loro irreligione. Cinque giornali cattolici di Madrid aveanopub-
blicato un atto di adesione alia protesta del Vescovo di Osma

;
tre

di essi furono accusati, ed un solo I' Estrella condannato dal giurt.

Anche il dotto e zelante redaltore della Cruz, rivista molto savia e

cattolica di Siviglia, il sig. Carbonero y Sol fu carcerato perdue arti-

coli del suo periodico, nell' uno de' quali si faceva appello all' antica

fede degli SpagnuoH, e nell' altro si trattava della vendita dei beni

ecclesiastic!. Gli esemplari della Cruz furono sequestrati, e lo sent-

tore carcerato. II fisco voleva, dice il sig. Carbonero, che io fossi con-

dannato a tre anni di carcere e privato della mia cattedra all'Univer-

sita di Siviglia. Il 12 Marzoi giurati diedero torto al fisco, assolven-

do il sig. Carbonero all' unanimita di dodici voti.

SVIZZERA. (Nostra corrispondenza) Xotizie varie.

Moltissime domande si fecero dal popolo della diocesi di Losanna e

Ginevra per ottenere il ritorno del Vescovo esiliato Mons. Marilley:

ma la confederazione dei cinque cantoni diocesani rifiuto bruscamen-

te di accondiscendere a si giusta domanda. Ora i caltolici sottoscri-

Tono una protesta contro il prolocollo della conferenza e s' indiriz-

zano al gran Consiglio, in guisa d' appello all' autorita suprema, per

ottenere giustizia al loro caro paslore; ma si ha ben poca speranza di
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buon successo, giacche sarebbe una vera eccezk>ne alia regola se un

popolo caduto nelle unghie del llbertini potesse ollenere ciochede-
sidera yeramente.

L' Episcopato svizzero e nondimeno riuscito ad oltenere missioni

pel suo gregge : le quali furono predicate fmora nelle diocesi di Coi-

ra, di S. Gallo, di Losanna e Sion dai PP. Cappucctni e da sarerdoti

secolari. I PP. Teodosio ed Aniceto son quelli che piii di tulti si se-

gnalarono in questo fruttuosissimo ministero, che non era pin stato e-

sercilato regolarraente nella Svizzera dopo il 1847. Per conoscere qual
sia I' amore dei caltolici per quesli esercizii basli sapere che in Sile-

nen, nel cantone di Uri, le confession*! durarono fino alia nolle, e che

i missionarii dovettero dare la santa comunione alle otto della sera

a molli buoni svizzeri rimasli digiuni dal mallino. Tanta era I'affluen-

za del popolo alle missioni, le quali veramenle non si davano in quel

luogo da quasi un secolo. Tali esempii provano quanta sia la religio-

ne del popolo ,
e quanta 1' audacia dei radical! che a gente s\ catlo-

lica osano furare i suoi Vescovi
, perseguitare il suo clero ,

cacciare i

suoi religiosi; vessarla insomma in quello che essa ha di piii caro,

nella sua religione.

La causa cattolica guadagno parimente assai per la riorganizzazlo-

ne della Gazzetta ecclesiastica. Essa era stata fondata dal celebre teo-

logo Geiger di Lucerna, che nel 1847 era stato obbligato di traspor-

tarne a Soletta la compilazione. Ora essendo stato eletto il nuovo ve-

scovo
,

il giornale fu di molto migliorato ; giacche i piu scelti eccle-

siastici e letterati svizzeri si sono raccolti per renderlo degno della

causa per cui combalte. Tutti i Vescovi svizzeri secondano quesli sfor-

zi in guisa che questo giornale sara senza dubbio 1' organo piii in-

fluente dei cattolici del paese.

La societa di S. Vincenzo de Paoli ha tre conferenze in Isvizzera :

1' una a Ginevra, 1' a lira a Friborgo, la terza a Sion : si spera che fra

poco essa polra distendersi anche nei cantoni tedeschi dove ora la

miseria va crescendo ogni dl. E conviene notare che sono appunto i

luoghi nei quali sono stali confiscati i beni dei convenli. nel 1841 e

nel 1848, quelli nei quali si soffre ora maggiore poverta.

La consacrazione di Mons. Carlo Arnold si fece poco fa. Egli am-

minislra con grande senno e zelo la sua diocesi di Basilea in mezzo

a lie gravissime difncolta che lo circondan j.

La legione straniera che si va formando in Isvizzera al senrigio del-

la Francia, sotto il comando dell'Ochsenbein, trova tanle reclule

quante ne desidera. La gran poverta in mezzo a cui ci troviamo rende

molto facile quest' arrolamento.
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BELGIO (Nostra corrispondenza). \. NUOTO ministero 2. Feste dell' Immaco-
lata Concezione 3. Benedizione di una strada ferrata <4. Opere del can.

Beelen e 1'Uoiversita cattolica di Lovanio.

1. Un nuovo ministero fu formato il 30 di Mar/0, composto del sig.

Pietro de Decker rnembro della camera dei rappresenlanti, ministro

dell'Interno, del Visconte Carlo Vi lain XIVprimo Vice- presidente della

camera dei rappresentanti, ministro degli allari esteri, del sig. Edoar-

doMercier ministro diSlato, membro della camera dei rappresentan-

ti, ministro delle finanze, del sig. A. Nothoml sostituto del procura-
tore generale presso la Curia di appello di Brusselle

,
ministro della

giuslizia ,
del Luogotenente generale Greindl ministro della guerra ,

del sig. Dumon membro della camera dei rappresentanti ministro

dei lavori pubblioi. Qual sia il programma del nuovo ministero si

potra comprendere da cio che disse il sig. de Decker al principle

della prima tornata della camera tenutasi dopo il mutamento di mi-

nistero. II ministero, egli disse, rappresenta il paese, che ora si mo-
stra piu che mai inchinato alle opinioni moderate : nella camera ap-

pariscono le medesime tendenze che nel paese daessa rappresentato.

Un ministero dunque che cercasse V appoggio d'un partito non tro-

verebbe, ne nel paese ne nelle camere, chi volesse secondarlo a lungo.

E dunque necessario che un ministero sia era secondato dagli uomini

moderati di tulle le opinioni. Noi non pretendiamo d'innovare ogni

cosa: noi amiam meglio di continuare modestamente quella polilica

moderata e veramente nazionale che nel congresso del 1850 diede al

Belgio le isliluzioni liberali. 11 noslro scopo e dunque di camminare

in mezzo alle varie opinioni, e fra le diverse prelese dei partiti. Que-
sta polilica ci pare la sola conform e a'costumi, alle tradizioni del pae-

se ed allo spirito delle nostre istituzioni.

II sig. de Decker fu sempre fedele a queste massime in tutlo il

corso di sua vita polilica; egli ora cerca 1'aiuto di tutti gli uomini

moderati, a qualunque partilo appartengano. II suo programma
ritrae le idee che regnavano nel congresso nazionale; e quelli soli

vorranno combatlerle ai quali quelle memorie non sono gradite.

II sig. Delfosse dichiaro in quella medesima tornata ch'egli rinun-

ziava alia carica di presidente della camera perche, dicea egli, e neces-

sario un certo accordo d' opinioni tra il presidente della camera e il

ministero. E evidente che il sig. presidente, cui niuno pensava a spo-

destare, si lascio trarre da consigli e forse da volonta altrui a questa

rinunzia : giacche non vi e alcuna necessita che siano concordi le

opinioni del presidente della camera e del governo in un paese co-

stituzionale in cui la camera dee anzi sopravvegliare il governo. In-
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fatti il domani la camera rielesse a president* il sig. Delfosse con 48

voti contro 44 dati al sig. Delahaye. Ma avendo il Delfosse persistito

iel suo rifiuto convenne ritornare ai voti, che questa volta si riuni-

rono in numero di 49 sopra il sig. Delahaye.

Per giudicare quanto sla popolare il nuovo ministero basta cono-

scere il numero dei voti coi quali i nuovi ministri furono rieletti de-

putatl. II sig. de Decker a Termonde ebbe 959 voti sopra 962 elettorl.

II sig. Mercier ne ebbe a Nivelles 1 100 senza che si presentasse verun

altro concorrente. A Tournay il sig. Dumon ne ebbe 360 sopra 408.

II Visconte Vilain XIV fu rieletto a Maeseyck alia quasi unanimita

dei suffragl.

2. Dopo il bell' esempio dato dalla diocesi di Malines, le altre dio-

cesi del Belgio cominciano anch' esse a festeggiare solennemente il

domma dell' Immacolata Concezlone. Per ora la solenne promulga-
zione del domma ebbe luogo il 26 di Marzo nella diocesi di Tournaf
con un grande apparato di addobbi

,
di illuminazioni pubbliche e di

quanto pole servire a manifeslare la gioia e la dtvozione del popolo.

Non solo la cilia di Tournay ,
ma tutti i villaggi anche piu piccoli

del la diocesi diedero in quel medesimo giorno del 26 Marzo la prova

piii evidente dell' otlimo spirito delle popolazioni.

3. II 22 di Mai /o si cominciarono i lavori della via ferrata da Mana-

ge a Erquelinnes. fc questa, credo io, la prima volta che la benedizione

religiosa venne a consacrare nel Belgio una tal cerimonia. Viassistet-

te il clero, vi si fecero quattro discorsi, alia fine dei quali il curato

decano di Binche benedisse i lavori. II conte di Robiano poi, imitato

dai principali tra gl' invitati, tolse le prime palate di terra. Subito

dopo la folia degli operai ,
al suono della campana ,

comincio i

lavori.

4. I dotti conoscono e stimano le opere del Canonico Beelen
,

il

quale ,
fra gli altri suoi lavori , imprese ora la pubblicazione delle

letlere di S. Clemente molto piu compiute e corrette di quello che

si trovino in precedenli edizioni. L' indefesso professore ha corretto

il teslo siriaco accompagnandolo di traduzione e di comment! eruditl.

La Sanlita di Pio IX gli permise di far uscire quest'opera importante
sotto i suoi augusti auspizii. Convien sapere che i frammenli inedili

di S. Clemente confermano scmpre meglio alcuni puntl di dottrina

cattolica conlroversi tra noi e gli eretici. Al qual proposlto e da no-

tare che nelP universlta di Lovanio sono molto in onore gli studli

oriental'!. II Can. Beelen vi istiufi egli medesimo una tipografta orien-

tale dove gia si trovano i caralleri siriaci
,
arabi , ebraici , ecc. Tra

breve questa tipogratia sara in queslo genere tra le meglio fornite.
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GUERRA D'ORIENTE. 1. Document! sopra le conferenze di Vienna 2. Dimissio-

ne del Ministro Drouyn de Lhuys, e sue cagioni 3. Austria e Prussia

4. Agitazione popolare in Inghilterra 5. Voci sopra la dimissione del Nes-

selrode, e circolare russa 6. Crimea 7. Baltico.

1. II Morning Post prima di tutti, e dietro lui gli altri giornali pub-
blicarono in questi giorni i document'! relativi alle conferenze tenu-

tesi in Vienna. A dir vero essi non parvero far conoscere molto piu
di quello che gia si sapeva per 1'innanzi, non tanto per le informa-

zioni inesatte dei fogli, quanto per le relazioni fatte dai ministri alle

camere inglesi. Appare dunque dai document'! ora pubblicati che i

plenipotenziarii russi negarono recisamente di accettare la diminu-

zione della flotta ovvero laneutralita del mar Nero proposte loro da-

gli alleati come mezzi acconci ad otlenere la sicurezza dell' Impero

turco, e che, richiesti di proporre essi medesimi qualche loro idea a

queslo proposito, prima dissero di non avere istruzioni, poi venute le

istruzioni dichiararono ch'essi non voleano nulla proporre ,
ma solo

discutere le proposte degli alleati; infine proposero che gli stretti del

Bosforo e dei Dardanelli dovessero rimanere chiusi
,
ma che la Tur-

chia avesse il diritto di chiedere soccorso a flotte straniere quando
credesse d'averne bisogno, dicendo che con cio la sicurezza del la Tur-

chia non correva pericolo di sorta. II che parve al Conte Buol non

contenere altro che un principle rimoto di tratlato possibile a con-

chiudere sopra questa base: ma che, confinato nei soli limiti nei quali

lo restringeva la Russia, riducevasi a permettere quinci alia Russia di

prepararsi liberamente a invadere la Turchia, quinci alia Turchia di

chiedere aiuto agli alleati
;

il che era precisamente il rendere perpe-

tuo lo stato di guerra che ora si deplora ,
od almeno il vicendevole

sospetto. Al qual proposito e da notare che in un lungo documento,
che nei catalogo dei pubblicati e contrassegnato col nome di Annesso

A al Protocollo N. 12, i plenipotenziarii russi cercano di provare a

lungo che il pericolo che minaccia la Turchia non viene tanto dal-

1'Oriente quanto dall'Occidente, e che la flotta russa nei mar Nero po-

tra forse servire di difesa anzi che di offesaallaPorta. 11 quale scritto

serve di appoggio e di prova all'opportunita della proposta russa. Non

parendo dunque probabile che la Russia volesse concedere altro, ne

volendo gli alleati contentarsi di cosi poco, furono difatto rotte le con-

ferenze, benche si dicano sospese, secondoche il Clarendon spiego

nella camera dei Lordi, dicendo che il Conte Buol avea assicurato non

essere ancora perdute tutte le speranze di un accordo amichevole.

2. Sospese dunque se non rotte le conferenze, rimasero bensi in.

Vienna i minislri ordinarii delle corti alleate, ma il Russell ed il Drou-
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yn de Lhuys ne partirono: 1'inglese pero prima del francese, il quale
Irovatosi solo in Vienna pare che desse ascolto a qualche proposta di

pace non pienamenle conforme alle sue istruzioni. Ma checche voglia

essere di questa voce corsa sopra i giornali ,
cerlo e che appena egli

torno a Parigi dovelte prendere licenza dal minister, essendo stato

elelto in sua vece ministro degli aflari esteri il Conte Colonna Wa-
lewski ambasciatore in Londra. La cagione di questo cambiamento e

cos\ spiegatii in una corrispondenza de\VIndependence Beige c\\a\& riel

Moniteur. L' Austria, dice il corrispondente , dopo la partenza del

Russell fece una proposta alia Russia in forma di ultimatum, la qua-

le, o era acceltata e la pace era fatta
,
o rifiutata e 1' Austria si univa

agli alleati per ottenere colle armi cio che non parea possibile avere

alle buone. 11 Drouyn accolse favorevolmente la proposta, e ne

scrisse all'Imperatore ,
il quale non avendola accettata , il suo mini-

stro che, dicono, vi avea aderito apertamente in Vienna, si vide for-

zato a dare le sue dimissioni.

3. Qual fosse la proposta delT Austria non e noto : ma e certo che

1'lnghilterraquando la conobbe la rifiulo recisamente, eche 1'Impe-

ralore Napoleone parimente non vide in essa un sufliciente compen-
soagli sforzi fmora falti, ed una bastevole guarentigia per 1'avvenire.

Checche voglia essere di questo, pare pero molto probabile che

1* Austria si trovi ora piu che mai nel caso di poter conservare anco-

ra lungamente quella neutralita armalache finora conservo^ e dalla

quale i giornali inglesi specialmente temono piu che mai che essa non

voglia per ora uscire in veruna guisa.

Da qualche tempo si va poi rinforzando 1' opinione che la Prussia

non sia piu cos\ separata dall' Austria come parea essere or ha qual-
che mese. 11 che, secondo i diversi pareri ,

o forse meglio secondo i

diversi desiderii, da taluno e credulo essere indizio che 1' Austria si

sia avvicinata alle idee di neutralita della Prussia, eda altri che la

Prussia si sia invece accostataalla voglia che ha 1'Austria di riunirela

Germania con se e cogli alleati contro la Russia. Certo e pero che i

giornali tedeschi di ogni parlito riconoscono esservi ora molta pro-
babilita di un accordo tra queste due grandi potenze germaniche.

4. Benche il rifiuto che dicesi fatto dalle corti alleate delle proposte
conciliatrici dell' Austria possa far credere che si voglia spingere.se-

riamente la guerra, pure 1'opinione del popolo inglese, non sisa betoe

se rappresentata o formata da'giornali, e specialmenle dal Times, si

e che 1 ministri inglesi non cerchino che un occasione di conchiude-

re la pace. Percio il Times va da parecchi giorni gridando all' armi,

e ponendo in avverlenza i suoi lettori sopra il tradimento che il mi-

nistero prepara al paese. Una grande agita/.ionc regna percio in In-
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ghilterra, laquale si mostranelleadunanzepubbliche e negl'indiriz-

21 che vi si votano tutti pieni di ardore guerriero, e di proteste di vo-

ler sottostare a qualunque sacrifizio piuttosloch& sottoscrivere ad una

pace disonorevole. Piu grave e il pericolo che si presenta ora all'In-

ghilterra nelle accuse che d' ogni parte si levano contro il governo
ari stocratico a cui si reca da tutli la colpa del mal esito delta guerra.

Non vi e piu nessuno tra i ministri presenti il quale sia accetto : nem-

meno il Palmerston s\ popolure poco fa, e molto meno il Russell che

il Times rimprovera ogni giorno di non desiderar che la pace, e di

non aver saputo conchiuder nulla alle conferenze di Vienna. Di che

si prevede da molti che il presente ministero non vivra molto
,
e si

teme anzi che una plena rivoluzione nel governo non venga presto

ad insegnare a 1 Tinghilterra che le idee democratiche, s\ ben coltivate

cola a danno dei paesi forastieri, allignarono anche tra il popolo in-

glese, il quale pur troppo pare ora essere stance di quella aristocra-

zia che fu finora la sua forza contro i pericoli del governo libero.

Mentre-il governo vede sorgere intorno a se s\ gravi pericoli nella

pubblica opinione s\ potente in Inghilterra, eglisipuo peroconsola-

re alquanto nel I' appoggio che trova nella camera de'Lordi, i quali

con grande maggioranza respinsero una proposta destinata a dichia-

rare che la camera non avea fiducia nei ministri presenti. Ma notano

parecchi che 1' appoggio del parlamento non serve ora molto al

governo, giacche il popolo inglese si trova essere precisamente nel

caso in cui & la Spagna, il Piemonte, la Svizzera
;
cioe che le sue idee

non sono punto rappresentate da' suoi rappresentanti official'!. lo

sono convinto, diceva Lord Ellenborough autore della proposta an-

tiministeriale, che si va mutando con gran pericolo il congegno dei

poteri costituzionali. Una volta era il parlamento quello che guidava

1'opinione : ma ora la cosa pare mutata, giacche I'opinione pubblica &

quella che stringe d'ogni parte il parlamento. Questa condizione di

cose va aumentando nel paese e mi riempie di timore . E Lord Derby
diceva poco dopo : II popolo ci crede apaticl e indifferenli, e dice che

non ha nulla da sperare dal parlamento, e che ormai e tempo che

pensi egli medesimo a fare da se i suoi affari . Ben vede ognuno ehe

un ministero poco gradito, sostenuto da un parlamento sprezzato non

lascia grande luogo a credere che ne egli ne chi lo seconda possano

durare lungamente. E questo e quello che, a giudizio di uomini sa-

vii
,

si va ora minacciando in Inghilterra ,
cioe un cambiamento non

solo nelT amministrazione ,
ma nel tenore medesimo* del la sua costi-

tuzione.

5. Due rilevanti notizie recano i giornali riguardo alTamministra-

zione russa. La prima, la quale pare molto incerta, si e che il Nes-
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selrode abbia chiesta ed avuta licenza da ministro degli affari esteri,

e che glisia succeduto il Principe Yermoloff. II Morning Herald, che
solo finora diede questa imli/iu. dicendo di averla ricevula da Vien-

na, aggiunge che queslo caiubiameulo e indizio della ferma risolu-

zione in cui e la Russia di seguilare con vigure la guerra. La secon-

da si e quella di una circolare russa ai suui inviati presso lecorli te-

desche nella quale la Russia si congratulacon esso loro della polilica

da quelle lenuta finora , e promclte che, qualunque abbia ad essere

1' esito della guerra, essa manterra 1' interpretazione che sopra i due

priini punli di guarenligie fu data nella conferenza di Vienna, pur-
( IK- la Germania duri nella sua neulralila. Ora , dice il Tinien^ sicco-

me alia Germania, piu che ogni altra cosa, importano assaissimu que'
due punti che riguardano il suo commercio, cos\ e molto a lemere
che quest' assicurazione della Russia non debba servire a rassodare

piu che mai multi almeno, se non tutli gli stali ledeschi, nella neu-

tralita che finora fu da essi mantenula. Di un'allra circolare russa

dJscorrono ancora gli ultimi giornali da noi ricevuli, nella quale il

Conte di Nesselrode riassume 1' andamento delle conforenze, ed insi-

ste assai sopra il desiderio di pace dell' Imperalore Alessaudro, e so-

pra gli sforzi da lui fulti invauo per ristabilirla.

6. II primo bombardamento di Sebastopoli, che ebbe luogo nel-

r.iutumm passato, diceasi non avere avuto effetto per la grande spro-

porzione che passava tra 1* artigiieria degli alleali e quella dei russi,

i quali, avendo disarmato molli legni da guerra, si trovavano poler

armare la piazza di cannoni di lunghissimu porUila, quali vertamente

gii alleati non avrebbero creduto mai di dover veredi fronte. Segui

poi 1' assedio regolare della fortezza inlerrollo bensi dalle frequeuti

soi tile degli assediati e molto piu daH'inverno sopraggiunto, ma non-

dimeno andalo sempre avanzando piu o meno regolarmente collo

stabilimento delle parallele e delle allre opere di approccio. Di rln-

i russi presero anch' essi a far opere di difesa e di coulrapproccio

tra le mura e il campo alleato, le quali essendo mollo bene costrui-

te, e impedendo I'avanzarsi degli assedianti, quesli vcnnero al secoa-

do bombardamento, col quale si disse bensl che volea tentai*si la pir-

sa d' assalto della citla
,
ma in realta apparve che non si cercava poi

altro che d'impadronirsi di queile opere dicontrapproccio dalle quaii

i russi danneggiavano o almeno m'macciav,.no il campo alleato. Se

queste opere siano state lulte prese & difficile il decifrarlo dai dl-

spacci omciali
;
e i non omciali sono tra loro contiaddillorii : m;i e

certo che alcuni di quei lavori sono stati presi nella notte tra II pri-

mo ed il secondo giorno di Maggio dagli aileuti, i quali ancora, IODMI

do che scrive il Canrobert, presero in uu assalto ai russi otto morlai.
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Dal d\ in cui fu sospeso il bombardamento fino ad ora ogni giorno
ci reca notizie di piccoli fatli d'arme, di sortite, d'imboscale, di assalti

notturni alle trincee : ma nulla d' importante per lo scopo finale s\

degli alleati e s\ del russi, e senza che ne anche apparisca qual sia lo

scopo speciale di questi combattimenti.

Intanto non cessano gli arrivi in Crimea di nuove truppe, le quali
diconsi ora ascendere gia al numero di 166 mila uomini di cui 150

mila pronti a combattere. Di quesli dicesi che 20 mila bastino a di-

fendere le allure di Balaclava e diKamiescfr, 20 mila parimenle si ri-

chiedono per difendere Eupatoria ,
altri 15 mila uomini fanno ora

una spedizione a Cherci, o Kertch. Rimangono dunque 105 mila uo-

mini pronti a combattere in campagna aperta. Ed e questa la voce

che ora corre piu che mai sopra i fogli, essere cioe risoluti gli alleati

di lasciar sotto Sebastopoli il numero necessario delle truppe per di-

fendere il campo ,
e col rimanente assalire 1' esercito russo che sta a

campo fuori della piazza. Per cio fare non si attende altro
,
dicono

,

se non che siano giunti i rinfom dei piemontesi (di cui gia 6 mila col

generale la Marmora sono in Balaclava) e delle riserve francesi e in-

glesi che sono in Costantinopoli. II Liprandi poi dicono che sia sem-

pre fermo col suo esercito attendendo il tempo propizio per piom-
bare sopra Balaclava.

La spedizione verso Cherci vuolsi che sia stata gia coronata da

buon successo. Ma aspettando sopra cio piu certe nolizie, convien sa-

pere per ora che lungo V inverno passato i russi non faceano venire

i rinforzi 6 le provvigioni per 1' istmo di Perekop come credeasi, ma

pel corso del Don e pel mare di Azoff sbarcandole a Cherci, donde poi

in due giorni al piu pervenivano alia cilia assediata. Ora sembra che

sia questa la cagione per cui gli alleati volsero una parte di loro flotta

e di loro esercito verso quel porto il quale, come accennammo, alcu-

ni giornali gia recano essere slato bombardato ed occupato. Mentre

si preparano, secondo che si assicura, grandi movimenti contro 1'e-

sercito russo, giunge ora la notizia che il Canrobert chiese ed ottenne

la dimissione, per motivi di salute, dal comando generale dell' eser-

cito. Avendo egli stesso proposto per suo successore il generale Pelis-

sier, questi gli fu difatto surrogate dall'Imperatore. 11 Canrobert, con

generosita certamente rara in simili casi, rimane al campo come co-

mandante del corpo capitanato prima dal Pelissier.

7. Del mar Baltico non abbiamo finora altre nolizie se non che

la flotla francese, solto il comando del contrammiraglio Penaud, giun-

ta a Kiel preparavasi gia a parlirne per procedere innanzi. La flolla

inglese, che era giunla a Kiel prima della francese, ne e gia parlila

da piu giorni e va avanzando nel Ballico quanlo le e permesso dai

ghiacci che ancora durano in quei mari



LA CHARTE

Singolare contrasto e quello che da alcuni anni presentano al

mondo incivilito
,
dall' un canto 1' audacia dei liberlini nel disdire

coi fatti le millanterie di liberta, dall' altro la semplicita, per non

dire dabbenaggine, di uomini onesti nel credere ai detti benche rin-

negati col fatto.

II contrasto di questo spettacolo incominciava fin dal 1789 rap-

presentato mirabilmente dal terrorismo e dalle sue vittirae : ma

noi non abbiam mestieri di risalire taut' oltru ne di percorrere gli

stadii posteriori di vergogna e d' inganno che vennero occupati dal-

le camere della ristorazione e dalla Charte vnir del Re cittadino.

I fatti del 1848.continuati in certi stati fino al di d' oggi, parlano

anche in questo momento si chiaro, che bastano per sesoli ad ogni

piu bizzarra fantasia vaga di celiare o d' adirarsi. La liberta, ugua-

glianza e fraternita, che nel 1847 spogM di loro sovranita sette

cantoni svizzeri, prosiegue d' allora in fino a noi senza posa quei

suoi trionti contro Monarcbi e governi, contro frati e monacbe, COD-

tro Vescovi e seminarii , tutti uguagliali fraltrnamtnlc nello spo-

Serie //, vol. X. 38
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gliamento e nel bando, imponendo a furia di baionette costituzioni

e gravezze al popolo sovrano che va richiamando con petizioni, con

proteste, con insorgimenti senz' altro frutto che un tremendo vae

victis. E la Spagna? fi ella tragedia o commedia quella che cola si

rappresenta, mentre il sacro diritlo di petizioni, usato da quel popo-

lo nel piu caro e legittimo dei suoi interessi la religione, non ottiene

altro risultamento che 1' esilio a quei Yescovi che difendono i diritti

della Chiesa
,

il divieto a quei cattolici rhe vorrebbero raccogliere

petizioni in difesa del loro culto, la confisca a quei comuni che ri-

chiamano contro la perdita de' loro beni , i processi a quei giornali

che si protestano cattolici e fermi nel debito che questo nome im-

pone : e tutto ci6 in nome di quel popolo sovrano che si sforza di

rinnegare con dimostrazioni solenni 1' empieta di chi si dice suo

rappresentante, e in nome di quella liberta di culto, di coscienza, di

petizione, di associazione che si pubblica voler rivendicata alia Spa-

gna? Che piu? La stessa inviolabilita regia non difende alia infe-

lice Isabella la liberta di coscienza che dovrebb' essere assicurata

dallo Statute persino all' infimo dei cittadini spagnuoli. La catto-

lica regina abbeverata ormai da quasi un anno al calice dell' ama-

rezza, della servitu, dell' avvilimento, ridotta finalmente alia dura

alternativa di sacriflcare o la coscienza o la corona, stava per strap-

parsi quest' ultima dalla fronte anziche dare alia prima una men-

tita. Principessa generosa e magnanima anche nel momento di soc-

combere finalmente nell' ultima prova. La perdita del trono era per

lei un nulla rispetto al sacrifizio della roscienza.

Ma ohime! Non erano questi i conti fatti dai difensori della li-

berta : non bastava ad essi ridurre la cosi delta prerogativa reale

alia derisione di un' antifrasi : non bastava di presentare alia loro

reina 1' alternativa : il trono, o la coscienza. La figlia dei re cat-

tolici avea gia risposto degnamente di tal nome a voi il regno, a

me, ma pura, ma intemerata, ma pienamente cattolica la mia co-

scienza . Ma ci6 non bastava agli spielati; il regno* gia se 1' ban

tolto, gia han calpestato nel fango il diadema, gia hanno chiusa in
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Aranjuez come in carcere la Inro reina. Restava a lei it suo-decoro,

la tranijiiillita di un animo scuy.u rimorso ; e questi le voglion rapi-

re a forza. Ed a rapirglieli posero la lor vittima a queHa prova su-

prema in cui Dio cinu'nto come ad apice di eroismo la foriezza di

Abramo : e parvero dirle eccoti il coltello ; sacrifica tu stessa o

la coscienza o la figlia >.

Vucillo allora il euore del I a niadre infelice, impugno la penna ,

e pro lestando ul oospetto d' Europa ,
al cospetto della propria eo-

scienza, al oospetto di un Dio vendicatore, s' arrese e iiriuo.

K coloro che erano pur fifialmente riusciti ad eepugoare un u-

niino cattolico. abbandonata IVa le braocia della niadre la bainbiiuu

dei cui vagiti eransi fatto schermo contro I' inaspettata costanza di

una donna, tornarono trionfanti alia capitate portando il fatal de-

creto in prova del come sia libera la coscienza degli Spagnuoli. Or

vadano pur lieti e trionfanti di loro vittoria : hanno la gloria di avere

non pure usurpato uno scettro, non pure calpestato la viUima re-

^ale, ma espugnatene eziandio le ripugnanze, i rimorsi. Solo un

trofeo mnnca alia loro vittoria, d e 1' aver conquiso un principio.

Finclii' i diritti della coscienza rimangono per se inviolabili . lin-

clie sia scritto nelle cosi dette basi della costituzione oh' e libera la

coscienza di ogni Spagnuolo, lafirma da e si strappata al cuore di

una madre stara a condanna eterna dei suoi t iranni e pubblichera a

tutto il inondo incivilito qual valore abbiano presso i promotori

dello Statulo quei patti fundamental! con cui miilantanoaver ulVran

cat! i popoli. Chieda, chieda pure il popolo Spatrnuolo, non atri

.miglior sorte della sua reina : egli sa ormai le petizioni a cbe ^erva-

no : ad accendere 1' ira dei depulati, ad ottenere il divieto di chie

dere, adaffrettare i passi dell'Alguazil, a raddoppiare i chiavistelli

della carcere.

Ma mentre noi ragioniamo di hberta lOiitane, il cuore elo sguar-

i volgono-naluralmente alfunica superetite tra le Kbtrtaita-

ole sventola tutiora il tricolore suo vessillo dalle Alpi al mar

LigtBtico , vanlando fedelta ai giuramenti e prorwso di libera li
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istiluzioni. Dopo otto anni da che queste cola trionfano, qual saggio

lianno dato di se nell' affrancamento del popoli? Qualesperanza dan*

no perTavvenire?

Certamente se vi ha popolo ove la costituzione rappresentativa

promettesse, era 11 Piemontese. Esso passato da Monarcato paterno

a forme piu libere per legittimo voler del suo principe-, esso tempe-

rante per indole, serbator del diritto per abitudine, amante di sua

dinastia per tradizione; esso preparato di lunga mano alle istituzio-

ni novelle e per geografica attinenza con la Francia, e per decen-

nale aggregazione all' impero, e pel libero propagarvisi della stam-

pa liberale. 11 costume parea sicuro per antiche abitudini di severa

educazione, la religione stampata in front e allo Statuto era prima

un ereditario tesoro e un intimo ail'elto connaturato negli animi :

1'abitodi una regolare amministrazione parea difenderlo in questo

ramo da novita arrischiate: il genio marziale e la disciplina milita-

re pareano fronteggiare ogni invasione straniera : la maesta riveri-

ta di una magistratura incorrotta guarentiva al cittadino ogni ti-

berta civile. Tutto insomnia sembrava cola disposto per appianare

le vie ad una temperata liberta politica nella quale il principe al-

lenterebbe volonteroso lebriglie certo dell' amor del suo popolo, il

popolo accetterebbe volonteroso la legge fidato alia sapienza e ret-

titudine dei governanti.

Or di tante speranze quale vedesi maturata in frutti soavi? Di

tante promesse qual e che possa scriver in fronte a quello Statuto:

Charle verilt? La pubblica sicurezza e ridotta a tale, che in un

paese ove il ladroneccio era quasi ignoto, non cessano i richiami di

tutti i parti ti per ottener sicurezza dagli assassini. La quasi ristora-

ta finanza, che trov6 nell' erario settanta milioni d' avanzo, ha rad-

doppiato in 10 anni i debiti, benche le gravezze sieno tali che pii

non si trova la via di riscuoterle
,
e le profession! si abbandonano

per non pagarne la patente, e i municipii si dimettono per non ves-

sare con le esazioni : quei magistrati, la cui integritasentenzio ml\-

le volte in favor del private contro 1' amministrazione di casa reale,
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quando it Re era un detpota, paventa oggi e vacilla a uno sguardo
bieco d' un minisiro responsabile : e questa retponsabilitd che tre-

mava un giorno se dal monarca fosse scoperto un suo tranello
,

sfida oggi la pubblicita delle camere e del giornalismo, sicura, non

che del perdono, perfin del favore di chi dovrebbe sindacarla e

punirla.

Ma che vale proseguire un quadro lacrimevole che sta esposto

agli occhi di tutta Europa? Contro quello stesso potere conserva-

tivo affidato ai Senatori per far contrasto alia smania dei mutamentt

nella Camera elettiva
, gia si & trovato il segreto dei senatori infor-

nati a dozzine. Ma sembrando inellicace il rimedio alia gravezza del

pericolo, si tenta ormai la via piu breve di falsare il principio costitu-

zionale, e si pubblica audacemente fallire il Senato al suo debito se

facontraslo ai deputati, eperfmosi arriva a minacciare il suo scio-

glimento se osera disapprovare ci6 che la camera elettiva approvo*,

quasi non fosse il Senato istituito appunto per arginare colla ma-

turila del consiglio 1' avventatezza del volgo nella camera popolare:

Caduto in tal guisa il popolo, non come Atene sotto i 30 tiranni

ma sotto i 300, serbava pure un ultima speranza in quel diritto di

petizione che, dopo il suflragio universale, e I' espressione, se non

niu commoda e veridica, certo la piu vasta e ! i piu palpabile e la piu

materiale del pubblico desiderio e del pubblico opinare : ed a que-

sta appunto ricorrea poc' anzi il popolo subalpino minacciato nei

suoi alVt-Iti
,
nei suoi interessi, nella sua coscienza , nel suo cullo,

nella sua religione dalla sacrilega legge Rattazzi : e sia detlo ad

onore di quel popolo, 1'ampiezza, 1'eflicacia, 1'evidenza delta dimo-

strazione fu tale che non lasciava aicun dubbio intorno al desiderio

del paese come pu6 rilevarsi dalle cifre statistiche oflerteci dalla

Patria sotto il di 4 Maggio. Questo cattolico e savio giornale, ri-

spondendo a chi pretendea scansare con ^Dfisticherie e cavilli il m-

lor dell' argojnento accennato da lui pnma a grandi tratti , cosl ri-

sponde agli opponenti , sminuzzando il caleolo e trascurando tulle

quelle quaiitita che potrebbero soffrire pur T umbra del dubbio.
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. Nella votazione della legge su i convent! la Camera elettiva stava

nelle condizioni seguenti: erano assent! n. 51 deputati ,
eletti da

7320 voti di cui non tennero conto. Fra i present! si trovarono ;

Deputati favorevoli Voti elettorali Deput. Voti che

i
che rappresentano contrarn rapresentano

117 20,985 36 6,891

Dietro la relazione del Senatore Colla il numero delle petizioni pro

e contro la legge 7 Aprile 1855 era :

favorevoli firme contrarie firme

174 12,629 615 68,967

Ma le petizioni molto si accrebbero da poi e particolarmente queste

ultime. Da' -rendiconti fol. 124
,
127 ecc. ecc. risultano 30 in fa-

vore e 219 contro il progetto. II numero delle firme sovente non

vi 6 accennato : ma si pud valutare a 100 per ogni petizione, poichfe

nelle precedent! la media fu di 72 firme nelle favorevoli, e di 112

nelle opponent! ;
il che darebbe :

firme pro 3,000 contro 29,100
^''JV^/^i-U;. .' ;91

le quali aggiunte alle precedent!, e sommando pure i voti elettorali

rappresentati da! rispettivi deputati danno in totale :

per la legge 36,614 contro la legge 97,758.

Cosi la statistica della Patria : ma se riflettete a! tanti voti in favor

della legge che furono ghermiti per frode e ritrattati poscia pubbli-

camente su i giornali ;
alle arti del governo che colle sue circolari

e colle altre influenze incateno moralmente le firme dei suoi servi-

tor!
;
alia inlimidazione con cui si sforzd d' impedire lo slancio dei

popoli e del clero, e finalmente alia improbabilita, o piuttosto, falsita

di quel supposto che ogni deputato esprima veramenteil volere dei

suoi committenti
, comprenderete quanto dovrebbe crescere il nu-

mero dei voti contrarii se^la finzione sistematica si cangiasse in cifra

veritiera.
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Aggiungiamo un'altra osservazione intorno a questa cifra di <!<-

pulati che ha gittato nella bilancia la maggior parle doi suflVapi fa-

vorevoli alia legge. Al vedere \\1 di costoro pro, e solo 30 confront,

il lettore sara tentato di credere che vi sia una qual< he corrispon-

denza tra le cifre rappresentanti, e i paesi rapprescntati. Or henela

Gazelle du Jtftdi si e preso il piacere di ripescare in quelle cifre la

volonta delle provincie, e sapete con qual risultamento? La conclu-

sione sarebbe che delle quattro principal! parti onde si compongono

gli Stati Sardi, i soli deputati del Piemonte hanno favorita la legge,

quelli della Liguria, della Savoia e della Sardegna 1' hanno rigetta-

ta : cotalche tre provincie vennero astretto dalla quarta a passare

sotto le forche caudine *.

11 qual risultamento, che riguardiamo come probabile salve poche

eccezioni ,
abbiam voluto qui presentarvi qual nuova ronferma di

ci6 che molle volte abbiam detto 2
?

1' abolizione delle parti orga-

niche nella rappresentanza nazionale e lo sgranellamento in indivi-

dui aver trasformato in una viva menzogna quelle istituzioni che ci

si danno come 1' ideale di un buon governo.

II fatto e qui palpabile : se si calcolasscro i suflragi delle provin-

cie e fossero liberi nel voto coloro che per timore si .issentano , la

legge sarebbe respinta; numerati invece i voti degli individui la leg-

ge oltiene una maggioranza enorme falsamente creduta maggioran-

za del paese.

Ma questo sia detto sol di passaggio per ricordare ai troppo cre-

duli 1' inganno di certi sistemi politici ;
e torniamo alle lihere

zioni, palladio della reale sovranita d'un popolo. Eccovi oggidi

1 La Liguric a 41 colleges: 11 Deputes de cette prm-inee ont rofr ronfre te

Joi, 12 etaient abscntcs, tt Von compiend le vntif ilc leur ab*nc, r $tt done 43

voix hostiles contre 18 favorablet. La Savoie a i2 college* , il n'y a w fw 5

deputet pour la lot, 12 contre et 5 abtentti. L He de Sardaignt a 14 collige* 3

ont vote pour , 2 contre et 1C etaient absentes. La majorite n'a ete arquiie i

la lot, que par let deputet du Piemont proprement dit. \ . Univers 2 1 Mtrs 1835.

2 T. p. e. CMlta Cattolica I ser. vol. V
, PG. 385. Dtttolrimento dtlla

Societd
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temporaneamente tre stati europei ove il popolo pronunzia alta-

mente la sua sentenza. La sola assemblea di Posieux a Friburgo

basterebbe a far comprendere la volonta degli Svizzeri 1
,

e pure

Friburgo non riesce a spezzare il suo giogo. Nel Cantone Ticino poi

appena il popolo usando dei mezzi costituzionali
, riesce a stento a

sottrarsi alia tirannide radicale, i radicali coll' assassinio, colla vio-

lenza, colle bande armate invadono barbaramente i borgbi, i vil-

laggi e le citta ,
e ponendo il coltello alia gola dell' intiera popola-

zione, la sforzano a sottoporre di nuovo il collo al giogo dei liber-

tini. Esempio recentissimo ed evidente del dispotismo dei liberali.

In Ispagna le petizioni e leproteste in favore del culto cattolico fioc-

cano si dense, malgrado ogni divieto, cbe parecchi dei Deputati in-

vocano i rigori della Polizia per la ragione appunto che il popolo

spagnuolo ,
chi nol sa? si mostrerebbe assolutamente opposto ai

provvedimenti antireligiosi. In Piemonte finalmente le petizioni

inondano e minacciano di sommergere quella legge cbe un branco

di miscredenti o di coscienze vendute al ministero, vuole ad ogni

conlo imporre al popolo sovrano. 9b&wA

In simili condizioni
, qual dovrebb' essere il risultamento pratico

se lo Statute fosse una verita e il voler del popolo fosse veramente

sovrano?

Ne vi deste a credere cbe tutto il valore di quelle petizioni stia

nel numero e nelle cifre la cui quantita possa attribuirsi a intra-

mettenza di aggiratori o a dabbenaggine di abbindolati. La gagliar-

dia delle ragioni e pari al numero dei suffragi e basterebbero quelle

addotte nelle camere e nel senate per convincere qualsivoglia intel-

letto che non perfidiasse contro. A queste per altro dovrebbero

aggiugnersi le gravi ed eloquenti memorie colle quali tutto 1' Epi-

scopato si sforz6 replicatamente di scongiurar la tempesta. Seguo-

no poscia ,
senza parlare di quei giornali cattolici che con invitta

costanza difendono la causa della Chiesa, molti opuscoletti volanti,

i V. Civiltd Cattolica I scr. vol. X, pag. 450, e pag. 334 e seg. , e II ser.

vol. I, pag. 224, e vol. II, pag. 583 seg. e vol. Ill, pag. 472, e vol. IV, pag. 710.
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a cui la picciolezza della mole nulla Loglio al inerito degli argomen-

ti. Fru i quali dobbiam raccomaridare specialissimamente quello

intitolato : Erroneitd e pericoli di alcune leorie ed ipolesi invocata

a soslegno delta proposta di legge^ ncl quale la quistione tratlala per

via di principii prende le dimension! di una traUazione scientiGca

e promette quella vita duratura a cui non aspirano per lo piii le

cosi dette scritture di circostanza. Cost dunque e il nuinero delle

petizioni e la forza delle ragioni e ullimamente, per bocca di Mons.

Calabiana l
,

il linguaggio della conciliazione, tutto si adopero dui

cattolici per far valere i loro diritti. Ma con qual frulto?

Eli via cessiamo pure i piagnistei. II frutto e maggiore forse di

quel che non pensiamo, e il nome di maestra che Jiamo alia Storia

delle generazioni antiche, compete forse a miglior litolo ancora alia

storia contemporanea. ssa net presentarci un ministro che fece

del democralico efaoggi del liberate, del moderato, dell'impietositd

pel poveri parrochi, sbucante dal suo gabinetto con una proposta

alia mano intitolata a carita verso il clero povero, e preparantegli

F universale sterminio
,

rivela abbastanza e la spietatezza degl' in-

tenli e la frodolenza degli arliu'zii e la guerra cbe si fa al popolo ed

alia patria vanlando amor di patria e svisceratezza pei popoluni. Se

la proposta ipocrita riusciva avremmo vedut'- con un tratto di pen-

na gittati in mezzo alia via centinaia di cittadini che avean lasciato

allu lor famiglie i beni confldando nell'inviolabilita della legge civile,

della coscienza individuate, della religion dello Slato, dello Statute*/

II mirarli vecchi infermi rotti pel lungo lavorar (Ji molti anni in pro

della lor patria rientrare oggi mendici nelle lor case come stranieri

tendervi mendica la mano e costretti forse a ramingar vagabonds

in traccia di un tetto ospitale, perche niuna legge , niun dirilto,

niun voto, niuna religione fu sacra agli spietati loro spogliatori (ec-

cetto quelle che nulla possedendo nulla oilerivano da rubare; T ac-

calcarsi dei poveri alle porte di quei chiostri ove un di si sfama-

vano e ritornarne digiuni ;
1' accerchiarsi iudarno a quei tribunal!

1 V. vol. X, pajj. 415 segg.
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onde aveano conforti al pentimento, al rimorso
;
a quei pulpiti ove

suonava maestra di onesta la parola del vangelo; a quegli altari

ove alternavasi colla devota liturgia il salmo di laude, e trovarvi si-

lenzio, abbandono emeslizia; il ricordare quegli asili innocenti

chiusi ormai a tante vergini , quegli studii severi e gratuiti inter-

detti a tanti giovanetti $ quelle prebende che sostentando ministri

agli altari, sollevavano insieme e nobilitavano tante famiglie popo-

lane; il sapere quelle rendite, che davano lavoro a mille arti indi-

gene per vestire ed albergar poveramente centinaia di religiosi,

trafficate ormai in pro soltanto di un ricco sfondolato che non ve-

ste se non panni di Segovia e tele e merletti d' Olanda: questi e

mille altri simili sconcerti e morali e materiali di cuore e di borsa,

gran lezione sarebbe stata, a quei dabbene che troppo arcadicamen-

te accettarono le promesse dei rigeneratori , troppo badialmente

fidarono nella forza di quei contrast! materiali che formano agli

occhi di certuni una panacea infallibile nelle moderne istituzioni.

E qual pro, avrebbero detto costoro tornati in senno dall' esperien-

za, qual pro di tal panacea, fosse pur 1' albero della vita, se Y ap-

plicarcela o il sequestrarcela sta in mano di un ministero onnipo-

tente che alle porte di quell' Eden pu6 porre in sentinella il Genio

del suo dispotismo e brandire la spada della legalita? Abbiamo uno

Statuto, ma interpretato dai ministri-, abbiamo deputati, ma eletti

dai partiti ;
abbiamo una Camera, ma devota al ministero

;
abbiamo

un Senato, ma guai se resiste ai deputati ;
abbiamo magistratura,

ma gl' innocenti stanno in carcere i mesi e gli anni prima d' essere

giudicali ;
abbiamo armato il popolo, ma imminente lo stato d'asse-

dio; abbiamo libera la'stampa, ma a terrore d' ogni riputazione ;

abbiamo una religion dello Stato perche lo Stato la tiranneggi e

F opprimu ,
abbiamo una liberta di cosoienza, se sappiam sopportare

la persecuzione-, libero il culto, ma spogliati gli altari ; ministri re-

sponsabili ,
ma minister! immutabili. K a difesa di questi diritti si

preriosi ed inviolabili abbiamo soprattutto il diritto di far pt'tizioni

a migliaia che servono per I'inverno venture ad accendere il cami-

netto dei deputati. Sulla carta i contrasti, i privilegi, le liberta non
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numrano: noi frnttanto quali frulti no assaporiamo? Picmontesi

concilia,! i n i <iitelo voi mcdesimi : ma prima , di gra/ia, una mano

alia coscienza tin' altra alia borsa , c riconlatcvi che lo Statute do-

Tea puarentire liberta alia prima, sicurezza alia second*.

Cosi avrebbon dovuto parlare, ammaestrati ilalla sloria contem-

poranea, i Piemontesi se ai solo sennodella Camera clettiva fossero

raccoinandate le sorli del Piemonte. Malgrado delle petizioni di tut*

to un popolo rappresentato, il popolo rappresrntante avrebbe dato

alTEuropa incivilita questo spoltacolodi barbaric e questo scanda-

lo di spergiuro : e lo Statute giurato per sicurare ogni diritto ,

avreLbe calpestato ogni diritto di rulto, di coscien/a, di proprieta,

di domicilio, purche fossero pughe le irreligiose cupidigie dei de-

predatori i quali sunza scrupolo, senza vergogna, senza ne anco vo-

lare di un po'.di modestia di frasi il cinismo di loro sfrontatezza,

osarono dire in pieno parlamento (e il disse il presidentc medesimo

del ntinistero ridendo e scherzando) che i conventi poveri si sa-

rebbero lasciati vivere , ma che i conventi ricciii si sarebbero sop-

pressi ^
essendo evidente che T esser ricco ora in Piemonte e uu de-

litto, eccetto se il ricco sia forse un ministro.

Spehmentati ahbastanza nella biografia dei libertini noi non iro-

viamo qui ragione alcuna di meravigliare. Sappiam benissimo che

cosa intendano costoro quando accettano uno Slatuto dalle mani

di un Principe colla facolta di svolgcrne le hasi in leggi organiche.

intcudono che b svolgimcnto debba dislrugger la base, ser-

bandone solo qucl tanto chepossa hastare adinorpellare le usurpa-

zioni : tcstiinoiiio il Monlawlli pcrito a meraviglia in tal matt ria.

Cgli nel n-.fntissinio volume 2. delle sue Memorit sopra 1' Italia,

nel panegirico dei depu tali napoletani preparanti il 1

'

Maggio, lira

molte allre stranezze e contraddi/ioni , raccontando come la urm

dtl \3. . . . ordinarati rhe i deputali avc*cro a promettfrr in Chie$a

fede alia reliyione callolica. . . f aUo Slatuto : al yiuramsnto, mfc
giunge, essi si rifiutarono. . . . implicando il sacrainfnto olio

ziu al dirillo di scolgerlo I.

i Memoric *ull' Italia t ipeeialmtnte tulta Toieana vol. 2, pag. 149.
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Capite ora, lettore, cio che vuol dire svolgere lo Statute? Vuol

dire fare una cosa che non si potrebbe fare salva la fede allo Sta>-

tulo. Manco male! Sapevamcelo; ma bene sta che venga il Monta-

nelli a stamparlo spiattellatamente in Torino. Solo vorremmo che

quei deputati che svolgono lo Statulo sterminandolo, avessero avu-

to gli scrupoli del Parlamento napoletano, e ricusando di giurario si

fossero almeno liberati dalla taccia di spergiuro nella demolizione a

cui davano mano col ministero.

Per altro il Senate non sembra intendere in tal modo il suo giu-

ramento e i suoi doveri. Egli mostra comprendere che svolgere lo

Statute non vuol dire cancellarne gli articoli
;
che 1' uffizio della

Camera alta non e quello di fare ad occhi chiusi il segretario per la

firma alia camera elettiva. E se la nuova proposta di legge e ancora

una violazione del rispetto alia liberta, al domicilio, alia proprieta,

alia coscienza, alia religione ; abbiam tuttavia il conforto che molte

dichiarazioni aperte di riverenza a codesti sacri diritti lasciano tut-

tavia la speranza di veder lo Statuto piemontese tomato a valore

di charte veritt.

Voglia il cielo ch' esso compisca generosamente colla pienezza

dei suffragii cio che tanti dei suoi membri hanno iniziato colla ge-

nerosita di loro proteste: e che mostri all'Europa che we aspetta la

sentenza, i travagli, le contraddizioni, le provvidenze eccezionali,

le leggi dispotiche non essere colpa in Piemonte delle istituzioni,

ma dello spirito che le maneggia *. Ponetele come nel Belgio
2 in

1 Questo articolo era gia in online per la stampa, quando ci arrivo la noti-

zia che la legge Rattazzi fu approvata in Senate con alto cordorjlio di tntti i

sinceri cattolici, i quali con quei temperament! veggono bensi rimossa 1' atro-

cita della legge, ma non 1' ingiuslizia, e 1' irreligione. Per la fiducia in quei

consesso la cosa e riuscita cosi fuori d' ogni nostra espeltazione, che non ci da

1' animo di ritoccare quello che avevamo gia scritto.

2 Exclusion de tout esprit de parti . . . nos actts nous let me(trons en har-

monie avec ces principes. Notre ferme intention est de laisser aux elections cette

liberte qut seule en faitune manifestation reelle de I opinion publique, de ban-

nir de Iadministration publique lapolitique qui ne peut que Vegarer ella com-
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mano allo spirito cattolico, Gdatele ad tin popolo che conosca co-

me i suoi diritti cosi i suoi doveri, fate che gli uomini di State

oomprendano il debito di sacrilicarsi
, gli Helton I' importanza del

lor suffragio, gli eletli la tutela a loro aftidata: fate in somma che al

regno delle forme si aggiunga il regno delta coscienza, e alle co-

scienze degli individui I'unita del catlolicismo , e vedrete qual

forza ripiglieranno quelle istituzioni onde oggi raccogliele inganni

e pianto. Ma finche quello spirito non regna, le istituzioni sono un

cadavere gittato prima su un teatro anatomico per esserc trinciato

dallo scalpello della Discordia, poi nel sepolcro dell' Oppressione a

imputridire frai vcrmi. Discordia e sangue, ecco il primo stadio;

corruzione e morte, ecco il secondo.

promtttrf. En un mot nout uouforu le jeux rigulier dt not tru/ifuf ionj dam

toule livr vfritr. dant toutt tinctritt. Programma del Ministro DBCKKR nel

Journal dt Liegt 1 Mai 18S5, pg. 37.

ntv/

.
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VII

AUribuendo la conoscenza ai sensi non si viene in niuna guisa

a confonderli colT inlellelto.

Tornando ora al nostro cortese avversario, dal quale eravam

digrediti nell' ultimo numero dell' articolo precedente, dobbiamo

assicurarlo da un sospctto di cui egli mostrasi grandemente preoc-

cupato. Egli teme che concedendosi la cognizione ai sensi, non si

venga a confonderli coll' intelletto. Questo sospetto ci sembra so-

migliante a quello di Niccol6 Malebranche, il quale negava ogni at-

tivita alle cause seconde, per tema che concedendosi ad esse una

qualche azioae non si venisse con ci6 ad immedesimarle con Dio.

Procedendo di questo passo si dovrebbe eziandio negare alle crea-

ture 1' essere sostanziale, sotto lo specioso pretesto di non identi-

ficarle con la sostanza increata. Cosi esagerando il pericolo dell' er-

rore
,
non ci sarebbe per avventura errore

,
a cui non dovremmo

veramente trascorrere.

i V. questo volume a pag. 404.
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Ma via, che come la ragion di sostanza e di causa pirn attribuirsi

alle rose create senza che si venga per questo a sollevarle all' ordi-

ne divino ; cosi ptiossi tnta conscientia krgire ai sens! un grado di

cocnizione, senza radere in quello sbaglio bruttissicno di srambiarli

coll' intelletto. Questa sicurta e veramente una rhiara conseguenza

delle cose gia dette nell' aitro articolo; noiidiineno noi la verrerao

qui rincalzando col mostrare I' infmito divarin die e dalla cogni-

zione intellettuale alia sensibile.

In prima, la conoscenza sensibile e difettiva in quanto all'atto:

imperocche essa si riduce a semplice apprensione dell' oggetto. La

cognizione intera e prrfi'tla, secondo che insegna I' Angelico, Don

si trova fuor che nel giudizio ; perche unicamente per esso il co-

noscente si conforma o diflorma Jail' oggetto conosciuto. Di fatto

finclie uno non aflerma o nega alcuna cosa , cioe finche non pro-

nunzia giudizio; non pu6 dirglisi : tu t'apponi bene o male; lu hai

una conoscenza vera o falsa, II che dimostra che la conoscenzt

meotre resta nella semplice apprensione non e compiuta ; oon po-

tendo dirsi compiuta quella conoscenza a cui in rigor di vocaboli

non pu6 attribuirsi ci6 oh' e proprio della conoscenza in quanto

tale, cioe I' esser fregiaia di verita o ottesa dall' errore. Or i sensi

apprendono solamente 1' oggetto loro, ma non possono elevarsi Goo

a proferirne giudizio ,
siccome quelli che son passivi ed incapaci di

astrarre: sensus non componit nee diridit. . . . $ed o/uw fern op-

I, intHletto si oontrario ha T atto peffetto della oottoscwKa, per-

non solo apprende ma giudica dell appreso: e per6 a lui solo

appartiene propriamente conoscene la verita: solus mtetfec/w* po-

f< foynoscere veritatem 2.

In secondo luogo la oognizion^ sensihile e difettiva in quanto

all' oggetto-, perocohe non si stende ai di la dei soli corpi, i quali

fanno determinate impressioni su gli organi ; e pero a seconda

di si fatte impressioni, tra loro si dividooo e distinguoosi le keolti

1 In lib I Peri hermeniat lect. 3. 2 Ivi.



608 RISPOSTA AD UN DOTTO

sensitive : Exterius immutalivum est quod per se a sen.su perci-

pilur et sccundwn cuius diversitatem sensitivae potenliae distinguun-

tur 1. L' intelletto per contrario e potenza universale , che ri-

guarda 1' essere e il vero in tutta 1' ampiezza della loro estensione :

Intelleclus est apprehensivus entis et veri universalis 2. Laonde esso

abbraccia coll' azion sua non solo gli obbietti esterni, ma eziandio

il subbietto pensante; non solo i corpi, ma eziandio gli spiriti; non

solo le qualita, ma eziandio le sostanze; non solo gli obbietti pro*

senli, ma eziandio i lontani sia per rispetto al tempo , sia per ri-

spetto allo spazio.

In terzo luogo, la cognizione sensibile e difettiva in quanto al

modo
5 perocche nei corpi stessi i sensi non apprendono che il solo

individuo
, senza punto elevarsi al di sopra della sua concreta e

contingente ^esistenza. L' intelletto al contrario nelle stesse cose

materiali percepisce la quiddita sotto forma universale e necessa-

ria: Per se el direcle inlelleclus est universalium, sensus aulem sin-

gularium 3. Ed al trove : Anima per inlellectum cognoscit corpora

cognitione immaterial, universdli et necessaria *. UM*M
Finalmente la cognizione sensibile e difettiva in quanto al prin-

cipio; perciocche ricbiede il concorso d'organi corporei. Sentire

et consequenler operationes animae sensitivae manifeste accidunt cum

aliqua corporis immutatione, sicut in videndo immutalur pupilla ^.

Visie etsi sit ab anima
,
non est tamen nisi per organum visus

, sc-

licel pupillam quae est ut instrumentum, el sic videre non est animae

lanlurn sed etiam visus 6
. Per contrario 1' atto d

1

intendere e eser-

citato dal solo spirito senza 1'aiulo di strumento corporeo; Intelle-

ctuals principiumf quod dicilur mens vel inlellectus, habel operatio-

nem per se, cui non communicat corpus ~. di qui nasce che laddove

T eccellenza del sensibile perturba il senso e ne impedisce 1' azione,

\ Summa Theol I p., q. 78, a. 3. 2 Ivi q. 82, a, 4. 3
lyi q. 87, a. 3.

4 Ivi q. 84, a. 1. 5 Ivi q. 78, a. 3.

6 De Anima lib. 1, lect. 2.

7 Summa Theol. I p., q. 75, . 2.
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come .accade alia vista allorche aflisa il sole; per contrario 1' e

leuza dell intelligibile ronlorla rinlelletto e il rende piu abile c spe-
dito ad intendere lo verita inferiori, come accade allorchfe la mentc

si slurza di sollevarsi alia contemplazione di oggetti astrattissimi c

spiritualissimi.

Post6 tante e si notevoli differenze chc nella dottrina di S. Tom-
raaso corrono tra queste due sorle di conoscenze, chi non vede la

smisurata distanza che separa 1' una dall' altra? Come dunque puo
venire in capo a persona assennala che concedere la sola prima ai

sensi sia un concedere loro anclie la seconda, o al manco sia un fro-

dar T intelletto di cio die a lui appartiene? Forsech6 chi da cinque,

per cio stesso da dieci ; e attribuirc alia lucciola un po' di splen-

dor e e un far torto al sole? La mente dotata di tanta ampiezza che

spazia per 1 infinita sfera di tutto I'cssere; la mente fornita di

tanta Ibrz.i e indipendenza dalla materia
,
che scioglie la quiddita

deli' oggetto dagli aggiunti concreti ond' e rivestita e la fa rilucerc

sotto iorrna universal.- ed immutahile ; la mente attuata di rono-

scenza compiuta in virtu del giudizio , per cui essa sola e possedi-

trice del vero; la mente, diciamo, locata si alto non ha certamento

da invidiare la tenue possessione de' sensi, i quali quello stesso che

upprendono il fanno servire alia operazione d lei. II dire il contra-

rio varrebbe lo stesso che aflermare di un ricco Signore, non poter

lui rimaner tale se non ispodestando d'ogni avere i suoi servi.

io non veggo altra via per ostinarsi a conlrastare questa dot-

trina se non di dire che la voce cognizionc sempre e di sua nature

importa quelle quattro doti teste attribuite al solo intelletto , cjoe

I ."di potere non solo apprendere ma eziandio giudicare; 2.* di sten-

dersi a tutto il vero; 3. di percepire la quiddita stessa da se coi

caratteri di necessila e universalita; 4. di operare senza concorso

di organo corporeo. Ma se tal pretension^ si avesse a quali ragio-

ni potrebbe ella appoggiarsi? Forseche al signiOcato volgare del

nome? Ma si consultino lull' i vocabolarii del mondo, e si ve^rA

che la voce cognizione nella sua generalita non importa altro che

apprendimento quale che siasi d' un oggetto prima non conosciuto.

Smell, ro/. V.
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Forseche all'uso de' filosofi? Ma esso e anzi contrario-, giacche i

filosofi generalmente non dubitarono mai di chiamar conoscenza

1' atto della facolta sensitiva
;

salvo quei pochi recentissimi che

per amor di sistema rigettano questa si naturale e comune nomen-

clatura.

E qui mi piace di notare un vezzo della Riforma filosofica, la

quale, come in molte altre cose, cosi anche qui ama trascorrere dal-

1'un eccesso all'altro con mirabile speditezza. Essacominciodall'ac-

comunare alia sensazione un nome che non le conveniva, cioe quel-

lo di pensiero ,
ed ora passa all'altro estremo di toglierle un nome

che le conviene negandole di potersi dir conoscenza. La voce pen-

siero deriva dal latino verbo penso che e un frequentative di pen-

do. Che per6 in vigore della sua etimologia e stato trasferito ad in-

dicare non. un qualunque atto della facolta di conoscere, ma bensi

quello in virtu di cui si pesa in certa guisa nell' animo e si pondera

1' oggetto, per portarne giudizio. Laonde non puo attribuirsi se

non alia cognizione mentale; ne pu6 torcersi a significare la sensa-

zione senza pervertirne del tutto 1' originario significato. Quindi

gli Scolastici si guardarono sempre da tale abuso , e Dante se-

guace studiosissimo delle loro dottrine ci dice espressamente : II

pensiero e proprio atto della ragione, perche le bestie non pensano,

che non Yhanno t
. Nondimeno Cartesio os6 comprendere sotto il co-

mune nome di pensiero tutto ci6 di che possiamo avere coscienza,

ed affermo espressamente che non solo gli atti delF intelletto e della

volonla
,
ma eziandio dell' immaginazione e de' sensi sono altret-

tanti pensieri Par le now. depenste je comprends tout ce qui est

tellement en nous, quenous I'appercevons immediatement par nous

memes el en avons connaissance inlerieure : ainsi toutes les ope-

rations de la volonte, de Tenlendement, de Timagination et des sens

sont des pensees
2

. Con che venne sempre piu ad oscurare la

1 Conv. 88.

2 Reponse aux deuxiemes Objections. Raisons qui prouvent I existence de

Dieu etc. Definitions, L



E CORTBSE LOMBARDO

distinzione tra I' intelletlo e il senso , la quale era slala gia gran-

detneate tulorbidala in tutti gii altri scritli di questo filosofo. Ma
di cio in altro luogo. Per ora ci basti avvertire che la. confusiene tra

il senso e i'iivielleUo, non e vizio della doltrina Tomistica, ma piut-

tosto de' suoi avversarii
;
e cbe la voce Conotcere, non importando

altro se nou 1' acquisbo, quale che siusi , d' una notizia o contezza ,

puo benissimo adoperarsi ad esprimere eziandio 1' atlo delle lacolla

sensitive, le quali al certo apprendono qualcbe cosa.

VIII.

l*susii&tenza dell idea unicerwlissima cheT awersarto

vorrebbe innata.

Maveaiamo a toccar qualche cosa del terzo punto, il quale n-

guarda la necessita d' ainmettere un idea universalissima che sia

innata Delia mente uostra, senza veruna dipendenza da' sensi. In-

torno di che comincianio dal dire che essa ne in alcuoa guisa e ne-

cessaria, ne puo trovare alcun appoggio nella dottrina di S. Torn-

iiiaso. on

(juanlo at non essere necessaria , s inftvisce evidentemeHte

dalle cose fin qui spiegate. Imperocche la sua ammi&sione non si

persuadeva con allri argomenti se noncoUa iinpoasibilitadi forma-

re I uuivLTsale per attivitu della menle che astragga le verila neces-

sarie dai contingent! appresi col senso. Ora noi mostrainmo come

I

1

azione aslrattira deU'intellfl tu basta a formare 1' uuiversale, dan-

do ad intuire le sole quidditu nei contingent! sensibili, e come in

tali quidditu cost astratte e contemplate da se s' intuiscono le veri-

la necessarie merce i giudizii che risultano dalla loro cooipara-

zione reciproca. I conlingenli, av\, iir
'

rnissimo S. Tommaso,

K possono cousiderarsi in doppia maniera; 1' una e , in quanto son

contingenti : Taltra in quanto si trova in essi una qualche neces-

sita^ giacchfe niuna cosa e talmente contingente, che non parte-

cipi alcun che di necessario. Cosi per esempio, che Socrate corra
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e si muova e per fermo in se un fatto contingente $
ma la rela-

zione del corso al movimento e necessaria; essendo necessario

clie Socrate si muova, se corre 1
.

Quest' esempio e limpidissimo, e ci spiega ci6
,
che tante volte

ripete S. Tommaso, vale a dire come merce del lume dell'intelletto

agente, ossia deH'originaria virtu astrattiva delta mente, apprendia-

mo nelle cose mutabili le verita immutabili. Le verita immutabili

consistono nella relazion necessaria tra due concetti
;
come in que-

sta proposizione: II correre supponeil moto. Perche la mente pos-

sa proferire un tal giudizio ,
ha mestieri d' intendere che cosa sia

correre, che cosa sia moto
;
ossia ha bisogno non di apprenderne ii

solo fatto, come fa il senso, ma di percepirne la quiddita. Percepita

la quiddita dell' uno e dell' altro
,

il semplice lor paragone basta a

scoprire 1' intrinseca relazione che hanno
;
e tal relazione intuita co-

stituisce un giudizio ;
il quale, come nel caso presente, esprime una

verita necessaria. Cosi, per recare un altro esempio concernente gli

atti della coscienza
,
noi ci accorgiamo di pensare e pensando di

esistere. questo un fatto contingente e concrete. Ma in esso vi

sono due elementi : 1' esistenza ed il pensiero -,
e questi elementi

appresi nella lor quiddita e paragonati tra loro rivelano alia mente

una verita necessaria: Cib chepensa esisle, ossia : 11 pensiero sup-

pone V esistenza. Dunque a intuire le verita necessarie, basta per-

cepire nei contingent le quiddita ,
e guardar queste da s& e nelle

loro scambievoli relazioni. Ma a percepire si fatte quiddita basta il

lume dell' intelletto agente ,
ossia la virtu astrattiva della mente ,

secondo che dimostrammo nei precedent! articoli. Dunque il lume

dell' intelletto agente, ossia la virtu astrattiva della mente, basta a

manifestarci le verita necessarie, e non ci e mestieri d' alcun' idea

universalissima innata.

1 Contingentia dupliciler possunt ronxiderari ; uno modo secundum quod

contingentia sunt ; alto modo tecundum quod in til aliquid tiecetsitatis nv-

nitur: nt/tf enim est adeo contingens, qinn in te aliquid necettarium habeat.

Sicut hoe iptum quod est Socratem currere ,
in se qiiidem contingent est ; sed

habitudo cursus ad motum est necessaria; necessaritim enim est Socratem mo-

veri si currit. Summa Theol. I p., q. 87, a. 3.
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II benevolo nostro contraddiltore ci obbictta sevente che a ra-

gionar 1' esperienza fa d' uopo del principio di causalita e clie tin tal

principio 6 all'utto straniero ai sensi. Sta bene; ma il punto non bat-

te qui. Poco giova che il principio di causalita sia straniero ai sen-

si, per dedurre che dee discendere dall' idea innata dell
1

ente. Per

sUTalta concltisione dovrebbe dimostrarsi che un tal principio sia

straniero anclie all' intelletto , allorch6 apprende le quiddita net

sensibili; ovvero che tali quiddita non pu6 apprenderle sotto il lu-

me astrattivo di cui 6 dotato. Ma la prima di queste cose non pu6
alTermarsi senza rovesciare da capo a fondo la teorica dei giudizii

analitici o sieno a priori, i quali s' intuiscono dall
1

intelletto per sem-

plice paragone d
1

idee; la secondu non pu6 assumersi senza abbal-

tere prima la teorica degli universal! da noi spiegata finora sotto la

scoria di S. Tommaso. Mentre che queste due .teoriche stanno in

piedi: il principio di causalita non ha bisogno d
1

altro che delle idee

di efletto e di causa, e queste idee non altro richieggono che la vir-

tu nelT intelletto d' apprendere non il semplice falto , ma la quid-

dita del medesimo. I sensi apprendono dei continui cangiamenti

in natura : ma I' intelletto , astraendo dalla concretezza del fatto,

penetra in che essi consistono. Egli ravvisa nel cangiamento un atto

nuovo, un' esistenza che succede alia non esistenza. Ecco I' idea di

elfetto ossia di cosa che comincia ad esistere. E perciocche scorge

che I' essere non puo pullulare dal nu//a, non potendo il meno dare

il piu e la negazionc dare la posizione ( giacche per darla dovrebbe

inchiuderla e inchiudendola sarebbe non piu ncgazione, ma posi-

zione, o per dir meglio sarebbe negazione e posizione ad un tem-

po); cosi e costretto a riferire quella nuova esistenza ad un' altra

che la preccda, e che sia ragione per cui essa da essere in polenza

passi ad essere in atto. Ecco 1' idea di causa. Qui non ci i metticri

di altro se non di percepire la quiddita del cangiamento, in quan-

to nuova esistenza : perocche percependolo come tale la raetite

non puo a meno di non riferirlo dall' una partc alia possibilita, dal-

T altra all' atto
^
e concependolo in quanto succede alia possibititi

forma 1' idea di clTetto . concependolo in quanto succede all' atto
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forma 1' idea di causa, giacchfc quell' atto vien concepito non come

semplice antecedente, ma come ragione che fa awerare quella nuo-

va esistenza.

Si dira: ad ambedue e ita innanzi 1' idea di essere, a cui tenne

dietroxl' idea di possibilila e di alto. Sia pure, che vuolsi inferire da

cio? Che questa appunto e innata. Ma in che guisa si dimostrereb-

be? Non dalla natura dell' oggetto ; giacche, se le altre quiddita pos-

sono essere apprese dall' intelletto nei sensibili per mezzo del lume

della sua virtu astrattiva
;
non ci e ragione per cui non possa da lui

venire al modo stesso appresa la quiddita di ente : la quale essendo

semplicissima e universalissima e per6 trovandosi come al fondo

cosi alia superficie di ogni cosa, si appresenta la piu facile ad es-

sere astratta. Ne puo dimostrarsi dalla natura dell' intelletto
; per-

ch^ tutti i ragionamenti del mondo non proveranno mai altro, fuor

solamente la necessita di doversi ammettere nell' intelletto unavir-

lu che renda intelligibile in atlo cio che nei sensati e intelligibile

soltanto in potenza ;
e noi vedemmo che questa virtu non e altro

che la forza astrattiva dell' animo, chiamata da S. Tommaso intel-

letto agente.

E qui e veramente curioso quel tratto, dove il cortese nostro av-

versario s' impegna a sostenere che secondo S. Tommaso il lume

dell' intelletto agente non e altro che 1'idea innata dell' ente. Cos <?

questo inlellelto agente ? Non allro che la forza delf anima che ap-

plica I' idea universalissima alle sensazioni elerende intelligibili *.

11 lume di S. Tommaso io t ho qui interpretalo per idea 2. JXoi non

ispenderemo molte parole a ribattere questa interpretazione senza

dubbio incredibile a chiunque ha qualche domestichezza colle ope-

re del S. Dottore. Solainente diciamo che essa non solamente

e falsa, ma e al tutto impossibile, stando alle parole stesse del no-

stro contradditLore. E di vero, acciooche quella interpretazione

fosse almeno possibile, bisognerebbe supporre che 1' idea univcT-

salissima dell' ente preceda secondo S. Tommaso 1'tizione dell' in-

1 . 22. 2 . 23.
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taftbtto agente. Ora gli stessi passi recall dall' avversario dimoslra-

no il conlrario. Imperorche egli apportn dei luoghi di S. Tonuna-

so Dei qunli si alTcrma che la necessita di ammettere I' intelleUo

agente e ad hoc quod possit omnia intelligibilia faeere in aciu 1
.

Di die e evidente.che, se per S. Tommaso I' intelleUo air.-iiti- ri

e!i'i!<'si per rendere in atto tutti gl' intelligibili , esso richiedesi

senza dubbio per rendere in atto eziandio I' idea nniversalissima

dell' ente, la quale per fermo e ancor essa un intelligibile. Dun-

que uopo 6 conchiudere ehe I' idea universalissima dell' ente non

sia in alto prinia dell' azione doll' intelleUo agente. In secondo

luogo r avversario per rendere probabile in qualchc modo quella

sua interpretazione cerca di appoggiarsi a molli luoghi in cui

S. Tommaso dice che abbiamo infuso da Dio un lumr intellettuale

che o immaprine e partecipazione del lume increato; e sogpiunge

doversi questo lume intendere per Y idea universalissima innata dei

vero ossia dell' ente. I^a cosa sarebbe potuta sembrare almeno po-

sibile, se egli stesso in un momontodi distrazione non avessereca-

to un testo di S. Tommaso ,
in cui si dice che quesla partecipa-

zione che abbiamo della veritd inTeata non e altro che I* intellet-

to agento, il quale vien detto lume perche ci manifesta gli oc

non e altro che una virtu o potenza astrattiva dell'animo. Opor-

tet ponere in ipsa anima humana a/iV/uam virtutem ab illo Intellf-

clu Superiori participatam per quam anima humana faeit mfe//i'-

f/i7/i/iVi in atiu. Sicut el in aliis rtbm naturaiibux perfecti* praeter

univcrsalet cantos agentes, sunt propriae rirtutes inditae singuK*

rebus perfects, ab unitersalibus agenlibus derivator. Nihil aulem tit

perfectius in inferioribus rebus anima humana. t'nde oporlft dicerr

//i/o'/ i ipsa tit aliqna rirtus derirata a superiori intellrrtu per qiiam

possit phantasmata illustrarc. FA hoc txpfrimento foynofdmtu dmm

ptrcipimus not abstraherf format untotrwlct a ronditionibut par**

cularibus. quod eit fame artn inffflifMKf. IVnlte aulrm arfio r<m-

trn( alinii rei nisi per a/iV/uod principinm formaliltr ti inkaertnt:

1 Dt anima \. 3, ltd. 3.



UISPOSTA AD UK DOTTO

ut supra dictum est, cum de intelleclu polentiali seu possibili agere-

lur. Ergo oportet virtutem quae esl principium huius aciionis esse

aliquid in anima. Et ideo Arisloleles comparavil intellectum agen-

tern lumini *. Da questo passo si ricavano le cose seguenti: i. che

il lume intellettuale non e altro die 1' intelletto agente; dunque

quel lume non precede 1' intelletto agente ne si distingue da esso
;

2. che questo intelletto agente non e altro che una virtu dell' ani-

ma, dunque non e un' idea; 3. che esso forma el
1

intelligibili in

quanto astrae le forme universali dalle condizioni concrete
5
dun-

que non li forma per 1' applicazione dell' idea dell' ente.

Finalmente,

E questo fia suggel che ogni uomo sganni,
. .,. f,/..,, i...^.>y/.*;'-

'

.t'i~. ^.

'

:_

S. Tommaso nel primo articolo della quistione De Magislro, piu

volte da noi citata, dice apertamente die 1' idea dell' ente si astrae

dai sensibili per opera dell' intelletto agente : Lumine inlellectus

agenlis cognoscunlur per species a sensibus abstraclas; sicut ratio

enlis et unius et huiusmodi. Se dunque la ragione o idea di ente per

S. Tommaso si astrae da' sensibili mediante il lume dell' intelletto

agente ;
come puo dirsi, che secondo S. Tommaso, essa s' identifica

con questo lume? La virtu astraente sara un medesimo con la cosa

per lei astratta?

IX.

Soggeitivismo inevitable di lal dollrina.

.

Senonche lasciamo star S. Tommaso ,
intorno alia dottrina del

quale in questa materia non pu6 cader dubbio che meriti seria di--

scussione. Veggiamo piuttosto se la dottrina del nostro contraddit-

tore possa ammettersi almeno come ipotesi filosofica. Condizione

indispensabile di un' ipotesi si e die essa, benche non si dimostri
r i

1 Sttmma Theol. I p. ,q. 19, a. i.
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categoricamcnte, sia nondimcno tale die spieghi i fenomcni,per cui

si assume, senza urtare in errore almen manifesto. OP questo man-

ca del tut to al sistema che qui discutiamo, il quale non *' alto a

spiegare la genesi do* nostri concepimenti ,
e tentandone la spie-

gazione non pu6 fare che non cada nell' idealismo subhietlivo.

Noi non possiamo certamente in uno scorcio d' articolo trattar

largamente tin tal punlo; tuttavia ne accenneremo tantoche hasti.

La verita neHa sua massima astrazione concepita come idea uni-

versalissima che rappresenti I' essere in quanto tale, prescindendo

da ogni sua determinazione, 6 un concetto mentale, non pu6 negar-

si
;
ma e un concetto mentale di per se sterile ed infecondo non so-

lamente nell'ordin reale ma ancora nell'ideale. Che sia di per se ste-

rile nell'ordin reale ognuno il vede; giacch6 quell' idea formalmente

presa, cio& nella sua universalita, non ha un tipo che le corrispon-

da in natura, e secondo il sistema dell
1

avversario sorce a priori

nell' animo qual forma impressavi dal sommo Autore del lutto.

Ondeche quand'anche avesse virtu di determinarsi da se medesima

in meno universali concepimenti, questi non potrehbero uscire fuo-

ri della sfera meramente ideale. Essi sarebbero come altrettanti in-

telligibili ,
ma intelligibili astratti : prescindenti cioe dall' esistenza

concreta di qualsiasi obbietto
,

colla quale non si collegherebbero

neppure in virtu della loro origine , perchft anch' essi nascerebbero

in noi a priori, cioe per filiazione da una forma innata.

Ma ( che piu e
) cosi fatta steriliia si avvera eziandio nell' ordine

ideale. Imperocche quell' idea universale dell' essere, presa da se,

e indeterminatissima; e dairindeterminato non sogue nulln.so fion

viene un principio attuoso e determinante che lo specifichi.
Si lia

un bel dire che le idee hanno filiazione tra loro, che Tuna procpile

dall' altra come lume da lume, che tutte metton capo in mm sola

radice da cui pullulano quasi germogli. Queste ed altre simili cose

dilettano certamente I' udito col suono dellf parole.
no la

fantasia colla vivacita ddle immagini. Ma qui non si tratla di ci6:

si tratta bensi di persuader I' intelletto e ragionar la cosa con nr-

gomenti e non con metafore. L' idea dell' ento A
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quanto dire e vuota d' ogni contenuto particolare. Come fa a riem-

pirsene di mano in mano? Essa e spogliata d' ogni determinazione-,

come fa a rivestirsene da se stessa? Essa esclude dal suo concetto

ogni differenza che la restringa a tale o tal genere di cose
;
come

possono codeste differenze germinarvi spontaneamente? In virtft

di filiazione. Sta bene; ma giacche vogliam tornare alle metafore,

diciamo che per avverare la filiazione, convien che prima si avveri

un connubio. A chi dunque si sposera 1'idea dell'ente per averne

poscia la nobilissima e numerosa prole di tanti svariati concetti on-

de apparisce lieta la mente nostra?

Gli avversarii par che intendano questa ragione, e per6 dicono

che 1' idea dell' ente si marita alia sensazione
,
e di qui spiegano la

sua fecondita prodigiosa. Oh che stranissimo matrimonio ! Non pu6

a meno che non ne nasca un ircocervo.

Da prima, la sensazione e un elemento del tutto irrazionale; essa,

nel sistcma che combattiamo, e una modificazione organica e nulla

piu. Come dunque puo diventare un intelligibile o far parte del me-

desimo? Niuna cosa pud dare ci6 che non ha; la sensazione pel no-

stro avyersario non contiene che impressione fisica ed immutazione

corporea, al piu avvertita dall' anima. L' idea al contrario non pu6

essere determinata se non da elementi ideali. D' onde scapperanno

fuori codesti ideali elementi necessarii a determinare 1' idea del-

T ente?

Ma fingiamo che la sensazione, qual e concepita dairawersario,

possa dare tali elementi. Che cosa ne seguirebbe? Un pretto sog-

gettivismo. Imperocche la sensazione per Tavversario non importa

altro che un' immutazione del senso fondamentale relative al nostro

corpo. Non contiene altro che una specificazione determinata di

questa sensazione preesistente e perenne; e il cui termine imme-

diato non e se non 1' impressione stessa fatta negli organi in quanto

passa misteriosamente ad essere aflezione del senziente. In altri

termini essa non e che un mero subbiettivo
;
una modificazior. del

subbietto che sente s& stesso in questo o quel modo. Orae egli pos-

sibile che un subbiettivo, innestandosi in un' altra forma anch'essa



subbiettiva, valga a produrre altro che subbiettivo? Se vni in un

terraio atto ad avvivare qualunque sorta di alberi secondo il seme

che vi gettate, non vi plan taste che sorbi , potresle mai sprare di

raccoglierne live? L' idea doll' cute o delta verita in generate da se

non dice veruna cosa in partic.olare; molto meno una determinata

esistenza. Essa si volgera a rappresentare questo o quell' ohhiet-

to determinato secondo il principio che la feconda. Questo princi-

pio non e ultro che una modiflcazion del subbietto; giacche que-
sta unicamente e racchiusa o.l avvertita nella sensazione. Dunque
I' idea dell' essere non rivestira altre forme se non relative al sub-

bietto ; non atteggera altre esistenze, se non il senziente medesimo

idealizzato direm cosi e riprodotto come intelligibile in mille fogge.

Qui non solamente la famosa quistione del ponte necessario ad

oggettivare la conoscenza ritornera in tutta la sua forza ; ma ancora

si anilra a rompere in uno scoglio anche piu formidabile. Impe-

rocche non crediamo di esagerare dicendo che I' ultimo termine

di questa dottrina sarebbe un rinnovamento del sistemu di Fiehte,

come le prime moase furono una imitazione del sistema di Kant.

Diciamo che le prime mosse furono un' imitazione del sistema di

kant, perche questo fondatore del trascendentalismo Alemanno

spiega anch' tsso la conoscenza per 1' inne .to di forme a priori

colle aensibili impressioni. La ragione eeondo lui ci somministra

la forma, 1'esperienza ci da la materia delle nostre cognizioni. Que-

sta materianon e che un' impressione ricevuta negli organi. Poco

dissimili sono i principii del sistema presente. La conoscenza e spie-

galu pel connubio ovvero ionesto dell' idea universalissima coi jtati

ennbili. L'idea universalissima e posta a priori, perche innata; i

dati sensibili non sono che organiche impressioni avvertite dall' a-

nimo. In che sUrebbe una essenzial differenza tra ambidue i siste-

mi? La dottrina di Kant content* gia I' iiieaiismo, giacche chiudeva

la conoscenza nella sfera di semplici forme suggettive. Ma essa do-

tea oecessariamente terminare a Fichte: giacche quesle forme in

ultima analisi non doveano rappresentare che il subbietto steso, le

cui subbiettive impression! costiluivaoo, per confcssione di kant,
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le determinazioni della forma razionale indeterminata ed astratta.

Or se nel sistema presente abbiamo gli stessi element! e le stesse

premesse j perche non dobbiamo aspettarci il medesimo effetto e le

medesime illazioni?

vjcb oiBisan jq *.J a<fjf% ftf.i& . . :

X.

iiiiiM iiMaj OiJta&u.' . i; :; ->,su c '

ConcZustone.

inWMit'^VXiV.il-'.. '; ^ :.t'
; :> .' > -

'

. 'Ui|*J

La candidezza e nobilta di animo del nostro amorevole contrad-

dittore, el'ardente affetto pel vero, che il suo scritto spira adogni

pagina; ci e pegno sicurissimo che egli ci condonera \ ardire e la

franchezza di questo nostro parlare. Nondimeno
, benche noi ab-

biamo di cio piena fidanza, pure non sappiamo passarci di esprime-

re il nostro rammarico per la dura necessita in che siamo di dover

confutare la dottrina di un uomo, col quale ameremmo grandemen-

te esser d' accordo in fatto di filosofia, come ci troviamo d' accordo

nella stima che egli professa per S. Tommaso e nella credenza dello

stretto legame che egli ravvisa tra la scienza razionale e la teologi-

ca. Ma appunto questa stima e questa credenza ci sforzano a quel

dissenso. Noi ci accordiamo con lui perfettamente nello scopo a cui

mira, ma discordiamo del tutto netla scelta dei mezzi die adopera.

Noi siamo intimamente convinti che gl'interessi religiosi dipendono

grandemente dai filosofici. Stimiamo non potersi fare opera piu be-

nefica e santa, che volgere gli sforzi al riordinamento degl' intelletti

non solo nella parte pratica ,
ma altresi nella parte speculativa, da

cui quella dipende siccome sua derivazione ed applicazione concre-

ta. Questa e la ragione che ci ha mossi a trattare di filosofia in un

periodico, comeche non sembrasse luogo molto opportune per se-

vere lucubrazioni. Siamo altresi persuasi che 1' unica riforma pos-

sibile e buona nella nobilissima tra le razionali discipline, sia quella

di richiamarla ai principii della scienza cattolica; e che i principii

della scienza cattolica in niun hbro contengansi meglio che nelle im-

mortali opere del Dottor S. Tommaso. Infine crediam per certo che
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la forza di quesli principii, purchfe vengano esposti con fedelti e

svolti con lucidezza , sia bastevole ad atterrare tutte le mostruose

dotlrine che pullularono dallo spirito della Riforma protestantica,

traforatosi dalla Religione nella scienza Glosoftca e da questa in tut-

te le appartenenze deila vita pratica. Mad' altra parte pensiamo che

la dottrina di S. Tommaso sia del tutto opposta a quella confutata da

noi in questo scritto, e riputiamo che ad intendere i genuini sensi

dell'Angelo delle scuole non convenga aver gia nella mente un siste-

ina preconceputo, a cui si procuri di torcere violentemente alcuni

testi spicciolati presi qua e la dalle sue opere-, ma sia assoluta-

mente necessario accostarsi a studiare profondamente gli ammira-

bili volumi di quel sommo con animo spogliato d' ogni sistematica

preoccupazione. Questo e quello che noi finora secondo le tenui no-

stre forze ci siamo studiati di fare
,
e in che ci continueremo per

T avvenire iinche ci basti la vita e 1' ingegno.

in
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Come ne vmne falsato il concetto.

SOMMAR10

14. Equivoco ed errore da evitarsi trattando del consenso popolare 15. II

merito non e diritto ma stromento a formarlo 16. Gradi per cui precede

natura 17. inosservata e soave 18. Mirabile sapienza del Creatore

19. Nel primo periodo 1'obbedienza e volontaria, nel secondo doverosa

20. Lo stesso apparisce nelle elezioni legali 21 . Errore inchiuso nell'^4r-

stocrazia del merito 22. Si mette in chiaro 23. Kagione dell'equivoco

24. Si scambia lo stromento col lavoro 25. II dovere dee nascere da

causa necessitate 26. A merito manca 1'evidenza 27. Epilogo e con-

chiusione.

14. Questa verita per se evidentissima e stata forse in parte la

cagione, o per lo meno la conferma di quell' errore che sotto forma

di patto sociale promulgate dagli eterodossi, viaggia pur tuttavia

pei cervelli mediocri e fa ripetere anche oggi sotto varie formole

che 1' autorita viene dal consenso del popolo. Quest! politici da caffe

se trauno sbadiglio e 1' altro leggessero le precedent! osservazioni.

1 V. questo volume a pag. 508.
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non mancherebbero sen /a fallo, toltosi di bocca il sigaro , <li scla-

mare Iriorifunti: vcdetc mo' se abbiamo ra^iune! dal ronsenso

del popolo nasce i'autorila : senza avvertire cbe questo consenso

e qui flirt to e non causa
; nasce da quelle doli e non le forma

; ob-

bedisce ad un bisogno sociale e non lo crea. Accade in somma nel

caso presente cio cbe nel caso del dirilti prevalent!: 1' uomo ragio-

nevole consente al diritto ; ma direm noi per questo che il diritto

nasce dal consenso ? Allo stcsso modo 1' intera moltiludine si ar-

rende ad un uomo in cui splende un raggio celeste di eccellenza,

immagine di quelle perfezioni infinite per cui primeggia su tutto

il creato il Creatore. Ma queste eccellenze determinatrici del con-

senso , causa sono e non gia efletto del consenso medcsimo
;
e la

lor forza lo produce in tutti senza previo concerto e per alto spon-

taneo : per modo che il principio di unita sociale gia ha cominciato

ad operare mediante quell'uomo privilegiato e a condurre la societa

prima ancora che la societa , anzi prima ch'egli stesso abbia potuto

awedersene.

15. Certamente da ({uesto primo esordio di pcrsonificazione an-

cor non e formato il pieno e costante possesso dell' autorita , po-

tendo in molli casi sottentrare ragioni di resistenza alle ragioni

di obbedienza. Ma per poco che duri il generate islinto ad obbedire

e per poco che si consolidi quell'ordine che la sapienza del gover-

nante naturalmente produce ;
non 6 chi non veda essere facilissimo

il passaggio al secondo periodo in cui quella obbedienza non po-

trebbe rifuitarsi senza grave danno della societa gia costituita e

tranquilla.

Fate che per la durata di quel nuovo ordine di cose i sudditi si

aflezionino al benefico ordinatore, i loro interessi prendano un re-

golare andamento ed essi incomincino a calcolare tullo il loro av-

venire sulla durevolezza ragionevolmcntf presunta tlel beiie

senle (giacchfc ^ ragionevolissimo il credere che cHi tta btne iwm *i

flMovej : 6 facils il vedere quanti sconcerti e pericoli
e danni minac

cerebbe all' universale chi pretendesse scompigliarne la gia tran-

quilla orditura. egli lecito ad un chiccheasim cigiooare ai suoi
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concittadini tanto scompiglio? egli ci6 amare altrui come se

stesso? Giunte le cose a questo termine, non e chi non veda 1'au-

torita gia essere legittima e stabile in quella persona, contra la qualc

niun' altra pu6 vantare un diritto anteriore
,
e tolta la quale tutta

andrebbe a soqquadro la comunanza che vivea tranquilla e beata. Al-

Jora 1'autorita e pervenuta alia pienezza della sua personificazione:

leragioni universal! che esigono in ogni societa un governante fva-

le a dire il bisogno di unita nell' essere, di durevolezza nel vivere, di

consenso nell' operare per giungere alia quiete nell'ordine) militano

non piu genericamente soltanto per una autorita, ma per 1' autorita

personificata sotto tal forma nella tal persona. E come e reo contro

la ragione, ossia stolido chi niega 1'autorita generica nella generica

societa, cosi e reo contro la ragione sociale, ossia ribelle chi niega

in quella societa quell' autorita.

1 6. Ecco dunque in questi casi il graduale processo nella individua-

zione da noi ricercata dell'autorita sociale. 1 . ft necessita di natura

chela moltitudine abbia un principio uno se deve associarsi. 2."

Mancando ogni precedente determinazione di questo principio, il

Creatore che voile gli uomini in societa, privilegi6 certi individui di

quelle doti che traggono a seper istinto la moltitudine a proporzione

dei suoi bisogni e dell'altrui capacita nel soddisfarli. 3. Queste doti

producono un assenso di ciascuno anche indipendentemente dagli

altri. 4. La manifestazione di questo assenso produce T unita di

fatto, intento di natura nella legge di autorita. 5. La costanza di

questa unita produce a poco a poco il coordinamenlo di tutte le

parti organiche nel corpo sociale sotto 1' indirizzo dell' uom privile-

giato e quell'intreccio di affetti e d'interessi che naturalmente ger-

moglia dal commercio scambievole. 6. Quest
1

ordine produce la

tranquillita e felicita sociale cui distruggerebbe chi ne spiantasse

1' ordinatore. 7. II djritto della societa a non esserne turbata pro-

duce il dovere in ciascun socio di non turbarla e nell' ordinatore

d' impedire il disordine e di mantenersi nel luocro ove lo colloco

la Provvidenza. 8. Questo dovere e insieme diritto di escludere

ogni altro dalla funzione di ordinatore: il diritto di escludere e
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mroprielu del dominio : dunque I' ordinatore 6 costituito nel pos-

sesso legittimo del diritto di ordinnre la sociela
;
vale a dire, e pos-

sessore legittimo dell'autorita : e chi pretendesse spossessarlo di tal

diritto viola la legge di proprietd al pari di qualunque allro ladro.

essendo quel dirilto cosa del suo possessore ;
e viola insieme il di-

ritto della societa alia propria quiete oftendendo tutto il corpo so-

ciale con delitto di ribellione.

Raccomandiamo al lettore qiu;sta osservazione che il dirilto di

srovernare e cosa, affinch^ e^rli non si lasci accalappiare dalle deola-

mazioni di quei sofisti, che per isperperare ogni principio di legit-

tima trgsmissione del potere , presentano I'autorita come una pa-

dronanza d' uomini. e la sua trasmissione come un regalo o una

vcmlita di cnrne umana, gridando a piena gola che i popolinon no-

no pecore da vendersi o da regalarsi. Quieli. quieti con codeste tra-

gedie, poveri intelletti fanatici: celsappiam benissimo, i popoli non

son pecore come I'uomo non e cosa. Ma ci6 non vieta che il diritto

di governarli sia cosa , e cosa talora alienabile . come alienabile e

talora il diritto del padre ad eduoare i Ggli senza che i figti si tras-

formino per questo ne in cose ne in pecore.

17. Ma cio sia detto di passag$^oe torniamo a bom ha. Analiz-

y.ando un fatto quotidiano e visibilea tutli, abbiam trovato cho I'au-

toritii astratta dee naturalmente personificarsi in virtu dei prepi

personal!, senza bisogno ni di violenza per parte dei governanti.

n6di contratti artificiosi per parte dei sudditi. K quello che I' aiia-

lisi ci ha mostrato doveraccadere, spicga nel tempo stesso un altro

fatto osservatu ir>neralmente dapli slorici tilosofi fK-lla formazione

di quella autorita, la cui legittimita e piu patente ed ineontroversa.

E il fatto e che queste nascono per lo piu con un procedimpnto

lento ed insensibilc cho lunpo tempo primache abbiano rirovi.to i!

nome e pronunziato o *oio; gia esigtevpno ed operavano: sunih

anche in questo all uom rasjionevole che prima si forma e nasce,

>scit riceve e prontin/ia il proprio nome; tutt' all'oppo^:

.]ii.-l!eautorit
'ilinate a'di nostri nell^ fattizie co

i dei nostri Procusti polii
i ituionta anatomicamente

SerieU,vol.\.
* i%
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secata e geometriramenle disposta in quelle loro mosdiinissime

macchine social! ricevea nomi e funzioni e iudirizzi prima ancora

di esislere. l)i die suol posda accadrre, die giunto il parto e poslo

in luce il gran porluto conipariscu uguulmente indegno del nuiue e

incapace degli uilid a lui prima assegnati ;
e il re debba divenlare

Miriislro e il Ministro gx>vernante e il Consigliere ordinatore ecc.

18. Non cosi T operar di nalura. Facendo ella nascerc il SLI-E

RIORE dal connubio di due elementi
,
autorild principio universale

d' ogoi associazione ,
e doli personali principio singolare d' indivi-

duazione^ partorisce il suo porlato gia pienamenle e armouicameu-

te formato renderidolo atto ad operare prima d' investirlo del titolo

della fun^ione, e coudueendolo con T altitudine stossa soavemente

e quasi colle mani dei sudditi slessi, mossi da lei per via di coscien-

za e d' interesse
,

alia invesiitura del potere destinatogli. Cosi chi

governa una sooieta -nei suoi primordii trovasi naturaluiente fornito

di quell abilila che allora piu che mai e necessaria : e chi obbedi-

sce lo fa con tan to maggiore soavila, quanto 1 obbedienza sembra

a lui piuttosto un istinto di simpatia che una legge di dovere. Ed

appunto per-questo 1' arte piu sottile dei Pisistrati e dei Gracchi

-antichi e moderni sla sempi e nel far credere la prO|)ria grandezza

libero dono delle turbe, eleggenti per volonta* non soggiogale per

superior!ta.

19. Nei casi fin qui contemplati il nierito come abbiam veduto ,

esercita un inipero per se giustissimo (essendo ragionevolissimo

che le moltitudini accettiuo 1 ordine, la giustizia, la ielicitii da chi

puo stabilirli) senza che possa appellarsi diritto di autoritu k'gilti-

ma T acquisto del comando. Ma che cosa vi raanca , perdu- poss*

dirsi vera autoriiii? Vi manca cio che ne forma il precipuo caratte-

re, il diritto ad essere obbedita perche autorila. 1 sudditi che obbe-

discono al merito ne bono nel primo periodo L;iudici cumpelenti: e

sebbene non sarebbe ad essi lecito il disobbedire a colui sen/a cui

veggono impossible la pubblica salvezza; il ravvisare in esso que-

sto titolo ad ordiiiare nasce da spontanea loro intuizione a cui tie-

ne dietro la voloiUa di obbedire. AH' opposto quando un' auloriu.
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c triu pprsoriiti -:iln . po^i-inu .1 1 ini sujM-non- ili-ffrininafo-. .1 1 lorn

1' obbediredel-JHuldito non dipendedal ravrisare la ragiowevaletza

degli onlini Harapaoita dH* ordinanto, ma solo dal Y>dere inrar-

nata in iui quekknautorili astratta>che deo per uflirio

in untta il voleir e I' operar4ei sndditi. I quali ben potranuo

minare se la mairriain eui comanda sia di sna computed/a: *e un'ai-

ira legge superiore (la nalurale p. e. o la divina) non 1

si oppnn-

gano a quel roodo. Ma posta la competenza e I' otiesta del pr.--

cetto , tanto essanzialraente ripugna che i sudditi ne discutano la

convuiicvolozza , quanto ripugna che I' onlinato sia T ordinatore.

Abhiam deito essenzialmenlc ordinati i suddiii, prendcndo quo-

sia V.M-L- a tutto risrore e m quanto sunn svdditi, giacrb^ nulla viela

che nogli stati poliarcbici coinpeta un qualrhc potere legislalivo ai

sadditi. Ma ir questi casi, qnando il suddito o piuttosto ilconsenso

di certi sudditi esercita quell' uflicio
,

cessa jr qud momento di

essere 1' ordinato divenendo I' ordinalore.

^0. Cio chef *l>bi;mi delto intorno al modoron cui la natura si

vaie del merito per inoarnare I

1

autorita movena'o le intere popoto-

/ioui luolto piu evidenternente spirra nelle funzioiti dei legiiti-

;m . letlori presso i quali la caparita deJ candidato se nan e io lui

vero diritto evidente, rigoroso e coallivo, costituisde peri on TCTO

debito interno in quanto e conosciuta nelle coscienie chiamala a

giudicarne. Incaricate queste socialmentp di provviedere al Imi

etttune veggono piii dislintanaente del volgj che 1' dezioae dei-

meno capace e grave danno di quel terzc cui debbono provwedfl-

re: ond' e che se potrebbe non essere iklecito il dimenticare I' in-

taresse proprioin favore di qaalche meno dogno, reato od infedtl-

ta u'ravissima sarobbe 1' immolare o anche solo arrischiare gk'
in-

ter^ssi bencbe- temporali dell' intera societa. In questi casi dunque

piu- cho in.-ii il merito diviene stromento in mano della Pmvvi-

denza per i/idividuatv in ua& panona <ietenninnta quella artratta

autorita sen/a cui la 86ciatfci0aire< foesiWe, Ma ae ib mento-d* il

diritlo piii
o oaen riforow al sufTragio , il roaBBadai aaflirag*

quello die detrrmina finalmente la persona 4el soperiore. I
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ricoooscere il merito e alto interno degli elettori che va soggetto a

tulle le varieta delle teste individual!, ne pu6 dal candidate con ti-

toli evident) estorcersi agf intelletti, il suo diritlo inai non giunge

a queila evidnnza senza cui esso non ha coazione; e gli eleltori ben-

che obbligali in genere al piu degno pure son liberi individualmen-

le, polendo giudicare di lal merilo secondo i lumi del proprio loro

rorioscimento.

Non cosi se il merito avesse un organo sociale onde venisse pub-

blicamente determinalo, come,accade in certe elezioni canoniche,

Hi-lie senlenze dale dai Iribunali sul verdetto dei giurati e simili.

In questi casi il merito autenlicamenle chiarito potra divenire di-

ritlo rigoroso: ma sard dirilto al suffragio, alia elezione ecc.
;

inai

non sara per se diritto di autorita, Onde rimarra sempre fermo

che il merilo e bensi slromenlo in mano della Provvidenza per

formare i govern a nti
;
ma incapace per se solo di conferire a chic-

chessia, uomini, adunanze o popoli, il diritlo di governare.

21. Quindi apparisce 1' errore che si appiatta in quel raziocinio

con cui si pretende rivendicare lo scettro all'arislocrazia del merito.

La nalura, dicono implicilamenle codesli aristocralici, la natura

si vale del merilo ossia della superiorila di fatto per creare la su-

periorita-di diritto: dunque tocca al merilo di governare i popoli.

E non e chi non sappia come codesla riverenza al merilo si tras-

formo quasi in idolatria ed ogni merilo prelese divenir governances

Quindi quella smania di innalzare a governo nellaFrancia repub-

blicana tutli i chimici, i fisici, gl' ideologi, i malematici, i lelleruti,

i poeti, quasi ogrii merito equivalesse al merito politico.

Quindi quei dirilli della cosi della arislocrazia degl' ingegni

si vantala dal Gioberli
( che nella sua modeslia non si credendo

cerlo degl' irifimi afierr6 senza scrupolo il porlafoglio )
: quindi

quel diritlo dei popoli adulli a governarsi da semedesimi, cheser-

vi si opporlunamenle in mano dei mestatori per sollevare le plebi

gontiandole della supposla loro malurila. E davvero che codeste

plebi hanno moslralo alia prova quanlo fossero mature. Quindi

spingendo anche nellordine interiiazionale Y ambizione di tale ari-



DEGL INGEGNl 029

stocrazia , I'cclcltico Damirou , dopo avere tessuto un panegirico

ai dirilti politiri U-i i/rand uomini, un all.ro oo intessea nella sua

filosofia morale ai dirilti dei grandi popoli invitandoli ad ossumere

sottb lor tutfla conn-
|)ii[)illi incapaci i popoli piccoli: irailato in

questo dal Gioberti che ai popoli civil! consentiva di dirilto la con-

quisla e la tutela dei popoli barbari '. Non sappiarno come cosloro

possano poi inveire coutro quell' autocrate a cui il S. Sinodo di Pie-

trohurgo attribuisce il sacro dovere di difenderc I' Ortodossia e ri-

ccndicarne i dirilli contra la barbaric ottomana. Con qual fronte

altribuiscono agli op'mamenti della civillu e del razionalismo cio

clie vo^liono negare al sentimento religioso *?

22. Se il lettore ha considerato attentamente il procedimento di

natura da noi test6 analizzato, vedra da se stesso la Gacchezza e

i'equivoco deH'entiinema proposto; il quale e uno dei soliti scam-

bietti per cui dagli accorti si cuopre il soflsma per irretirvi i sem-

plici; e dai semplici si beve in buona fede servendo di trastullo

agli abbindolatori.

La natura, dicono, si vale della superiorita di fatto per iacarnare

quella di diritto: dunque clii e superiore di fatto e anchesuperiore

di diritto, ossia ha il diritto di superiorita sociale >'. Un tale argo-

inento suppone che lo strornenlo dell' artefice sia 1' opera c\i egli fa

MI (juesto stromento; suppone, per esprimerci con un paragone

volgare, che 1'ago sia la cucitura dell'abito e il ferro del calzaiuolo

sia la calza. E non veggono i sofisti che la cosa va precisameute al

iovescioj eche I'arteOce adopra appunto lo sir itnento perche lo slro-

inento non e I' opera. E qual bisogno avrebbe 1" artefice di cucire

se I' ago gia fosse la cucitura in effetto? E qual bisogno di lavorare

le calze avrebbe la donnicciuola casalinga, se calze gia fussero i

ferri con cui ne intreccia le maglie ? Or cosi la natura nel lavoro

genetico del Superiore, si serve bensi della superiorita di falta in

qualunque ordinc come strumento per produrre il congiungimento

1 Getuita moderno nota ultima.

i V. Appello del 5. Sinodo gridato in Russia, riportato Ua lutli i yioniali.
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dell' autorita sociale con una personalita determinata : ma se ne va-

le appunto perche la superiorita di fatto non e superiorita di dritto/

Risultera questa bensi mediante quello strumento dal lento lavorio

delle cause natural! e da quella Ifgge universale che costituisce

un' autorita in ogni societa per renderla durevole e felice: ma quan-

do comparira la superiorita di dritto, comparira sotto tutt' altra

forma che la superiorita di fatto-, e il popolo che correa dietro a

questa per un istinto indeliberato, sentira di obbedire alia superio-

rita di diritto per impulso di dovere.

23. Scambiano qui i sofisti, come in altre occasioni, certe mate-

rialita esterne e visibili che accompagnano 1' operar di natura coi

principii piu attivi e vitali che 1' arte umana non pud sorprendere

nei segreti del Divino Artefice. E poich&, dicono, la natura indusse

il popolo ad obbedienza verso Deiocete o Pelagio, perche il primo

era prudentissimo fra i Medi, e il secondo fortissimo fra gli Spa-

gnuoli; io che sono prudente come Deiocete e forte come Pelagio

ho per natura il diritto d' imperare al mio popolo. Con un simile

avvedimento i fisiologi material! vedendo prodursi dalla natura i

viventi per mezzo delle chimiche e meccaniche proprieta, vennero

in deliberazione di fabbricare con mezzi chimici e meccanici piante

ed animali; ma vi mancava il piu dell' artificio creative, vi mancava

la /brma, 1' entelechia, la virtu plastica, quell' elemento in somma

che il Creatore serbossi nei suoi tesori.

24. Or cosi nei lavorio della societa: viene bensi il superiore la-

vorato dal Creatore collo strumento di quelle doli privilegiale. Ma

che queste fossero privilegiate lo sappiam dopo il fatto; dopo aver

vedute le turbe accorrere, I'-uom grande padroneggiarle, la padro-

nanza tornare in lor pro e consolidarsi, la solidita di questa pace

produrre il diritto. Ma chi avesse voluto prima del fatto dar paten-

ts diprivilegiato all' eletto della Provvidenza, non ne avrebbe in-

dovinata una fra mille.

Commettesi qui Terror medesimo che gli ulilitarii commettono

nei ragionare di morale. L' azione onesta, dirono essi, dee pro-

durre la felicita del genere umano: dunque per conoscere cio die
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e onesto, io mi atterro a cio che e piu utile. Ragionevolissimo;

fate pure. Ma qual base avete voi per conoscere ci6 die e induhi

tatamente utile a tutta rimmensita del genere umano in tutta la

durata dei seooli avvenire, in lutta la complicaziorie delle possibili

rombinazioni? Altrettanto rispondiamo noi all' argomenlo degli

aristocratic! cbc censuriamo. Sia pur vero cbe 1'Autorita dehba in-

dividuarsi in forza del merito precellente, troverete voi modo di as-

sicurarvi prima del fatto cbe questa precellenza sia tale cheindurra

il popolo a seguirvi come le selve Orfeo? o credete per sorte che

dalla sola eccellenza di quelle doti debba nascere il diritto del co-

mando ?

25. II legame del dovere e del diritto corrispondente, non pu6
nascere nelle libere volonta se non dalla ragione certa e dal bene

infinite: fincbe mi si presenta una ragione incerta, io non sono ne-

cessitato a sentenziare : finche mi si presenta un bene limitato , io

son libero a disvolere, Ora e facile il vedere
,
che tutte le superio-

rita accidentali sono impotenti a vincolare con morale necessita per

la mancanza di amendue quesli requisiti. manca in primo luogo

1'evidenza del titolo, per non esservi tal precellenza fra gli uomini,

che escluda ogni dubbio
, ogni rivalita. Ogni specie di primato ha

molti competitors 5
e fosse pur certa per uno di essi la superiorita

in una specie, chi primeggia per un titolo , seconda per un altro
$

il dameriuo che con profumi e vezzi abbaglia un crocchio, e deriso

cume stolido in un' accademia; le doti che qui sembrano necessarie

al governo a guidare i dotti, sembrano intoncludenti a regolare un

banco. Cotalche il riconoscimento della superiorita e piuttosto un

libero consentimento (e forse anche talora arrischiato e fortuito),

anziche una evidenza necessitante. Ma fosse pure smagliante ed

invincibile, qual pro a formare una indissolubile unita, se il bepe

a cui s' aspira non e assolutamente necessario ? Or noi vedemmo,

che il vivere in societa, e molto piu il vivere in questa o in quella,

non e-perciascun nomo necessita assoluta. Dunque, fosse pure evi-

dentissima la suprema capacila di una persona al governo della so-

cieta, ancor non sarebbe innegabile il suo diritto.
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Solo un principle noi troviamo d' onde sgorga per 1' uomo ogni

diritto, ogni morale necessita, ed e il volere del Creatore, e la sua

manifestazione fattaci o per rivelazione positiva, o pel costante an-

damento della natura. Ma la rivelazione qui non ha luogo: e il co-

stante andamento di natura e precisamente 1' opposto di quell' epi-

teto accidentale che caratterizza le superiorita delle quali parliamo.

Dunque voi non trovate in esse i principii richiesti ad imporre quel-

la morale necessita alia moltitudine, ed a formare nella persona pri-

meggiante quella moral forza insuperabile all'operante ragionevole.

che dir sogliamo un dirillo. II giudizio dunque del volgo che men-

tre a quella superiorita spontaneamente s'inchina, pur ricusa di rav-

visarvi un diritto a comandare, se non e ragionato sempre nel falto,

e peWr sommamente ragionevole.

26. Una sola via si aprirebbe a stabilire questo diritto delle ca-

pacita all' impero della societa; e sarebbe di trovare un mezzo per

convincere gl'intelletti intorno alia reale precellenza di un determi-

aato individuo. Ma questo mezzo che riesce si malagevole anche

in societal gia formate e tranquille, qual sara in quelle congiunture

ove le leggi non parlano e non hanno valore i diplomi ? E tale e

appunto il caso di cui stiamo trattando
, quando ciofe una moltHii -

dine dee riconoscere in chi primeggia per merito il diritto di go*-

vernare. Dovendosi qui cercare il primo governante ,
il primo che

attui nella societa quell' autorita senza cui le manca la forma, 1'u-

nita, 1'essere sociale, noi non possiam presupporre ordinamenti so-

ciali che impongano il dovere ed assicurino il mezzo di riconoscere

quel primato in questa piu che in quella persona: mancando tin tal

riconoscimento unanime
,
manca il principio d' unita sociale. Dun-

que, conchiudiamolo pur nuovamente, il possessed' autorita princi-

pio d
1

unita sociale non puo nascere dal solo principio di capacita,

e"il ricorrere a IR! principio per trovarvi un diritto che termini le

ritbluzioni, egli c un ricorrervi in quel momento appunto, quando

la gara delle ambizioni supreme ,
e lo scombuiamento del popolo

giwdice rendotio piu che mai impossibile il formare sapientemcnte

un giudizio intorno aflta' precellenza dei meriti.
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27. Conchiudiamo. La capacila d'adempiere un uftieio qualuuque
.' dole ess&izialmente richiesla ail'iuvestilura ildl ullicio uiudcsiiuo:

c [MTU clu dee dare tale inveslitura a hen comunc deve acci'i t;ir.>i

per quunlo puo della capacila dell eletto. Questo dovere e insieme

UQ generate interesse delle moltiludini
}
ed appunto per quesLo la

Provvidenza istilloin essc rislinto,sempre rayionevole, benche talora

nun nnjinmiin. di prestare obbedienza ai piu capaci. Di tale istiuto

e dovere Ella si serve per individuare in certe determinate persone

1'universale diritlo di sociale autorita, appunto corae del bisoguo di

sostenUmento e del lavoro personate si serve a fine d' individuare

iLgeoerai diritto di proprieta.

Siccome per altro ogui dirilto allora soltanto diviene obbligato-

rio, quando Ic ragioni, o sian titoli ne sono ronosciuti, edil fine ne

e connesso col bene infinito ; cosi il merito non potra formare un

diritto rigoroso ad assumere il governo , se non quando e sara per

s& stesso certamente riconosciuto e il riconoscimento del diritto an-

dra connesso e confortato colle leggi inviolabili dell' onesta.

A rendere dunque il merito titolo verace di diritto in faccia alia

societa due condizioni sono richieste: cioe l.che il merito sia so-

cialmente accertato^ 2. die il non riconoscerlo sia violazionedi un

qualche diritlo : ed ecco perche in certe pubbliche elezioni ove i

diplomi assicurano la capacita, gli elettori sono realmente obbligati

a dare il sull'ragio al piu degno secondo Ic testimonialize che arre-

ca : il negare in tali casi il suffragio sarebbe ingiustizia evidente.

All' opposto quando il merito non e pubblicamente attestato, potra

il dovere interno obbligare gli elettori nella coscienza senza che il

diritto del candiduto piu degno apparisca legalmente nella pubblicita.

Or siccome questa pubblicita non ha organo autentico nella so-

cieta esordienle : e per altra parte il merito e nelle estimazioni in-

dividuali variamente giudicato per la variela e di chi giudica edei

meriti chiamali in giudizio ;
cosi il merito stesso e incapace di ser-

vire per titolo al diritlo e di congiungere in unico giudizio e volonta

le moltitudini. E per6 il prenderlo per base d' individuazione del-

Tautorila sociale e il vero mezzo di precipitare la societa nell' anar-
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chia: mezzo utile soltanto a quei mestatori i quali o orgogliosi

assegnano lo scettro al merito soggiungendo poscia il pin fogno

son to
;
o adulator! della piazza ubbriacano le plebi di orgoglio van-

tandole mature a governarsi da se medesime
;
e giungono cosi pri-

ma a sommuoverle, poscia a tiranneggiarle: i quali in sostanza colla

loro aristocrazia del merito vengono finalmente a concedere U di-

ritto alia forza; altro non essendo il merito se non la prevalenzadi

qualche dote naturale, come astuzia, coraggio, ricchezza ecc.

Noi dunque, lettore, contentiamoci di camminar per quelle vie

che natura e provvidenza ci additario, e mentre riconosciamo nel

merito un valido stromento a personifi<?are rautorita, lasciamo per

altro alia Provvidenza medesima e a coloro che da lei vengono de-

stinati il maneggiarlo, a seconda dei fatti, in pro della societa.

>i pi

lominm
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LA CHIESA E LMMPERIO
STUDII STORICI 1

ARTICOLO VI.

, ;'.-
'

.

GTimperatori bizantini nelle loro relazioni coUa Chiesa e coi Ponlefici

nel tempo dello scisma Acaciano sotto Zenonc.

( Continuazione del precedent )

Giovanni Talaia,come dicemmo -,a\ea presentato ulPonteGce un

liLello contro Aracio; ne poteva Felice MOM indi* izzarnc copia a quel

Patriarca, invitandolo a discolparsi dinnanzi al trihunale di Roma 3.

Un altro lihello sotto il titolo di doglianze ( (/(>/)/wafionj,perdecreto

del concilio romuno, veniva consegnato agli anibasciadori perch<' il

presentassero a Zenone affine di scuoterlo, se fosse possibile, dalla

perversione alia quale era trascorso e fargli apriregliocchi sopra)e

usurpazioni suggeritegli da Acacio. In esso il Pontefice, esercitando

autorevolmente quel potere divinamenteconferitogli nelle cose della

fede e del costumi sopra i popoli non meno che sopra i principi, fa

conoscere all hnpcratore il dovere di riparare ai mali della Cliiesa

1 V. qucsto volume a pag. 497.

2 V. alia pag. 503 di queslo vol.

3 Presso LABBE t. V. pag. 217 seg-
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alessandrina e di concorrere coll'opera sua perchfc Acacio ubbidisca

tosto alPintimazione pontificale *. Che se le lettere da noi citate,

mandate a Costantinopoli cogli stessi legati che recavanolacitazione

di Acacio, ci fan pienamente conoscere la mansuetudine di Felice III

e la paterna cura solita adoperarsi dai Pontefici,idue libelli ci mo-

strano ineluttabilmente il supremo dritto dei Papi, i quali, se non ne

fossero stati divinamente investiti, non avrebbon mai saputo parlar

quel linguaggio autorevole ad un principe prepotentp ed usurpatore.

Noi vedemmo quai trattamenti abbia fatto soffrire ai legati pontiflcii

quel forsennato imperatore, strumento abilissimo d'un ambizioso

patriarca; vedemmo con quali arti siano stati trascinati a comunicare

cogli eretici, mettendo in non cale gli ordinamenti di Roma; vedem-

mo finalmente quali risposte siano state mandate da Costantinopoli

alle lettere ed ai libelli del Pontefice. Qual altra cosa rimaneva al

Papa Felice III, se non che adempiere quelle ulteriori obbligazioni

alle quali Tastringeva il sublime ufficio di Pontefice? E quest' ufficio

appunto imponevagli il dovere di fulminare una sentenza di con-

danna contra il Mongo ed Acacio, non prima per6 d' aver giudica-

to e deposto i due legati che aveano tradita la missione loro affi-

data. Radunato pertanto un sinodo di 67 Vescovi nella basilica di

S. Pietro 2 furon i legati convinti rei d' aver comunicato cogli

eretici ed assistito alia solenne ceremonia nella quale era stato pub-

blicato il nome del Mongo, inserito gia prima nei dittici per opera

di Acacio, ma non mai pronunziato ad alta voce 3. II concilio li

1 Presso LABBE t. V. pag. 218. Divino iure suggerimus , non. leviter esse

pensandum nisi certii remediis, quod in contumeliam Dei factum dicitur
, fue-

rit expiatum etc. Libellus ad Zenonem imp. 1. c.

2 Di questo sinodo non rimane che il frammento della condanna profferita

conlro Pietro Mongo ed Acacio. V Brevicolo 1. c. pag. 76. LIBERATO, c. XV1I1

pag. 150. EVAGRIO 1. HI, c. XXI, pag. 321. VALESIO Observ. in Evagr. 1. II, c.

II, pag. 558.

3 Brcvicolo 1. c. Ep. Syn. rom. ad Cler. et Mon. LABBE t. V, pag. 247. LI-

BERATO 1. c. EVAGRIO 1. c. c. XX, pag. 320. TEOFANE. 1. c. pag. 205. NICEFORO

CALL. 1. XVI, c. XXI, pag. 682.
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spocrlio della dignita pastorale e privolli delta partecipazione dei

sacri misteri, recidendoli dal corpo immacolato della Cliiesa *, la

quale per tal modo purgavasi della macrhia che pareva aver contrat-

ta nei suoi rappresentanti *. E per questa ragione medesima dovea

esser separate dalla Chiesa il Patriarca Acaoio e rondannato qual

^tnembro putrido e contagioso. Kgli avea confessato di comunra-

re col Mongo 3; avea posto sulla cattedra di Tiro un vescovo con-

dannato *
: avea violati e circondati di male arti i legati del Pon-

tefice 5
; ammonilo piu volte dai Papi Simplicio e Felice erasi osti-

tiato nella perfidia
6- |o scandalo erasi propagato per tutta la Chie-

sa <!' Oriente ~; il Talaia avea presentato coritro lui un libello di

accuse rawalorate dalle molte lettere dei vescovi dell* Egitto , de-

gli
archimandriti e del clero di Costnntinopoli

8
;
invitato a discol-

parsi non avea dato risposta , e citato al tribunale della Sede Apo-

stolica avea ricusato di comparirvi 9. Qual altra cosa dovea quindi

aspettarsi per lanciar contro lui la condanna da tanto tempo me-

ritata? Percio il concilio romano, dopo averne diligentemente ven-

tilata la causa, dopo avere rinnovato I' edittodi scomunica e di de-

posizione conlro il Mongo W pronunzi6 contro il Patriarca la terri-

/ rs- Th : f- '"<*

1 Ep. Syn. rom. cit. pag. 248 c gli altri A. cit. nella nota precedente.

2 V. 1* Ep. X Felirit III ail Clcrum et plebem Contt. LABBC t. V. pg. 178

e 170 e 1* Ep. XIII GeiaiU I ad Eptie. Dardan. I-ABBE I. c. pag. 3i7.

3 V. 1' Ep. VI relicit 111 ad Acarium, LAB*F. I. c. pag. 168. Ep. X tiiudtm

cit. pag. 179. Ep. IX eiutdem LABBE 1. c. pag. 177. LIBERATO c. XVIII , pag.

ISO. EVACRIO I. Ill, c. XX, pag. :<0. TEOFASE I. c. pag. 20*.

4 V. la pag. MM di qucsto vol.

"

V. la pag. 302 di questo vol.

6 V. 1' ep VI cit. di Felice 111 ad Acacio 1. c. Brerfeolo I. c. LIBCTATO c.

XVIII, pag. 1SO.

T r.pist. X FfUeiM III cit. pag. 178. BreHco'o I. c. ETAGMO 1. Ill c. MX

pag. 310 C C. XX C XXI pajj 'JiO so.;.

s V. Tart. prec. cd EVACRIO c. XX e XXI dl. NiCHrofco Cm. 1. XVI ,. XVI

.81.

9 Eput. XIII cit. Gtlatii I, pag. 327, ^

10 Episl. IX cit. Felicit III pag. 177. EVACRIO I. Ill, c. XXI, pag. 3*1.
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bile seoienza coHfl quale aname di Dto privavalo del diritti dehsa-

lAerfloziditeteeparavalo dal corpo della Olieei:*! !

-tnDopo cio in qual modo brigarono Zenone ed Aoacio per pvovare

ikv-pretesa ingiustizia di quell alto? Non aUrimeaU'&einioacbecar-

oerando o scannando i monaci Acemeti cheiaveaiiireealo a Costan-

ttnopoli'la sentenza del Coneilio e appicoatata^e'hwsti medesime

dell'audaeePatruirca %-,
suscitando una terribilenpersiecuzione con-

ted
1

cotoroi i qualiiricusassero
sottosorivere I' Enotico e coimmkar

Cegli eretici 3
v acc 'an^' e deponendo dalla sedeid'Anliochia itpa-

triarca Calendiqne perche fedele alle massime della Chiesa, e five-

rendo il ritornb dell' empio Fullone che rinnov6 le sue ereticali per-

aecuzioQiie'di suoi c-rudeli sconquassi *-,
oaticellando dai ditliri ec-

felesiastici il'Bomc di Papa Felice HI e separanda Miamalioaraetite

-oqA 'jbo3 . cliof* MlRjiuifhJ '

1 Wep? tl cit. "Felicis HI: termina essa colla sentenza di condanna, png.

'4B9. 'BrevCco?o i: c. epag. 177. LIBEIUTOC. XVIII pag. ir>0. TEOFANE I.e. pag.

ftOS. NCBItJRO GUK. L 'XVI c. XVH ;

pag. 683- Si noti che questa prima 8cnlen-

*f 4i con^a^n4,CiQntco Acacio, benclxe .decretata dal.Snodo, fu soitoscrittu dal

&olq,PQntfifilce;F|eU^ per poterla inyiar secretaraentc a Costantinopoli i- farla

presentiire
al Pali-iarca. Se fosse stata sottoscritta dai Pad ri del concilio avreb-

be dovuto esser recata da due Vescovi secondo la disciplina della Chiesa : la

qual cosa epa molto difficile in ua tempo in cui le frontiere dell' impero era-

no si rigorosamente guardate, e minaccialo cbiunque ardisse portare ,al propo-

tente Patriarca la tcmuta sentenza di djeposizione. Pereio Gelasio 1 ncll' cpi-

stola XIII oil. .sosusnnc che Acacio fu condannalo vaJidameyte dalla sola Sede

.ApostoJfoa, Sppca. il uicrito poi della condanna V. la delta ep. di (ielasio 1 e la

XIV presso LABBE t. V, pa. 338 seg. e la XV ,
1. c. pag. 3 i-> m lii piii il

Trattato cit. pii) volte di Felice III colle l.elle illus^razioni del ch. Scipione

Maffei presso L-ABBE 1. c. pag. 180-203.

2 TEOFANE 1. c. NICEFORO CALL. 1. XVI, c. XVII, pag, 683.

3 Epist. XIII Gelasii pag. 332 e epist. XV cit. pag. 345 348.

LETTORE 1- II, u. 50, pag. 526 - CEDRENO ed. cit. 1. c. pag. 619 -

TUNUNENSE Chronicon presso SCOTTI , Hisp. illuttr. ed.^cit.
vol. IV, pag.

4 Ep. syn. cit, LABBE t. V, pag. 219. GELVSIO I, op XV cit. pag. 349.

vicolo 1. c. LIBERATO c. XV1U, pag. 151. EVAGRIO 1. Ill, c. XVI, pag. 3i5. TEO-

FANE 1. c. pag. 205. CEDRENO ed. cit. 1. c. pag. 620.
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1'impero dalla comunionecoHaSede romana i. Non cosi il Pontofire,

il quale non lasciava cosa alcima <-ht> al suo pastoral.- ulli i.. ^i appar-
tenewe. Scriveva ei;li iWfttiftpdrttore conufiidla tranqiiillila d'animo

beu composto e sicuro rhe rende si venarando il Imauaz-rio di chi

possible un potere superiore all'umano. Si querelava degli insulti

falli ai legati spedili doll apdslolo Pittro, violando infssi In rivcrenza

doKula a Dio: temere il Pontefice della salute di lui e del suo rejnio;

renderlo certo frattanto che la Sede Ml' Apostolo Pietro non as<*n-

tie^)he mai all' intronizzamento dl Monsro due volte rondannato^

gravissimi essere stati i dditti di lui; non inferior! i mali dwivati

alh Chiesa Alessandr'ma, e spaventevoli i pericoli ohe la minaccia-

vano ; pih reo essere Acario per averlo confortato di difesa e di ap-

poggio, e ropertosi deH'autorita imperiale ;
meritevole percio deHa

sentenza di deposi/ionc <* di scom(jnioa fulminatagli dal romanocon-

oilio 2. A Ksser necessario che un cristiano imperatore ubbidisse ai

decreli del Cielo : a lui essero stato afliilato il potere sopra le cose

umane, in guisa per6 ohe si sottomettesse alle disposizioni di coloro

efcc furono divinamente investiti dell' autorita sopra le cose della

religione. Grande sarebbe il vantaggio del suo impero s' egli la-

sciasse libero alia cattolica Chiesa Tuso delle sue leggi ;
essere in

ci6 riposta la salute d'entrambi
;
che dove si. tratla dolle cause

di Dio, il principe si studri non gia d'imporn*, ma di sotto-

reettere la propria volonta ai sacerdoti di Cristo, non di farla da

mwestro alia (lliifsa. ma di rireverne invece con docilita le san-

te istruziorii , non di dcttarle arbitrarie h'irgi , 'ma di escguirne

religiosMincnte i canorii-, non di ostentare autorita. e dominio sopra

le sue sanzioni, ma d'incurvar loro riverentemente la fronte :{
.

Concliiudeva, dover entrambi comparire fra uon molLo iniianzial

i
'

just XV /',.//,/ in lt (t retrantdmfineitise. I-ABBE t V, pg. &4. I.mm.\T

c. XVIII pn !;
. i '.n TKOFANE I. c. pff. iO.'i CRHKENO I :. vol. I. ]wg.

NiOEroiio CAM.. 1. XVI < XVII pg. 6W.

1 I

;

;.Ml. IX 1'rliri* III. I.AIil'.K I. 0.
|Mi.;-.

1TT.

8>Epist. cit. pagl78.



640 LA CHIESA E L' 1MPERIO

tribunale di Cristo; riflettesse 1'imperatore sopra il conto che render

dovrebbe a quel giudice inappellabile; aver egli dal canto suo sod-

disfatto al dovere del suo ministero *. Per tal modo Felice III in-

culcava a Zenone quelle massime fondamentali del dritto pubblica

che governavano allora, siccome ancor presentemente, le relazioni

tra la Chiesa e 1' impero, relazioni che le usurpazioni di quel prin-

cipe non aveano per nulla alterato. Scriveva al tempo stesso il

Pontefice al clero e al popolo di Costantinopoli ,
e confortavali a

non vacillar nella Fede per la scandalosa caduta dei legati ne' qua-

li avrebbe dovuto aver la Chiesa il propugnacolo e la difesa; ac-

cennava loro i delitti pei quali Acacio avea meritato d' esser sepa-

rate dal consorzio di Cristo; esortavali a tenersene lontani se pur

volevano star fermi nella cattolica professione 2. Ma pervenute a Ro-

ma le dolorose notizie della deposizione di Calandione, del richiamo

di Fullone alia Sede Antiochena, e delle persecuzioni atrocissime

suscitate da quello scellerato contro i cattolici, il PonteGce radun&

un secondo sinodo di 42 Vescovi 3
?
e rinnovo gli anatemi fulminati

contro i due Pietri eretici e conlro il patriarca Acacio *. Una let-

1 Epist. cit. 1. c.

2 Epist. X Felicit III LABBE 1. c. pag. 178, 79.

3 II Baronio parlo con esaltezza nell'an. 484 del I sinodo romano, ma nod

mostro di avere avuto cognizione del secondo, che ben seppe scoprire il dotto

VALESIO (V. Obser. adEvagriuml. II, c. 11I-V1II, pag. 558 seg.), eonfortando

con irrepugnabili ragioni e document! le sue erudite investigazioni. Pure in-

corse ancli' egli in un altro errore credendo che i due sinodi fossero stati tenuti

in Roma Panno medesimo 484 ; la quale opinione pervertirebbe al tutto 1'ordi-

ne degli avvenimenti e farebbe violenza ai falti; e fu percio a ragione confutato

solidamente dal dotto PAGI (V. Critica in Baronium vol. II, an. 481, 11. 4-10,

pag. 416 seg., e an. 485 n. 3-13, pag. 422 seg.j.

4 Molto fu disputato dagli scrittori di sloria ecclesiasttca, e prima di loro

dagli Orientali, sopra la condanna di Acacio. Non istaremo qui ad insistere di

vanlaggio sopra la giuslizia di essa, essendo stato da noi acc(*nnato quanto ba-

stava a dimostrarla: e poi le lettcre del Papa Felice lit e di Gelasio, e quelle

di Simmaco e di Ormisda assai chiaramente e copiosamente soddisfecero alle

obbiezioni dei Greci. Moteremo qui solo qualche cosa intorno alia taccia di ere-
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tera sinodale sottoscritta da Liitti i vescovi congregati veune allora

indirizzata al clero ed ai monuci orit-ntali, ai quali veune comau-

dato autorevolineiHe di eseguire la seutenzaduo volte pronunziata

dal rooiano concilio *. La Cluesu nun retrocedeva al cospetto della

tico data a quel patriarca bizanlino. Al qual proposito ci pare clie siano state

soventc confuse due questioni. Giacchc allro e che Acacio sia stato condannato

come erelico, altro che sia egli stato fautore e complice dell'eresia c, in tutlo il

rigor del vocaboI6,eretico. Alia prima questionc noi rispomliamo negalivamente,

provocando chi sostenesse la contraria opinione a dimostrarla dalle due senten-

ze di comlanna pronunziala dai due sinodi romaai e dalla letlera di Felice III

indirizzata ad Acacio, quando gli si contunicu la sentenza di depo&izioue e di

scomuuica: Ic quali al certo nulla coDlcngono che possa dare appojjgio al loro

parere. Alia seconda qucslione ci pare che si possa dare una risposta affer-

mativa : giacche tulle le prove recate dai soslenitori della prima opinione si

ridurrebbero solo a confertnare questa seconda sentenza da noi sostenula co-

ne pK) probabile dell' opposta. E certo, concepita in quetti termini la que-

slione, le parole di LIBERATO (c. XVIU, pag. 130), di Niceforo patriarca (Citron.

pag. 775), di Papa Ormisda (presso LABBE t. V, pag 587), dell' imp Giuslinia-

no nella seconda cotifessione della fede spedila a papa Agapeto (prcsso LABRE

t. V, pag. 948) ecc. possono bene inlorpretarsi nel senso proprio della vote

eretico. Ne e per fermo incredibile che abbia fatlo pieuo naufragio oclle cose

della fede un uomo che mostrossi sostenitore ardeuli&simo di ereUci coiidannali,

e periccutore acerrimo dei piii sinceri cattolici, un uomo che stetle imcbe visse

il'iro e inllessihile alle amtuooizioni della C.hicsa, die si belVo di due coodannc

pronuiiziale cootro lui da due concilii convocati sccondo i canoni ccdesiaslici,

ed cube I'audacia di cancellare dai diltici Taugusto nomc del Papa Felice III,

mentre avea voluto inserirvi quello dell' erelico Mongo. Del reslo noi non vo-

gliamo far qui una diserlaziooe critica sopra questo argomenlo : abbiamo solo

voluto cio notare, perche nei seguenti ragionauieuli non ci sia uccetsario di

toruar sopra quesla quc&lione.

1 Epitt.Syn. rom. ad clerum et monachal Orientals. LABBK 1. c. pag. t47-00.

Vedi la sentenza di deposizione e di sconmnic.: soltoscritta dal Papa edai Vesco-

vi alia pag. 230. KelJa stessa congiuntura il I'outefice indirizzo una lellera agli

archimandriti ed ai monaci di Coslantinopoli e della Uiliiiia oorUudoU sep*-

rarsi dalla coinunioue d' Acacio ed a punire severamenle quei religio&i che are-

vano a lui aderito: inollre fece loro conosccre che Tuto legato della *cde romana

era stato condanoato per aver tradito la sua rai&sionc e coiouuicato col patriarca

SerieU,vol.X. il
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prepotenza e della usurpazione; e sicura nel possesso irrepugnabi-

le dei suoi diritti esigevali apertamente e coraggiosamente ,
insi-

stendo sopra TautoritadeirApostolica Sede riconosriuta e conl'cs-

sata dai 318 Padri di Nicea 1. Indirizzava al tempo stesso leltere

supplichevoli all
1

imperatore perche, secondo i suoi doveri, dessc

appoggio ai giusti richiarai ed alle sentenze pronunziate dalla

Chiesa 2.

Ma I' imperatore, finche visse Acacio, dur6 come stretto nei suoi

laccioli e in preda delle piu orgogliose passion! rinfocolategli in cuo-

re da vilissimi cortigiani. Appena per6 ttapassA 1'ostinato Patriar-

ca, evenneassunto alia sede'Costantinopolitanal'ipocrita Flavita 3
y

F imperatore parve come scosso dal lungo e profondo letargo , e

diede luogo un istante ai giusti dettami della coscienza, ch' egli a-

vea bensi soffocati, ma non ispenti interamente. Scrisse perci6u Fe-

lice, III, essergli stata sempre tra.le piu care cose carissiraa la fede,

ed cssersi quindi aflaticato. per eonservarla qaal base said issinaa

dell' impero *; voler dunque ren-dere la pace alia Chiesa e ranno-

-fi-.ui.-j.4iJ
, v"-i""

r''i;.I
"Jfr't'ty } oJo<ri.'j/. tijr (

, ',)u>*tj

bi/.iini.ino (V. ep. XI feticis 1/fLABBE 1. c. pag. 179.) Scrisse ancora il mede-

simo a Zenone annunziandogli la nuova condanna dell' etnpio Fullaae e insi -

siondo sull'obbligo che a lui correva di noa legar con lui relaaioni di sortaedi

cacciarlo tosto d'Antiochia V. 6p. VI. c. pag. 163 scg.

1 Swces*or prciesuhim Sedis apostolicae qui est caput omnium. E piii sotto

Quam vocem (Tu et Petruf et super hanc petram etc.) sequences 3 18 Patrc$ a-

pud Nicaeam congregati, confirmationem rerum atque auctoritatem sanctae r+-

manae EccL detulcrunt: quam utramque usque ad aetatem nostrum s-uccesiiontt

omnes Christi gratia praestante ctistodiunt. Epist. syn. ram. ,pag. 2i8.

2 Kpist. XIII Felicis Iff, LABBE!. c. pag. 212. NK.KH>IU> CI\STAMIMOP.

Chron. 1. c. ed. cit. pag. 775. EVAGRIO 1. Ill, c, XXIII, ppg. 323. VITTORE Tu-

NDNES. 1. c.

3 Dal solo NiCEroao CALL. (
1. XVI, c. XVIII, pg. 684

)
e narrata la ma~

niera sacrilega colla quale Flavita riusci ad ottenero il patriarrato; e fu credit ta

dallo stesso storico come un castigo del cielo la brevissima dural.i (lei suo go-

verno episcopale.

4V. il principio dell'epist. XII di Felice HI; LAW: 1. c. pag. 208.
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della cattohea uniutio *
; stituare percki oppor-

tnnis>iin!i ul rompintoiito dei suoi desiderii I dezionedel petriarca

<FlaviUi, iioolo fornho d'ogni prngio IB caldt^giatore ardent i

dclid-<uUoiir.a-Ghiesa *; prepare il supremo <irarca avoler col suo

oonawiliinento raffsrmare r*i<*lLo sacerdote ammcltendolo ulla par-

U*eipa/,ioiw <li qutfi iloiii la cui sorgeitte allido Cristo alia Sede ro-

iiiana; la quulc ii il fondtirnento de4la fede e la posseditrice deile

thiavi ih-i relesti misierh^. Anclve Flafita indirizz6, secondo il co-

stumr ,
lellere sinoilali al Ponteiic^dicluarando in esse die ogli non

conwoltrebbe al suo inlroni/*aoi<?ulo contro I' assenso delta Sede

<li Houia *
: prolestava volore in tutlo oonciliare le sue credenze

corrquiilla di S. Piutro il cui suecessore serbava inviolala la Fede,

n* era ia pi>tra fondamtintate :
. Ma turn lasriava fraUanto T ipomta

di sjjo.lii'
1 U ttt-rc sinodali ol Mongo, ed entror nlla piu inlima nnio-

ne con qiK* ereiico <>. Ciow>n oslaale Felko UI, henche falto con-

i LHttrwcirUwtra* eaituilicae /lde pratdiaant iwiUUem, partmque et-

cltuuruin neyiu aurturitate prvHuntiant . I. c. IM^ -JIM.

2 I , /(,ir,- rtitholirae fidei mpitntes tinitattm, 'tcclniaruniqiie pa-

cem tummi>i>,re rolxmtre, tnlem stn<lcretis prap/fK Conttantin-.tpolitanit anthtt-

tfm qui tupernn muncrr Draxeifiifntf et mortem probitale falyfrct tt prat omni-

bus vr1ko<Httat vtritatis pnllent afftrtu. F.pist. rit. pB{. 20.

ili JlUNiimiUllMMnrriip vcitf* ruplondet ^udmto oc(Mia catuam, ticvt *k<-

nitu$ institutum est, pontificum desidcrat ordination* componi, et </ui I'n *a-

cerdotii ptrhibetur proi-ertus officium, optat inde fulciri timte Christo cupiente

>n, fmv* K<ow

i *m non lacwt.-cl ufcw myilriram dauw cr-

rfitas fuitie coelettium pntdenUrMfUfUt, *tq*enobittum circa. ortJioitoxam A-

dem coMtntientem habertt,auntsw, quo .impliut V9a*imi rtddereiur, &rpe-

.( -1. c.

nist. Mil FJiri ///, LARW. I. c- IB. 210. LIW.ATO c. XY1H 1. c. jg.

IM.

5 Epist. XIII cit. I. c.

6 EVAGRIO 1. 111. t . XXIII, pag. 353. TEOFAM l.c.'pag.ZOC. Ci *M>.

fane cbe Flavila abbia tcritto al Kongo ch* cgli ai scparcrebbe <Ulla comonio-
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sapevole della simulazione del novello Patriarca, non Iasci6 indietro

nulla di quanto potea giovare a condurre a coscienza quel traviato

ed inspirargli i veraci sentimenti della fede ^. Accolse difattocon

tripudioi suoi legati, accetto amorevolmente le lettere sinodali, ne

Iod6 lo zelo
,
esortollo a prender le difese della cattolica verit&, e a

ristabilire nell' Oriente la fede di Calcedonia. Ma al tempo stesso

protestava che non lo riceverebbe nella cattolica comunione se

prima non si separasse dal Mongo 2 e cancellasse il nome di lui e di

Acacio dai dittici ecclesiastici. Si persuadesse, continuava il Ponte-

fice ,
non essei

1

questo un puntiglio ed un' ostmazione, ma verace

zelo per la fede, per la quale tutto dovrebbe versare, se fosse d'uo-

po, il suo sangue. E proseguiva confortandolo, con parole infor-

mate d' un sentimento tenerissimo e celestiale, a voler sostenere la

causa di quel Dio che per questo appunto destinavalo all' episcopa-

te 3
. Anche piu bella e piu commovente e la lettera che il zelante

Pontefice spediva all' imperatore Zenone 4. In essa dopo aver ri-

tratr.o i motivi della sua e della comune allegrezza per le lettere im-

periali , dopo avere colle ragioni piu evident! stimolato quel prin-

cipe a cacciar d' Alessandria Teretico Mongo, e radere dai dittici il

nome di Acacio 5
, allarga il freno alia piena dei suoi affetti. lo

non chieggo ci6 da voi o glorioso principe ,
die' egli , qual vicario

ch' io sono, bcnche immeritevole, del beato Pietro, e facendo uso

dell'apostolica autorita-, ma limploro qual padre amantissimo a cui

ne di Felice HI: ne sarebbe ci6 incredibile, atteso che nelle lettere spedile in

risposta dal Mongo e venute nelle mani del successor di Flavita quello scomu-

nicato anatematizzava francamcnte il concilio di Calcedonia ,
la qual cosa non

avea os'ato di fare nelle lettere dirette ad Acacio.

i V. 1' epist. XIII di Felice III, 1. c., pag. 210 seg.

2 Pietro Fullone era gii morto 1' anno innanzi 488, durando nell' anatema

fino all'ullimo istante di sua vHa ^ NICEFORO COSTANTIOI>. Chron. 1. c., pag.

784 TEOFANE I.e., pag. 208.

3 Epist. cil. pag. 210, H, 12.

4 Epist. XHI Felicis III ad Zenoncm, LABBE t. c., JW;. 208.

5 Epist: cit. pag. 208, 209.
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c sommamento a cuore la salute del tiglio suo, al quale desidera

unn prosperita senza limiti. Credete forse ch' io disdegni di pro-

strarmi ai vostri piedi pregando e versando lacrime caldissime? Se

non fu grave all' Apostolo il divenire per Cristo il riftuto e F obbro-

briodegli uomini, non sara grave per mo I' umiliarmi dinanzi alia

potenza dell'impcro per la causa di Dio. . . Deli non vogliate sprez-

zare le mie preghiere, dappoiche e 1' apostolo Pietro die prega per

la rnia bocca, 6 Cristo medesimo il quale piange amaramonte nel

veder dilacerala la Chiesa ch
1

egli fondo col sangue suo *
. Tali

erano i sensi del supremo Gerarca il quale, se conserve sempre la

dignitue 1' autorita del suo grado, non ismenti mai in quellelacri-

inevoli vicende il carattere di padre e di pastore tenerissimo ilcll.-

anime. E scriveva egli nel tempo stesso al dotto e pio vescovo Ve-

tranione perche tentasse ogni mezzo per indurre a concordia 1'im-

peratore, e studiavasi di destare nel cuore di quel prelato quello ze-

loche ardeva tanto vivaraente nel suo 2. Ma frattanto non trascu-

rava i doveri inipostigli dal suo grado; e percio signiGcavaaH'Ar-

chimandrila Talasio che neegli, ndalcuno de'suoi monaci dov89o

comunicare colla Chiesa ne col patriarca di Costantinopoli , se

prima non lo decretasse 1'apostolica Sede 3. Per tal modo Tillustrc

Pontefice e difendeva i dritti della Chiesa dalP imperiale usurpazio-

ne, e tutelava la fede dagli oltraggi dell'eresia, e dava le piii
lumi-

nose prove che non 1' ambizionee Torgoglio, ma lo zelo piu puro

e sincere per la causa di Dio I'avea reso fermo ed inflessibilc nt-ll'-

sercizio del suo potere.

Ma Flavita non giungeva a ricever le lettere del Pontefice, es-

sendo morto dopo appena tre mesi dal giorno di sua elezione *.

\ Epist. cit. pag. 209.

i Epirt. XV Felicit III ad Fefranfonw, UME 1. c.. pag. 23, il4. 21S.

3 Kpist. XIV Felicit III, I \nut 1. c., pc- *' 3 -

4 LIBEBATO c. XVIII, p*g. I5t - EVACBIO 1. Ill, c. XXIII, paj; 3i3 - \i

CEFOB.O COSTANTINOP. 1. C., pag. 775 TEOI'ANE 1. C., pag. 200. Par!

ncll' articolo seguente di Eufcmio tucccssore di FlaviU nel patriarcato <li l>i

zanzio, ptr rendere cosi piu unita la narrationc.
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Zenone poi ubbriacalo di volutta e cli stragi crudelissime ' non badd

piu che tanto alle esortazioni di Felice. Eran pero quelle le ultimo

voci che doveano risonare all' orecchio di quel principe empio ed

imbecille: la spada della divina vendetta pendeva da gran tempo

sopra di lui, e c.olpivalo (inalmente, dopo appena un anno, d' una

morte infelicissima *,<J . (! ,:J |.-.

\'j

,1 EvApRio 1. Ill, c. XXVII, pag. 326 MALELA 1. XV, ed. cit. pag. 389-90

TEOFANE I. c., pag. 208-9 CEDRENO 1. c., pag. 620-21 ZONARA vol.

II, 1. XIV, ed. venet. pag. 44. ,

2 MALELA (1. c. pag. 39i) ci racconta ch'egli mori del dolori d'una tornienlosa

dissenteria. 11 Chrbnicon paschale o Alexandrinttm-a&rra ch'egli luii d'un flusso

di sangue (V. ed. Bonnae 1832 pag. 607). COSTANTJNO MANASSI: (Bopnae 1837

pag. 127,) il dice trapassato di spasimi aculissimi di venire. Teofane di inal

caduqo (1. c., pag. 209-10). ZONARA (v. 1. c.) ci riferisce le due opinion! nelle

quali si dividevano a' suoi tempi gli
1

storici , 1' una che Zenone essendosi vil-

mente ubbriacato cadde in epilessia e
, sepolto come mbrto ,

fini nel sepolcro

di rabbia;l'altra ch'egli divenuto come cadavere per gli acerbissimi dolori onde

era stato marloriato, fu per ordinc di Ari;uma sua sposa chiuso'hel sepolcro con

proibizione di tornelo allorquando si riscotes.se, e che ivi fosse morlo stra-

ziandasi, crudelmente le carni. A questa seconda e conforme la narrazione di

Cedreno (1. c. pag. 622), Comunque sia
, gli scrittori greci ravvisarono il sug-

gello della divina vendetta nella morte di Zenone; specialmente ch' egli, pri-

ma di perder la vita
,
videT unico sao figliuolo ,

1' erede della corona ,
nel

quale avea collocato tutte le sue speranze e le soUecitudini piii delicate, cou-

sumato e morto
,
come ei narra MALCO (Exctrpta ex Suida ed. Bonnae pa&.

277^), dai vizii piu vergognosi.

'

<&' >**..'.

.
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IL MONCENTSIO

in un ion 10 di maggio, il pi 6 chiaro e sereno che avesse ancora

in quell' anno ablx'llite le rime M Monte Cenisio, saliano sopra le

Ferriere di buon passo doe muli ben bardati di pcttiere, di bastine.

>> di frappe, coi fermagli d' ottone hrtiniti, e colle testiere ornate di

nappe rosse, di dondoli. c<li sona^li inlorno al collo. Erano caval-

cati da due signori 1' un giovane, e 1' altro avea gia tocro i suoi

ijuarantott

1

anni, ma fresco e bon uiutante della persona, colle gain-

be in due gran stivali a tromba
,
e rinvolto in un manteltocio di

baracane per difendersi dalla sizza delle sommo alpi ;
dove pr con-

verso il giovinotlo raggtiazzava snello le gainbe luni*o le ampie

barde ,
con in pio stivali di marrocchino a prinze colle rovescie

bianrolattate di lucido inglese; avea gittato indosso quasi a caso

una pelliccetta di lupo rerviero foderala di ciainbollotto azznrro; e

andava scoppiettando per trastullo un suo frustino da cacria. Die-

tro a loro cavalcavano due famif;li, ecd ei ?eniano i pezzi della

carrozza ,
la quale dovette scorn meltersi in molte parti ,

non no-

tendosi per quell
1

erte scabrose carrcggiare intcri.
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II timone, tolto da' suoi cosciali , era portato a spalla d' uomo
5

cosi pure i colli, che sono que' due ferri lunghi ,
i quali incastrati

nella coda uniscono il carro davanti con quello di dietro, e coi colli

e colla coda portavasi il piaslrone che lega la coda al carro. Anco

il pannello e il traversone dello sterzo, e il maschio che lo imperna, e

i quarlicini che si combaciano col londo dello sterzo
,
e la bilancia

e i bilancini, e i puntoncini e le guardie de' cosciali colla sola dei

rolini davanti portavansi da due uomini. Li scannelli che legan le

sale
,
e le molle coi zoccoletli che le reggono e i conlrosproni che

le appuntano allo scannello, si portavano sulle stanghe da quattr'uo-

mini, ovvero sui basti de' muli
;

ai quali acconciavansi altresi iro-

lini e le ruote : la cassa venia per ultimo sulla treggia-, e recavansi

nei cestoni le caviglie ,
i camgliuoli ,

i maschielli
,
le leghe che fer-

mano 1' asse al- pannello ed altri pezzi del carro a' lor luoghi ;
i

perm, i bandelloni, le ventole, gli arganelli ,
le chiavi per volger le

viti, i cani da afferrare i cerchioni, e i liraquarti per acconciare le

ruote. Vedi imbarazzo che accadea per condurre una carrozza su

per le vie scoscese dell' alpi ! E giunti poscia a Lausleburgo o a

Susa rimetterne tutti i pezzi in assetto, e veder bene se tutto era

a suo luogo, e ben connesso, e saldamente avvitato, imbragato e

i'ermo a cessar d' incorrere viaggiando in qualche sinistro. Le car-

rozze raoderne a molle sono piu semplici nella costrultura del car-

ro
,
ma tuttavia 1' anno scorso volendo un lord inglese valicare il

S. Bernardo , chiesergli pel valico della carrozza ben venti luigi

da S. Remigio a Martigny.

Come i nostri due viaggiatori giunsero alle cime del Moncenisio

con un gran freddo, massime alle gambe, scavalcarono all' Ospizio,

e accostaronsi a un buon fuoco, mettendo prima d' ogn' altra cosa

nello stomaco una buona coppa di latte bogliente. Un gentil padre

Ospitaliere , che tenea loro compagnia ,
richieseli con singolare

amorevolezza se avessero softerto di molto nell
%

aspra e lunga salila

di que' gioghi ;
ma il piu provetto rispose Che non esseudo in-

travenuta bufera, anzi essendo stato un bellissimo cielo dalle falde

insino alia cima, il buon riparo de' panni fece loro men rigoroso il
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frcddo, che in vero non sentirono pizzicar forte se non dopo le pri-

me eascate della Stura Ma non si tosto egli ebbe terminate il sno

dire, die il giovinotto ricliie.se I* Ospitaliere di qual religione mo-

naci fosser eglino, e come potessero durare ai freddi di quelle fiere

vernate che farean colassu.

Noi, rispose, siamo una colonia dei monaci della Novalesa e

viviamo fra questi ghiaeci e queste nevi quasi perpetue a hen

de' povcri viandanti, i quali senza I'opera nostra morrebbero spe*so

assiderati dal freddo
,
o sepolti fra le nevi

, e noi accorriamo a

refocillarli disvenuti, a rialzarli caduti, a rimetterli in via smarriti.

a tirarli dai profondi burroni in che isfondarono cogli slasei drll>

nevi o per 1* inipeto delle volute. I verm sopravvedere agli strndieri,

1 quali palando la neve dalla via battula, tengano netto e sgombero

il passaggio. Pochi viaggiatori avventurarsi in quella stairione a

tanto risohio ; ma in que' tempi di guerra esser continno V andarc

e il venire di Francia in Italia ; ecorrieri, stafTette, procacci in gran

diligenza passar di cola senza posa : piu le bnfere imperversano e

piCi
i monaci cssor in facrenda esostener T urlo dei turbini sonanti ;

quando i lupi medesimi, frugati dall' acnto stimolo della fiimc .

non osan porre il capo fuor dolln tana, i monaci spronnti dal santo

istigamento della carita, allora toltisi dal tepor della cell*, corzano

coi lifoni, c trascinansi a grande stcnto al sorrorso di qnnlche tapino

viandante, giltatosi boreonein terra per non esser dalla buffo delle

tempeste portato negli abissi. ! repobbhVani francesi. quando coi

nostri mastini, cbe li scovan di sotto ai gran cumuli delle nev^'<h'

veggono in tant' opera per cavarli dalle gole di morte, rimtmcono

smemorati ,
nft sanno se uomo od angelo sia loro accorso in quel

punto : e ancorachfc alcuni sieno empii . tuttavia ricordevoli rtella

niignanirattA e cortesia francesr u talora di mernviclirt e d'a-

more a tanta carita religiosa, direndo nell' impeto della loro rico-

noscenza Giuriamo a Dio di non brffarci mai piu de' monaoi. che

soli [lossono salire a tanto eroismo di ctrita II che valo a noi

n I' occasione di parlar loro uWfllUX^ 'I'* prria dd

qualc tanta virlu deriva negli uinam pett i. buon gtovii:
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chi siamo e a die fare viviamo fra quest! altissimi gioghi ,
ove i

ghiacci indurano sino al sollione, e a mezzo il settembre rappigliansi

di nuovo alle prime nevi che caggiono la sugli apici di quelle rupi

11 giovane, che noi veggiamo pendere intento dalle labbra del cor-

tese Ospitaliere, e il nostro Ubaldo col conte d'Almavilla suo padre,

il quale per sottrarlo, diceva egli, dalle insidle della Virginia sua

maglie e dei frati ,
era entrato nel piu iniquo divisamento che la

tirannia d'un padre e d'un maritocrudele potesseimmaginare. Ubal-

do, contuttoche suo padre si torcesse alquanto sulla sedia a quei

ragionamenti, ripigli6 col monaco Ditemi di grazia, con tutto il

faticare che fate
,
restavi egli tan to di tempo e d' agio da salmeg-

giare in coro ? Imperocche la sera dovete esser ben rotti e stanchi

delle faticose giornate, e dovete rientrar sovente all' Ospizio bagnati

fradici, digiuni-, e mezzo morti di freddo.

Tutto cotesto ci avviene, rispose il foresteraio, e peggio che

voi non potete pensare ; poich' egli incontra talora di sdrucciolare

sul ghiaccio e dare d' aspre stramazzate
,
o per avere smucciato il

pie sull' orlo d' Una rip& gelata trovarsi capovolti e pesti in fondo

a un burrato o un catrafosso
;
e talfiata venir mezzo seppelliti sotto

gli sfaldoni delle nevi che cascano dalle frane : nulla per6 di meno

rientrati all' ospizio e rasciuttici alquanto, caliamo al coro come i

nostri confratelli della Novalesa.

ii-i^ Ma voi altri
,
disse disonestamente il conte d' Almavilla per

interrompere quel discorso che gli dava gran tedio, voi altri potete

durare a queste ed altre fatiche siccome gagliardi montanari che

voi vi siete.

Perdonate, signore, rispose affabile e rnansueto il monaco, ma

in ci6 v' ingannate a partito: fra noi trovereste non pochi gentil-

uomini di gran prosapia ,
e cavalieri i quali dopo aver combattuto

valentemente nei cam pi di guerra, prescelsero di dedicarsi alle ope-

re di carita in su questi sassi inospiti fiottati continue dagli aqui-

loni. E appresso vedreste uomini nutriti delicatamente in vezzi

ne' loro aviti palazzi e usati alle mollezze mondane in conviti ,
in

giochi, in danze, e in tutti i piaceri dei facoltosi e degli sfaccendati,
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spiccarsi a un tratto da tutte !e oomoditi e onoranze della vita agiata

per chiudersi in cotesti latiholi delta natura piu salvatica ed apro,
e vivere in rompagnia de' lupi, degli orsi e de* mufioni tra le altis-

sime nevi e le tempcste. Altri torohi dalle sventure; ovvero provata

ingannevoli le speranze che alletiaronli a lungo, ovvero aspreggiati

dai parent! ne' loro amori
;
o pid spesso vedulili ricisi dalla morte

delF amata, stanchi di penare per le proprie passioni, e per le fal-

lacie del mondo, ripararooo a penar oon frutto di vila eterna con

desu Crislo fra le asperila della vita religiosa.

Ora appunto mi si scrive dalla Badiache in aprile un nobilissimo

giovane bavarese presentossi all' abate per veslir 1' abito e profes-

sare fra nor. Mi si dice ch' egli e gentilissimo in sommo e cortese ;

d
1

animo franco; di bullo ingegno e in ogni pii eletta doltrina am-

maestrato. Nell' adolescenza , guasto da un compagno scorretto,

eras! voltoa un viveriicenzioso, e datosi ad ogni solfazzodi teatri ,

di balli, e di gioco; allorclie ahbattutosi in una festa domestica del

conte di Reizach, ivi tra le modesle donzelle convonute in qudU
nobil casa ne vide una che bellissimn

gli parve ,
e il feri subitamente

dHantoamore cherapillo a si medesimo. La grovinetta era stata

nodrita a tutte le virtu in on celebre istituto di Salesiane
,
e n' era

uscita di fresco tanlo piu graziosa e pura ,
che in Monaco era da

ognuno chinmata 1' angelo del candore. II giovane innumorato nou

potea aver bene sc non quaiulo ia vedea
;
ma essa fac-a le viste di

non acrorgersi dell' amor suo u atavagli in conteirni.

Allora un buon amico I' ebbe ammonito
,
ch" egli non verrebbe

niai a capo di farsi amare, s* ei non diveuisse costumato e sin^golar-

nieutc fosse rivenuLo ai doveri dclla religioue: lie il disse a sordo:

perciocchft divenue invero giovaued' aniuw o studioso d'ogui bell*

virt6. 11 che veduto dalla buoi damigrlla , posegii auo.'iafiaM

amore, e gia i due rasati vi nm-ro a tiuttaro di partrtfWo.

Ina sera che si Irovarono u vc^lia niMrnif, la Mariaimina ch' era

sedula a un ^in-u jresso al giovane, voltasi a lui run uu doloe sox-

riso gli dis&e all' orcci-hiu Alberto io ti ano assai. n cU

sara per poco : clu- vuui .' bo uii preaenliownto cLe in quiuJkj

giorni io sar6 morta : verrai tu a pregire, Alberto, sulla mia torn-
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ba ? Alberto le rispose fra il mesto e il ridente Si si, bada a

vivere, che io spero esser teco felice lunghi anni
;
tu non del mo-

rire sinche non mi farai buono a tuo modo E cosi dicendo atte-

sero a giocare sino a lunga sera, separandosi lieti e pieni di vita.

Ji conte Alberto una mattina mentrc leggeva nel suo studio lo spet-

tacolo della Natura del Plucbe vedesi entrare in camera il fratello

della Marianna tutto smarrito, il quale gittatoglisi al collo piangen-

do, gli disse : come la sorella era stata presa nel la notte da fieri

accidenti, e chiamato il medico trovolla grave assai
; venisse, con-

solasse i genitori afflittissimi. Alberto attonito accorse, ne piu si

tolse di la sinche la giovane comincio a migliorare per guisa che

pote entrarle in camera colla madre. Allora celiando le disse M'a-

vevi fatto una gran paura ;
ed io che t' avea per un angelo non mi

volea risolvere.ad a,verti anco per profetessa La giovane sorrise

dolcernente, guard6 un volto di Gesu Nazzareno che le pendeva in

faccia, e disse al Conte Prega per me, Alberto, prega e tacque.

Tre giorni appresso il male
,
che agguatavasi nel sangue , scoppi6

piu gagliardo e maligno che mai , di maniera che le fu ordinato

il santo Viatico
, e la notte appresso , avendo ricevuto 1' estrema

Unzione, quell' anima innocente si sciolse con un sospiro dallu sal-

ma giovinetta, e spicc6 il volo a Dio *.

1 Chi puo spiegare cotesti presentiment! misteriosi ? L'autore di questo

Racconto nell' aprile del 1827 pranzava in Firenze il Sabbato Santo colla mar-

cuesa Lucrezia Rinuccini ne' Ricasoli
, piissima gentildonna ,

Dama della Gran

Duchessa di Toscana. Dopo il desinare essendogli seduta vicina, donna Lucrezia

gli si fece all' orecchio dicendo Pregate per me, che domain vo' a Sanla Tri-

nita a far la mia Pasqua. Ho un presentiineuto che domani m' incogliera una

gran disgrazia Che ! rispose 1' ospite ; e ella donna da aver le ugge delle

i'emmintttte di Camaldoli ? La inaltina di pasqua, tomata dalla chiesa fece la

colczione colla fainiglia secondo 1'usanza di Firenze ; ma all' un' ora dopo il

mezzo giorno , menlru la cameriera la rivcstiva pel pranzo, lutto a un tratto

csrlumo Gigia, io mi scnto inorire: Dio, muoio! Traiuorti $ulla sedia e

piii non parlo. Fu posta sul letto, accorse il luarito e 1'ospite; 1'uron cbiamati

i medici, ma in vano : non parlo piu; e a sera mori col capo sulla inano dell'Au-

tore che le raccoinandava ranima, e ripeteale i dolci uomi di Gesu e di Maria.

Buon per lei, di' era scmprc apparccciiiala !
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Alberto funne inconsolabile, e faeendo ragione del tempo die la

giovane aveagli prenunziato la uiorle
, vide die un mese non era

ancor valico dopo quelle sue parole, ch' egli avea tolle a baia di

puerile augurio. Ma il sentimenlp del dolore fu si forte e cocenle

in lui, clie tomato al cuore suo cominciu ad en trare in peosiero. dj

sic urare T auiinasua, partendola.dai vaoi e fugaci godiroeoii del

moiulo : e perche pareagli aver coudotto i suoi priiui anni in oxjlla

oblivione della legge di Dio, per ricuperare in breve U tempo mule

speso, \ulle renders! monaco Ira noi per vivere contemplando, e

faticando in pro de fratelii Cos! dello il buon Ospitaliere, n^t,

giunse Voi vedete adunque, Signore, siccome noi, avvegnache

sepolti la ruaggior parte dell' anno I'ra i ghiacci e le nevi , non sia-

ino nali e allevali Ira il rigore di queste montagne , no altro oho

ainore della croce e desiderio di sollevarne altrui ci condusse a se-

questrarci dalle genii e vivere in taulo travaglio.

Ad ogni modo, ripiglio il Conte, sgarbato e testereccio quaudo

vedeasi dallu verita serrato e couquiso, ad ogni modo, padre mio

reverendo , oon potrete negarmi che anco voi altri ne' bei qualtro

niesi dal maggio al settembre , ne' quali il viandante trova per lo

piu sgomberi i passi , vivete oegliittosi e altendete a darvi vita e

buon tempo oziando e pasteggiando lielamente.

II monaco stomac6 a tauta improntezza d'uomo scortese, ma

per la benignila delta virtu fatto compassionevole alle umane scem-

piezze, rispose con buona cera In vero, aignor mio, voi vedele

delizie che gcrmogliano coslassii , e voi medesimo le provaste alia

brezza che asola in sullo spianato e yi accarezzo per st dolce modo,

che se non aveste trovato cotesto buon fuoco , al quale useire* al-

quanto di grinze , avevate un viso tanto ristretto e vizzo cite parea

inlirizzito. Pel rimanentc sappiate ch'eziandio in sommo all' a)pe si

ha il conforto de' libri , i quaii ancorache il mondo ci tassi d' i.

ranti
,
formano la piu grata compagr ia de' solitarii ; ed appi

in (jnesti eremi, in queste celle, siccome un di nell' area di Noi

gli animali, dall' universale naufragio dell' ignoranza si salvarono i

libri degli anlicbi sapienli , che furon la favilja mantenulasi viva
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nel silenzio de' chiostri a ridestare la fiamrna della presente civilta.

Voi avete qui sot to a noi la Badia della No-valesa donde tanto in me

parti a rischiarare I' Italia
,
e gli altri monisteri chiusi fra i monti

piili
inaccessi e nelle vaHi pi& sefvose e scure foron ministni al no-

vello mondo della sapienza civile, e di tutti i tesori delle scienie e

dell' arti vetuste. Credetemelo
, sigriore, che senza 1'ozio de' mona-

ci
,
che il mondo si yilmente ora disconosce

,
ne voi ne altri sa-

prebbe, non dico di lettere, ma ne anco-teggere il nome vostro.

L'imperio del diritto sopra la forza bestiale, che sola regnava nei

secoli grossi ,
il dobbiam pure a-l Palladio de' codici antichi custo-

ditoci dai cenobiti ,--i quali mentre 1' Occidente era innondato dat

barbari tramonlani, e in conquasso di guerre, A\ arsioni, di rapine

e di morte, nel silenzio e nelia pace della cella attendeano a copia-

re pazientemente in terse pergamene gli storici, i filosofi
,

i poeti,

gli oratori e i giuristi ,
ornando quelle pagine, ravvivate dai calami

religiosi, di mille vaghe miniature : come farebbesi a una giovinelta

risorta da mortal malattiay che la madre mostra al gaudio de'parenli

v^stita a festa, incorofata del diadema virginale e cinta di collane

d'oro e di smaniglie gemmate; I Goti
,

i Vandali, i Longobardi bru-

cia-rono le imperial! biblioteche : e la Chiesa<;be paziente perdem
nei saccheggi i tesori consacrati al culto di Dio e all' oriore dc'santi,

brigavasi con eguale soll^rituHine di sottrarre al sacrilcijio i vftsi

sacri, e alle fiamme i libri de' sapieriti.

Non eravi monistero che non serbasse gelosarnente le opene dei

greci e de' latini scrittori
;
e con ci6 sia che i Danes* bruciassero e

diroccassero i monisteri d' Inghilterra; i Frisoni qm-lli drlle Fian-

dre
j

i Turingi ,
i Rugii , e gli Scandinavi quelli della Gcrmania -. i

Normanni quelli della Francia : $\\ Unglim quelli del Friuli e dell*

Lombardia; i Saracini d' Africa quelli di Spaiina . poscia quelli

dell'Aquitaniae della Provenza : i Saracini di Frassineto quelli delta

Novalesa e di totte le alpi ,
e i Saracini di Sicilia c di Sardegna

quelli delle costiere di tutta Italia: fra tanta strage e tanta ruina

checonsum6, disperse e mise al niente migliaia e migliaiadi volumi,

i monaci sopravvissuti , non si tosto poterono ridestar dalle ceneri
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le disl ni tti- liadir . la prinw co*a edfficavaii la cbiesa ove

giare a I)i<,. t I.UN ia (it,lnvan per tutto a disrovare okun eodio- da

copiare. Gli abati d'on Wonistero in via van mes*i e srrittori a cbie-

dere in grazia ai pw vidni di |K)ler lras<*ivere i libri sotlralti alle

liununc o tolli di gotlo ui eavalli die uelle stall si stramqguiavau
dai barbtri coi fo^li ireziosi delle piu insigrti operedi Plutone , di

Erodoto, di Tucidide e d Oniero, ovvero di Tito Uvio, di Varrone,
di Tacito e di Cicerone.

I monad iiiglesi mandavauo in Gf-roiauia
; gli alenianni in Olan-

da, e sino a Lubecca, a Ikenia e in Fiulaudia^ i franoeai cercavano

in Elvezia , in Provenza , uel Beigio; gl italiani poi ncll' isole , in

Puglia, in Calabria, nelle allre cilia della douiinazione bizuittina, e

persino nei Dalntali e nelln Morca seiupre beali di poler trovareun

libro uiiLit-o, il quale truscrivt-ano in pareccbi eseuiplari da spargere

ailrove. Di mold manoscrilti riuveuneri nuirali in vvcbi abituri,

e cbiusi per salvarli JaU'mnidilu it) cassu di piombo: altri uclli- ci-

sltTne Dsciulle ,
allri nellu spelom lie p rosso i ruinali inouistcri. K

ton la era nella Cliiesa di Dio la brama di serbar viva qualche fnvil-

luctaduir unliru supere , die i Soiumi PonUlici bandiunu indui-

di colpa e peita a dii duna.s>r ulle calletlrali e a' monisleri

libro; laonde que' fieri Conti , que' ;
oleuti Langravi , quei

jellicosi Maix-bfsi ridoliisi dopo un lungo bultjgUaro ai bruni ca-

stulli e deposlo il mortone , il caiuagiiu ed il giaco , chiedeuno aUe

lor donne se ne' cussotloni di gutirdaroba qualcbe libro riu\enir ai

potesse da mandare in oflurla alia piu viciua Badia in reaiissiooe

de' loro peccati commessi in guerra coi saccbeggi, coi micidii ^ coi

socriiegi d'ogni maniera : e trovalune quuU uuo, si fuccanlo i ilogarc

di tinissiine
|H-lli,

e indiiuvellare di l.urdiiuiii d'uro ed'argeulo or-

n, ill inlorno di rukkii
,

di siin -ruldi e d allre nubiiis^iiite u

cuni signori volcano offorire ossi di lor niano il libro all'aluiro, 6

veniano in gran cavalcala di i>annu .ulvascori sopra bei duslheri

coperli di gualdrappe lunglie insiiio ai garretli e colie testiorc d'ar-

. biuuilo, e in capo a quelie i ciinirri di vagiie piumea di\

scavalcati alia porla della ubiesa , veniauo iaoanzi trouibetli
,
maz-
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zieri e scudieri coi paggi in belle assise portanti in vassoi dorati il

libro, che il Signore deponea in ginocchio a pie deiraltare, ovvero

facealo presentare alle vergini figliuole inghirlandate e bianco ve-

stite, acciocch& venuto da si pure mani e innocenti, a Dio tornasse

piu grazioso il dono. I monaci poi appena ricevuta I' offerta serba-

vanla in un serico velo, donde svolgeanla per copiarne in bei colori

di carmino, d' azzurro e d'oro fuso le rare pagine.

Ecco, signore, 1'ozio de' monaci antichi
;
e gli ospitalieri del S.

Bernardo, del S. Gotardo, del Sempione e del Moncenisio nel duo-

decimo sccolo e ne' seguenti sino all invenzione della stampa, ope-

ravansi anch'essi alia bella impresa dello scrivere nelle lunghe notti

nevose, tra le buffe degli aquiloni e I'imperversare de' turbini e delle

bufere. E quel mondo che ora appunta e rampogna i monaci d'oziosi

e d'ignoranti, non sa o non vuol sapere, ch' egli appunto ba fatto

ogni sforzo per distruggere quanto a suo vantaggio fecero i mona-

ci
; poich& se nel secolo XVI alcuna parte d'Europa non si fosse per

divina grazia serbata cattolica
,
ora non vi sarebbe piu un libro

5
e

molle opere degli antichi andaron perdute appunto perchfc i lute-

rani in Germania e gli altri eretici in Inghilterra, in Iscozia, in Da-

nimarca
,
Svezia

, Norvegia scannando i monaci
,
ruinando i moni-

steri e bruciando le biblioteche
,
sterminarono i codici anticbi frut-

to delle veglie di tanli secoli e speranza delle future generazioni.

Quelle parti di Francia che furon corse
, rapinate e incese dagli

Ugonotti ,
non serbaron piu un libro , non un diploma ,

non una

pergamena-, ma ci6 che in Francia scampo agli Ugonotti fu distrut-

to a' di nostri dalla Rivoluzione ; e si vi pronunzio, che se T impero

della forza durera ancora alquanto in Italia , vedrete le biblioteche

de' monisteri esser consumate dalle vampe e sperperate dai ladroni.

E poi il mondo ha tanta fronte di chiamar noi villani . poltri e

ignoranti !

Qui qui stesso all' Ospizio, mentre dopo la battaglia data sotto i

ridotti di Strasoldo e della Ramazza, la carita de' monaci accorreva

a seppellire i morti, a curare i feriti, a confortare i moribondi, gli

arrabbiati repubblicani metteano a ruba la nostnt casa, e con essa

..
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!a biblioteca, accendendo rni !u!i delle opere dei sovrani scrittori

la pipa, e gittando i libri inter! a bruriare sotto i caldai e le pen-
tole da cuocere il desinare.

- Poco danno, soggiunse il Conte con uti certo ghignaccio at-

toso, poco danno : gia voi nltri monaci non avete altri libri rh. j

fra Rodriguez, i quali ove fosser tutti divampati it mondo avrebb*

meno fratume a sconciarlo : e poi e poi credetelmi, padre reveren-

do, da mezzo secolo in qua v' e tanta carta stampata, che la terra e

per isprofondare, e se noi procediamo di questo passo, vi prometto

che pel 1850 vi sara tanta carta sull' orbe terracqueo che il sarto

potra vestirlo tutto'di calzoni cartacei , di corpetto e di soprabito

colle maniohe alia Robespierre, e col la cravatta alia Ravagliac ; i

pizzicagnoli poi potranno involgerlo tutto in un pacchetto come

un cartoccio di pepe, tantc sono le minchionerie che si stampano

dagli scribacchiatori e dai gazzettieri ognidi: tanti i protorolli dei

diplomatic!'; tanti i ragguagli delle polizie, gli arrhivi delle ipote-

che, i foglietti delle cartucce per gli archibugi di tanti eserciti e

pei cannoni di tante artiglierie.

Omai son tanti milioni di risme d' ogni quali ta e misnra di carta

sopra la crosta della terra, che Satanasso, chiamati i diavoli a con-

siglio, propose loro di puntellar per di sotto le volte che non c-
schino loro in capo a sehiacciarli; e gia in quella parte di malebol-

ge che sta sotto Inghilterra, Francia , e Germania mise pli arroni

sottani in puntelli poiche facean pelo e sacco : or dicesi che ezian-

dio pei grottoni sotto 1' Italia si sla apparecchiando gran trtvi e

barbacani ,
mercecchfe temesi che anco I' Italia ,

fatta srimia de fo-

restieri, sciorinera ben presto tanta carta da stampar giornali e ro-

manzacci, che sara un sobisso. Or va:rlia, padro mio bello , p^r It

scarsezza che aveane al medio evo, quando si radoano le pergame-

ne de' poeti antichi per iscrivervi sopra il salterio.

Non dubitate, rispose il monaco, che isfondi la terra per le

scritture moderne, poiche le son tanto leggfate, die poste sopra un

i:ran mucchio di cotone sfioccato , o di piuma d' oeeeHo non

calcherebbonlo o afTonderebbonlo' d' un dito. Aggivgnete che la

Strie II, vol. X. 42
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maggior parte essendo bugie ,
fallacie

,
error! non pesano perche

son nullita: la verita sola e cosa reale e soda; ma la verita e una
,

e 1'errore e farragine interminabile la quale, avvegnache vuota co-

me il nulla, fa mucchio ma non peso. Ponete per ultimo che Sata-

nasso in luogo di puntellare di sotto affinche non gli scrosci addos-

so la terra per la moltiplicita dclle scritture, egli per converso apre

di gran buchi
, poiche tutti que' libri piccioli e grossi pregni di

tanti errori ingannano tanta gente, .e fanla prevaricare a tanto nu-

mero, che le sette porte del peecati capitali non bastano piii alia

gran frotta che si stipa alle soglie dell' inferno
;
laonde spalanc6

nuovi varchi, ai quali s
1

avviano i discredenti, i Frammassoni
, gli

llluminati che scrivono o leggono ,
o spandono i libri dei diritti

delf uomo con tutti i corollarii che da que torti principii derivano.

Creo portinaia a coteste nuove porte la Liberia delta slampa ,
ed e

in tanta faccenda che vi trafela

Intanto era posto il pranzo, e tuttoche fossero su quelle altissime

cime ed erme, tuttavia non vi manc6 nela pulitezza ne I'abbondan-

za. II cortese Ospitaliere fu sempre loro sopra tavola a intrattener-

li io dolci ragionamenti che Ubaldo gustava soprammodo. Poco

prima pero del desinare giunse all
1

Ospizio un gentiluomo Venezia-

no, che'andava a Parigi per commiserarsi al Direttorio delle inti-

nite storsioni onde opprimeasi quelta nobilta
,
la quale colla cadu-

ta della Repubblica venia sprofondala in mille guai ; imperocche i

francesi non paghi d' avere spento la piu antica signoria del mon-

do, pareano aver congiurato di porre al niente le famiglie pu-

irizie.

Gia si disse come fra i grandi Yeneziani da oltre a mezzo secolo

era entrata una mollezza, un lusso, uno sfarzo, e uno scialaoqua-

mento si disorbitanti che aveanli sovraccarichi di debili: la s[jensie-

ratezza era giunta a tal segno, che non pochi patrizii non sapeano

neanco ove s' avessero molti dei loro poderi di Terraferma: i gastal-

di, gli agenti, i ministri li divoravano e arricchiano a spese de' lor

signori i quali chiedean danari ad ogni modo
;
ed essi medesimi

loro prestavanli con ipoteca a ingordissime usure. Ma il piu eran



debit! rontrntti roi rirehi monisteri
, massime di monache;

venuti i fraixvsi, c visitati i liliri il<-' ronti
,

rivolenno issofatlo ii

capitali-
c i I'm It i chr da molti atmi talora nan si pagavano. Da ci6

no avvenne 11 gran crollo di parecchie famiglie patrizie, cui furon

vendute sotto I' asta le grand! possession! di Terraferma . le splen-

dide ville c persino i superb! palazzi di Vinegia che furon comperi

a huon mercato dagli ebrei, dai greci, e dagli usurai: aggiugni toi-

ti c manomessi dai franresi i capital! di zecca, sopra la quata molti

patri/ii avean tratte e redditi cospicui che perdettero a un oolpo :

senza poi noverare le infinite oppression! e mugnimenti d' ogni

maniera.

Ora il ronte d' Almavilla, ch' era stato a Vonezia pel Re di Sar-

degna e ronosrea licno adentro molti misU'rii di quella cadula im-

provvisa venne in ragionamenlo con quel gentiluomo circa i fune-

stissimi giorni del maggio dell' anno innanzi , e trovo uno ben in-

fonnato poi cIT era del Gran Consiglio e vitlima delle nere perfidie

dei congiurati contro la patria. Imperocche appunto quei Svi,

che apparieneano alia Massoneria e s' eran fitto in capo clio il hi-

rettorio noo ispegnerebbe la Repubblica se la volgessero a Popolo,

aveano in quegli estremi giorni im|iedito gagliardamenle che non

si adunasse il Senato o Consiglio Grande, c!/ easi tenaean forte per

la sporienza e il senno che T nnirr.^va , e formarono invce ncUe

camcre private del Dogn una clandostina e illcritaCoaferenza, ne4-

la quale si trattercblx> la soinma delle cose: e la somma fu ch

dietler mano al Direttorio nel ficcare il coltelio in cuore alia Kepub-

blica, ch' ei volea barattare ai Paaw iassi e al Duoato di Milpno.

Allora 1'Almavilla avrebbe voluto intendere i pia prccisi raggua-

gli ititorno lle ultiroe sventurr delta Itapubblica, e gia oomiociava

a interrogare il gentiluomo di cert! pvlicolari, quando entr6 il roa-

stro de mulattieri dicendo Signere, iu porre i uasti alle mule, e

sari bene che non s'indugi di sovercbjo per trovaroiai

innanzi nolle Perche il Conte voltosi al gentiluomo , gu

Cnvalicn- , io spero di rivedervi a Ciambery , alUra po4fino

fav. Hare a miglior agio : che mi tarda in veTo di sapcr le
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tenute da que' Savi che s'eran posto in animo di rovesciare lo Stato

per indi raddirizzarlo a foggia loro : ma il Direttorio fece della Re-

pubblica come della tartaruga, la quale in sin che precede naturale

col guscio diritto non puossi in niuna guisa spezzare, ne a.taglio di

scimitarra, ne a punte di picca, ne a colpo di maglio ,
ma se la si

rovescia, puossi uccidere con un coltelluccio
,
e sgusciarla del nic-

chio e cuocerla in guazzetto e mangiarsela ghiottamente.

Proprio cosi, soggiunse il gentiluomo. I Savi rivolsero la tar-

taruga, e mentre la poverina zampettava colle gambucce all' aria, an-

naspando e tragittandosi per addirizzarsi, il Direttorio se 1'e pappo-

lata. Andate a Parigi anche voi, sigrior mio ?

Vocci, rispose I'Almavilla, per salvare questo putto dalle truf-

fe de'frati, i quali tendeano a ciurmarlo per incocollarmelo romito

di Camaldoli: vedete voi, cavaliere, se questi son tempi da infratuc-

ciarsi! Or che il mondo e stanco di cocolle e di cappucci, e n'e ve-

nuto in tanto tedio che pensa di scappucciarli tutti
,
costoro non

m'avean eglino gittato il capestro al collo di cotesto fanciullone per

trascinarmelo a seppellir vivo in una cella ? Pensate ! ma io che so

le gherminelle de'bacchettoni, il trassi loro dell'ugne per condurlo

a farsi uomo alia scuola militare di Parigi. Oh la si che apparera

virtu, e spero diverra un prode gentiluomo e valente sia nelle ma-

tematiche
,
sia nell' arte militare a gran vantaggio della patria e a

decoro della famiglia. Non si tosto m' avvidi che sua madre gli te-

nea mano al frodo
,
e che certi preti m' andavano per sillogismi, io

scrissi di secreto a Carnot ,
che m' allogasse un posticino nel colle-

gio; ed egli ch'era di mia antica conoscenza accondiscese al mio di-

mando, ed ora il vi conduce io stesso, poiche temo sempre di qual-

che imboscata. Che ne dite, padre Ospitaliere mio reverendo, fac-

cio io bene i fatti miei? E fui profeta: perocche stamane stesso, se

non v ero io, voi colle belle cose che sapete dire in commendazio-

ne de' rnonaci me 1'avreste affettato come un fegatello di capretto,

tanto io il vidi commosso !

Signore, rispose il monaco, io desidero
,
che questo caro gio-

vinotto vi cresca felice : e sara
,
ove mantenga salda la fede e il
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timer santo di Dio, che-puossi alimentare in petto anche fra 1'armi.

Ma voi uvretc per6 a rendere stretlissimo corito al grande Padrone

della tirannia che esercilate sopra il figliuolo forzandolo a uno stato,

cui mostra non chiamarloil Signore. Dio affidovvelo, acciocchese-

condasle i fini della sua provvidenza, la quale dispone degli animi

noslri con fortezza e soavita mirabile ; ma non perche vi opponesto

pervicacemente a'suoi amorosi consigli.

Oh il Ggliuolo e mio, e v'lio sopra tutti i diritti paterni, ed e

mio debito di provvedere ch'ei non si liacchi il collo con pazze de-

li bora/it >iii. Coteste voci delle cbiamate di Dio non odonle cbe gU

oreccbi de' preti e de' frati
;
ma pe' nostri abbisogna la tromba e lo

SYeglione, ne niuno I' ode mai.

Percbfe ne cbiude i varchi non gia colla bambagia ma col tap-

po; e per udire la voce del Signore ci si conviene avere T orecchio

del cuore ben purgato: tuttavia, credetelmi, il Signore parla, e v'ha

deiranime docili cbe lo sentono , e son preste alia sua cbiamata , e

guai a cbi rompe loro la via ,
che non giungano ove Dio le vuole.

Se Dio le vuole, Egli & potente a condurcele malgrado d' ogni

uiiiano slor/o; laonde se avviene altrimenti, hassi a dire che Dio non

voile.

Perdonate, signore, ma in ci6 non parmi che parliate da sa-

vio e da buon cristiano : perocche Dio che ci ha largito 1' altissimo

duno della liberta , Egli & il primo a rispettarcela : sicche per non

ce la menomare lasciaci talora abusarne maniiestamente; ma do non

toglie che 1' uomo non prevarichi il divino volere , e non si faccia

reo di tutte le funeste conseguenze che procedono daH'opposizione

ch'Ei permette farglisi dal mal uso dull'umaiia liberta. Cosi Dio per-

mette che un padre crudele sforzi colla violenza o coll'inganno una

iigliuola a sposare uno-ch'essa non ama: ma tutte le lagrime, tutti

i rodimenti , tutte le imprecazioni e le tJ'sperate angosce di quella

infelice ripiombano sopra il dispietato padre ,
che ne sara severa-

mente punito da Dio.

Dite il somigliante d'un padre, che impugn* osiinato la vocazione

religiose dei figliuoli:
la paternita hasoltanto il dirittx) di saviamente
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accertarsi della divina chiamata e di provarla: ma dee tenersi pago
al giudizio degli uomini scienti e probi, e non dee porre 1'innocenza

o la debolezza de' figliuoli a prove pericolose, poiche allora non e

provare, si tentare perfidamente. Chi vuol tuffarli nel pozzo e pre-

tende che non affbghino ,
o buttarli in un' accesa fornace e non

brucino, ovvero egli e un pazzo ovvero un micidiale del sangue suo:

pure il mondo suol provare in questa guisa ,
forzando le ritrose fi-

gliuole a vestire lascivo, ad ire alle danze, a respirare gli amori
,
e

scaglia i figliuoli poco men clie non dissi in bocca a tutte le sedu-

zioni piu lusinghiere. La figliuola s' invischia in qualche amorazzo,

il figliuolo divien giocatore, femminiero e beone, e il padre sciocco

e crudele batte palma a palma e grida Vedete ? Non aveva io ra-

gione di dire che la monachina e il fraticello erano afiatturati da una

divozione mal intesa? Oh bravo! quel padre sosterra queste ra-

gioni in faccia a Cristo quando gli chiedera strettissimo conto di

quell' anime ch' ei strappogli dal seno.

Che se tanto giudizio sopravverraa chi tenta i figliuoli, qual con-

danna aspetla un padre che tirannescamente si oppone alia voca-

zione del figliuolo, e rubalo a Dio
, che il voleva al servigio suo

,

per incatenarlo schiavo al servigio del mondo
,
o forzandoJo a pi-

gliar moglie, o ingaggiandolo nell' armi donde non pu6 svincolarsi

finche ncn e terminato il suo gaggio ? Voi vedete bene
, Signore ,

ch' io parlo per util vostro
,
e voi dovete perdonarlo alia pieta e te-

nerezza ch' io provo al vedere questo bello e modesto giovine , che

spira dagli occhi e dall' aperto jsembiante un candore e una fran-

chezza che innamora

Mentre il Conte fra 1'indegnato e il coaquiso era per rispondere

qualche disorbitanza maligna o sciocca, entro il mulattiere dicendo

Signori ,
le bestie sono a ordine

,
ed ho gia inviato innanzi la

salmeria.
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I.

Storia tfuno studente di filosofia di GIUSEPPE PIOLA Milano

Questa operetta di sole 215 pogine nel sesto di dodicesimo, con

tiene un grazioso racconto, sotto forma romantica, di on giornne

the datosi allo studio della filosofia incontra yarie vioende cho in-

fluiscono potentemente a formare il suo spirito. II libra e diviso in

cinque capi : la Scuula. VAccademia, il SiHtina, il Socialirmo. i?

Meiodo.

II primo capo k diretto a mostrare i vizii onde sono piu o meno

oflese gran parte delle istituziuni u'losofirhe d'oggidi nei giniMni

italiani ; e le qoali bene spesso non riescono ad altro che ad imbro-

gliare la mente degli allievi e a formarne non cultori ma odiatori

della scienza che studiano. II povero Marcellino (che talee il none

del protagonist* del Romanzo^ abbattutosi per mala venture in unt

di tali scuole ne uscl senz'aver appreso nulla di sodo, con It tl*

piena d'idee confuse e contraddittorie e con la memoria u|i|iiiHHiil

parole quanto sonore e sesquipedali ,
altrettanto insignificanti

e

strane.
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Finite il corso scolastico, Marcellino si ascrive ad un' accademia

di filosofanti. E qui nel secondo capo con colori foschi si
, ma molto

somiglianti al vero, vien dipinto il ciarlatanismo che costituisce la

scienza dei dilettanti alia moderna in questo genere di discipline.

Per saggio basti il discorso inaugurale che nella prima seduta del-

1' accademia si ode recitare dal Segretario della medesima. La

<c nostra accademia entra in questo nuovo anno di sua esistenza

colla coscienza della sua missione. Tener vive le tradizioni del

pensiero nazionale
, risvegliare quelle idee feconde e rigenera-

-<( trici che sole conducono air intuizione ,del vero
, fondere infine

gli animi in una solidarieta di convinzioni, e nella solenne aspira-

zione al perfezionamento sociale
;
ecco il santo e sublime scopo

di questa nostra scientifica societa. La filosofia infatti e quella

virtu divina che incarnandosi nella mente dell' umanita, riassume

in una evoluzione intellettuale le grandi formole della civilizza-

zione. . . . Poiche la filosofia trova la propria coscienza nei pro-

<c blemi palpitanti proclamati dalla voce potente del secolo
,

1' ac-

cademia appoggiata a una sapiente intelligenza de' suoi tempi e

raccogliendo 1' ultima parola dell' esperienza sociale dovra assu-

me mere 1'iniziativa scientifica del movimento umanitario. A questo

modo essa avra cuore e sintesi di vita e giungera al tempio della

gloria letteraria e civile 1
.

Dica il discrete lettore se questo non e ad Utteram il linguaggio

vaporoso e barocco dei nostri filosofi dell' incivilimento italiano, al

quale, come gia al segretario di queH'Accademia, non mancano i

frenetici applausi di coloro, i quali tanto piu credono sublime una

dottrina quanto piu inintelligibile ne e il linguaggio. Ma se la sa-

tira e giusta per ci6 che riguarda la forma del pensiero, non e men

giusta per ci6 che riguarda il pensiero stesso e il carattere delle

persone che ne sono invasate. L'A. introduce come membri del-

1' Accademia diversi seguaci di diversi sistemi
5
e acciocche nulla

manchi di perfezione al ritratto
, vi fa intervenire una giovane

1 Pag. 57.
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donna, filosofessa ancor essa, la quale era una mcraviglia a vederla

a quando a quando indinar la fronle nella mono in alto meditali-

ro, poi rialzarla come offuscata da una leggier nube , indi con un

sospiretto o con un molle abbandono della persona siynificar la fa-

lica sostenuta *
.

Disgustatosi Marcellino dell' Accademia per On intrigo di parte

intrecciatosi colla vanita femminile della donzella filosofa
;

si ap-

plica alia leltura de
1

gross! volumi per bevervi la scienza a larght

sorsi. E qui 1' A. nel capo terzo fa una ragionata critica della ma-

niera di filosofare d alcuni, die accettato un sistema come che sia

senza averne mai reso conto a se stessi , si vanno poi dibattendo

tra mille incoerenze sforzandosi di credere d
1

avere quell' evidenza

che non hanno ne possono avere.

Ma sopra tutti primeggia il capo quarto in cui svela e mette in

luce i salanici misteri del Social ismo, non solo in quanto alle dot-

trine, ma ancora in quanto ai veri intendimcnti di coloro che lo

professano e alle invereconde orgie che celebrano. Questo capo

massimamente lia dcstato le ire d' un giornale Piemontese che per

antifrasi si appella La Ragione. Quivi viene accusato d' essere un

libello infamatorio contro il Proudhon el'onorata schiera dei socia-

list! che sono anzi una crema di galantuomini. Ma il Piola non fa

altro che esporre le loro massime e i loro insegnamenti colle paro-

le stesse dei loro libri, i quali possono leggem da chi vuole: e con-

tro una tale evidenza si ha un bel gridare alia calunnia. Che poi la

pratica consuoni alia dottrina, e primieramente un corollario mol-

to naturale, e non c' e ragione d' appiccare a quei valentuomini la

taccia d' essere inconsequent!. Ma senza ci6 la notorieta de' fatti e

le rivelazioni con opere date in luce dagli stessi socialist! (i quali

certamente debbono sapere un poco pifc,
che non il giornalista to-

rinese, di cio che passa in casa loro) rendono vana ogni contrarit

protesla di chi ha interesse a coprire le infamie d* una selta ,
le

quali col solo manifestarsi fanno inorridire chiunque non ha del

tutto perdu lo il senno o la coscienza.

i Pag. 53.



666 RIVI&TA

Seillibro del sig. Piola finisse qui, esso sarebbe immune da ogni

pecca, e solo rifulgerebbe del grandissimi pregi di cui e dotato.

Ma per disgrazia 1' A., nell' ultimo capo propone un suo sistema fi-

losofico, che non molto si solleva nel merito sopra gli altri da lui

corifutati. Noi lasciamo di commemorare la parte ideologica, in cui

in una maniera alquanto curiosa pr.endonsi a svolgere tutte Je no-

sire facoita dalla cognizione e dall' amor di se stesso., come da atti

costituenti;l'essenza ste&sa dell' uomo 1. Passeremo altresi sotto si-

leazio il distnuggere ehe fa le idee universal! riducendole a semplice

relazione tra 1' atto conoscitivo e 1' individuo esterno 2- e il nega-

re ohe il pensiero ahbia un oggetto intorno a cui versi 3. Ma e cer-

tameote piu che curiosa la maniera onde stabilisce la conoscenza

che ha 1'uomo d'un fnor di se. Egli ricorre al neonalo e dice che la

prima realta esterna che esso oonosce e la poppa. Allora il bambi-

no pronunzia ilprimo -e
,

il quale e non e un giudizio , ma una

esclamazione che esso fa per la sorpresa d' incontrare un limite al

movimento della sua bocca 4.

Se .alcuno di quei filosofi che frequentavano 1' Accademia dall'A.

descritta nel capo secondo, avesse professato un simil sistema, siam

sicuri che il sig. Marcellino ne avrebbe tratto buon partito per esi-

larare i lettori .

Graziosa e .altnesi la soluzione che da delle quistioni ontologiche,

dioendo che 1' anima e il corpo non sono due esseri distinti ,
ma

1 Pag. 176.

2 'L'fdea fc un particolare ua individuale. La generalita che s' attribuisce

<i all'idea non Significa altro che la relazione di questo individuale coll' indi-

" viduale csterao, nel senso che il primo e affatlo distinto dal secondo, che il

primo dura mentre che il secondo cessa ,
che U primo non si muta men-

treche il secondo si muta . Pag 182.

3 II pensare non e n& sentire ne conoscere; e dunque un'azione ehe non e

determinata ne da un principio diverse dal soggetto ne d^l soggetto stes-

so; qninai necessariamente un' azione determinata per sc stessa, ossia tm'a-

zione senza oggetto. , Pag. 190.

4 Pag. 179.
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due modi e due person ifieazioni d' un identioo essere i; che questa

dottrina spiega mirabilmente la spiritualita e immortalita delt'ani-

ma, perch& la spiritualita significherebbe che oltro I' azione ester-

na ci e anche 1' interna, e I' immortalita che la cessazione dell' a-

iione non e la cessazione dell' k> 2; che la vita eternu consiste nel

cessare di operar noi e rimanere nella sola dipendenza da nn'azio-

ne soprannaturale
3

; che i piu grandi teologi non riuscirono a

purgare la scienza di Dio dai concepimenti umani perch^ si segui-

ta a far dipcndere dalla vofonta o almeno permissione di Dio tutto

ci6 che accade nel mondo *. Quesle ed altrettali stravaganze che

per brevita omettiamo costituiscono la filosofia che da ultimo V A.

propone. Ma era naturale che il buon Marcellino educato a questa

scien/a in quel modo bizzarro che e descritto in tutto il libro, do-

vesse fin ire o col mandare alia malora filosofia e filosofi o col fog-

giarsi ancor egli di propria testa qualche strano sistema.

1 Pag. 198.

2 Pag. 199.

3 " Noi non passiamo da quesU viU nell'altni viu, ma sianio alUialreente

x in que&ta vita in quanto operiamo noi, c nell' altra in quanlo dipendiamo

>< dall'operazionc soprannaturale. Quando cessa il nostro operare, la qual ces-

sazione c la morte, rimaniamo unicamente in quella dipendenu, ossia nella

vita cterna. Pag. 20f.

4 Pig. 208.
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II.

,

fr!
t1'.,O<

/<
'

Erroneita e pericoli di alcune leorie ed ipotesi invocate a sostegno

della proposta di legge di soppressione di van slabilimenti reli

giosi Torino 1855.

Biblioteca conlemporanea vol. X. Discorsi varii pronunciati nella

camera dei Depulati contro la legge di soppressione di comunild

religiose ecc. Torino 1855.y

Come finira ? di P. BOGGIO Torino 1855.

La Crisi Considerazione diDoM. BUFFA Torino 1855.

Difesa dei diritli della Chiesa cattolica intorno ai beni temporali e

alle sue istiluzioni contro il progetto di legge per la soppressione

di comunitd religiose ecc. Torino 1855.

La nazione unica e vera proprietaria dei beni ecclesiastici risposla a

G. LA FARINA per M. Rossi Geneva 1855.

Abbiam detto poc'anzi ragionando della Charte Verite
,

essere

molti gli opuscoli i quali in Piemonte si sono presentati al pub-

l)lico a difendere con ragioni quella causa santissima che le peti-

zioni dei Piemontesi aveano difesa col numero lottando generosa-

mente contro le vessazioni e i pericoli a cui dalla potenza dei ioro

avversarii venivano esposti i sottoscrittori.

Brameranno certamente i nostri lettori avere qualche speciale

contezza di codesti opuscoli, degnissimi che se ne perenni la me-

moria, se non altro pel sentimento cattolico che li detto e pel co-

raggio civile che li scagli6 nella mischia. E di uno di questi scritto

dal valoroso avvocato Musso gia facemmo altra volta onorata men-

zione. L' altro anonimo mentovato poc' anzi nella Charte veritt

(Erroneita e pericoli di alcune leorie ecc.), e dettato
,
come abbiam

detto, di mente profonda, di cui basterebbe scrivere qui il nome

per fame I

1

elogio. Ma poiche Y A. lo ha soppresso, ci contentere-

mo d' indicarne le materie brevemente ma non superficialmente
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toccate. Sette sono le quistioni: delle quali la prima intitolata pre-

giudiziale mostra dnrsi delle leggi nulle perche ingiuste , e spiega

in qual senso debba comprendersi !' aforismo giuridico, scripla lex

ergo servanda. La seconda tratta della competenza civile sopra le

istituzioni e sopra le cose ecclesiastiche, mostrando come il Papa e

l'/o sono due sorta disupremazie rhe escludono omai rintervrnlo dei

yorerni nel decidere di verita, di utilitd, di intercssi religion e di casi

di coscienza. La Chiesa, soggiunge, non solo comanda at fedeli in

rirtu della sua yiurisdizione, ma rende loro anche ragione del mo-

liro de' sitoi comandi dichiarando con infallibilila in certe cose , in

tulle con certezza morale la verita dei principii su cui quelli si fon-

dano. Nessun guverno civile pud pretendere da verun uomo onesto

fede e ubbidienza contro coscienza, mollo meno pud pretendere che il

callolico rinneghi le doltrine della Chiesa e della S. Sede , si ribelli

ailoro precetti perche a lui piacque stabilire principii confront. /

proleslanti stessi ecc. (pag. 24).

La terza riduce a giusto valore la paradossastica grandiosita delle

ricchezze ecclesiastiche moslrando la falsita dei calroli , e dati an-

che questi perveri, 1'ingiustizia delle declamazioni.

La quarta quistione esamina qucl ridicolo argomcnto dei Con-

fronti da cui tanti stolidi si lasciano accalapp
:

are, il clero di Fran-

cia, del Belgio ecc. ha tanto, dunque possiamo logliere a quel del

Piemonte il soprappiu. Non sappiamo perche non si faccia lo

stesso argomento intorno ai nohili. agli avvocati, agli operai, e in-

somma a tutti i proprietarii. Anzi perche non istabilire per tutte

le nazioni e per tutti gl' individui una medesima specie e quanlita

di panno a vostirsi, di cibo a soslentarsi, d'allogcio ad abitarv? II

simmetrizzare in tal guisa matematicamente tullo il genere umano

sarebbe impresa degnissima dei livellatori dell' umanita . e lo gpe~

rimento forse renderebbe piii
accorti qi.

! tlabben uomini che si la-

sciano zimbellare da tali argomenti. Ma I' A. non si atliene a queslo

solo e mostra 1' erroneita del confronto si u-l ialcolare il numr-

ro degli ecclesiastici necessarii, si nell' assenione delle cifre pel lo-

ro sostentamcnto.
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La quanta questione esamina le perdite del patrimonio ecclesia-

stico mostrandole maggiori di cio che si peusa e dannevoli non so-

lo at clero, ma anche al popolo laico.

Le ultimo due finalmen te chiamano ad esame la separazionc

della Chiesa dallo Stato, Y una in teoria I

1

altra in. pratica.

E poiche quesfco sistema della separazione suol essere il graade

argomerito di quei ladri sacrileghi che pretendono spogliare la

Chiesa, ricorderemmo qui in secondo luogo il libro che contro co-

storo pubblico un dotto scrittore dell' Armonia, il sacerdote Giaco-

mo Margotti (nella biblioteca contemporaueavol.X). Manoi speria-

mo di poterne presto dare una rivista special: Per ora ci ristrin-

giamo a dire che 1' opera e scritta sopra un libro che 1' awocato

Piercarlo Boggio per Tarsi conoscere da tutta Italia sali a scrivere

all' aitezza df 10000 piedi sul Gran Sanbernardo per istrombettare

di cola con quanta fiato avea.nei polmoni la separazione fra lo Stato

e la Chiesa. Di questa separazione della Chiesa dallo Stato va cosi

perduto iiek. P. . Boggio, che non contento di aver fatto ridere

di se una volta, scende di nuovo sul teatro della piazza a divertire la

plebe con alcune paginette inlitolate Come finira, e terminate con

una parenesi al Re che e proprio un capo lavoro d' amplificazione

rettorica. Alia separazione della Chiesa dallo Stato ricorre pure Tes-

intendente Bufia in poche paginette intitolate la Cri&i; ove per altro,

sia detto a sua lode, egli disapprova 1' occupazione dei beni dei con-

vewft, i quali, secondo il suo cwdso, sono sotto la tulela del diritlo di

proprield (pag. 11
_).

Si parlo di separazione piu d' una volta an-

ehe da taluno dei deputati ,
i quali, dice egregiamente f Echo du

Montblanc , vogliono separarsi dalla Chiesa rubandola e salariandola

(bella maniera invero di separarsi
!

). Cootro tutti costoro 1 ope^

rettia del Margotti e la precedente anonima riuscira come vedete

opportunismma.

E se terminato il libro del Margotti voleste continuare altra let-

tura arnena, potreste aggiungervi la difesa dello Statuln pienwntese

1 Y. Echo du Montblanc 10 Maggio 18S5.
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confro i7 dispotismo del Minislero Carour, appropriatissirna per la

sua forma dialogistica a mettcre in mostra gl' ititri^hi sopra quel-

lo. i'li' test*' tlicemmo, il teatro della pubblica piazza.

Degnissimo pure di memoria e pel notne dell' autore e pel ron-

tenuto e il volumetto pubblicato dal Deputalo Conte Ignazio Costa

della Torre ove premessa la relazione della fonimiasione dei de-

putati e contrappostevi savie osservazioni analiticlie, I'illustre apo-

logista raccoglie dieci discorsi contro la legge f incominciando da

quello del Marchese Gustavo di Cavour fratello al presidente del

Ministero) tutti generalmente notabili pel valore dcgli argomenti

ivi maneggiati; e ricorda poscia analizzandoli brevemente e confu-

tandoli dodici discorsi detti in favor della legge, oonchiudendo con

le celebri parole dal deputato Conte Solaro nella tornata del $1

Febbraio 1855 '. Fioalmente im' appendice presenta lotato veri-

dico dei diritti cbe ha la Chiesa in Piemonte a quelle rendite che

k legge Rattazzi pretende rapirle.

\\ lavoro fatto dal Conte Costa intorno alia Camera dei deputali

terra dietro, non ne dubitiamo, un lavoro consimile per la discus

sione del Senato, ove molte voci cattoliche hanno ricordato all'Ku-

ropa con qual saviezza, secondo despot a, abbia operato il Ministero

intrudendo fra quegli assennati tal numerc dei suoi servitori clie

potesse se non assicurare , rendere almeno probabile la viltoria

del suo partito. ^ pure ad onta di tante arti
,
due soli voti la die-

dero vinta al Ministero nella tornata dei 10 Maggio ;
e tra queste

1 Non vogliamo frodare i nostri letlori del piacere clie provernno legftn-

ttole qui verbo. Vincit o/flcimn tingttae tcekrit magnitudo. Clitr parole

r 'ho drtto contro un progctto che ancora non e wncito in legge. lie area il !

ritto e non le ritratto. La giustiiia ion dipcnde dalla volonti degli uomini e

dalle loro idee ,
ma da una legge invariakile ed elerna. Callolico ed in un

iniuento caUolico rispelto nella loro anipi^M i diritu dd potere civle ,

* ma quando si Iratta degl' interessi delU ifligione e dei dirilti della Chieu

- non conosce in tent altra anlorila che qorlU dH Somm Ponlefice

te della legjje di Dio. II Pontefic. ha parialo. d ) pfCMnwdi quo* at-

r ( tenenfio IniiMmo il monttorio PotttffHo ; b quwfiowe e fttrito
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una del Durando che gia avea votato nella Camera dei Deputati, e

tre di ministri che seggono in Senate.

Degno di menzioue per ultimo e il libretto dell' Avvocato Rossi

in risposta a Giuseppe La Farina
,

il quale avea stampato La na-

zione unica e vera proprietaria dei beni ecdesiastici. Son poche pa-

gine, ma d' uomo che osa nominarsi, d'avvocato che difende i di-

ritti della Chiesa. Speriamo che questi primi tentativi non sieno

che 1' esordio di una pugna a cui e tempo oggimai che ogni huon

cattolico si armi in Piemonte , se non si vuole veder cresciuta

1'audacia dei tristi dalla timidezza degli onesti.

Molti altri potremmo ricordare di questi generosi ,
se la piccio-

lezza dei loro opuscoli non ce li avesse fatti smarrire inavvertita-

mente. Ed uno ne ricordiamo tra questi rimastoci piu profonda-

mente imjpresso per la celebrita del nome di Bixio che porta in

fronte, e che ricorda sentimenti diversi da quelli che senza rossore

di ritrattarsi 1' A. in questo momento manifesta. II coraggio di tal

dichiarazione mostra abbastanza che se pote esservi errore nell' in-

telletto
,

1' oscuramento o fu momentaneo o fu involontario : e il

ritorno in momenti si trepidi al retto opinare e tanto piu onorevole,

quanto alle nuove opinioni piu savie aggiunge di forza la difficolta

della ritrattazione e raccanimento degli avversarii.

III.

Mcmorie sull' Italia e specialmenle sulla Toscana dal 1814 al 1850

di GIUSEPPE MONTANELLI ex-Presidente del ConsigUo dei Minislri^

ex-Triumviro del Governo Provvisorio toscano Volume 2. To-

rino sociela editrice italiana 1853.

Eccovi, lettore, il secondo volume di un' operetta, della quale gia

considerammo il primo. Inutile il dirvi che lo spirito e sempre

quei^ . Un repubblicano e per amor d' Italia rivoluzionario dispe-

rando ormai d' aver questa a suo modo per qualunque altra via o

di cattolicismo o di regalismo o di protezione straniera o di confe-
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derazione indigena ,
si lancia ad occhi chiusi in braccio alia rivo-

luzionc chicdcndole I' effettuazione della sua Italia ideale a costo

di qualsivoglia eccesso o contraddizione.

Delia *ua diciamo, giacche in questo libro ti si presenta ad oprni

pie sospinto ci6 che abbiam detto le mille volte o piuttosto cio che

dice il sense comune, ad ognuno che uon farnetichi
, impossible

ogni unita fra mille teste indipendcnti, e per6 tulli codesti capipo-

polo, meiitre congiurano con una certa apparenza di unita per di-

struggere ci6 che esiste, covar neiranimo mille svariate fantasime,

ciascuno la sua
,
ed a questa ciascuno esser pronto ad immolare

,

come 1' ordine gia esistente
,
cosi e piii prontamente i delirii <h-i

complici sovverlitori. Non istaremo a citare i mille passi onde que-

sto risplende , basti per saggio rimandarti alia pag. 322 e segg. ,

ove tu vedi scappar i'uori il Montanelli che colla mia politico, dice,

inlcndeva usufrutluar I'armistizio. . . . distrarre la democrazia dallo

spingere la guerra. Mazzini sperava unificar f Italia suscitando mo-

vimentueci Guerrazzi ttrrebbe disgrazia (il mio Mini$tero) dove

rum cospiras&i santamente con lui. . . . A me parce il contrario. . . .

la mia cospirazionc slava tulta nel mio programma. . . . Pifinonte

rispose che era tempo di pentare alia guerra, e mi propo$e la lega...

Giuseppe Giusti e I' aw. Gennarelli preconizzcvano la Costituente...

propose tin parlito di mezzo Mamiani al quale Gioberti preside del

Congresso accostavasi (323 a 32o). In opposizione alia Giobertiana

chiamavasi (la mia) Cosliluente Montanelliana L'egemonia Pie-

monlese quale Gioberti insegnd e errore mauiccio. . . . /' egemonia

rivoluzionaria non e ne di alcun monarcalo ne di alcuna prot-innq. . .

Cosi I' A. proseguendo Gno a pag. 331. il lettore pu6 vedere da

questo piccolo saggio ,
che nel libro del Montanelli tra tante taste

divergent, tutto fe errore mossiccio, tranne la sentenza del Monta-

nelli medesimo. II quale per altro sproposita niassicciamenle egli

stesso se andate ad interrogare qualunque degli altri cornplici.

Cosi il Guerrazzi, il Gioberti, il Mamiani. il Montanelli, il Gennt-

relli e quanti altri udite noverarsi sopraccapi di fazione, tutli si

condannano scambievolmente ad eterna sterilita nel generare, uniti

SerielI,vol.X. i3
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soltanto nell' intento frenetreo di universale sterminio fino a

punto ove ciascuno piantera il suo won plus ultra E pure, potete

voi negarlo? vi fu unita nel movimento italiano Oh si certo vi

fu unita nel distruggere il preesistente : ma sapete perche? Perch6

ciascuno fingeva da ipocrita finch& non potea tiranneggiare da pa-

scia Si spera 1' Italia da un movimento papale? si diventa pa-

palino sfegatato e alia bandiera tricolors si aggiunge la croce gialla

(pag. 19). Si spera da un cristianesimo ideale abbandonando il Pa-

pa? La dttd e JSoVwa, la nazione T Italia e religione il cristianesimo

purificalo dalla preteria trafficatrice (pag. 57) Se il clero conver-

tito dal Gioberti a italianita (pag. 167) ,
se il papato ,

messo alle

strelte da agitazione amorosa
,

si spera che gridi liberta di coscien-

za, liberta di stampa ,
liberta d' insegnamento con faccia raggiante

di serafiea dvmagogia (pag. 352) il clero viene incie.lato, viene in-

diato. Ma
,

si riconosce finalmente che un Papawon p6 spapar-

si? (73) che la diah'ttica democratica inconciliabile colla sua infal-

libilita 6 il suicidw delf autoritd papale (pag. 70-80) ? Allora il pa-

pato ,
il clero

,
anzi ogni cattolico 6 nemico della><?ivtUa Europea.

Allora abbiamo con not una barbarie civile rinnegatnee dei principii

morali che
finge^

custodire
,
atea e ostentatrice di reliyione ,

ladra e

difenditrice della proprieta, adullerae guardiana della faniiglia. Al-

lora siamo esortati
,
mentre covnbaltiamo i barbari

,
a combattere

eziandio i falsi civili
, quest increduli pubblicani che vanno alia

mewa, questo scandalo di preti benedicendo ieri agli albcri della li-

berta, oggi alia scure che li recide (3S4) Ma fate che un di que-

sti che vanno allamessa, un C. Alberto p. . non possa accusarsi di

incredulita, non di avversione all' indipendenza italiana : sara egli

immune da contumelie? Oib6 : se questa indipendenza la procacci

per altre vie sotto altre forme dalle prescrittegli pel Montanelli
;

allora il complice di Confalonieri, scomunicato dal iMontanelli, non

trovando aria respirabile nel mondo reale la cerchera in quello fan-

lastico deir ascetismo: e la magione di penitenza, I" aspelto monasli-

o, il penitente Re vigilt in esercitazioni di spirito c digiuni e vigilie

e discipline vena messo in ridicolo stampandone i vituperii in quella
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Torino ohe dice rivorirlo datore dello Statute. Cosi vangelo , cat-

tolieismo , papa to , tullo e buono
, e lo confessa esplintameni.' il

Montanuili 3o2 , ancorche now vi sr creda , se se ne speri F Ita-

lia ideale; tutto e 1 sciocehezza, Taimlistno, ipocrisia, se a
<jtiel lipo

non si conformi. Con tanta esclusivita d' idee
, Dio sa cite cos*

a\ iv.mino \ c-iluto spunture dal cervello del Montanelli se non avesse

aborlilo il parto, allorclux alle Tutiche del d Ayala, del Guen

dell' Adumi pel iiwrinwnlu nnificulore d Italia , il Montanelli con-

giungevu le sue pet proporre alle camere ordini nuori in materit re-

liyiote (336). Oh davvero Y Italiu T avca Irovato il suo ordinatorc

in religione , il suo profela ,
it suo Maomelto !

E come simulatrice e la religione cosi la politica. Ogni novitd i<>-

scana era prudenle maneyyiarla di maniera che pareue riverbero d

Pio IX tfuando unico antemurale (alle batlezzate riforme trail

firesiii/io del Papa (pag. 180>): Cosi il Montanelli loda 1' ipocrisia

di chi gli scrivea, bi&ogna aulvare capra e cavuli . . . per poler dire

sttnpre all' uno: Sanlo Padre w spingo menchepotao. . . edalf al-

iro ; proleslo in, faccia a Dio e agli uomitti ch* voglio sohunenlf ac-

conwdarc le mie cose. . . /' ombra della Croce d copra e d difenda

e /rattan/o ci cresceranno le unghie e If zanne. Cedo alf a*>per*orio>

di Roma e ai cannoni di Vienna finche credo st posxa vincere al fine

la partita '. Cosi la lettera del RidolK : e tutta lu scluettezza nativa

del Montant'lli naufraga contro lo scoglio dell' lialiahesimo: eco-

lui die oggi loda e protesta sincerita deridendo e maltdiciiulo lo

arti stmtereticsche del matcherar$i ora da libero pensatore, ora da

catlolico, ora daiprolestante ecc. ecc. secondo il r>ento che *ptra, o-

stui con Tessa che 1'toVa nazionale Italiana lo feee cogpiraltrr , /o/^-

ce papale quando erode che Italia poteste utcire dalle cospirazion*

del papato : cHe lo fa militant* a demod'asia Europea arm ck nw
9tde Italia clw snlla polvere della recchia Kttropa 'ptg. 364).

tea dirclpiu chiaro ch'egli non conosce religione , non giuslizia

non benc pubblico. non principio alcuno di eterna morrfc,

1 Lettera del Ridolfi al Montanelli -' Icl.L. 1S4K. par;. I
1

?*.
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assoluta giustizia politica ;
ma il solo suo principle, la morale, la

giustizia e Italia libera ed una a modo suo? Che all' Italia libera ed

una da lui poeticamente adorata nel Quarantotlo egli e pronto a

sacrificare il cattolicismo col suo sacerdozio cosmopolitico, i diritti

del varii popoli italiani coi loro spartimenti dinastici,i legami tutti

di famiglia, d' impieghi, di giuramenti tutti smagati se non servono

adoratori alia Italia poetica.

Bel garbo ha poi una penna si impronta allorche viene a decla-

mare contro il fedifrago procedere del Granduca che per paura della

scomunica non ha corrisposlo alia fede e ci ha traditi ( 359-341 ).

Dite voi, lettore, se la fissazione d
1

Italia quando giunge a tali ec-

cessi di contraddizione non prende il carattere di vera monomania,

e non muove piuttosto a riso e compatimento anziche a sdegno ed

orrore. Cessasse almeno il farnetico allorche ode le voci dell' uma-

nita, della cortesia, del sentimento ! E certamente quando scrive a

mente posata 1' A. ti sembra un galantuomo di buona pasta ,
che

debba pur sentire le ispirazioni della umanita: e queste gli dettano

fervide parole, e quando il popolo di Milano usa pieta verso prigio-

nieri tedeschi e quando la plebaglia milanese si scaglia contro Pri-

na. Ma fate che per la sua Italia sia necessario assassinare un Rossi,

e lo vedrete osare appena biasimar 1' assassinio perche criticato dal-

la civilta presente. Fate che la canaglia insulti un ambasciatore, si

sdegnera che ft ministero ne comprima gli slanci (pag. 222) : fate

che il popolo di Mantova non osi rubare le Principesse di Modena,

1'udrete inveire contro i poveri Mantovani che sapeano rispettare la

dignita e il sesso
-,

fate che un naviglio privo d' acqua e di carbone

implori da Livorno ci6 che neppure un cannibale non avrebbe ne-

gato e la immanita venga biasimata dal Ridolfi, I'A. trovera ingiu-

rioso T epileto verso quella severild popolana, e uomini if ordine

quei che pigliano le parli del popolo (174) : fate che la demagogia

assalga il Quirinale con archibugi e cannoni sara pure disgrazia se

cade morto di archibugiata un monsignore che voile affacciarsi ad

una feneslra (326) : il Cade morto . . . che voile affacciarsi ci ricor-

da la risposta comica di quella sentinella Irancese a cui chiedendosi
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conto dal suo ufliziale di certo carcerato che volea fuggire e ch' ella

avea ucciso colla baionetta, qnf voulez-vous ? rispose, f ova** Id ma

baionetle ft monsieur est renu s" y infiler : fate che i fedeli al Gran-

dura imprecanti alia costituente tentino far paura ai democraiici 9 ti

venga al sanyue ;
i granduchisti saranno una ciurmmjlia ,

un puyno

di compri maxcalzoni, i ribelli saranno la parte generosa di codetta

vivace cilia (Siena) (pag. 337). Che piii? gli stessi lazzaroni di Na-

poli ti diventano miracoli il giorno che la plebe di Masanicllo com-

prende il vaticinio del santo democrata e fa che sia T Italia (112), il

giorno che two scoppio immenso delf anima popolare grida costitn-

irone (445), allora sanno gli animi napolitani alzarsi a grandezza di

martirio e 1' assemblea urlatrice piglia maesta senatoria (251). Ma

guai se il lazzarone osi gridare morte alia costituzione e viva al U,
allora I' eroe miracolo diviene plebaglia schiamazzante ,

la maesta

senatoria , riurmaglia in ispallini e giubba, e la bandiera borbonica

un cencio bianco (317).

Nel qual proposito e comica la lettera del Guerrazzi narrante il

tafferuglio fiorentino ove Fornetti e Lenzoni dice
, perchfc honno

staccato dal muro un manifesto ,
il POPOLO per poco non li ha man

in pezzi ; e il portiere di Lord Hamilton perche ha detto parole con-

trarie al govemo , il POPOLO si i permesso dargli una pistolettala nel

collo (pag. 349). Guardate mo' questo popolo che licenze poetichc

si piglia !

E a proposito di questo popolo e bello a vedersi come costui vien

travestito con uguale impostura e dai democratic e dai moderati.

Di questi lo notammo le mille volte : tutto cio ch'essi fanno e oj>era

del popofo, degl' italiani, della nazione, della pluralita , degli on-

sfi, dei sapienti ecc.

Or cosi anche ma in senso opposto il Montanelli , e dopo le piu

buffe derisioni (giustissime del resto e che noi non disdiremo)
t

,

1 Potete vederne pr Mggio U descrixione di quel fattorino dtl patn-.iato

tuticciuola da potettit di villaggio ckt nei tempi dell' agilasione na:ionalr

ti barcamenato fra Halianesimo e auttririta, Vii ngno f Italianetinto tentttdo
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della presuntuosa inettezza dei moderati sentirete il popolo, Y Ita-

lia, la nazione, Y onesta, la sapienza, tutto raccolto nella demago-

gia. II POPOLO e quello che in tempo di rivoluzione si fa il baryello

da se; i ROMANI sono gli agilalori amorosi che con Luigi Masi chie

dono la guardia Civica (pag. 7). La POPOLARE vendetta e quella che

perseguita (pag. 8) il Minardi. II sentimento NAZIONALE ITALIANO e

quello che non poteva lasciare scannare i Romani dai preti e che ri-

duceva i principati italiani a zero. II fiume popolare e quello che for-

ma T essenza nazionale e democratica del movimento armigero ita-

llano (pag. 191). II POPOLO e quello che chiede Ministero democra-

tico al Papa (pag. 326).

Tutto insomnia quello che piace al Montanelli e opera del popolo.

E. il bello e che il Montanelli medesimo ci descrisse gia nel I volu-

me le arti ch'egli uso contraflare od eccitare il popolo; si lascia sfug-

gire di tratto in tratto che il maggior numero del popolo italiano era

alienissimo dalle rivoluzioni eride dicoloro che attribuivano al po-

polo le Ipro idee : uomini di parte moderate, i quali narravano in eer-

ie leggende che principi e popoli faeevano all' amore e che Leopoldo

concedea spontaneo (la costituzione). No no, dice (pag. 156), la rivo-

luzione non piace alle moltitudini , le quali accecate fallicano alia

protesta italiana proseguita solo dagli ingegni (e gF ingegni sono

i liberali). Avanli la disfatta di Novara, il paese ci lasciava farer'.'',';

dopo non piu . . . niuno parlo di repubblica (348). Cosi da un

canto si pretende che il popolo volea rivoluzione, dall' altro si ri-

conosce che non la volea; se la vuole e fior d'ingegni, se la ricusa

e compra ciurmaglia. Ne si ricorda il huon uomo che quei movi -

menti medesimi dei quali ci parla vengono eccitati da eospiratori

e settarii con quelle arti ch' egli stesso ci ha lungamente descritte

%

un figliuolo nell'armata piemontese e in segno di fede un altro nclla untversita,

austriaca. Appiccata battaglia per tenere i piedi in dut staffs si lambicca il

cervelloper trovare un giusto mezzo fra obbedienza e ribellione'Avrebbe volutv

fare il rivoluzionario con licenza dei superiors (pag. 200). Y. ancbe pag. 18-4

ve Mamiani e Sterbini (anno ridere e piangere Tominaseo esscndo in loro mani

le sorti di Roma povera gente impotente persino a distruygerc.
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(in dal primo volume, Conoscere tutle rodeste arti e favellarci delta

fiamza naziouale, di un movimtmlo armigero susoitalo a stun to con

ttBti tranelli, dissipato in breve ora, egli e fare a Gdunza un po
1

trop-

po sulla credulita del lettori. Tale e lo spirito geuerale di
qii.-<i.i

b'Jwo del Montanelli : e ci6 baaterebbe a farti cooiprendere cbe ,

tranne le cose da lui operate o vedutecogli occlii suoi proprii, tutto

il rimanente non merita altra fede che quella delle appassiooate

relazioni sulle quali egli si appoggia , probabilmente d' altri suoi

compagni di emigrazione, coi quali al cantoncin del fuoco avra rac-

coutato etidito nelle lunghe serate d
1

invcrno le magnificbe impre-

se di cui ciascuno si abbella : raccontate posria da lui con una ma-

gniloquenza d' energumeno ove la trivialita e il cinismo dell' irreli-

gione armonizza perfettamente colla enormila dei fatti. Non ista-

remo a trascriverne saggi, perche all' udire quel linguaggio frene-

tico un lettore che ai)bia sentimenti di religione c di dignita ci ri-

corderebbe ci6 che del suo stregone dice I' epioo italiano

..... quelle che vi aggiunse orribil note

<( Ungua, s' empia non e, ridir non puote

Saggiate, se volete la pag. 121 e segg. e vedete come vi si parla di

clero, di sacraraenti, di Vescovi, di religiosi xechi e*ri/i, di con-

fessori ignoranti imbeccati dal Re eoc. ecr. e chiuderete stomarato

un libro, ove cosi congiungonsi improntitudini di passione e d'igno-

ranza di fatti. Delia quale basti il dirvi che ignora perGno i fatti piu

notorii, e ti da la Contessa Spaur per moglie deirAmbasciatore au-

striaco ( pag. 326 ) , e Sanpin di groita invece della Madonna a

fie di grotla ,
e fa cadere da prodi (86) quei ribelli die si vergo-

gnosamente fuggirono nel 21 all' incontro (non puo dirsi batta-

glia) di Novara *. Cordova in Sicilia orva/orr dt pubblic* pocunia, c

1 Chi sUiva sulle mura ad osservare qucl fatto pud assicurarc al

(In i lit ;;ii nou ebbero tempo di spararc piii di due colpi di cannone, Unto fu

rapida aHa fuga la coortc rivoluzionaria. Di che sdegnalo un uflizialr fedHe,

gridava loro alle spnllv: ii-nnatevi codardi : baHetcvi almeoo un moiuenlo

per onor dell' esercilo.
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La-Farina con provvidenze ordinalrici di milizia e mille altri di

simili elogi, che faranno ridere le galline se giungano mai in Sici-

lia, ove non e chi non ricordi la singolare impotenza mostrata coli

dal genio rivoluzionario. II quale dopo un anno in cui tutto parea

correre a lui propizio, era si male in arnese di pecunia e di milizia,

che le poche migliaia di stranieri ,
ite cola ad assoldarsi in difesa

della rivoluzione
,
moveano pieta a chi visitava quelle caserme ai

Qualtro venti e vi s' imbattea nei queruli e dolenti che chiedevano

in carita una camicia o un obolo; si eran mal provvisti da quel go-

verno per cui andavano a battersi : e che in un anno non seppe

raggranellare in Palermo piu d
1

un centinaio di cavalli
,
e i piu si

magri e sparuti da disgradarne quello deirapocalisse. Ma di questo

non e qui luogo di parlare ,
e ne abbiamo dato sol questo cenno

per giustificar ci6 che abbiam detto del poco valore di quelle noti-

zie avventate dal Montanelli sulla fede altrui. Non cosi i suoi docu-

menti cui non abbiam ragione di imputar di falsita. Essi potranno>

un giorno aiutare utilmente i narratori del movimento italiano mani-

festandone schiettamente il turpe carattere: il quale comparira tanto

piu sincere qiianto piu alieno e lo scrittore dal vituperare ed infa-

mare 1'italico risorgimento.

Nel qual proposito se le angustie di un articolo eel permettesse-

ro, le sole confessioni del Montanelli somministrerebbero document!

utilissimi a chi non voglia perfidiare nel falso: e noi ne registreremo

qui alcune come saggio di altre moltissime, di che il libro va zeppo.

Nel 1846 chi avesse gridato ai sovrani : <c negate le riforme perche

mirano a Costituente
,
a rivoluzione

,
a democrazia saria stato

gridato un marcio Austrogesuita. Or il Montanelli ti dice franco

che il Metternich avea colto nel segno ,
che la nazionalita italiana

mirava ad una Costituente ecc. che sotlo il riformismo covava la

coslilazione nazionale (9 seg.).

Quanto si vanto il cattolicismo di coloro che gridarono il Viva

Pio IX! Guai a chi vi avesse sospettato demagogia anticaltolica!

Leggete a pag. ul e 168 e udrete dall' A. medesimo cio che valesse

quel grido.
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Fu del to che git applausi ai principi e ai patrizii fautori di rifor-

me era un incenso proditorio che finirebbe presto in un crucifige :

ed eccoti il Montanelli die 1'umone del patriziato e della democra-

zia dice utile a quel primo muoversi . ma che a torto si vorrebbe

continuare tjuando Tora sia suonata (168).

Si e detto le mille volte ai Lafayette di giusto mezzo essere stolti

coloro che sguinzagliano i popoli sperando arginarne il movimento.

Ed ecco il Montanelli che ti pronunzia , nf in tempo di rivoluzione

* dato governors la forza rivoluzionaria come si vuole ma solamenU

come si pud (181).

Quanto si disse del gesuitismo oscnrante che perseguitava le in-

nocentissime istituzioni di sruole, di asili, di accademie, d'accolte di

scienziati e i sacri nomi dei loro precipui promotori! Or bene leg-

gete a pag. 102 seg. e troverete clie Gioberti e il Mirabeau dei

preli che fece un gran bene alia dtmocrazia, mandandola in chierica

per i conventi e i seminari f Ilalia a far genie nel clero magro, e -

nendo&i alia croriata filosofica che Michelet, Ouinet, Su, Thitrs ca-

pilanavano in Francia. Troverete il Valerio uno dei rari che nei ver-

ni della tirannide seminano pazienli quando non poMono W-

berta politico si contentano metter su scuole e asili a" infanzia. . . .

catechismetli morali ecc. Troverete che dal ptirlare di tirade ferrate

si passo a parlare di lega doganale e le questioni economirhf impli-

cavano le politiche t comizi agrarii schiusero campo per qyitar

I idea politico SOTTO COLORE di facrende economiche. Che torenzo

rio segretario della congrega agraria, ordino mediante quellt i/

paese a resistenza civile (pag. 106 seg). Avete capilo lettore? e pu-

re a quei di il dire ci6 che or dice Montanelli sarebbe stata bestom-

mia ; sarebbe stata maldicenza contro persone intemerate e spasi-

inauti pel loro principe.

E chi non ha udito 1' infallibile clli ;i i i .lella dolcezza dei go-

vernanti, ove trattisi di frenare i tumuKi dei rigenerttori? Ne soon-

trerete panegirici anche nel Montanelli allorche parla il peru'o del-

la setta. Ma se abbandonato al suo senno pratico voglia rarconUre

la realta delle cose, vi dira francamente che a raffrenare ilemocn-
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zia
, portamenti effierati, e governi umani

,
riescono d'egual modo

insufficient!'. . . . il desiderio di quella ne per terrore, ne per lar-

ghezza si doma.: il terrore accrescendo sdegno, la larghezza ardi-

mento (pag. 147).

Chi sa se talun dei nostri lettori non fu scandolezzato come il

Cimento quando dicemmo il Beccaria e'l suo libro preparatori di

sconvolgimento politico : ed eccoti il Montanelli che &\Yeletto drap-

pello difilosofii Verri, iCarli, i Beccaria attribuisce meriti demo-

cratic! perche la repubblica cisalpina e il regno Italico trovarono

ammannito a loro riforme il terreno dove Cesare Beccaria avea scrit-

io DEI DELITTI E DELLE PENE (151).

Quante volte fu predicato ai moderati che essi erano fantocci di

governanti governati anch' essi dai demagoghi ! sel leggano a pag.

\ 70 ove si deride il popolo che si credeva gbvernato da quelle om-

bre del patrizialo alle quali i democratici lasciavano I' onore di com-

parir tali.

curioso poi come coteste confessioni sfuggono talora all' auto-

re in contradtlizione con cid che racconta egli stesso, come cola

pag. 244 seg. ove si accusa il barcamenare perpetuo della polilica

papale affvrmanle italianitd e insieme paternitd cosmopolitica; e tut-

to ci6dopo ayer raccontato dugento pagine prima, vero o falso che-

sia, il suo intertenimentb col Ponteflce conchiuso in queste parole:

mi cascarono le braccia a tastarlo sopra la liberld della stampa, la

guerra dell' indipendenza e il gesuilismo, questioni vive vive che la

rivoluzione voleva vedere sciolte (45). Se le risposte del Pontefice in

tali materie gli fecero coder le braccia fino dai due Novembre 1847,

pare che il Papa avea parlato ben t-hiaro anche a lui capo della ri-

voluzione Italians.

E poco appresso il Montanelli stesso soggiunge : at miei argo-

menti ne oppose uno che troncara ?a discussione come Papa (dis-

se) sono padre ancora dei principi esleri, e come la vuole che to per-

melta che la slampaii offenda? La guerra dell indiptndenzu la ve-

deva incvilabile, ma anche out opponeva la paternita iiniversale c mi

aflermava che come Papa non potrebbe dichiarar guerra alt Austria.

%1 jlfjB
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E in fatti ordmo, racoon ta il Montanelli , al Durando duct dtlle Jt-

fjioni romane di sostare al confine senza nemmeno assalirc k fortezze

d* Feirara e Comacchio (216).

In verita se codesto e linguaggio di chi vuole barcamenare a c-

rakione dell' ff/uinoco, non sappiamo clie sia parlare scliietto.

Dite altreltanto di quella csortazione Montanelliana ul Parlamen-

to Romano
,

il quale avrei volulo , dice ,
che pronunciatte il Papa

private di fatto della sovranild come violatore dello Statuto 'pag.

327). V'1
si ricorda il buon uomo averci detto lui medesimo chc lo

Statuto Pontificate riserbava al Papa pienissima balia ecc. ecc., che

non poryeva garanzie, che era un gingillo per tenere a bada la genie

(pag. 183 seg.). Or come accusare violator dello Statuto un Papa

che dello Statuto medesimo avea piena balia ?

Ma non piu ,
che il lettore ne sembra ormai sazio di citazioni :

ele rerale finora bastano a soddisfar pienamente all* assunto, mo-

strando il Montanelli conoscitore profondo e schietto di molte re-

ritache i piu ipocriti e furbi a tutt'uomo s'ingegnano di oscurare.

Or di tutti questi principii riconosciuti, e di tutti qucsti fatli da

lui medesimo raccontati, qual dovrebbe essere I ultima conclusio-

ne? Se nullascorge la nostra logica, la conclusione dovrebb' essere

appunto la contraria di quella in cui piii poet? che ftlosofo s'inroc-

cia 1'adoratore d' Italia, il quale spera d'averla libera ed una a Curia

di oospirazioni e demagogia , dopo averci raccontato che ID tutta

la serie del movimento italiano non si trovavano due teste pensa-

trici che combinassero.

A formarc unita fra gli uomini, persuadiamcelo una volta, nulla

vale fuorche il diritto. Finche voi parlate loro d' interessi, di gloria 1

di confmi natural!
,
di speranzeo tiraori, ogni tfsta la ved a suo

modo : e nel momento stesso che si wde approTare f altrui pe-

siero si pretende aflibbiargli il proprio. Gli spiriti monicipali fervea-

no nei gridatori di nazione ilaliana come la smania di despotismo

proprio nei gridatori di liberla imivcr>aU>. Se dunque unita c pos-

sibile in Italia, non pu6 trovarsi se non nell' unico giudizio intorno

al diritto: e il diritto ha tal forza sulle menti chc non ha mcstieri

di cospirazioni per giungere alia realta.
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Se gli unificatori d' Italia avessero ben compresa questa verita

mai non si sarebbero applicati a quelle trame scellerate colle quali

giunsero veramente a straziarla e sperperarla. Nel che, sia detto

ad onor del Piemonte, i suoi legislator! mostrano una costanza por-

tentosa perseverando nello straziare il cattolicismo supremo ele-

mento dell' unita italiana e seavanJo cosi un abisso per isvellere

dal rimanente della penisola le tiranneggiate genti subalpine.

Se invece di congiungere in tal guisa 1' empieta e il dispotismo

si rispettasse in legge quelia unita cattolica che abbiamo in fatto ,

si rispettassero tutti i dritti delle dinastie regnanti, delle citta pri-

meggianti, delle istituzioni vigenti, delle tradizioni nazionali ecc.

ecc. e solo si pensasse ad armonizzare con volontarie conciliazio-

ni le dissonanze che possono nuocere alia tranquillita dell' ordine

e ai temporal! incrementi
;

1' opera sarebbe certamente onesta e

probabilmente possibile. Ma non e questo 1' intento dei mestatori :

essi vogliono 1' Italia una ma ciascuno la sua ; 1' Italia libera ma

sull' eculeo del lor dispotismo (323, 324) ;
V Italia beata ma col

trionfo del loro partito.

Or se cosi la vogliono , congiurino , cospirino pure a tutta possa

perche davvero non v' e alcuna di codeste Italic libere ed unite al-

Irimenti duralura che sulla polvere della vecchia Europa (pag. 352).

Preparino pur dunque picconi e martelli
,
veleni e stilletti ,

fiaccolo

e mannaie in buon dato, e piovano pur giu dair alpi torrenti d' e-

migrati regalando con tali argomenti alia patria loro unita e liberta

sulla polvere dello sterminio. Dallo sterminio, dalla polvere rina-

scera allora quell' Italia una come gli Elleni dalle pietre di Deuca-

lione e Pirra dopo il Diluvio. Ma voi quanti or vivete in Italia uo-

mini d' ogni classe e d' ogni partito intendetela : questo edifizio ha

dasorgere sulla polvere della vostra tomba.
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IV.

Tommaso Moro Lord Cancellicre d'lnghillerra. Sloria del tecoloXVI,

per la printipessa di CRAON. Traduz. dal francese. Geneva

1854.

1 Ya' pochissimi giomaii clie battagliano per la buona causa in

Piemonte, uno de' piu bencmerili della cattolica religione e senza

t'allo ii ('allolico di Geneva il quale non solo non ismenti mai la no-

bilta del suo titolo ,
ma soverchiando le molteplici difficolta che

gliel contendeano, corse sempre con nuovo ardore e gloria verso la

nieta del suo arringo. I/ Italia ainmira da parecchi anni le fatiche

deU'egregio periodico e fa voti perche non venga meno la sollecitu-

dine de' suoi compiiatori nelT intercalare a quando a quando di altre

amene produzioni somiglianti alia presente la gravita de' suoi quo-

tidiani lavori. Pur troppo egli e vezzo assai deplorabile della mag-

gior parte de' moderni giornali il pretendere ch' essi fanno di esi-

larare i loro lettori con appendici sciocolie, maligne e talvolU im-

morali. I'n pettegolezzo , una caricatura, una lode sopra la prima

donna del tratro. e pe' piu discreti una disserlazione de'sintomi del

naso e sitnili cianfrusaglie sono per ordinario i lemi favoriti de' scri-

bacchianti di appendici. Deplorabile abuso d' ingegno, sebbene per

dir la verita sia secondo natura che la coda risponda alle orecchie ,

e la feccia alia impuritu del iiquore. Tutto all' opposto adoprano i

periodic! assennati, e le Appendici del Catlolico in ispecie riescono

sempre degne dell'eccellenza del giornale; conciossiache or ti espon-

gono i progress! delle arli e-delle scienze, or ti raccontano qualche

bel fatto edilicante, or ti mettono sott' occbio quasi in breve qua-

dro raccolti gli ultimi avvenimenti religiosi e talvolta eziandio ti

danno la versione di qualcbe operetta i>traniera , purche 1' autore.

di essa sia un di que' pochi privilegiati
di cui si possa dire ; Omne

lulil punctum qui miscuit utile dulci.

La Storia di Tommaso Moro scritta dalla Principesst di Oaon

era gia stala accolta in ogni luogo con grandissirao favore pe sin-
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golari pregi di che va adorna i. Ma essendo essa dettata in lingua

francese non poteva rendersi popolare fra noi se non si raffazzonava

di veste italiana. A questo provvide il Cattolico intraprendendone

la versione per arricchirne in prima le sue appendici e ristamparla

poscia separatamente, il che fu eseguito con isquisita eleganza ti-

pografica in due volumetti di 700 pagine complessive.

Piu volte ci sorse in pensiero di fare un esame alquanto minuto

di quest' operetta per metterne in mostra le rare bellezze ed ac-

cennarne que' leggeri difetti che a nostro giudizio si sarebbero po-

tuti evitare. E siccome i pregi vi sono diffusi in grandissima copia,

laddove sppena-rimarchevoli appaiono i difettuzzi, nutrivamo spe-

ranza d'invogliare serapre piu gl'italiani a leggere un cosi eccellente

libretto. Ma lo stendere una rivista d' una bella scrjttura in cui il

precipuo merito si deve alia fantasia ci parve sempre e ci pare opera

presso che gittata per la difficolta di rendere in miniatura e senza

-notevole alterazione grandi. scene, veementi affetti, inaspettate pe-

ripezie. Oltre di che ove si tratta di bellezze estetiche nessuno igrio-

#a il verissimo aforismo :

A cui natura non lo voile dire

Noi dirian mille Rome e mille Ateni.

Per altra parte gli autori deU'edizione separata di cui poc' ami di-

oevamo., ebbero 1' avvertenza di accompagnarla di un giudizioso

preambolo o piuttosto di un'ottima rivistinadel libro, alia quale noi

sottoscriviamo pienamente. In essa e detto che quest' opera non e

Be una storia, ne tanto meno un romanzo
5
e una cosa sui generis :

cioe quanto .alia nuda verita degli avvenimenti e degli uomini cho

li rappresentano e storia
; quanto poi al modo e romanzo: una sto

*ria perche tutto quello che vi ci si narra, comprese le cose, i nomi,

1 Fin da quando usci la prima volta, Silvio Pellico ebbe a dire nell'avver-

tenza al suo Tommaso Moro Quando io lavorava questa tragedia fu pubblica-

to in francese un romanzo storico della signora Principessa di Craon sopra Tom-

maso Moro. Siecome io lo trovai di moKo pregio e valse a darmi qualche ispi-

lazione, mi fo dovere di tributarne lode e gratitudine alia valorosa autrice .
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i fatti piu minimi c rompilata con tule una fedelta di rac< onto che

spesso aggiugne allo scrupolo . . . . un romanzo perche la forma

dialoghstica, il colore dei conceit) e I'atteggiameulo a cosi dire de-

gli attori e tutto cosa ideale e dell
1

arte . Avvertesi iaoltre che. i

caratteri, tranne appena alcuno 'specialroente queilo del Card. \\<>\-

sey e del Du Belkiy che 1* Aotrice credelte di dover dipiogere con

colori men neri) son tutti abbastaoza raffigurali al vero
, sebbene

vi primeggino per esattezza istorica le indoli deiCranmer, del Fi-

sher, dell'orgogliosissimo Arrigo, della Bolena, di Margherila e di

Tommaso Moro. Anche i minuti ritratti delle usanze pubbliche o

domestiche di que' tempi vi sono espressi cosi appuntino che fanno

ammirare la non comune erudizione della nohile Autrice. La quale

nondlmeno e ancor piu lodevole per lo spirito veraraente catlolico

di cui informo la sua scriltura intesa precipuaaente a dtmostrare a

quali eccessi conduca la sfrenatu libidine e du qual fetido concetto

siasi figliata la riforma anglicana. Vi si moslrano le art! con che

Arrrgo fu tratto nell' amorosa pauia , la malizia de' fmii amici oel

mantenerrelo, i disperati rimorsi dell' infedeie Signore e mille altre

ribalderie, intanto che su di un fondo cosi uero campeggiano di bel-

! ssiuia luce la fede coniugale e la nobilta deiraniino di Cateriua, e

1 -roica difesa della giustiiia suggeilata col prorrio sangue dal Ver

scovo di Rochester e da Tommaso Moro. Sloria quant'aUra mai ri-

piena di utili ammaestramenti e sopra di cui tanto si 6scritlo e lanto

rimane a scrivere tuttavia. Anch' oggi, come bwi osserva 1*Autrice,

quando la vecchia Inghilterra addita al viag^iatore il lungo catalogo

de? suoi re ferma atterrita essa stessa il dito alia benda sanguinosa

che cinge le tempie d' Arrigo VIII e accenna commossa la piu an-

tica delle sue torri dove dormono le ceneii delle vittime illustri di

sua tirannide.

Dopo questo cenno e inutile che noi ci sforziamo di ejporre piu

uprrtamente il nostro giudizio sopra d' uo'ojeretU per uiolli tiloli

( M rllente e che vorremmo vedor correre per le muui d' ognuuo,

Resterebbe a dir qualche oosa.dol inerito della Uaduitioae: u*a au-

clie in questo particolare
consentiamo colle avvertenae che a tal
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proposito vengono esposte nel citato preambolo. Lo stile e per or-

dinario assai corretto: a quando a quando, ritemprasi la penna e

divien forbitissima : nondimeno qualche raro gallicismo non pu6 ne-

garsi essere sfuggito alia vigilanza del traduttore. Ma che perci6?

dovr6 io far i visacci a qualche neo dove il
piii

e splendido di non

comune bellezza? Anche Omero sonnecchia piu d' una volta. Del

resto il tradurre dal francese senz' ombra di gallicismo non credia-

mo essere stato concesso a nessuno de' moderni, anzi neppur degli

antichi scrittori.

V.

Due discorsi sulla mdlattia dell'uva di D. FELICE Priore di Praii-

glione. .Firenze 1854.

In qualche contado della gentil Toscana erasi diffusa tra' villici

e la gente pih grossa una ridicola opinione. Credevasi chela malat-

tia delle uve venisse cagionata dal vapore delle vie di ferro: quindi

imprecazioni all' utile ritrovato e minacce di volerne ad ogni modo

impedito 1' esercizio. Invano adoperavansi cessare il deplorabile la-

mento alcuni probi cittadini: i pregiudizii, eccitati forse e alimen-

tati da uomini di malvagi disegni, crescevano.invece di diminuire.

II perche 1' autorita ecclesiastica suggeri a' parrochi di illuminare

essi medesimi dal sacro pulpito i lor parrocchiani sopra la vanita

di quelle lagnanze; e per tal modo venne spenta fin dal suo primo

apparire una favilla che negletta avrebbe potuto arrecare lagrime-

voli conseguenze.

Tra' parrochi che parlarono di tal argomento v' ebbe il ch. D. Fe-

lice Priore di Pratiglione il quale entr6 poscia nell' idea di dare alle

stampe i due discorsi sopra annunziati. II tema e certamente assai

tenue e Vutilita della materia circoscritta a pochi contadini di grossa

pasta. Eppure noi stimiamo questi due discorsini im buon lavoro

nel loro genere e degni di venir imitati da quanti coltivano la sacra

eloquenza. La dicitura in essi e prettamente toscana, piano e lim-
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piJo T andamento, vivaci le metafore, robuste le ragioni, tutto in-

somma misurato alia capacita degli uditori, ma in maniera da appa-

gare e muovere nello stesso tempo I' indotto villano e qualsiasi piii

sapicnte uditore. Verra forse tempo e luogo opportune per la tratta-

zione in questi nostri quaderni dell
1

eloquenza sarra : lamenteremo

allora la prostituzione che a' nostri giorni se ne fa da alcuni oratori

i quali pare che pongano ogni studio nel dire stranamente e nell' e-

vitare il nome proprio delle cose. Questi ripongono I' apice dell' elo-

quenza in ci6 appunto che e piu ineloquente : dappoiche dove quella

vuol essere scorrevole, leggiadra, persuasiva e appassionata essi so-

no aridi, ricercati e fastidiosi. E cosi, oltre al frodare del suo scopo

la nobilissima tra le arti, divengono ridicoli e degni di compassio-

ne : che nulla e piu ribultante di un sacro oratore il quale dimentico

della santita del suo ministero proiicit ampulla* et sesquipedalia

verba che sanno di stantio o di ammanierato. E costoro si credono

eloquenti? e costoro si pavoneggiano del loro stile? e costoro am-

biscono la fama di profondi conoscitori della lingua? Quel sentir-

si tener sempre la nionte come fuor di se stessa ( disse gia Antonio

Cesari ) e 1' immaginazione occupata dietro a bellezze strane, fan-

tastiche e direi quasi grottesche e per poco levata in aria ne mai

lasciata quietamente spaziarsi nel regno delle native bellezze che e

il ver fonte natural del piaeere e pascersi di quelle semplici grazie

alle quali I' uom si sente rapire da intrinseca simpatia, noia e strac-

ca la mente e via ne manda il diletto. Insomma queste cose piac-

ciono siccome i mostri, finche colla no vita dura la maraviglia: m'1

va piu oltre. Ma chi crederebbe quello che sono per dire? cioeche

questo raffinamento di parlar figurato e questa vaghezza di molti-

plicare negli ornamonti non e ( come forse pare ) argomento di

alto ingegno e fecondo
;
anzi prova ignoranza di proprio parlare e

gran difelto di lingua? Cosi il Cesari il quale prova egregiamente

la sua sentenza nel capo XV della Dissertazione sullo ftato prnente

della lingua ilaliana alia quale dissertazione siccome noi con

tiamo intieramente,cosi non possiamo a mono di rimandare i lettori.

Serie //, vol. X. 4*
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Roma 9 G tug-no 1855.

I.

COSE ITALIANS.

STATI PONTIFICH. 1. Esatta notizia dell'accaduto in Rocca di Papa 2. Yenuta

in Roma di S. A. I. 1' Arciduca Ferdinando Massimiliano 3. Feste nel

mondo cattolico per 1* Immacolata Concezione e rendimenti di grazie a Dio

per la prodigiosa salvezza del S. P. ncl pericolo dei 12 Aprile 4. Flezione

del P. 'Generale del Terz' ordine di S. Francesco 5. Conversion! 6. Ti-

sita del S. P. al nuovo Collegio dei Cadetti Pontificii 7. Feste in Roma

per 1' Immacolata Concezione 8. Kuova tarilTa daziaria 9. D. Luciano

de* Principi Bonaparte eletto cameriere segreto 10. Nuova pubblicazione

in Roma H. Commissione di beneficenza per gli orfani delcolera.

1. Sono antiche le controversie che i villici di Rocca di Papa hanno

sopra i terreni del Principe Don Andrea Colonna
, gia feudatario di

quel Castello
,

e proprietario di qiael vasto e montuoso territorio.

Malgrado dei roolti giudizii dati sopra le varie contese, spesso alcuni

individui si permettevano di esercilare nelle proprieta dell'es-feuda-

lario diritti non ricoriosciuti dalle leggi e dalle sentenze emanate.

Anche in quest' anno , conoscendosi che alcuni di que' terrazzani

crane nella determinazione di seminare granturco in que' terreni

che il Principe Colonna crede di suo diritto
,
a prevenirne le conse-

guenze, si era messa in opera dalle con ispondenti Autorita esatta

vigilanza, la quale produsse la sorpresa in flagranti di alcuni indivi-

dui dhe i so latamente si erano accinti a seminare in varii dei campi
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riservati dal proprietario ; furono quindl arrestati e tradottl innand
al Governatore dl Frascatl. Cio avvenne il 24 Aprile. Nel giorno 30
dello stesso mese si trovo affisso di buou maUirio presso una botte-

ga di Korea di Papa un informe scrillo comminatorio contro la pub-
blica forta

;
il quale era inteslato Repubblica di Rocca di Papa,

Questo scritto
,
che si stima origmato dal dispiarcre provalo dagU

aderenti o aflini degll arrestati, e I'unico fettp avvenulo in quella tar*

i.i i) quale abbia potuto dare motive alle favole che -si sono lelle

ne' giornali intorno al moto repubblicano di Ko<x-a di Papa. I gen-
darmi vi accorsero in piceolissinao numero, e solo per arrestare quelll

sopra i quali cadevano indi/.ii di aver avuto parte nel fatto. Sf)pra il

quale e incominciata la procedure criminale nel Governodi Frascall.

2. II giorno 26 di &laggio, nelle ore pomeridiane, pin rise da Ar>-

cona in Roma I' AlUv./.a linperiale dell' Amdura Ferdinando Ifassi- .

miliano d' Austria fratello dell' Imperatored' Austria Francesco Giu-

seppe. Appena giunlo fu visilalo da monsig. Borromeo Maestro di

camera della Sanlila di >. S. e pot dall' Em. e Rev. sip. Cardin. An-

tonelli Segretario di Stato. II giorno della Pentecoste S. A. I. aaai*

stette, nel luogo riservalo a' Principi, alle funzioni papali celebratetl

il matlino nella rappella Sistina. Dopo la fun/.ione I' arciduca venue

ricevuto in particolare udienza da Sua Sanlita che I* accolse Irat-

tenendosi con esso in amorevole colloquio. Presentate poi al S P.

le nobili personedel suo seguito, S. A. I. recossi a far visiia a S. K.

Rev. il sig. Card. Antonelli Segretario di Stato, il quale lo ricevelte

COQ tutti i riguardi dovuli all' eccelso DUO grado. II maltino poi del

giorno 30 diMaggio S. A. I. lascio Roma movendo alia volla di An*

coua per rilornare alia sua ilottiglia ancorata nel porto di quella cil-

I.i fin dal giorno 25 del mese di Maggio. La lloltiglia e romposla del-

la fregala Aaworra, delle corvette Carolina, Minrrra e Lipsia. del

bri^ Oreste, della golelta Dromedario ,
e de' piroscafi Eltiabett* e

Volta.

3. Continuano a giungere in Roma, secondoche si puo leggere dif-

fosamente nel giornale uulciale, le nolizie delle feste che si laiino in

tutto il mondo cattolico per ladeflnlziouedommaticadeJI' Immacota-

ta Conce/ione, la quale hi veramenle occasione a tutU i callolici di

manitestane alUmenle il loro afletto alia Vergine Madre di Uio e la

loro divor.ione a questa Santa SedemaeslraiufaUibiledi v< nt ,. .mn-

0ono eontemporaneamente da ogni parte le noluie dell aiiuui di

gTMterese a Dio in tulta la crwUaniU (per aver pnaiart*0 <* >Rni

perieolo i prezioai giorni dd Santo Padre l'io !\ uelloccasioue dal

diftaslro del 12 Apriie. Principi e Prdati, dero e popolo di ogni na-

zione unirono in tal wcasione le loro voci nel can!> di soleuui T*
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Deum all' AHissimo pertanta protezione concessa prodigiosamente al

Capo supremo del cattolicismo.

4. II giorno 30 di Maggio i Rev. PP. del Terz'ordine di S. France-

sco d'Assisi tennero capitolo generale preseduto dall' Cm. e Rev.

sig. Card. Caterini loro protettore: nel quale elessero a Ministro ge-
nerale il Rev. P. Agostino Sanfilippo, della provincia Siciliana, che

finora aveva esercitato I' uffirio di Vicario generale, ed a procuratore

generale il P. Raffaele Rampichini, del la provincia Umbro Picena.

5. II 26 di Maggio, Sabalo Santo di Pentecoste, in S. Giovanni in

Lalerano Monsig. Ligi Russi Vicegerente di Roma rigenero nelle

acque battesimali, e poi confermo nel la cattolica fede, I' intera fami-

glia Coen di Ancona composta del padre Felice Coen di anni 36, del-

la madre Rachele Orefici di anni 42, e di tre figli, 1' uno Vito di anni

14, 1' altro Mose di anni 12, e il terzo Giacomo di anni 10.

6. La Santita di N. S. il giorno dei 4 Giugno, verso le ore sei po-

meridiane, si reco a visitare il collegio dei Cadetti Pontiflcii istituito

dalla stessa Santita Sua. Ricevuta alia porta dal sig. Commendator
Farina Ministro delle Armi, e da monsig. Tizzani Arcivescovo di Ni-

sibi e Cappellano Maggiore delle Truppe Pontificie
;
si diresseimme-

diatamente alia nuova Cappella dei Cadetti dedicata alia Vergine Im-

macolata, e quindi, dopo fatta orazione, visito tutto lo stabilimento

con singolare attenzione, dirigendo parole benigne al sig. Colonnel-

lo architetto Roldrini, che roadiuvato dal sig, cav. Busiri Tenente

del Genio avea diretto tutti i lavori del luogo.

Passando dai dormitorii alle sale delle scuole ove sono collocate

molte carte geograftche, e le migliori stampe istoriche della Calco-

grafia Camerale donate da Sua Santita, entronella gran sala adiacen-

te alia Cappella ridotta in questa occasione a Camera di Trono. Iviil

sig. Minislro delle Armi con breve discorso non solo mostro al Santo

Padre che i Cadetti dovevano essergli gratissimi per vedersi educati

al bene dello Stato Ponlificio, ma ancora che questa nuova istituzio-

ne era una novella ptova dell' amore ch' Egli porta alia sua Truppa
ricolmata gia di grandissimi beneficii. 11 Santo Padre rispose sperar

dai Cadetti sincera corrispondenza alle sue premure: essi pero rico-

noscano sempre quali siano le virtu che debbono animare il soldato

Pontificio; il quale, se non ha le occasion'! di far sollecila la camera

militare, come nelle grandi nazioni, puo pero renders! rispettabile ed

onorato col fedele adempimento dei propri doveri. Ammise final-

mente al bacio del piede, oltre il nominate sig. Colonnello Boldri-

ni, il sig. Colonnello Graziosi, gli Ufficiali, i Professori ed i Cadetti.

Dopo di cio, visitata nel piano terreno la sala della scherma, accom-

pagnata dal sig. Ministro delle Armi e da monsig. Cappellano Mag-
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giore, si ricondusse alia sua residenia in mezzo a foltissimo popolo
ivi accorso e plaudente al PonleAce cui dimandaya la benedizione,
menlre a segno di lelizia tulle le abilazioni di quel circondario era-
no stale improvvisamenle parale a fesla.

Seguono in Roma le frsle solennissime in onore deH'Immaco-
lala Concezione; e se non ci e possibile II lulte conoscerle per fcrne

quella dovuia menzione che noi vorremmo, e lo stendercl in lunghe
descrizioni di ciascuna di esse per il loro numero straordinario, i-i

e pero gralo di parlare brevemenle di quelle che vengono a nottra

cognizione. Percio accenneremo quella che celebrarono gli official! e

fra^elli dell' Archiconfralernitadella Via Crucis al Colosseo nella chle-

sa del SS. Gosma e Damiano al Foro romaiio: i quali vollero nello

stesso tempo rendere solemn grazie al Signore per avere scampalo dal-

1' incorso pericolo il Sommo Ponlefice Pio IX immedialo prolellore
dell' Archiconfralernila.

1 Sicilian! poi residenli in Roma, volendo dimoslrare siccome, ben-

che lontani dalla palria, ne mantengono gelosi le pie tradizionl e

quella divoztone lulla speciale di che la Sicilia fu sempre compresa
verso la Vergine Immacolala, siccome si puo anche ricavare dalle

solennissime fesle che nella congiunlura del la definizione si fecero

in ogni parte di quella nobil* isola, deliberarono di celebrare essi

pure un solenne Triduo in onore della Vergine Immacolata: il quale
fu fesleggiato ne' giorni 4, 5 e 6 di Maggio, essendovi inlervenuto

IK II' ult HUM giorno anche 1' Incaricalo d'affari di S. M. il Re del Re-

guo delle due Sicilie presso laS. Sede.

La nazione Teulonica parimenle celebro alto slesso fine nella sua

chiesa di S. Maria dell'Anima un solenne trtduo con grande concorso

di popolo sia di nazionali, sia di romanl.

Celebrossi pure un Iriduo a queslo medesimo scopo dai PP. <ar-

melilani Scalzi in 8. Maria della Scala ,
il quale ,

e per magnincenza

d' addobbi e per concorso di popolo, non fu inferiore a nessuno dei

lanli che ebbero luogo quesl'anno nella capilale del mondo cattollco.

B. Sotlo la data del 1. Giugno fu promulgate un edillo dalll n.

sig. Card. Segretario di Stalo. In esso, rlconosciuta 1' opporlunlia di

porlare lalune riforme alia Tariffa doganale le quali, nel giovare l-

1' utile generate dello stato, valgano prlncipalmente a secondare lo

sviluppo del rommercio ed a guarenlire I' iiulu>ria intern* frenando

la dannosa concorrenza che esercila sull'uno esull'aHra la sneculazio-

ne del .ntr.<bbando, la Sanlita di N. S. di'lro la pronosta del Minl-

slro delle finalize, avuto il parere della Consult* di Slato per le flnan-

ze, e inleso il consiglio de'Minblri , ordina che siano pubblkate nel
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sovrano suo nome moke modificazioni daziarie le quali si possono
leggere nel supplimento al N. del 2 Glugno del Giornaledi Roma.

9. La San ti la di N. S. si e benignamentedegnata di annoverare fra

i suoi Camerieri segreli sopranuuraerarii il sig. Abate D. Luciano dei

Principi Bonaparte.
10. E stato pubblicato poco fa in Roma, per curadelch. sig. Abate

Domenico Zanelli, un libro moltoutilea chi vuol sapereche cosa pen-
si veramentela Spagna cattolica nellequislioni religiose novellamen-
te dibattute e decise nelle sue Cortes. 11 libro e intitolato L'unita

catlolica della Spagna, ossia discorsi alte Cortes, indirizzi dei Vesco-

vi e di molte citla a favore e sostegno della religione cattolica e

del la sua unita nel regno dl Spagna.
11. La Commissione istituita dal Santo Padre a provvedere di sus-

sistenza e di educazione quanti poveri nel trascorso anno furono la-

sciati orfani per le vittime mietute in Roma dal colera, giudico spe-
diente proporre al pubblico una tombola o lotteria, il cui frutto aves-

se aumentatl gli aiuti che le sono necessarii. E stimando die meglio
riuscirebbe I'impresa quando all' altezza dello scopo accoppiasse an-

cora I'utile di onesto ricreamento, ottenne che se ne potesse condurre

1'estrazione nella piazza delta del Popolo, ove e lapostura del luogo e

la ragione dell' apparecchio porgerebbe motivo d' intrattenimento

svariato e dilellevole. Le speranze della Commissione non tornarono

faliite. Poiche
,
-se tolgasene il malaugurato incidente sorto

,
siccome

e nolo, a turbare per poco 1'incanto che erane derivato, ne Roma con
fatlo piu insigne poleva moslrare quanto le slia a cuore di rispon-
dere agl'invili generosi, ne la Commissione veder coronata la sua fi-

duoia con piu eflicace sussidio. Del quale, come di cosa toccante il

pubblico ,
la Commissione crede dover fare di pubblica ragione un

conto molto parlicolareggiato ,
il quale si potra leggere nel Supple-

mento al N. dei 25 Maggio del Giornale di Roma. Da esso apparisce
che il Governo e il Municipio e gl'incaricali dell'esecuzione degli ap-

parecchi e moltissimi individui d'ogni classe concorsero con tulto lo

zelo e Timpegno al buon successo della pia impresa. Basti a noi di ac-

cennareche, merce lo straordinario contorsodel popolo, pole la Com-
missione ollenere non meno di scudi 7078 : 32, e, gra/.ie alia coope-
razione delle aulohla e di molle egregie persone ,

non ispendere,

per pagare i premii e sostenere le altre spese, piu di scudi 2395: 17,

e cosVvantaggiare 1' opera pielosa del soccorso ai poveri orfanelli di

scudi 4683 : 15.
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StATt SARDI. (Noitra ct>rritponden:a).\ . Approvarious della legge Rattaaci 1.
Gli Ordini soppressi, e gH Ordini conservali 3. Soppressione delta R.
Accademia di Soperga 4. I'rotcste di religiosi contro la Iq^e 5. Brof-
ferto eSolaro della Margarita . U galleriedel Sfnato 7. Notitie divene.

1. II 22 di Maggio il Scnalo approve la legge Hatlazzi modincata se-

coudu il tempenuneiito Des Ambroid 1 senator* erano 96; votarono
in i vore cinquantatre, e quarantadue contro. Ecco ! prinripali de-
lerniinazioni della legge. Esaa toglie la personality civile aglt ordini

religiosi nou addetti ne alia predicaiione, ne all' istruzione, ne alia

eura degl' iufurmi. Quali sieno quest i ordini deo easere delerminato
da un decreto reale. 1 religiosi degli ordini soppres&i poIranno vivero

nelle case che loro assegnera il minislero fino alia propria estinzione:

vale a dire, non potranno piiiaccetlareuovizii.stbbene frail oonversi

per le faccende materiali del convento, purche il nuroero dei conversi

non eltrepassi mui il terzo dei religiosi profes&i. I frati cfae avranno oi-

ten u to dalla S. Sede la lirenza. di secularizzaxione utterranno una pcn>
sione vital i/ia varia secondo la loro diversa eta. Sono soppresse part-
mente le Collegiate esistenti nelle citta che non oltrepaasano 20 mila

ubitanli. 1 Canonici present! delle Collegiate soppresse riceveranno

un'annua sommar vita durante, corrbpondenle alia irndita nettadei

beni g'u spetUnli ail' ente morale della Collegia!*. 1 frutU dei beni

spettanti agJi ordini e alle Collegiate soppresse verranno versaU in

uua cassa ecclesiastica, che paghera le congrueai l';nT<K hi, le pen-
sioni ai canonici edai religiosi. Kccovi la sostanza della legge appro-
vala dal Sena to. II 29 liaggio I'approvo eziandio la camera d*i deputafi

con 95voti favorevoli eSdcontrari. Cliopposiloridvlla tegge farone

in minor numero di quello che doveva essere, perehe DMrano si at-

tendeva quella discussione. Fu improvrisata ia tornata perlaseron-

da festa di Pentecoste; buona parte de'deputalicaltolici erano assenti.

ne si pole spedir loro in tempo 1* avviso di recarsi alia ditcuulone

D un fiato, e 1'un dopo 1'allro approval onsi i 20 aiticoli, setua,ap-

porvi la benche menoma variazione. II Re sottoscrisse la lefge sotto

i 29 di Maggio, e la gauetta piemontesc la pnbblU-o it gioroo dop.
2. Sotto la data medesima dei 29 Maggio si promulgo per decreto

reale I' rl.-nro degli ordini n-ligio/i coipiti dalla legge. Ui ordini re-

ligiosi d' uomini sono i seguenli: Agostiiuani cal/ati , id. scahi , C*-

nonici Lateranensi, id. regolari di S. EgUlio, Carmelitani calzati, id.

scalzi, Certosini, Monaci benedettini Cassinesl, Cisteccensi, Oli^eU-

ui; Minimi, Miuori Conventuali, Osservauti, Riformali, Cappuccinl,

Oblati di S. Maria, l
)

,iioni>ti, Domenicani,MercedarUSerTi di&Uriix,

PP. dell' Oratorio, o Filippini. Gli ordiuk reUglosl dl dam mmn : le
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Chiarisse, Benedeltine Cassinesi, Canonichesse Lateranensi, Cappuc-
cine, Carmelitane scalze, id. calzate, Cistercensi, Crocifisse Benedet-

tine, Domenicane, Terziarie Domenicane , Francescane
, Turchine ,

Battistine. Pare evidente che la legge sia gia violate da questo decre-

to. Imperocche la legge dice di voler conservare gli ordini religiosi

che si consacrano alia predicazione; eppure la maggior parte degli
ordini soppressi si dedicano a questo ministero, come apparisce non
solo dalle loro regole e dalla loro pratica, ma perfino da uno stato

degli ordini religiosi che trovansi in Piemonte, distribuito gia dal mi-
nistero medesimo alia Camera dei deputati. Inoltre due degli ordi-

ni soppressi, i Cappuccini cioe ed iPadri Serviti, sono quelli che piu
si segnalarono 1' anno passalo nell' assistenza agl' infermi durante
1' invasione del colera. Quattro Padri Servili lasciarono in Genova
eroicamente la vita al letto dei colerosi

;
e i Cappuccini, che qui in

Torino sono addetti agli ospedali, venivano in que'giorni luttuosissi-

mi richiesti da diversi paesi all' uffizio d' infermieri, e vi s' impiega-
vano con uno zelo edificantissimo. II ministero li ripago col la sop-

pressione! Confrontando il decreto reale collo stato degli ordini re-

ligiosi presentato dal ministero alia Camera dei deputati trovo che i

Conventi soppressi sono 334, e gl' individui colpiti dal decreto 5406,

Di questi conventi soppressi 240 souo in terraferma e 94 nell' Isola

diSardegna. Fra'primi vi sono 139 conventi di meridicanti; e 47 fra

i secondi. Degl' individui 3875 sono in terraferma, e 1531 in Sarde-

gna ;
tra quelli di terraferma appartengono agli ordini mendicanti

2175 maschi, e 87 femmine-, e tra quelli di Sardegna 786 maschi e

110 femmine. Delle 334 case soppresse, 289 sono -di frati, e 45 di

monache. De' 5406 individui, 4208 sono frati. e 1198 sono monache.
Sussistono ancora in Piemonte i seguenti ordini religiosi: Ministri de-

gli Infermi, Oblali di S. Carlo, Redentoristi, Fratelli della dottrina

cristiana o Ignorantelli, Padri della Missione, Scolopii, Dottrinarii, So-

maschi, Barnabiti, Preti della Carita ossia Rosmiuiani, Padri Ospita-
lieri di S. Giovanni diDio: di monache restano le Agostiniane scalze,

Sucre della Provvidenza oRosminiane, Gianelline, Orsoline, Visitan-

dine
,
suore fedeli di Gesii, Dame del sacro Cuore, Monache di N. S.

della Neve, Dame del Buon Pastore, Oblate di S. Luigi, Sacramenti-

ne, Suore della Carita 1. Restano 22 Ordini, con 274 case e 4050 in-

dividui.

1 Nella Gazzctta piemontete dei 2 Giugno si leggono a proposito dellc Ago-
stiniane queste parole Nello stampare il decreto reale contenente 1'elenco degli
ordini religiosi colpiti dall' articolo 1. della legge sonosi inavvertentemente

ommesse le Agostiniane. Nota dti compilaton.
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3. La memoria di Carlo Alberto non valse a salvarc dalla sop-
pressione I'accademia dl Soperga. Un decreto reale solid it 2i <h Mag-
glo la dichiara soppressa, e istituisce In sua vece una congregazione
di sacerdoli, i quali vprranno scelli dal He tra gll eocleslastlcl secolari,
e preferibilmentetra 1 parrochi e vice parrochl piii benemerlll delta
Chiesa e dello stato . Vittorio Amedeo con sue patent! del 26 Ago-
sto 1730

, dopo di aver fondalo sul monle di Soperga una rhiesa in
riconoscimento de' singolari e ben distinti vantaggi, che la R. Corona
di Savoia ed i suoi stall avevano in ogni tempo ricevuto dalla beneflca
protezione della gran Madre di Dio Maria, vi slablh una congrega-
zione di religlosi ad effetto che col la loro pleta e coll' eserclzio dl

tutte quelle sante virlu, che sono piii grate ed accette a Nostra Slgno-
ra, ottciigano , medianle la dl lei gra/iosa intercessione

, dal sommo
Benea noi ed ai noslri popoli tutlo cio che puo essere maggiormente
neressarlo pel beneflzlo spirituale delle animo

, e pel mantenimento
e conserva/ione della real casa e di tuttl gli stati nostri . (Raccolta

degli Editti e Manifesti stampati da Ihvico e Picco, torn. I , pag. 58 c

seg.) Lo slessoReassegno alia congregazlone i frutti del beneftzil vacan-

li, e fece dare agli ecclesiastic*! otlime regole, le quali si credono com-

pilate dal B. Sebastiano Valfre. Carlo Emmanuele con suo R. bigllet-

to del 23 Ollobre 1731 ordino I' apertura della R. congregazione dl

Soperga, il cui scopo era preparare eccleslastlcl al minister* dt? pre-
lati e de'pastori delle chiese degli stati. \A congregazione prospero e

produsse oUlmi frulli. Ma il Piemonte fu invaso dalla rivoluzlone

francese, e un decreto della Commissions esecutiva del 1. germile an-

no IX dichiaro abolita la Congregazione. Carlo Alberto con regia pa-

tente del 21 Luglio 1833 soslitu\ alia congregazione anlica un' acca-

demia ecclesiastica, che fu nel suo fiore sotto I'oUima presidenza del

celebre Cuglielmo Audisio. Tra I Vescovl che usclrono dalla congre-

gazione ed accndemta di Soperga basti nominare Monslgnor Martini

Arcivescovo di Firen/e il celebre traduttore della Hibbia , II corag-

gloso Monsignore Marongiu Nurra presente Arcivescovo dl Cagliarl ,

che la rlvoluzlone caccio in esilio, e Monsignor Colomb, che nel 1840

era accademico di Soperga ,
e nel 1846 Vescovo, legato Apostolico c

primo fondatore della diocesi e della mlssione della Pulinesla nell'O-

ceania. Oggid\ il ministero convert I'accademla, che Ai sempre luo-

go di studio, in un quasi ospedale d' invaf'dl ,
e commlse una nuova

usurpazione disponendo de'beni ecclesiastic!, senzaaverneconsullnto

prima la S. Sede. 6 poi curioso I' articolo del decreto che pone lutti

i preti che saranno ammessi in Soperga solto la iinmediala giurisdi-

zione del Padre Abate Guardasigilli.
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4. L'esecuzione della legge contro i conventi non si fara forse senza

impediment!. Dal Rend. Uff. della camera del deputali N. f>G9 riravasi,
che quindici religiosi Minori Osservanti del convento di S. Antonio
abate nella <;itta di Casale protestarono che 41011 saranno peradattarsi
alle disposition! della Jegge Rattazzi se non costretti dalla violenza. II

sun to di qesta protesta venue letto nella camera dei deputati. Molti

altri conventi seguiranno probabilmente un tale esempio. Per ora

essi aspeltano le istruzioai de'loro rispettivi superior! alle quali sono
risoluti di conformarsi. Ma i religiosi sono avvezzi ad obbedire anche
ai discoli secondo che comanda I' Apostolo .- piuttosto si crede che

sorgeranno difficolta contro I' esecuzione della legge per parte del

popolo che piu di'tulti sente il bisogno ed il conforto dei convent!

special mente nelle campagne Lasciate, dice saviamente ai mini^tri

la Patria dei 2 Giugno, lasciate che la novella della fatal proscrizione
arrivi nelle valli delle riviere genravsi, nella Savoia, e nelP isola di

Sardegna, e udrete che qualita di lamenti vi sollevi ! Improwidi ! gH
e ben questo.il popolo di cui volete aver tanta cura, che voipercuo-
tete. Fnvierete cola i vostri maestri di metodica, i vostri progranimi?
1 buoni popolani vi rideranno in viso, e domanderanno il Vangglo %

>.

Cosl la Patria, giornale sinoeramente costituzionale e cattolico.

5. Non posso pretermettere di farvi un cenno di due discorsi detti

nella Camera dei deputati nella tornatadel 28 Maggio in cui si appro-
ve definitivamente la legge. Sono la piu esatta espressione del prin-

cipio rivoluzionario, e del convincimento cattolico. Angelo Brofferio

disse della lgge Rattazzi il maggior male: Se questa legge, cosi

egli, passera nelle patrie tavole, sara forse la prima volta che il co-

dice si esprimera con un gergo ontologico ,
che i tribunali saran-

no molto imbarazzati ad applicare . Prese a commiserare qvesti

poveri frati ,
che si assediano in convento, e si stringono colla fame

sotto la cupola dei campanili. E dopo di avere continuato a fare una

critica amarissima della legge, seriza trovarvi nulla di buono, con-

chiuse che 1'approvava : Se essa e tanto invisa alia Corte di Ro-

ma, se strappa tante invettive, se provoca tanlianatemi daHafazione

clericale, e forza conchiudere, che qualche cosa contenga che pessi-

ma non sia . 11 deputato Conte Solaro della Margarita ricordo inve-

oe lasentenzadelsommoPontefice che condannava In legge, rifiuto

ogni emendamento, combntte un' ultima volta H mostntoso proyetto.

K Non vi ha emendamenlo possibile al male che annienlarlo escla-

mo, citando il discorso detlo in senrtto daH'egrtgio Mawhese Brigno-

Ir. Kalliulpn'io airiiidipcndi'U/.a na/.ionalc di cui si incua lunto vam-

po, osservava: E travolgerne I' idea quando si esalta, ove 1'onore

e la gloria della patria non sono in cimento-, quando senefapompa
al cospelto degli inermi .
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6. Un caso di cul pure debbo far menzlone e quellu relativo al

rumor! ed agli applausi delle gallerie nel senato. II h oidenu- M-n.ito-

reMannoe giudicato severamenle dagl' imparziali per aver pt-nn. ,M>

gli applausi agli oralori favorevuli alia legge ,
e nnn aver represao

mai etui efficacia i rumori che suffocavano la vuce degli oralori cat-

tolici. Come che parecchie voile vl fosse motivo di fare sgomberare
le gallerie, putt- non >i eondusse mui a quoin s\iu piorvedunrnlo.
Nella tornala del 22 Maggio, avendo il senalore De Cardenas preso a

parlare, le gaMerie fecero uu rumore spavenloso. Laonde I'onorevo-

le oralore disse : Pare die le tribune non abbiano placere <

parli: duuque tacero >. E si mise a sedere; ma sollecilalo dl pui a

riprendere il suodiscorso, continue dicendo : Credo che vi sia una

claque organizzala, e diru che so fino dove van no a reel u tarsi I cla-

queurs. Domando che o dal senato o dall'uflicio di I'residen/a si facela

un' inchiesla . 11 ministero ader\ alia domanda, e si stanno cercando

schiarimenti a lal proposito. k pert) evidente che vi ha cose vei is-

sime e conte a tulti
,
ma difficilissirae a provarsi in giudizio. Al qual

proposito e ancor da sapere che U senatore Mares' iallo delta Torre, in

una delle lomate del senalo, st lagnu anche altamente dpirinfluenza

illegale che sopra le determinazioni pubbliche hatmo i rumori dl

piazza ; ed avendo ciu negato il min. Cavour, ed applaudendo alle sue

parole le gallerie, il Maresctallo levalosi in piedi . e addilando la gen>

le che romoreggiava, ecco, disse, i rumori dl piazza , e I' influenza

loro! Al che certamente non si seppe che cosa rispondere.

7. La brevila del tempo e dello spazio non mi periwtte di farvi ,

come vorrei, una esatta descrizione delle festedi Onova r*r ladt-ft-

nizionc dommaUcadeH'Immacolata Concezione di Maria SS. Vi basti

che ntaliae.Pcpolo parlando deirilluminanone disse che riusclt/fc-

ri volte piii splendida di qvella dello statute. Grandi fi-Me si celebra-

rono per lo stesso motivo anche nella chiesa di S-. Eulalia perroc-

chia del la Marina di Cagliari, e ne ho sotto gli occbi la descriziooe

messa a stampa in tjuella citla. Due mcmbri niancavano al nostro

Gabinetto, ehe vewne uHUnnmentt rioompo-

esleri, Cibrario; inlerno, Kaltazzi ; ftnanze, Cavour; istruzione. I

za; Guardasigilll, Defi>ce8ta 5
lavoii pubblici Paleocana ; giwrra, Ihi

rando. La legge conlro i religiosi stabilises amminbtrutorr della

cassa eccleslasttea il direltore dei defalto pubbliit). y>R'stii carica era

aftdalaal t..:;ii Peletta di Costaiooe ,
il qualr mm v,.Ue prn*rc

parte al furlo saerMego e si dimise dal suo ufflzio. Anche 1'Ab. Vac-

chetla, nulta sua qaalita di Economo generale, c chiamato all'eseca-

zione della. legge. Speraoo i buoni ch'egll p .erdarc-le sue

dimissioni ,
se pure non vuol essere da meno di un lafco ntl prote-

stare contro i violator! della proprieta ed imiuui.il eccletlatlka.
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II.

COSE STRANIERE.

StAGNA. \ . Turbolenze politiche 2. Strettezze dell'erario pubblico.

1. Sia riguardo alia quiete politica, sia riguardo al pubblico erario,
le condizioni di quell' infelice nazione peggiorano sempre piu senza

probabile speranza di miglior avvenire. Gia da qualche tempo si an-

davan formando qua e cola bande Carlisle delle quali il governo
non parea darsi gran pensiero. Or sembra da recenti dispacci di Ma-
drid che il pericolo sia cresciuto d'assai. Fu gia scoperta una congiura
in Saragozza e il gen. Gurrea rinvenne tra le montagne un deposito
d'armi affidato ad un pastore, il quale tradotto in carcere rivelo le flla

d' una cospirazione notabilmente estesa. Parecchi de' cospiranti ,
sa-

puto il fatto, poteron fuggire da Saragozza a Calatayud e unirsi ad una
fazione che cola si ordiva da lungo tempo. Furon fatti inseguire da
tre sezioni di cavalleria; senonche il capitano che la dirigeva volto

bandiera e si urn a' fuggiaschi, i quali dopo aver rotlo il filo elettrico

in diversi punti, si rilirarono alia montagna. Or sono inseguiti dal ca-

pitano generale d' Aragona colla cavalleria e artiglieria della milizia

nazionale, e dal reggimenlo de'cavalieri di Farnecio e due baitaglio-
ni di fanteriae, se non fallano gli ullimi dispacci, vennero gia in par-
te dispersi. Le province di Burgos , la Navarra e 1' Aragona venner

postein istato d'assedio. Lettere particolari annunziano (secondo \'U-

nivers) una sommossa generale nell'alta Aragona. Dicesi che intere

castella si sollevino al grido di : Viva la religions ,
viva Carlo VI,

Morte agli eretici ecc. Non e dubbio (come osserva il savio giorriale

or or citato) che in simili racconti bisogna far difFalco all' ordinaria

esagerazione : ciononostante egli e pur vero che anche il governo se

ne mostra impensierito. Quindi il ministero presento non e guari al

congresso la proposta di una legge che dia ampia podesta al gabinetto
di esiliare i turbolenti e sopprimere i giornali eccitatori della rivol-

ta. Ma che valgono queste poche gocce a tanto incendio ?

2. Promeltevasiscaltramente durante la discussione della legge con-

tro le proprieta ecclesiasticheche, incamerati i beni sacri, scorrereb-

bero a flumi 1'oro e 1'argento per tutta la penisola. La legge venne ap-

provata,etuttavialefinanze non.hanno fiducia di riscattarsi dal falli-

mento per altra guisa se non ismungendo le borse de' citladini. Per-
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do 11 Madoz propose una nuova contribuzione forzata. I commiwarU
incaricati di disculere II nuovo provvedlraento vollero che I' odiostta

ne cadesse sopra 11 minlslro delle flnanze. Questi cerco indarno dl

fame una questione di gabinello , poiche I piii de' minislri rifiuta-

rono. promeltendo nondiraeno il loro suffragio. A tal prowcdimento
fece buon viso il giornale Des Ddbats II quale dopo aver piii d' una

volta hiasimato I' odierno gabiuelto dl Madrid e raccontato con sen-

lite parole (siccome noi pure facemmo dietro alle sue Iracce e a quelle

di molti altri periodici) le violenze falte alia Regina per otlenere la

sanzione della legge malauguraU, tornando poscia alle cose dl Spa-

gna, sembi o correggere in parle il suo primo racconto con quest'a n-

notazione . A delta del Maresciallo 0' Donnell i ministri non arreb

bero avulo bisugno di prendere in facci* alia Regina un' allitudine

decisa e un linguaggio energico : ma sarebbe lor baslalo di esnorle

cio < l essi giudicavano con venire al bene del paese perche la Regina

s' affreltasse di sanzionare la legge. In men di dieci minuti la cosa

sarebbe slata fmila. La Regina avrebbe delto: qual persona privata

posso opinare se una tal legge sia o no convenevote, ma qual Regina

oon debbo avere cbe una opinione, quella cioe de'miei ministri re-

sponsabili delle mie azioni . . Piaccia a Dio che la voslra legge form!

la felicila della nazione. Cosi nspose il Maresciallo O' Donnell alle

inlerpellanze del deputato Garcia Lopez. I sigg. O' Donnell e Santa-

Cruz non potevano rivelare ogni cosa in faccia al paese: ma i rumori

corsi era no troppo ben fondati. Cosl il Journal des IMbats de' 16

Maggio . del quale siccome net passalo quaderno abbiam tollo le

parti piii notabili del racconto cos\ ci pare conveniente di compierlo

colle sue slesse parole lasciandone a lui, anctie questa volla. la re-

sponsabilita.

INRHILTERRA, DANIHARCA e SCANDINATI\. 1. Accuse contro il roinittpro r

del medesimo 2. Accusa del p.issato ministero danne 3. NewlnliU dd

la Scandinavia.

1. Le Camere di Londra furono ne'passati giorni assai battaglkre

conlro il ministero, soslenendo alcuni del deputati che il Cabinetlo

non provvedeva abbastanzaalla guerra, ed allri che era iroppoguer-

riero e disprezzanle le paciftche |n|u >i/.ioni della Hu-sia le quail

parean pur degne di essere accHt.Ue Lungo sarebbe e di pooo rUie-

vo il lener dietro alle diverse accuse degli avversarii e alle ri*po>le

de'minislri. Direm solo in due parole che U parlilo ddla K

ministero vinsero la prova; e 1'una e I'allro ooniinuci anno
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ai prima. Non vogliam pero taeere alcune asserzioui uscite dl boaea
a quegli onorevoli, le quali ci.paiono di qualche interesse per la sto-

lia. Nella seduta del 25Maggio Lord Grey perorando per la pace, se-

condole proposte rusae, disse eostare da document! auteulici che la>

Russia avea gia perduto nelJa presei>te guerra 250 mila uomiiii : non
conoscersi il danno dell' esercito ingJese : credere nondimeno che la

lotta d ? 0riente abbia finqui divorato un 500 mila vitiiine, e sia oo*

stata linora un 50 milioni di lire sterline (1,250,000^000 lire !
)

2. Si dice eomunemente, e 1'apprendono anche i bambini nelle scuo-

le, che ne' governi retti a costitimone i ministri sono responsabili,

per lasciare inviolata la persona del Sovrano. Or po&ta uria tale re~

sponsabilita non sappiamo perche il giornalismo abbia a fare cosi

grandi le maraviglie e annunziare con enfatiche parole ,
che un gran

dramma politico e giudi&iario e prossimo a svolgersi in Copenaga
dove venne citato a comparire davanti all'alta Corte di giusti/ia tutto

il precedenle Gabinetto^ toltofle un sol membro, il ministro del Du-
cato di Schleswig. Sembra quasi dallo stupore che se ne mostra eo-

munemente. che la responsabilita ministeriale non debba cssere se

non una vana parola, e che allorquando (juesla vanita piglia corpo
diventi un fenomeno da strabiliarne. Ma lasciando in disparte le con*-

siderazioni il fatto e veramente da segnalare. Si e gia costituita per
cost nuovo processo 1'alia Corte di Giustixia composta di 16 membri,
roeta-del tribunale supremo e meta del Folkething ,

ossia seconda

Camera della Dieta. Le attribu/ioni di questa Corte e le regole della

procedura che deve essere orale e pubblica sono determinate dalla

legge ; ma ,
non essendovi leggi stabilile per la responsabilila del

ministri, gli accusati si trovano sottopostialle prescrizioni del diritto

comune. Icapi d'accusa contro il passato GabineUo si riferisoono (di-

cono i giornali) a spese da esso fatte incostituzionalmente. Queste spese

non oltrepassano i due milioni e mezzo di franchi: ne la Dieta la qua-
le avea chiuso gli occhi sopra fatti assai piu gravi, si sarebbe dato pen-
siero di proseguire una simile accusa

,
se il danaro avesse servito ad

altro fine. Ma T essere stato impiegato direttamente e indirettamente

a.levar milizie, ad armar vascelli, a costruire e riparare fortificazioni,

ba fatto nascere il sospetto nella Dieta che il ministro Oersted tenesse

per la Russia e prendesse provvedimenti per opporsi alle consegueuze
a cui una tal politica Tavrebbero esposto , rispetlo alle Potenze al-

leate. I dibatlimenti dell'accusa furono fermatiper il 4di Giugno. Se

il fondamento sovra cui si posa 1' accusa e vero , la discussione di

questa causa dara qualche luce inlorno alle speranze e a' tiinori che

regolano neila quistione d' Oriente la politica della Danimarca. Ma
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non e ittprobabile che quest' anrusa mossa ai rainlstri li originl dai
fatti dl cui parlammo a pag 466 e 706 del vol. YIM di qiw%ta Serle.

3. In moltl giornali si annnnzia aver il governo danese ricevuto
Una Nola delle Poten*e alleate la qoale biasima la nciitnilUa in che
esso vorrebbe rimanere. II Frudrelandet di Copenaga dice che per ca-

gione di detta Mota un ordine venne emanato di tener moblli le rol-

lizie; ed un giornale della Svezia annunzia pure grandi prenarativl ft

guerra nelle forze di terra e dt mare. Pare sempre piii chinm che la

Scandinavia non voglia romperla decisamente colla Russia alia quale
dovrebbe poi scontare an giorno, e flno all'iillimo quattrino, le pre
senti e le passate discordie. Ma se la guerra si dilatasse al Nord sar*

ben difficile che essa possa restarsi inoperosa e non gittarai dall'xina o
dall'altra parte.

J

CCERRA D'ORIENTE i. Breve compendio dclle Conferenze di Vienna 5.

Circolari di Nesselrode 3 Risposta di Walewski 4. Cenni delle pre-
sent! concli/.ioni de* due campi in Crimea 8. Del den. Ctnrobert .

Del Gen. Pllistier 7. Spedizione ddla flotla nrl mare d'Aioff 8. Con
battimento e vittoria presso Sebastepoli 9. La flotta del Baltieo.

1. Ne' passati quaderni ai e narrata interrottamente e secondo che

proeedeva la serie delle conferenze di Vienna le quali formano una

fMTte assai rilevante de' fatli rontemnoranei relalivi alia guerra

cT Orienle. Ora noi riputiamo far cosa utile alia memoria del leilore

compendiandone la sloria in questo luogo, siccome const.i da' docu-

menti ora pubblicati. Le conference di Vienna furono aperte il 16

Marzo con un discorso del Presidente di out Coate Iluol, nel quale

si dioeva che I' Imperatore d' Austria eras! formato un criterio del-

ta condlzioni indispensabili della pace, e nulla. neppur le pin pravi

co8eguenr,e, il tratterrebbero dal mantenere srrupoloeaaeale gl'im-

pepni che avea assunto co'suoi alleati . Quattro erano lt condi/ioni

rifhiesto dagli alleati per la pace cui venne dato il nome di qualtro

garan?.ie. II Principe Gortachakoff dichiaro che accellavale : .allure 1

plenlpotenzlarii di Francla e d'lnghilterra fecero nolare che eMendo

que' principii oggimai fuori di diaoussione tratterebbesi dunque di

regolarne I' applicar.ione. L' ordine delle materte da dellbtmre fu sl*

bilito cos\: l. Immunita de' Principal.! danUbianl , 2. Dtavlgaatone

del Itanuhio
,

8.^> Resiringimento della pvtenza rusa nel ar New*,

iberla religiose e civili de' crisliani 'iiddili delk Porta.

I rappresentanti russl, dopo averperorato imlarno per I' inferreDtt)

della Prussia alle conferenze, eonsenlirowo alta tolale
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patli riguardanti ai Principal! gia conchiusi tra la Porta e la Russia, e

fu quindi deciso il 17 e 18 Marzo che il future organamenlo di que-
sti lerritorii si regolerebbe da un atto solenne del Sultaho il quale
consacrasse le immunila e le liberla della Moldo-Valacchia e della

Servia sotto la tutela amichevole delle grandi Polenze. Ne auche il

secondo punto trovo gravi difficolta. La Russia protesto il 21 e 23
Marzo che dal canto suo non avea mai inteso d' impacciare la libera

navigazione del Danubio
,
e che gli ostacoli allegati provenivano da

cause naturali. Consent! inollre a non ristabilire la quarantena di

Sulina e a non costruire veruna fortezza tra le bocche di Sulina e di

S. Giorgio.

A' 26 di Marzo si venne all'esame del terzo punto. Fu fatto invito

a' plenipotenziarii russo e turco di esporre le loro proposte : il russo

chiese tempo per aver istruzioni da Pietroborgo. Allora 1' Austria

lento di guadagnar tempo facendo discutere frattanto il quarto que-
sito

5
ma vi si opposero i rappresentanti di Francia e d'lnghilterra i

quali avean ordine di non passare aU'uItimo prima che non fosse de-

finilivamenle stabililo il terzo punto. Le conferenze restarono percio

sospese. Si ripigliarono a' 17 di Apr. II ministro russo espose che il

suo governo non avea da far veruna proposta, ma che prenderebbe
in seria considerazione una proposta qualunque purche non ledesse

i dirilti di sovraniia dello Czare. Drouyn de Lhuys che era giunto di

Francia durante la sospensione si mostro dapprima addolor-ato che

la Russia dopo un ritardo di diciolto giorni non avesse trovato nulla

di meglio da presentare alle conferenze. Suggert poscia agli alleali

di combinare fra loro una qualche proposta e conchiuse col chiedere

a Gorlschakoff se la Russia si reputerebbe lesa ove le si vietasse di

mantenere un numero illimitato di navi nel mar Nero FugH risposto

che a tal condizione ne per trattato
,
ne altrimenti la Russia non si

acconcerebbe mai . Nella seduta del 19 Aprile avendo i plenipolen-
ziarii delle Potenze alleate rinnovata I'inchiesla della determinazione

delle navi, il Gortschakofi chiese incidentemente al Conte Ruol se a

parer suo una tale esigenza yerrebbe procurata colla forza ove la Rus-

sia non vi si adattasse volontariamente. Rispose il Conte Buol che

per allora non aveva se non a raccomandare delta proposta alia Rus-

sia, ma che dovea serbare la scelta de'mezzi al suo Sovrano.

Nella stessa seduta Drouyn de Lhuys vedendo che la Russia sfug-

giva dal delerminare essa medesima o dal lasciarsi imporre un nu-

mero delerminalo di navi, propose un patio particolare da stabilirst

fra la Porta e la Russia e da discutersi nella Conferenzu. Propose
inoltre di dichiarare Tindipendenza e inlegrila dell'impero ottomano
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collorato sotto la garanzia romune e reclproca di tutte le Pot.

Al Principe Gortschakoff non gaibava la parola garanzia, n- vol. a sen-

tlr parlare dl guarentigia poslliva ed efficace; consent! noiidimeno a

considerare ogni attacco aU'iiitegrita dell'impero oltomano come un
affare d'inleresse europeo, sebbene ricusasse di conslderarlo come un
caso di gtierra. Sollecitato a spiegarsi piii chiaramente lesse un di.m-
mento in cui si sforzava dl provare che la marina russa non faceva pe-
ricolare I'lmpero lurchesco, e conchiudeva pemiellcndo che si apris-
sero gll strelli alle navi puerrieredi tulle le nazioni. Fos*e pol libcro

ai russi di venire nel Mediterraneo e agli occidenlali di recarsi nel mar
Vic. Ma il legalo ollomano disse di voler salvo il principle della chlu-

sura degli Slretli, Iranne qualche eccezione, che si potrebbe all'uopo
slabilire. Finalmenle nell' ultima sedula de' 26 Apr. lo slesso mini

stro russo dichiarava che a contrappeso della preponderanza rus*a

basterebbe la face I la lasciata al Sultano di chiamar flotte straniere:

che la I uiclii.i avea la plu sicura guarentigia della sua indipendenza

nell'equilibrio europeo, e che infine era condizione essenziale di detlo

equilkbrio europeo la presenza di una Holla russa formidable nel

mar Nero . I minislri di Francia e d' Inghilierra ricusarono di esa-

minare simili proposle arrecando di non essere a cio licenziali; e 11

Conte Buol cbiuse le conferenze dichiarando che nell'opinione del-

I'Austi i la proposta del min. Drouyn de Uiuys era compiula ed ef-

flcace, laddove quella dell' incaricalo russo contenevaal piii prinripii

parziali di tal natura che si potrebbero forse comprendere in un

sistema di ricomponimento generate.

2. Sospese per tal maniera le traltazionl, fu prima cura del Conte

Nesselrode di annunziare il 30 Aprile al sig. di Glinka ambasciatore

russo in Francoforte che quando pure le conferenze venissero de-

finitivamente sciolte siccome i due primi punti gia discussl ed ap-

provati toccano piu o meno indirellamenle gl' inleressi della Germa-

nla, noi abbiamo dato e diamo ancora a questo successo una duplice

important ; imperocche ponendo essl i vantaggi della (i.-rinania fuo-

ri di ogni legame col la questione orientate, debbono servire neccs-

sariamente a rafforzare negll stali tedeschi la determinazione di rl -

manere estranei alia guerra e di conservare slretla neutralita. lo

Czare conslderera le disposizioni stabilite a Vienna riguardo a* Prto-

pati Danubiani e I* ordinamento della uavigazione sul Danublo come

obbligatorle per la Russia fino a tanlo che le Corti germaniche si man-

terranno streltamente neutrall alia guerra .

Dopo questa prlma Nota deltala evidenlemente per catlivarsl I'a-

nlmo della Confedenulone germanica , pensrj lo stesso Newelrode

Serie 11, vol. X. ^
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esser SUQ debito di difendere la Russia in faccia all'Europa dall'accusa

che le si moveva di non voler cioe in realta quella pace che tante

volte avea detto desiderarsi dall' Imperatore e dal Gabinetto di Pie-

troborgo. Scrisse percio sotto i 10 di Maggio una lunghissima circo-

lare agli agenti diplomatic! presso le corti Europee nella quale narra

per disteso la storia delle Conferenze, esalta la generosita russa nel-

1'acconciarsi a' due primi punti e fa opera di persuadere che non po-
teva assolutamente acconriarsi al terzo per le disorbitanti preten-
sioni degli avversarii.

3. Ma 1'altra parte, com'era da aspettarsi, non tacque; e il 23 Mag-

gio usr.l una circolare di risposta del ministro degli affari esterni di

Francia Walewski la quale rettifica qualche asserzione e combatte

parecchi principii sostenuti dal Nesselrode. Questo lavoro ha inoltre

un' imporlanza particolare per essere il primo scritto, e. percio la di-

chiarazione politira del nuovo minislro. L'Eusino, vi si dice, esclu-

sivamente limitato dalle coste di due stati vicini e interdetto alle at-

tre marine militari era divenuto come un campo chiuso ove stavano

a frontej 1'uno dell'altro due avversarii di forze disuguali ,
abbando-

nalo il piu debole alia discrezion del piu forte. Una formidabile for-

tezza racchiudeva nelle sue cittadelle e nelle sue rade un eserclto

sempre pronto ad imbarcarsi, un'armata sempre pronta a riceverla e

a levar 1' ancora. Quest' apparecchio di guerra inutile per la difesa

non avea che una destinazione possibile : costituiva una ralnaccia per-

manenle contro la capitale della Turchia e il mislero impenetrabilc

che la circondava accresceva ancora un pericolo che al primo sintomo

di crisi scoteva tutta 1' Europa. Costrette la Francia e 1' Inghilterra a

ricorrere allearmi, queste due potenze debbono a se e debbono al-

l'Europa il compir 1' opera incominciata, prima di 'deporle. Bisognt

che la pace che avranno conquistata sia seguita da sicuro riposo .

Entra quindi a discutere le due proposte raccomandate dal conte di

Nesselrode, e insiste nel dimostrare che ne 1'una ne 1'altra mettereb-

bero termine alia preponderanza russa nel mar Nero. La prima, di

aprire cioe gli Stretti, oltreche nocerebbe alia indipendenza turca la

quale non vuole e non si puo a cio obbligare, sarebbe troppo piu fa-

vorevole alia Russia, la quale potrebbe belbello invadere il mediter-

raneo, laddove gli alleati poco varrebbero ad opporvisi con qualche

nave vagante per 1'Eusino senza porti e senza forlezze di sorte. Oltre

di che tornerebbe a grave spesa delle potenze occldenlali e rivelereb-

be di sua natura un pericolo simile a una minaccia di guerra il dover

sempre stare alia vedetta. Ne piu lodevole pare la seconfla proposta

di permettere cioe al Sultano che chiami soccorso quando fosse real-
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meute naioamatu. liuperciocehu quando uvru dmllc a credr immi-
neule uu'aggrx'SbUwu?? E poi la risposta a una tal chiatnala non sa-

nobbe es*a una nuuva gurrra? K c|uanle allre difflcolla pr.iUrhr iel-

1'arrecare alia Turchiau**alila un pronto aoccono? Dopo di ijuesto 4
esleiide il \V.ile>\ki ad diinoslrart) che se nou si fa la pace uem e col-

pa delle Polonzedoccidenle le quali iiull'altro inlendono chu oltener

uua. pace, la quaJe sia durevole e non offenda ne \ dirilli, ne 1'ouore
di Vtti una ua/ione.

4. Non s.u .1 inutile, ora che la soiuma delle cose francesi preaso Se-

ba&topoli viene al&data ad uu novello generate, I'esporre qui breve-

ineulu alciuti cenni delle couduuoni in che si Iruvuno gli Ciercili aJ-

letili. Egli e certo an/.i lulto cUe I'ora estrema per Sebastopoli non
e ancor sonata, ne puo prevedersi quaodo sia per sonare avuto u-

guardo alle iiumeniie sue forze di nalura e d'arte e alia brarura in-

conlcjalultiU' d;'suui dili'iiviri. L'arliglieriu specialmeule, che k tanlo

guioco nella model na slralegia, vien maneggialacon grandissima giu-

steua di tiro da'iuuscovili, i quali per la I mezzo fecero saltare in aria

parecchie polveriere degli assedianli senza conlare molti altrt danni

di minor conseguenza. Dicesi che la nolle si servano assal ulilnienle

per dirigure i loro pexzi del la luce eleltrica, U che ove ibsse vero ino-

glMiebbe che i russi hanno pur qualche ulile segrelo da inaegnare

alle piu illumiuule polenze del moudo. Quaati sle'no di presnte I di-

iejj&oi i della comballuta cilia >' ignora aflatto. i piu discreli giorna-

lisli non ne elevauo U nuinero oltre i trenlamilu, gli altii giungono

fiuu a raddoppiarlo : ma cheuchi* sia di cio, 1' aver gli assediall ancor

libero il passo verso Sinferopoli e di la a perla la via di Pert-cop co-

municanle col resto dell'impero, liaffranca
\
er ora da ogni paura di

difieltare d'uomhii o di provvigioni.

Dunque Sebastopoli e iue&pugnabile ! Tal conseguenza non deriva

oerto da lali premesse. Almeiio co>i non la iatundono lanli bravi con-

dollieri che cozzano con incredibile oslinazione, e da ben sei meat, COB

quelle mas^e di grauilo. l^ggemmo vero molli giornali e parecchie

leltere venule dal campo di ballaglla die asseriicouo e*er tempo

perduto v. fiitica gillula il durare piii avanli nella folle peraM^one.

A que^li lanienli i'u piu voile rispoalu: he dovendosi prucodcre nel-

1' assedio secondo le rogole della tallica mililure, queslc Hchledcar

no gran tempo. Del resto anche il nemico ronfossa one i lavorl degU

assediaati sono di cosi giganlesca inlraprc- a, che fcrse non v'ba esemr

pio di altrelUint.i upt-rouia nellc slorie de' militarl aisetfftnanti. Le

forze alleale loccano e forae sorpassano i dugento roila uomini , dei

quali una buona parle e mili/.ia cella e agguerrila per anlichu e r-



CRONACA

centi campagne. Eupatoria, Balaclava, Kamiesch e la baia ausiliare di

Kasatch punti assai rilevanti vennero fortificali con diligen/a e prov-
veduti di valide armi. Essi diventarono

,
a cos\ dirle, citta militarie

deposit! d'ogni maniera d'istrumenti guerreschi.

Alia ripresa dell' ultimo bombardamento il quale vomito da quat-

trocento bocche e per nove giorni continui tanta strage ,
credevan i

soldati di essere alia vigil ia del sospirato assalto. Sembra che il fuo-

co infernale, come il chiamo GortschakoflF ne'suoi dispacci, non abbia

nociuto gran fatto alia piazza assediata , e che sia mestieri di avvici-

nare ancor piu le artiglierie perche producano il loro effetto. L' as-

salto non fu potato dare, con rincrescimento della fervida soldatesca,

la quale mostrasi infastidita del lungo indugio. Forse non saranno cosl

tosto disposti gli apparecchi perche si possa dare con prudente proba-
bilita di successo, la quale, secondo il primo Napoleone, vuol essere

di 70 sopra cento. E anche disposte le cose a tal segno si calcola dai

periti che converra sagrificare non meno di 20 mila guerrieri per
inalberare 1'aquila vittoriosa sopra le mura di Sebastopoli. Ma que-
sto numero, se-non si tenta il colpo, sara pur mestieri sacriftcarlo sen-

za vantaggio definitivo nelle parziali battaglie d'ogni dL Sia, rispon-

de il Giornale de dibattimenti, ma Tonor dell'armi e salvo, ma non

si corre rischio d'una disfatta morale, ma i vuoti si ricolmano da'nuo-

vi arrivi : laddove la disfatta di una massa cos\ grande ottenuta di

un colpo apporterebbe un vuoto enorme e funestissime conseguenze.
5. Quasi tutti i giornali tributano parole di lode al Gen. Canrobert

dopo 1' atto generoso dicui ha dato teste memorabile esempio. I pe-

riodici francesi ed inglesi s'accordano nell' esaltare la sua annega-
zione e pareggiarla al merito di una splendida vittoria : gli estranei

anch' essi sono comunemente dello stesso avviso. Canrobert fu la

seconda vittima della spedizione di Crimea: laprima nessuno ignora

essere stato il Maresciallo di Saint- Arnaud il quale morendo, mentre

il cannone celebrava la vittoria di Alma, lascio al successore un' im-

presa gravissima e per molti titoli pericolosa. II colpo di mano
contro Sebastopoli si mostro ben presto ineseguibile: quindi ecco

rotlo fin da principio il filo di tutta 1' impresa e incaricato il Canro

bert di racconciarlo. Grand' aspettazione die la bravura del nuovo co-

mandante. Esso avea fatto la sua scuola in Africa, era nel fiore del-

1' eta
,
nella piene/za del vigore ed amatissimo da' soldati. Se si pon

mente all'operato da lui ne'sei mesi del suo comando, senza dimen-

ticare le difficilissime congiunture in che s'ebbe a trovare, chi puo ap-

puntarlo d'incapacita o di negligenza? Accampo col suo esercito solto

le tende durante un lungo e terribile inverno. Nella pioggia, nella
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neve, nel fango non solo ha conservato le sue position I e respinto T-
lorosamente gli attaechl del nemlco, ma si e avvicinato eziandlo sem-

pre piu alia fortezza, superando le plii slraordinarle difflcolta del ter-

reno. Vinse la batlaglia d" Inkermann e paregglo almeno le sorll

delle scaramucce quasi quotidiane ; sicche lasclando dopo sel roesi

11 comando puo dire di cedere I' esercito senza macchia. Nondimeno

I'inipa/.ion/a con che attendevasi la rorinadi Sebastopoll II fe gludl-
care lento e irresoluto.

6. Ora gli occhi son volll al Gen. Pelissier a cul venne affidato II co-

mando supremo dell'esercito francese in Crimea. Delia btografta di que-
st'arditlssimo Comandantesi e molto parlato ne' pubblici fogll tosto-

che si sparse la nctizia della sua nomina a successore del Canrobert.

Dicono ch' esso sia presso de' sessant' anni, dl piccola statura, assal

corpulento e di capegli interamente bianchi. Ha fama d' uomo atii-

\issimo, peritoassai dell' arte della guerra, a pocht secondo e certa-

mente superiore al Canrobert nelle subite provvidenze e negll slancl

decisivl. Raccontasl Ira gli altri fattl del suo ardor raarziale che tro-

vandosi gia nell' Africa presso un ridotto arabo cui doveasi dar I'as-

salto, in sapendo per la difficolbt dell'impresa in qual altro modo .-mi-

mare I suoi, ordino a due nerboruti soldati che I' aflerrassero per la

cinturae lo scagliassero dentro del riparo nemico. Esitarooo alquan-
to alia proposta i due soldati, nvi costretti dal comando dovettero

obbedire. Lo slancio e dato e il Pelissier cosi per aria urlo con vore

stentorea: seguitemi. Questa parola produsseun magico effetto : tut-

ti i soldati gli precipitarono dietro e il ridotto venne preso In pochi
momenti. L'ardito ufliziule ne riporto tre gravi ferile, e immensa lo-

de di coraggio.

7. Dal nuovo Generale si attendono gran cose : e se la sua carrier*

continua secondo gli esordii con cul la seppe inaugurare, la Crimea

a gtudizio de'politici, corre rischlo di mutar padrone. II telegrafo cl

ha recale nello stesso giorno due rllevantl notizie le quail slam do-

lenti di dover per ora annunziare in compendio e secondo lo stile

laconico del filo elettrico, poich^ i parlicolarl tarderanno a glunger-

ci ancor una settlmana. Ecco dunque le Importantl nollzle che a

maggior chlarezza vogliono essere Illustrate dl qualche cenno geo-

grafico. Nell' estrema punta orientate della Crimea, cola di-

nar Nero comunica per angusto stretlo col mare d'Azoff. sorgono

due citta che appellansi Kertch e Yenikaieh. l>a prima dl ess.

sorge sei miglia a libeccio della seconda ebbe In antlco diversl noml.

Vuolsi che la sua fondazione saiga al sesto secolo prima dell' era cri-

sllana e che sia stata edlficata da' Mlleslanl, col nome dl Pantlcapet.
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In quella stessa citta s'avveleno Mitridate per non cadere nelle mani

deHomani che gli davan la caceia. Vedesi anche oggidl sopra un mon-
ticello che domina la citta una roccia in forma di sedia curule che

porta il tLtolo di sedia di Mitridate. Caduta dopo moke vicende sotto

il potere de' russi
,
Alessandro I vi fabbi ico un bel porto : fu poscia

muoita dl batterie : la sua presente popolazione non oltrepassa i 10

mila abitanti. Piu su, e proprio all' estremo lembo dove lo stretto si

perde nel mare d'Azoff, e la seconda ciltaduzza edificata da' turchi

nel 1703 per chiudere a' russi 1' eulrata nell'Eusino. Mutate le sorti

nel 1771, fu converlita dagli Czari in una fortezza la quale serra il

passo alle naviche dal Nero volessero recarsi nelle acque della meo-
tica palude.

Per queste due citta passavano ,
come accennammo nel passato

qpaderno, le munizioni di guerra e di viveri che dall'interno deJl'Im-

pero veniano spedite a'combattenti russi della Crimea. Alcuni n'ad-

ducono per motivoche il tragilto dell'istmo di Perekopp riesca disa-

strosissimo per. molli raesi dell' anno; altri (e par piu probabile),
che per mezzo -de' vapori. correnti dal Don nel mare d'Azoff venga di

gran lunga abbreviate il cammino alia citta assediata. Ma cio non
monta discutere. Due cose pero non vogliam passare sotto silenzio:

la prima e che gli alleati non s' avvidero se non assai tardi dell'esi-

stenza vitalissima di quella comunicazione
,
troncata la quale, venia

recisa un'importante arteria della Crimea. La seconda che non avean

fondamento le assicurazioni dateal principle della guerra essere tut-

te le spiagge e citta della penisola ben difese, dappoiehe in quanti

luoghi la tentarono i nemici, in tuttlfecero breccia e conquista.

Scoperta pertanto la posizione rilevantissima di Kertch e di Yenika-

leh decisero gli alleati di farsene padroni. Conveniva percio esplorarne

daprima le forze senza dar sospetto del concepito disegno. II perche nel

principio dello scorso Maggio fu dato ordine ad una parte della flot-

ta. di recarai cola con sufticiente forza di fanteria. Giunti in vista del-

la prima citta, mentre gli ufliziali erano intenti chi a vagheggiare, chi

a stmliare il luogo peregrine, eccoti sopraggiungere a tutta corsaun

battello a vapore che portava dispacci e ordini di ritornare immedia-

tamente- Questo richiamo fu fatto, a quanto pare, per distrarre Tat-

tenzione del nemico. Infatti il 22 dello stesso mese la flotta (compo-
sta

,
secondo un dispaccio di Gortschakoff, di 6 vascelli

,
20 piroscufi

e 20 mila uomini da sbarco) riparti alia volta del mare d' Azofl. Co-

me dirigesse 1' atlacco, se pur v'ebbe, non si sa- solo si seppe che

questa volta fu rianovato il veni vidi vici del romano ct)ndottiero.

L' Europa apprese nello stesso dispaccio la seconda partenza della



flotta, la caduta dolle due cltta, ell mared'Azoff pastttn in mano d*-

gli alleati, senza alcun loro disastro. \A* notl/ie tHccraflchede* glnrril

seguenti ci fanno sapere cbe i russi abbandonarnno te-piazzc all'av-

vicinarsi della flotta facendo sallare alcune fortifcarton L, bruciando

alcuni legni a vapore e trenta navi da trasporto, e IVnnrmc quanlita
di 160 mila sacrhi di arena, 360 mi la di frumento e 100 mlla di fari-

na. fill alleatl presero da 90cannooi, qualche vapore e trenta navl di

minor mole. Entrarono poscia denlro II mare d' Aroff e vl dislrusse-

ro centosei legni di commercio a Rerdiansk dove I russi appiccarono

pure il fuoco ad altri lor battelli a vapore e a' riechi magazzinl. La

flotta vincilrlce Visito poscia la baia d' Ambnt dove non trovo verun

legno: si comincio quinct e qutndi un vivo cannoneggiamento che

frutto agli alleati I' esplosione d' una polveriera del nemico. Anrhe

Gbenilshi, cilia posla in quel piccolo slrelto rhe separa il mare d'A-

zoff dal mar putrido ,
ricevette la visita minaccevole del Tice-amml-

raglio Lyons il quale bombardo la pia/^.a, scaccio le milizie e distrus-

se ogni eosa, tra cui 90 bastimenli rarichi. Cotalrb^? il russo in qunt-

tro giorni pe.rdelle immense prov\*iste, diversi vapori da giierra e

240 legni destinati unicamenle al trasporlo delle provvisioni per la

Crimea. Credesi che in quelle acqoe non restl se non un sol basti-

mento msso.

8. Intantnche movevano alia spedi/^one e fecevano il bel colpoche

f>re delto le navl alleale, il ften. Pelissier coplieva anrh'esio un bel-

1'alloro sotto le mura di Sebastopoli. 1 russi asscdiati avean fiitto im-

pro\visamenle dal lalo del mezzod^ un gran campo d'armi sia per

impedbre gli ullerkm approcci ,
sla per distrupgtre le parallel*; del

nemico e fors' anche per tenlare di recidergli la via di Balaclava.

Sembra cbe a tal intento usdsse buona parle del presidio del la cltta,

la quale del resto non correa verun pericolo per una tal sortita e-

sendo flnora da ogni altro lato sicura. Ma il Hen. Prlbsiersl gltlo fu-

riosamente sopra il detto campo e in una prima battaglla che duro

quasi tutta la nolle del 22 al 23 Magglo ebbe vinla in parle la posl-

zione. La mischla debb' essere stala assai mlcidlale polrhe lo >n ->

Gorlschakoff dice in un suo bollelllno che II nemico fece perdlle

enormi, ma che tali srenturatmnentc furono anrhf qiH-lle de' ru-

in un allro confessa che vlcaddero 2500 de'suol. Nrlla notu- ^eguen-

te si rlnnovo I'attnccn dagll alleatl I qmP Hmasero padroni del cam-

po senza grand' opposi/ione del nemico gla stanro e scoraggialo dal

primo inconlro. II f.-n. IVIissler calcola a 5000 le perditerusse eas-

sicura che le sue furono a^.-ii ineno nuni-p >M. Imbaldan/ili dl <\w-

sla viltorla mossero gli alleati verso la Cn nai.i. Hume e valle dl que-
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sto nome che piegano d'Oriente in Occidente flno a perdersi nel golfo

di Sebastopoli) $
s' impadronirono delle allure che ne formano la

sponda sinistra
,

vi piantarono un campo e cominciarono fortifica-

zioni. Fu delto e ripetuto ne' giornali che Omer Fascia si recasse ad

attaccare Simferopol! : ma tal notizia non e per ora confermata,

com' anche atlendesi la conferma dell' altra novella venutaci da Co-

stantinopoli secondo la quale 45 mila francesi ,
20 mila inglesi ,

10

mila piemontesi e 25 mila Turchi si disporrebbero ad assalire i

russi dalla parte d'lnkermann.

9. Dove sia giunta e che intenda fare la ttotta inglese nel Baltico non

si sa, ed e ben ragionevole che non si sappia. 1 fabbricatori di novel-

le ed i politici si perdono finora in molte conghietture piu o meno
verosimili od assurde, ma indegne di occupare gran fatto 1'attenzione

del lettore. Pare tuttavia che alcune navi si sieno recate a riconosre-

re le grandi fortezze di Sweaborg e di Revel e che a quest' ultima

abbiano mandate il saluto di alcune bombe. Per ora una parte del-

F armata dicesi approdata all' isola di Nargen. questa distante set

miglia inglesi a maestro di Revel
,

di forma bislunga con undici mi-

glia di circonferenza, abitata da non piu di 200 isolani. Di la si scor-

gono assai bene la formidabile cittaduzza e il suo palazzo comunale

seduti sopra un' altura in mezzo a fabbriche che quinci e quindi

gli fanno ala nella pianura. Si vedono parimente le batterie, una del-

le quali non conta meno di dugento cannoni, e perfino gli arliglieri

russi attorno a'fossi in atto d' infocar palle. Volgendo poi lo sguardo
al lato opposto verso il golfo finnico appariscono le derate cupole di

Helsingfors distant*; dall'isola suddetta un diciotto miglia. Nargen ha

buon' acqua potabile e pare assai opportuna a servire di convegno e

di base delle future operazioni. La squadra francese non e ancor

giunta ad unirsi colla inglese.

.&"* IMJ .'<
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