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/ Compilatori della Civilta CaUolica^er gli articoli da essipubbli-

cati , intendono godere il diritto di proprieta letteraria giusta le

eonvenzioni stdbilite fro" varii Stati d' Italia. E cost riputeranno

frodolenti guelle ristampe che sifacessero di detti articoli senza

V espresso loro consenso.
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39. V egnamo al terzo capo di accusa, T universal disordine del-

V amminislrazione. E inutile il premettere qui pure non pretenders!

da noi niun disordine accadere, quando chi governa lia la cbierica.

Ci6 che importa e il sapere di quali disordini si parli, se questi dis-

ordini nascano dalla chierica e donde rampolli la mania di censu-

rarli. E in quanto alia natura dei disordini, gia si sa
;
basta aver

letto il famigerato Farini fattosi il portavoce di tutti i nemici di

Roma il quale al cap. XI del I lib. ne fa quel pessimo ritratto cbe

ognun pu6 leggere e die reca in se medesimo T apologia dell' ac-

cusato, camminando senza puntelli di document! o di suffragio ve-

runo, tranne quello del nemico che scrive, il cui mal animo tras-

parisce nelle forme stesse del linguaggio , anche cola ove non

pronunzia aperte le rnenzogne, o per lo meno, le maldicenze da

1 V. il volume preeedente a pag. 642,
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fazioso. Fermi noi nel nostro proponimento di scrivere non per

giustificazione dei singoli fatti, ma per cautela del buoni cattolici,

considereremo 1'accusa di disordine nella sua generalita in quanto

riguarda tutte le parti degli ordini pubblici, Governo, Finanze,

Milizia e Tribunali. In queste quattro categoric tutto va alia peg-

gio, dicono gli avversarii, perche dappertutto manca quella unita

di sistema, quella precisione di competenze, quella ripartizione di

vantaggi e di oneri; in somma quella giustizia distributiva che for-

ma il piii bel pregio di societa bene organizzata. La mancanza di

questo, deplorabile in ogni altro ramo, rende poi T ordinamento dei

Tribunali cos\ strano e complicate agli occhi del dottore di Russi,

che difficil cosa e il darne cognizione.

40. A renderlo meno strano e complicato agli occhi de' nostri let-

tori potremmo colle parole del citato Galeotti stampate nel 1847

dire invece che vi sono molte parti buone, molte istituzioni anti-

<c che sempre ottime, altre tra le moderne che possono formare

soggetto d'invidia per le altre province italiane . . . Ottima e im-

pareggiabile e la S. Ruota, che lievi cambiamenti ren4erebbero

il primo tribunale di Europa ... La procedura della Ruota e ot-

tima e puo servir di modello, ove 1' amministrar giustizia non vo-

<c glia ridursi a mera arte di finire le liti . . . Ottime istituzioni so-

no le Congregazioni governative . . . Non e in Italia Governo pres-

so il quale sia cosi antico il principio astratto della discussione e

della consultazione ... I Consigli provinciali meglio organizzati

sono quelli del Governo pontificio
*

. Cosi genericamente il libe-

rale toscano. Ma per entrare nelle cause piu intime bastera, spe-

riamo
,

il ricordare due diversi sistemi di pubblici ordinamenti
,

che dipendono dai due principii cattolico ed eterodosso. Questo ,

<;ome vedemmo, affrancatosi da ogni riverenza ai diritti antichi, non

trova contrasto in que] vuoto e si dimena con pienissima liberta,

se non in quanto avendo tolto ad impugnar la natura, soffre dalla

natura medesima un contrasto perpetuo che ne demolisce le opere

1 GAIEOTTI 1. c. pag. 134-135.
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appena costrutte. Ma gli ammodernatori non se ne danno pena

piu che tanto; conciossiacbe quel moto perpetiio di fare e disfare

mostra agli occhi loro che la societa e viva, che progredisce, che

si perfeziona. Ondeche son sempre in atto di foggiar nuovi sistemi

I
1

uno piu hello dell' altro, essendo che ogni cervello puo con som-

ma facilita trovare una imperfezione nei parti del cervello altrui.

41 . In queste fabbriche di costituzioni sociali tutto cammina con

perfezione geometrica; giacche dovunque s' incontra un bisogno, un

diritto, una persona che impedisca la linea dal prendere la direzione

che il tipo del geometrale ha assegnata, egli prendela spada di Ales-

sandro e tronca il nodo Gordiano, fossevi pur legata la testa di un

galantuomo. Con tal procedere e certamente facile T aver governi

geometrici, o, come costoro dicono, ordinati (giacche in tal sim-

metria e.ssi fanno consistere la perfezione dei Governi) : costoro fa-

rebbero volentieri sulle societa all' antica quello che sulla mano di

un infermo fece un certo chirurgo ricordato dal Bentham. Era il

chirurgo stato chiamato ad amputare ad un poverello le due dita

mediane minaccianti cancrena. Eseguita 1* operazione fermossi un

istante guatando la mano cosi monca e pensando. Poi di repente,

afferrato di nuovo lo stromento
,
recide anche il mignolo che ri-

manea intatto. E perche? interrogollo uno degli astanti Mi

pareva ridicolo quel dito mignolo cosi isolate. Cosi usano certi

organizzatori delle genti ;
e procedendo in tal guisa non e difficile

ordinare simmetricamente i Governi
-,
ed e naturale il sentenziare

disordine ovunque manca questa material simmetria.

42. Ma i cervelli all' antica hanno tutt' altre idee e non confon-

dono 1' eleganza di una forma geometrica colle bellezze dell' ordine

sociale. Laonde, paghi di ritenere quelle simmetrie dove il dritto lo

consente, la prima cura ripongono nel far si che ogni diritto sussi-

sta inviolato. Or posto questo principio non e chi non veda che in

ogni Stato aggregaticcio, formatosi coll' andar dei secoli per la con-

giunzione di molte e varie province, governantisi ciascuna con

leggi, costumanze ed organismi diversi, non pu6 un reggitore pro-

durre, se non dopo molti secoli, una monotona simmetria, senza
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violare molti di que'diritti, che nell' aggregarsi a sudditanza le pro-

vince serbavano interi. All' aspetto di tanta varieta in un solo Sta-

to, le teste estetiche, le quali sacrificherebbero dieci comuni alia

simmetria di una istituzione
,
debbono gridare naturalmente con--

tro la gotica barbaric, contro il disordine della amministrazione.

Ma chi distingue il bello morale dal materiale
,
non trovera egli

mille volte piu ordinata una societa
,
ove tutti i dritti incolumi e

liberi passeggiano a fronte alzata, incrociandosi senza urtarsi e ca-

dere, e ricordano alia generazione presente ch' ella e figlia ed erede

di dieci o dodici secoli ?

43. Tale e certamente la tanto decantata societa inglese, la cui

Costituzione deve alia gelosa riverenza di ogni diritto quella sal-

dezza che certi ammiratori stupidi attribuiscono alle imperfettissi-

me sue forme materiali
,
cui si sforzano di trapiantare nel conti-

nente, mentre 1' Inghilterra col grido di RIFORMA svela all' intera

Europa che la sua legislazione e un guazzabuglio. Ma appunto per-

che si riverisce cola il dritto
,
vi manca la simmetria. Leggete, se

cosi vi piace, il Blackstone, il Bentham, o qual altro volete dei giu-

reconsulti inglesi, che parlino di quella legislazione, e vedrete che

matassa arruffata! Tribunali che si incrociano
, leggi che si con-

traddicono, condanne che non si eseguiscono, giuramenti che non

si osservano
5
insomma un labirinto tale che gli avvocati stessi raro

e che conoscano tutta la legislazione* *. E se volete risparmiarvi la

ricerca di quei volumi, leggete il Times riferito dal Mediterraneo di

Genova 29 Ottobre 18o3, e vi troverete il brano che segue. Akune

delle nostre leggi adottate da oltre un secolo, e che non sono slate mai

menzionate sono assurde, altre sono inulili ed hanno doppia applica-

zione ; ed ogni qual volla sipresenta una quislione innanzi ai giudici

cssi sono obbligali a ricorrere al buon senso e qualunque sia la loro

dedsione trovano sempre un testo di legge da fame V applicazione.

Oh che confusione! che disordine! sclamerebbero qui gli ammo-

dernatori se governasse cola un Papa cattolico. Ma ai governi pro-

1 V. BENTHAM in tutti i suoi quattro volumi.
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testanti, ed all' Inghilterra principalmente, tutto si perdona, perfino

le parrucche del Magistrati, perfino le zimarre degli scolari, perfino

i beni della Chiesa, perfino. . . . credereste? il foro e i privilege cle-

rical!. Si, tutto si perdona, almeno fmche si perdona all' eresia il

conservare qualche avanzo del sentimento o della verita cattolica.

Oggi che F affluenza di miscredenti emigrati incomincia ad illumi-

nare anche John Bull, tutte codeste reliquie del cristianesimo e in

un con esse tutti codesti avanzi e di materiali apparenze e di sen-

timenti morali incominciano a putir di rancido
,
e il randello dei

livellatori sta per ragguagliare perfettamente tutta la superficie

dell' impero britannico radendone le scabrosita delle gotiche isti-

tuzioni. Vedremo se quella aristocrazia cosi tenace delle sue tradi-

zioni e cosi interessata a conservarle sapra resistere a quel randello

e sostenere tutta la tarlata incastellatura dell' antico edifizio. Cer-

tamente non manchera loro a tal uopo il favore dei nostri anglo-

mani
;

i quali cio che per riverenza al diritto si serba dal Governo

pontificio maledicono qual disordine intollerabile
;
ma tulto be-

nedicono in Inghilterra pronti a trovare la perfezion dell' ordine

perfin cola ove si ammazzano i figli e si vendono le mogli *.

44. Noi non saremmo certo cosi indulgenti ,
e qualunque sia la

nostra riverenza al diritto, vorremmo che i giuramenti legittimi o

non si prestassero o si osservassero
,
che gli ordini social! fossero

semplici e conosciuti
;
che ogni legge nuova abrogasse la contrad-

dittoria passata. Ma se fra i due inconvenient! dovessimo sceglie-

re, preferiremmo una societa ove 1' inviolabilita del dritto e sover-

chia, ad una utopia geometrica ove nessun diritto e sicuro.

Ma il Governo pontificio ,
contro i cui disordini s' inveisce

,
e

certamente remotissimo dal guazzabuglio di altre antiche legisla-

zioni, mentre ne serba il principio fondamentale ,
base di ogni

i Ricordino i nostri lettori cio che altrove si disse dell'associazione per le

sepolture, mediante la quale la morte d'un figlio a certi operai diveniva lucrosa.

Per la vendita delle mogli oltre i molti fatti registrati dal TAPARELLI nel Saggio

Teoretico nota CXXXIV puo vedersi receutissima quella registrata nel Cattolico

di Geneva 9 Agosto 1855 in cui la moglie di W. Marshall fu venduta al cav. di

S. Crepin per 2 scellini e 6 pence.
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ordine sociale, cioe il diritto inviolabile. Se dunque non si disdioe

all' Inghilterra lode di civilta, se anzi non si cessa di magnificare

la riverenza al dritto che forma il carattere proprio degli ordini ci-

vili in Inghilterra, pare che anche il Governo pontificio potrebbe

meritar qualche indulgenza e non parer cosi strano e complicate

agli ammodernatori.

II non aver Codici ( saviamente il Galeotti ) non e vizio esclusivo

del solo Governo papale (oggi potremmo dire che questo, se era

vizio, 6 cessato).: dunque non si pud a quel Governo rimproverare

un difetto che esso ha comune con altri *.

Le quali osservazioni sebbene riguardino principalmente 1' ordi-

namento dei Tribunal! pontificii , pure possono applicarsi in gran

parte agli altri rami di pubblica amministrazione
;
e pero nulla di-

remo, ne del Governo, la cui soavita avea trasformato la citta santa

in un asilo universale di tutti coloro che gli sconvolgimenti ete-

rodossi sbandeggiavano dalla terra natia-, ne della milizia, della

quale abbiam toccato gia quanto basta.

45. Ma non vogliam tacere delle Finanze, del eui disordine e

infinite lo scalpore che se ne mena appoggiando gli schiamazzi a

quelle filze di cifre che sembrano presso certi saccenti argomento

irrepugnabile, ma che dai periti vengono tenute, come al ministro

Cavour dicea in Piemonte il peritissimo Conte di Revel, per uno

dei mezzi piii ingannevoli per carpire 1' assenso del pubblico 5
nel

quale intricatissimo labirinto pochissimi sono che trovirio il filo di A-

rianna. Comprendera il lettore essere contro il nostro intendimento

il prendere ad esame codeste cifre. Fossero elleno pure efficacissi-

me, troverebbero piu che sufficiente risposta ne' prowedimenti gia

presi : giacche il torto di nn governo non ista nel prendere talor

degli abbagli ma nell" ostinarvisi senza adoprare quei rimedii che

applicano la scure alia radice del male. In certi governi costituzio-

nali un ministro responsabile e capace di accumulare i 700
,
o gli

800 milioni di debito sul tesoro riducendo al verde ad un medesimo

tratto cittadini e municipii coll' enormita dei balzelli a segno che

1 GALEOTTI 1. c. pag. 134.
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Tesazione ne divenga impossibile, senza che frattanto la Camera tu-

trice delle borse cittadine osi pensare a ridomandargli, se non i con-

ti, le chiavi almeno dell' erario. Un tal procedere intendiam benissi-

mo che formi contro codesto governo un capo d'accusa. Ma quando,

dopo maluro 4
sperimento istituzioni o persone che parvero inop-

portune si cangiano in altre piu idonee, un momentaneo sconcer-

to delle finanze (specialmente dopo tanti disastri non imputabili ) ,

solo dall'animosita di passioni ostili puo essere imputato al governo.

Queste ragioni alle quali potremmo aggiugnere non pochi fatti,

risponderebbono plausibilmente alle cifre dei contraddittori, ma

ci trarrebbono fuori del nostro soggetto, avendo noi protestato di

difendere soltanto il principio impugnando la pretesa dei libertini

che il prete sia incapace di governo. Ristringendoci entro questi

cancelli, ben vede il lettore non doversi da noi dimostrare la mo-

mentanea perfezione dell' amministrazione pontificia ,
ma solo esa-

minare qual sia per sua natura Y influenza dell' ordine ieratico nella

amministrazione di uno Stato.

Al qual proposito, qualunque sieno le preoccupazioni ingenerate

dalle calamita present! , ogni equo estimatore trovera soggetto di

disinganno in queste universal! osservazioni che vogliamo appena

accennare, e che riguardano il costante andamento degli Stati pon-

tificii, prescindendo anche dallo sterminio fattone per gli espilatori

Mazziniani
$

i quali, saccheggiando tutto Toro el'argento e trasfor-

mandolo in quel tesoro di carta che tutti sanno, hanno dato 1' ul-

timo crollo all' erario di uno Stato, che dal Trattato di Tolentino

finora non ha passato, puo dirsi, un decennio senza uno di questi

terribili sconcerti.

46. Osservisi dunque in primo luogo non esservi governo per

sua natura cosi economico, come il governo degli uomini di chie-

sa. Essi rinunziano a cantinuar la famiglia, ne da lungo tempo,

consenziente il Galeotti, piu p&rlasi in Roma di nepotismo
2

: la loro

1 Maturo diciamo, per non sembrare approvatori di quel continue cambiar

di ininistri che ne ha dato alle nnanze spagnuple 4 o 5 in un anno.

2 GALEOTTI Lib. cit. pag. 161.
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vita e ordinariamente frugalissima, cotalche 1'annua somma riserba-

tasi dal Pontefice nello statute romano del Marzo 1848 art. XLIX

pel trattamento del Sommo Pontefice, dei Cardinali, per le Congre-

gazioni ecclesiastiche e di Propaganda , pel Ministero degli affari

esteri e suoi Diplomatic! all' estero, per le guardie palatine, perle

sacre funzioni
, pei palazzi e musei

, per assegnamenti e giubila-

zioni della Corte
;

si riduce a 600 mila scudi, meno assai della li-

sta civile del Re di Sardegna, il quale per se e la famiglia reale ha

5 milioni di franchi, per gli affari esteri 3, 400, 000, fr. senza cal-

colare le tante altre istituzioni che hanno speciali assegnamenti *.

A queste prime ragioni che rendono economico il sostentamento

del Clero, possiamo aggiungerne un' altra somministrataci dai fon-

di onde tali governanti possono sosten tarsi
, potendo i Prelati in

gran parte trarre dai beni di Chiesa quelle somme che negli Stati

laicali debbono necessariamente uscire dalle borse del popolo.

Al che non avverti forse il ch. Galeotti
,
la cui equita nel sen-

tenziare sopra il Governo pontificio, se non e schiva sempre di quel

tono declamatorio che suol nascere in altri di tal risma dalla falsita

ed inesattezza delle appassionato loro teorie
,
almeno riconosce

molte volte i fatti favorevoli a quel governo ,
e mostra che se lo

scrittore erra talvolta
,

1' errore e nell' intelletto o nella passione

piu che nella volonta. E pure parlando di queste finanze ti scaglia

in viso tre oquattro, vuoi falsita, vuoi stranezze da non compren-
dersi come alberghino in uomo si onesto. Secondo lui le pro-

vince ponlificAe destinale a far gli onori del mondo crisliano, pagano

il piatto ai Cardinali, stipendiano le ^Congregazioni , sostengono la

Propaganda , provvedono alia Diplomazia della Chiesa, pagano

quanlo e necessario allo spirituale vanlaggio del mondo 2
. . . E le

spesenon ricadono a favore dei contribuenli,poiche gli slipendi mag-

giori cedono a benefizio degli stranieri 3.

Un lettore mediocremente accorto vedra qui e stranezze e fal-

sita. Falsita e che le province pontificie paghino pel vantaggio spi-

1 V. Civilta Cattolica 2 ser., vol. IX, pag. 110.

2 GALEOTTI Lib. cit. pag. 161. 3 Ivi pag. 162.
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rituale del mondo, se non in quanto abbisognando il mondo di un

Papa e de' suoi ministri, chi li mantiene certamente opera al bene

del mondo. Ma quando il Papa e i Ministri fanno le funzioni di

governanti, se il popolo non e tassato piu degli altri
, sarebbe in-

giustizia giudicarnelo gravato. Altra falsita, che le province paghi-

no generalmente il piatto dei Cardinal!
-,

i quali tostoche ottengono

dalla Chiesa una prebenda tale che supplisca alle spese del loro de-

coro, cessano di ricevere il cosi detto piatto cardinalizio. Falsita

finalraente, che paghino quanto e necessario per lo spirituale van-

taggio del mondo cattolico
,
mentre ognuno sa quante doglianze

ancor si ascoltino per le tasse ( tasse per6 destinate dalla Chiesa

ad usi pii ) ,
delle dispense matrimoniali, dei privilegi d' altare

domestico
, per 1' elemosina della crociata

, per le spese di cano-

nizzazione dei santi
,
ed altre simili

;
che servono come vedete, di

spada a due tagli, giacche se il Pontefice esige danaro dal mondo

cattolico si grida contro il mercimonio e la bottega ; se spende de-

cimando la propria lista civile si grida die i pontificii pagano lo

spiritual vantaggio del mondo. Misera condizione della Chiesa in

una societa, ove anche coloro che sembrano sentire piu altamente,

si sono ridotti a calcolare la somma del ben pubblico in lire, soldi

e danari !

II qual vezzo iniquissimo conduce 1' A. a quelle altre che abbia-

mo chiamato stranezze, essendo stranezza che si compiangano le

province pontificie perche provvedono alia Diplomazia , quasiche

i popoli del Governo pontificio sotto un Principe laico potessero

vivere senza Diplomatic!-, stranezza che si lamenti la Diplomazia m-

genle, quando, o ingente o scarsa, anche questa va a conto della li-

sta civile-, stranezza che si faccia gravitare sulle province lo splen-

dore delle funzioni
, quasiche potesse darsi un Principe senza

splendore esterno, o quasiche fosse un gran male che il Pontefice

spenda nello splendore del Tempio quel che altri Principi debbono

spendere nei balli, nei teatri, nelle pompe militari, nelle comparse

e pranzi diplomatici , senza parlare di certe spese segrete che vor-

remmo non divenissero mai pubbliche ;
stranezza che si deplorino

gli stipendii agli stranieri, mentre questi spendono in Roma e negli
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Stati pontificii non solo lo stipendio, ma le ricchezze loro patrimo-

nial!
5
delle quali, quando essi hanno inghiottito poche once di vit-

to e logorato pochi palmi di panno ( comprati 1' uno e 1' altro dai

sudditi pontificii ) ,
in che altro possono spendere il resto se non

in quel numero di servi che non e straniero, e di cui si fa loro un

capo d' accusa in ogn' altra circostanza, dimenticandolo solo adessa

quando servirebbe in loro difesa ? Ultima stranezza sarebbe F ac-

cagionare it governo per le spese di Polizia, di Carabinieri, di mili-

ziaecc. chel'A. chiama calamitose (e tali sono veramente per chiun-

que volesse congiurare contro il governo) : ma poiche egli vi sog-

giunge un argomento tratto non piu dalle ragioni pecuniarie, ma

dalla forma del governo ,
non crediamo opportune entrare in que-

st' altro labirinto per non perdere il filo dei nostri raziocinii. Ma

non possiamo dispensarci dal seguirlo nella citazione ch' egli fa per

confermare colla autorita del Consalvi quell' asserzione che le pro-

vince pontificie pagano pel mantenimento del cattolicismo. Se ci6

fosse vero domanderemmo se sia poi una cosi grande sventura il

cooperare al bene del mondo universe, quando una tal cooperazione

non mette i sudditi pontificii in peggior condizione degli altri: do-

manderemmo se sia onorevole per 1' Italia ii compiangere un tal

proselitismo per la verita, mentre la Francia vi profonde tanto e in

danaro e in eserciti; e, quel che e piu, mentre somme tanto mag-

giori profonde il protestantesimo per la propaganda infernale

de'suoi biblici. Ma che parliam noi di generosita cattolica ai calco-

latori della utilita? A chi sente si bassamente delle societa italiane,

a chi rinfaccia agli emigrati francesi che tutto aveano perduto ,

1' essere rientrati in Francia chiedendo V elemosina
,

o giustizia

di una indennita ,
e agli ecclesiastic! tornati dall' esilio dopo tanti

strazi e spogliamento, 1' averne sperato un compenso * ? a chi di-

mentica in tal guisa ,
non che la pieta, perfino il decoro e la deli-

catezza, non occorre parlare di generosita. Risponderemo soltanto

che le parole del Consalvi null' altro esprimono fuor di quello che

1 GALEOTTI lib. cii. pag. 95.
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gia abbiamo spiegato , comprendendosi in questo il conservare U

sue proprieta, e il sostenere decorosamente la dignita 1
.

Risponderemo inoltre che se i sudditi pontificii spendessero tal-

ora pel mondo cattolico
,
non dovrebbono dimenticare quanto abbia

speso in altri tempi, e quanto spenda tuttora il mondo cattolico

per gli Stati pontificii : giacche finalmente cbe cosa sarebbe Roma

se non fosse centro del cattolicismo ? E dove va a piovere il da-

naro di que' tanti forestieri che attraversano le province e si arre-

stano mesi ed anni in questa capitale ? E quelle tasse
,
scarse og-

gidi ma non estinte
,
di benefizii, spogli ,

annate ecc.
,
e quelle

spontanee donazioni od elemosine
,
e il mantenimento di Ospizii ,

Seminarii e cbiese nazionali, e quei sussidii, in parte gratuiti, di

eserciti che vi ristorano e difendono il governo ,
non e egli un ri-

cambio di ci6 che fa 1' erario romano in favore del mondo catto-

lico? lo non istaro a calcolare col Marchetti
,
se sia piu il danaro

che viene o quel che va, giacche qualunque dei due prevalga, ser-

vira sempre, come teste e detto, di bicciacuto in mano agli astiosi

ncmici per ferire la Chiesa. Sibbene ricordero a chi serba pur tut-

tavia idee sociali e sentimento d' umanita, che ogni comunanza

vive e prospera per sacrifici scambievoli : e che lo stare perpe-

tuamente col bilancin dell' oro alia mano per librare se tanto ho

ricevuto in cortesie e beneficii, quanto ho operate, e carattere pro-

prissimo delle anime vili
;
del quale per parte nostra non soffriremo

certo mai che vada improntata la bella fronte e generosa della co-

mun nostra patria, la cattolica Italia verso il mondo cattolieo 2
.

1 Ivi pag. 96.

2 Vedete frenesia di codesti clerofobi italianissimi ! Se amassero davvero

1* Italia non dovrebbono stiniarsi felici di mantenerle a costo di poche migliaia

codesta vera egemonia delle nazioni cattoliche mediante il primato ieratico

appoggiato sulla incrollabil pietra del Vaticano e sulla spontanea adesione del-

le genti alia fede di Pietro? Eppure tanto puo la mania della uiiseredenza e

Vubbriachezza delle idee pagane che costoro rinunzierebbero a dominar la ter

ra col diritto e con 1' amore per la stolta speranza di formare 1' Italia una ,

guerriera, conquistatrice.



GLI ASILI D' INFANZIA
LORO INIZII IN ITALIA i

Dalle cose discorse nel passato articolo intorno alle cagioni ed

alle prime origini degli Asili fuori dell' Italia, e manifesto che una

somigliante istituzione non si potea yolere tra noi per le medesime

cagioni onde fu altrove voluta, essendo noi da quelle cagioni anche

al presente lontani, e piu n' eravamo presso a cinque lustri or so-

no. L' infanzia non era universalmente enone, la Dio merce,

condannata presso noi ad essere abbandonata della sua piu natu-

rale tutela
,
costretta la famiglia a cercarsi pane , tutti in fascio ,

fuori del tetto domestico. Forse la scaduta religione, le affezioni e

le attinenze domestiche raffreddate o rallentate in molti avran po-

tuto crescere il numero di coloro che dicemmo or/am arlefalli,

e poteva eziandio essere divenuto piu frequente il caso, che la vita

scorretta e scandalosamente inviziata dei genitori rendesse pregiu-

dizievole al costume dei bimbi il rimaner loro appresso. Ed in tut-

ti questi casi, che noi chiamiamo di eccezione, sarebbe stata bella

pieta il provvedere con Ricoveri
,
Asili

,
o per qualunque altra via

si fosse potuto, al costumato e cristiano allevamento di quelle in-

felici creature non ree d' altra colpa che di esser venute al mondo

1 V. il precedente volume a pag. 257.
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da genitori si scioperati e si rei. Ma vede ognuno che questa non

sarebbe stata istituzione nuova fra noi
;
e certo e tutt' altra cosa

dagli Asili d' Infanzia, quali furono voluti introdurre circa il 1832

in Italia. Allora se ne fece un grande scrivere ed un piu grande

parlare come delle cose non prima udite si suole
;
e nel gran con-

vocio e chiacchierio le ragioni o non furon dette o non furono vo-

lute udire; i pregiudizii prevalsero 5
e si resto dai piu con idee va-

ghe, incerte, sfumate, senza che se ne potessero formare un giu-

dizio chiaro
,
fermo

, precise. Dopo ventitre anni di discussione e

di sperienza ,
e messa oggimai la quistione dall' un dei lati

,
noi

crediamo che questo sia appunto il tempo da esaminarla, in quan-

to pare che gli animi siansi un poco raffreddati
;
e certo per questa

parte non sono agitati da quella foga che li rende inaccessibili al

discorso e quasi al tutto incapaci di persuasione. S' aggiunga che

la esperienza ha pur dovuto insegnar qualche cosa
5
e certo dagli

effetti si dovrebbe oggi portar giudizio intorno al valore di certe

portentose promesse che rischiararono 1' aurora del nuovo tro-

vato. Ne si creda che questo tornare sopra cose non recentissime

sia un perditempo : tutt' altro ! Oltre che questo servira a giustificare

i sospetti che ne concepirono molte assennate persone, e quindi s'im-

parera ad apprezzare quei sospetti nei casi simili
;

il cercare del

primo mostrarsi degli Asili tra noi giovera a conoscere la istituzic-

ne, quale fu voluta dai primi autori
$
e supposto che cosi acchiudes-

se delle parti ree o sospette, se ne potra fare il suo pro, per ischivar-

le
, quando la istituzione stessa si voglia mantenere ed allargare

con migliori auspizii.

Quanto dunque allo scopo, all' ampiezza, ai mezzi ed ai metodi

onde si vollero introdurre gli Asili in Italia
,
noi lo raccogliamo da

varii scritti che si andarono pubblicando circa quel tempo tra noi,

e segnatamente dai Manuale dell' Ab. Ferrante Aporti ;
dalla Gui~

da dell' Educatore
, giornaletto compilato per cura dell' Ab. Raf~

faele Lambruschini
;
da una Raccolta di Memorie intorno al sug-

getto medesimo, stampata da certo Defendente Sacchi; da parecchi

discorsi tenuti in occasione dell' apertura dei nuovi asili o degli

Serie IT, vol. XII. 2
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anniversarii delle aperture stesse, e da altre cose minor! . Ora stan-

done a questi scritti
,
ch' erano i primi element! sopra i quali 1' Ita-

lia si sarebbe dovuta formare un concetto adequato della nuova

istituzione
; questa mirava a raccogliere tutta, affatto tutta quanta

1' infanzia in sale d' Asilo
$
ne vi era il minimo cenno che ci6 do-

vesse farsi in supplemento necessario dell' incolpevole difetto o

della mala volonta dei genitori. L' eta poi a ci6 defmita era dai

due ai sette anni. E dicemmo bene e ribadiam di nuovo quel tut-

ta, affatto tutta quanta 1' infanzia
;
stante che gli Asili doveano es-

sere aperti non solo ai maschi ed alle femmine indistintamente (e

la tenerezza dell' eta permetteva quella mistura ) ,
ma eziandio

,

che parra singolare, vi doveano essere aggregati i bamboli dei ric-

chi non meno che dei poveri 5
e di codesto ravvicinamento delle

due estreme condizioni
,
abbraccianti

,
come s' intende, eziandio

le mezzane, si recano quei vantaggi che noi toccheremo piu sotto.

Talmente che, nati gli Asili al di la dei mari e dei monti dalla im-

possibilita in che erano alcuni infanti di essere custoditi ed alle-

vati dai proprii genitori, facean tra noi manifesto segno di mirare

ad altro intendimento, quando vi si volcano raccolti tutti i bimbi

non pur degli agiati ,
ma eziandio dei ricchi. Vero e che ad averli

tutti non si e venuto, e non si verra forse giammai ;
e ci6 per ra-

gioni, che qui non accade di ricordare. Ma noi qui consideriamo

la Istituzione quale si mostrava ed era per se e nella intenzione di

chi caldeggiavala ,
non quale dovea riuscire per la difficolta inse-

parabile dalla materia intorno a cui essa versa. E la Istituzione per

se mira ad averli tutti
5 per forma che allora dira di aver rag-

giunto veramente il suo scopo, quando li avra raecolti tutti
;
cioe

quando di una popolazione , supponiamo di 180 milaanime, ne

avra messa una undecima parte, cioe un 16400 nelle saledi asilo;

che appunto un undecimo della intera popolazione sono sottoso-

pra i bimbi di ambo i sessi maggiori d^i due e minori dei sette

anni.

A che fare questo popolo di semilattenti sarebbe collocate sui

i)anchi a seaglioni di circa 100 Asili ( a darne 160 per ciascuno )
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come i libri sugli scaffali delle biblioteche
,
noi dobbiamo appren-

derlo dai primi che se ne dichiararono maestri e promotori in Ita-

lia. E ci si permetta di farlo con qualche tratto alquanto partico-

lareggiato $
che ne saran giustificate cosi non solo le diffidenze, ma

eziandio quel po' di ridicolo onde fu aspersa in qualche paese la

culla del nuovo trovato. Tutto il lavorio dello educare questa in-

fanzia raccolta in sale si puo richiamare ai cinque capi seguenti.

1. htruzione veramente delta; 2. Canto
;

3. Nomenclature
;
4.

Esercizi ginnastici, 5. Parte morale e religiosa. Quanto alia mine-

stra quotidiana ed alle scarpe e vesticciole da darsi ai piu bisognosi,

son cose ottime, quando non diansi anche ai ricchi
5
ma non toccano

direttamente la educazione, se non forse possono essere un richia-

mo ai meno solleciti di profittarne.

E per cio che si attiene alia Istruzione, essa con infanti cotanto

teneri non valica i confini del leggere, dello scrivere e delle prime

nozioni di Aritmetica; intorno alle quali cose gia aprimmo altrove

il nostro pensiero. Qui nulla noi abbiamoda aggiungere al gia det-

tone, se non forse il sembrarci nel presente caso un insegnamento

troppo precoce, stanteche eziandio nelle classi agiate, tra le quali

i mezzi sono piu efficaci e lo svolgersi delle facolta mentali suol

essere piu celere
, appena si otterrebbe altro da un bimbo men

che settenne
;
e soprattutto lo scrivere, ove se ne abbandoni 1' eser-

cizio, non potrebbe ottenersi in nessuna maniera, come sentiamo che

di fatto non si ottiene. Ma sopra ci6 non vogliamo insister molto
,

parendoci che ai grandi interessi sociali rileviben poco 1' imparare

che facciano i putti il leggere e lo scrivere un anno prima od un

anno dopo,il farlo coi vecchi metodi della Sanlacroce e dell'abbici,

o coi nuovi di tavole sinoUiche, di lavagna, di mutuo insegnamenta

e via discorrendo. Si vuole in secondo luogo che i bimbi vadano di-

sciplinando la voce e 1' orecchio al canto
;
ed oltre al ripetere quasi

tutti gli esercizii vocali in forma di cantilena
,

vi debbono es-

sere parecchie volte tra giorno esercizii di canto
,
e si raccomanda

che vi sia un violino od un flauto per dare le prime intonazioni ed

accompagnare le arie e le cadenze. Non cosi facile e la- faccenda
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delle nomenclature. La scuola intorno a queste consiste nello in-

segnare ai putti che la tal cosa ha il tale nomeproprio, sicche non

avvenga piu che il plebeo chiami esempigrazia dito piccolo il mi-

gnolo, e dito grosso il pollice. E fin che si tratta delle mani
,
de-

gli occhi e dei piedi, di cui ciascun bimbo ha un paio con seco, la

cosa va
;
ma il Manuale preserve che per quanto e possibile la

scuola debba esser fornita di una raccolta degli oggetti naturali ed

artificiali indicati nelle tavole o nelle loro figure. Ed aggiunge in

terminis : senza 1' ostensione dell' oggetto significato per la parola ,

la parola stessa non varra piu di un suono vuoto di senso e nulla

piu giovera d' insegnargliela. Talmente che, a starne a questa pre-

scrizione, ogni Sala di asilo dovra esser provvista di una raccolta di

masserizie, di vesti,di suppellettili, d'istrumenti,d' ordegni, di fio-

ri
,

di piante ,
di frutti, d' insetti

,
di bruchi

,
di volatili

,
di cani

,

di gatti ,
di sorci e via discorrendo

,
da disgradarne per questo

solo capo degli animali
,

1' area di Noe con tutti i suoi molti-

plici e svariati abitatori. Con questi esercizii mnemonici si avvi-

cendano i ginnici ;
intorno ai quali sono queste le sommarie pre-

scrizioni. 1. Ogni giorno si fanno stare i figliuoli in piedi dritti,

dritti nella posizione perpendicolare e bene equilibrata del corpo.

2. Si fanno stare in piedi sul piede destro tenendo sollevato il si-

nistro e poi viceversa
,
e si avverta bene che la testa stia sempre

dritta. 3. Si fanno stare in piedi ora sul destro ora sul sinistro so-

pra una punta di legno tenendo bene alzato 1' altro piede. 4. Si

fanno stare col corpo sostenuto a perpendicolo sulle braccia pog-

giate sopra due sbarre parallele. 5. Si avvezzano ad elevare le

gambe in direzioneorizzontale. 6. Finalmente si avvezzano a soste-

Eere sulle braccia tutto il corpo disteso orizzontalmente e parallelo

alle sbarre. Finiti questi, vengono gli esercizi di camminare a bat-

tuta
,

e di camminare su di un piede solo
,

e di saltare sovresso

una sbarra alta un metro e che poscia si va graduatamente innal-

zando
,
e tutto questo a quattro, ad otto, a venti insieme e sempre

a battuta. Da ultimo si giunge alle ascensioni ossia allo arram-

picarsi che debbono i putti sopra di travicelli o tavole piu o meno
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inclinate e spesso con un piede solo, e poscia alle sospensioni, al

dondolarsi cioe sopra una corda senza toccare la terra coi piedi :

e cosi via via. Noi diremo piu sotto quello che ci pare di somi-

glianti esercizii.

Con tanto lusso di mezzi e di esercizii per favorire lo svolgimen-

to delle facolta mentali, ed il perfetto assodamento dei muscoli e

delle membra, si crederanno i lettori che si voglia dare una parte

almeno uguale alia cultura morale e religiosa. e segnatamente alia

preghiera ed all' insegnamento del catechismo, che noi mostrammo

unico supremo bisogno della fanciullezza in ispecial guisa popola-

na i
,
ed il quale le dovrebb' essere assicurato innanzi di pensare

a qualunque altro insegnamento od esercizio. Mala cosa va tutt'al-

trimenti. Una mezz' ora di catechismo ogni settimana, e qualche

fatlo della storia sacra quasi a maniera di passatempo : ecco tutto.

Quanto alia preghiera, si fa e vero cinque volte al giorno; ma con

tanta parsimonia, che tutte e cinque messe insieme appena occupe-

rebbero cinque minuti. In tutta poi la liturgia cristiana, e nella im-

mensa mole di preghiere e pratiche approvate dalla Chiesa, i primi

isti tutor! degli Asili in Italia non trovarono altro di opportuno che

due orazioni contenute nel Breviario a Prima, i quattro primi ver-

setti del Te lucis ante di compieta, il Credo, il Pater, V Ave, il Glo-

ria e la Salve Regina; e si noti bene non piu che una sola volta

al giorno.

Questo intorno agli esercizii assegnati per le sale d' infanzia nel

primo loro mostrarsi in Italia. Quanto al modo di condurle fu stret-

tamente raccomandato che le sale fossero esposte ad un benigno ri-

guardamento di sole
,
ben ventilate, nette, nitide

,
decenti il phi

che esser potesse. Che i bimbi non vi fossero ammessi se non de-

centemente vestiti, ben calzati e pettinati ;
e che dove i parenti non

avessero come meglio rafiazzonarli , si coprissero i cenci dome--

stici con una pulita tunichetta la quale si bram6, e si ottenne in molti

1 Vedi Civiltd Cattolica nelP articolo: // Catechismo scuola del popolo. Se-

rie II, vol. X, pag. 129, 384.



22 GLI ASILI

luoghi, di accomunare a tutti
;
sicche se ne avesse quella decenza

ed uniformita la quale riesce si gradita allo sguardo, e si utile ezian-

dio alia sanita. Si procurasse inoltre di assuefare quelle creaturine

alia mitezza dei sentirnenti, alia soavita delle maniere, alia genti-

lezza di tutto 1' esterior portamento. Ed ottimo giuoco a questo in-

tendimento avrebbe fatto il contegno sempre grave , composto ed

equabile delle maestre e direttrici
,
alle quali era prescritto di guar-

darsi con ogni diligenza dall' asprezza dei modi, dall' imperiosita

del comando
;
e tutto si studiassero di ottenere dalla infanzia per

via di persuasione, di discorso e di affettuosa insinuazione. Le visi-

te poi non infrequenti degV ispettori e delle ispettrici ,
dei protet-

tori e delle protettrici, tutte persone dell' alta classe sociale avreb-

bono cooperate non poco coll' esempio, colle parole e coi conforti

d' ogni maniera ad ottenere quella forbitura e quell' ingentilimento

che si considerava come bene supremo della infanzia plebea e po-

polana. Se si leggono attentamente gli scritti cbe si misero a stampa

per quel tempo, intorno a questo suggetto, tutti spirano piii o me-

no questo voto
,
cbe il bimbo dello zotica artigiano e del ruvido

contadino sia colto e forbito da non invidiarne qualunque altro di

piu alta condizione.

Cosi furono presentati la prima volta gli Asili d' Infanzia all' Ita-
*

lia
;
e si noti bene per non torre abbaglio : noi parliamo di quel

tempo e di quel primo concetto senza aver riguardo per ora a quel-

le modificazioni cbe vi furono recate appresso ,
conducendoli a

quella condizione di essere e di operare ,
in cbe si trovano al pre-

sente in varie citta eziandio dello stato pontificio. Standone dunque
a quel tempo e a quel concetto, fti naturale che i giudizii intorno

alia nuova istituzione si dovesser dividere
;
e trascurando i tituban-

ti e i timidi, classe numerosissima di cui non si suole tenere alcun

conto edaragione, due classi vi furono di recisamente pugnantitra

loro. I favorevoli avean per se la novita della cosa che alletta sempre;

la tenerezza di un sentimento lodevolissimo di pieta verso 1'infanzia

popolana; 1' aspirazione ad un miglioramento possibile e del quale

non si sapevano presentire gl' inconvenienti. Si aggiungeva che
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separatosi sempre piu il laicato dal sacerdozio
, quello non voile ri-

manere al di sotto di questo in opera di beneficenza verso 1' eta piu

bisognosa di cure
;
e se la carita religiosa avea fatto le sue pruove

intorno a questa materia, perche non avrebbe dovuto fare eziandio

le sue la filantropia laicale? e se questa provasse con frutti copiosi,

non si sarebbe con ci6 dimostrato che il mondo, almeno per questo

capo, si pu6 passare dei preti, dei frati, delle suore e dei curati?

Quegli sconci poi che la parte avversa prenunziava come insepara-

bili dalla istituzione, e che noi ricorderemo tra poco, poteano esse-

re direttamente voluti da alcuni pochi e per quei biechi intendi-

menti che non sara malagevole di argomentare. Certo lo scopo che

la parte libertina acquistasse influenza nelle famiglie popolane non

fu nasepso dal Montanelli, come ricordammo da principio, n& man-

co fin d' allora chi ne pigliasse qualche sospizione : il creare e

1' universaleggiare nella plebe alcuni bisogni, a cui non puo soppe-

rirsi senza uno spruzzolo di comunismo, pote essere inteso diret-

tamente da qualche favoreggiatore di questo sistema. Ma i cosi ma-

le intenzionati, crediamo, fossero pochi assai : i piu che favorarono

quel concetto, soprattutto nel sesso gentile epiu ancora nella par-

te nobile di esso, vi poterono esser condotti da motivi lodevoli, sti-

mabili e certo innocenti. Qual male vi puo egli essere in questo,

che un mascalzoncello cencioso sia ritolto da quel fango in che im-

putridisce, e venga forbito, raffazzonato, educato il meglio che si

possa ? Qual bene anzi non k il cooperare al pieno ed ordinato svol-

gimento di quelle tenere membroline, e di quelle animucce sem-

plicette che sanno nulla ? vi puo egli parer male, che quelle po-

vere creaturine imparino a pronunziar bene e chiamar le cose coi

veri loro nomi, e si faccian pratici della lettura, dello scrivere, dei

conti, e si sentano ammorbidita 1' anima dal I' armonia e rafforzate

le membra dalla ginnastica ? a cui pu6 increscere che siano netti

della persona, composti delle maniere, abituati ad una vita ordi-

nata e metodica ? vorreste forse strappar loro di mano quella mi-

nestra e di dosso quella tunichetta cosi graziosa ? Cosi i teneri tu-

tori della infanzia parlavano alia parte avversa
5
la quale si era tolto
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davvero un brutto cornpito ,
da divenirne odiosa a qualunque si

pregiasse di umanita e di mitezza. Lecostoro dubbiezze e piu anco-

ra le aperte censure furono dove sfolgorate dalla universale ese-

crazione, dove non curate ,
dove ribattute di passata ;

ed il fiore

della societa ,
senza curarsi di quelle nenie e predizioni da Cas-

sandra, tir6 di lungo. Si fecero dei convegni, s'iniziarono le soscri-

zioni, si formarono i bureaux. Le Presidenze, le Direzioni, le Ispe-

zioni dell' uno e dell' altro sesso entrarono in esercizio, e gli Asili

furono fondati con isperanze di vederne in brieve rigenerata la

povera ed infelice plebe. Crediamo che i primi si fondassero in

Lombardia nel 1833, cui venner dietro non guari dopo quei della

Toscana e del Piemonte.

La parte avversa, non che prevalere nel fatto
, neppure potea

fare udire pubblicamente la sua voce; stanteche gli amici del pro-

gresso, padroni com' eran del campo, aveano in pugno 1' unico

strumento di pubblicitache fosse tra noi, la stampa. Innumerevo-

li ne borbottavano, ne masticavano, ne ridevano talora nei piccoli

convegni-, ma che si traesse in campo alia scoperta, noi nonsappia-

mo. Senza cercare qui a cui si debba recare la colpa di quella opi-

nione oppressa dai fautori della liberta di opinione ,
se ai buoni o

ai cattivi, se al pubblico od ai privati, noi ora stabiliamo un fatto;

ed il fatto e che in quel tempo nel pubblico o si dovea tacere degli

Asili o si dovea dir bene : il solo recarne in forse la tragrande e fe-

condissima utilita era colpa di rinnegato e tradito incivilimento; ed

alia legge tiranna obbediva chi meno avrebbe dovuto. Certo 6 no-

tevolissimo che quel benemerito e rettissimo uomo che fu il conte

Monaldo Leopardi da Recanati, volendo pubblicare un esame degli

Asili e di qualche altra moderna istituzione, non lo fece che a Lu-

gano e senza il suo nome. Guardate ! un galantuomo dovere stam-

pare come alia macchia ! un cristiano dovere come di soppiatto

levar la voce, mentre i mestatori fruivano impunemente il loro tri-

onfo ! Ed i pretesi bupni che forse pensavano come lui, a lui avran

dato voce d' imprudente che stuzzicava il vespaio ,
come forse la

staran dando a questi articoli. Oh ! i pretesi buoni ! hanno mal
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garbo a laraentarsi d' esser calpesti; e questa la condizione dei vili!

Ringrazino piuttosto la Provvidenza che non siano stati strozzati;

ed un giorno o 1' altro anche questo potra essere; ma essi avranno

il gusto di non aver fallito a tutte le norme della prudenza. Oh ! a

quante codardie fa velo questo nome ! Oltre a quello scritto del

Leopardi, noi non sappiamo che alcun' altra cosa di proposito ve-

nisse fuori; ma quella sola, veduto il senno ed il calore ond' e det-

tata, puo riguardarsi come la espressione della parte avversa. Ci si

permetta dunque d' intrecciare alle nostre alcune osservazioni di

quel sapiente filosofo, a cui le molte e belle cose che scrisse avreb-

ber dovuto far perdonare qualche esagerazione ,
effetto piuttosto

della tristizia e codardia del tempo con cui lottava che non di men

giusti principii. Maavvenne appuntoil contrario; che qualche esage-

razione non fece tener conto delle molte e belle cose che scrisse.

E noi nel recarne qui alcuni sensi intendiamo non solo di giustifi-

care le dubbiezze a cui allora non fu fatto neppur 1'onore di essere

esaminate
,
ma intendiamo eziandio mostrare quanto siano state

ragionevoli le modificazioni, che vi furono introdotte appresso, e

ad indicare quali altre siano tuttora necessarie ed opportune.

Si diceva adunque allora, ma dicevasi sottovoce e da pochi e con

molto riguardo che non si udisse dai progressivi, che il raccoglie-

re in sale di asilo tutti indistintamente gl' infanti dai due ai sette

anni e un manifesto contrariare le intenzioni della Provvidenza; la

quale a troppi e manifesti segni ci ha dimostrata quella essere tut-

ta ed esclusivamente opera della rnadre. Che quest' opera possa

mancare o per orfanezza dei
figli,

o per malizia, o per incapacita,

o per impossibility dei genitori e caso non raro e forse anche fre-

quente, atteso i cangiati vezzi della eta moderna. E cio significa

che la carita cristiana fa bella e salutare opera quando toglie a suo

carico il sopperire a quel difetto-, significa che si dovrebbeinculca-

re alle madri di adempiere per se medesime quel dovere ,
confor-

tandole con o'gni mezzo anche di sovvenzioni pecuniarie a farlo

davvero; ma non significa che si debba offerire a tutte il mezzo

agevole e gratuito di non compierlo dando alia naturale inerzia e
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ad un inizio di disamore il mezzo agevole da divenire assoluta non

curanza ed oblio
j
non significa in somma che si debba far norma

per tutti ci6 che e vera sventura di alcuni. E noi riputiamo vera

sventura di un infante che i primi allevamenti gli debbano essere

forniti da mani mercenarie, che per quanto voglian supporsi co-

scienziose
,
zelanti

,
leali e sorvegliate e conlrollate anche da una

falange d' ispettori e d' ispettrici, non si vorra negare che non so-

no mani di madri. Lo sappiamo che la eta moderna ha collocato

una illimitata fiducia nei congegni burocratici
;
e le pare di starne

tanto piu sicura, quanto piu gli ha multiplicati ed intrecciati da

averne poco meno che un labirinto. Ma chi poco poco si conosce

del mondo presente sa, che alia pubblica coscienza scaduta fan velo

si ed orpello, ma non supplemento che valga, le Commissioni, le Di-

rezioni, le Ispezioni, i Consigli cenlrali e parziali e via discorrendo.

Ad ogni modo trattandosi di distribuir la minestra e prescrivere i

salti a putti quinquenni, quei primi censori si facean le croci a ve-

dere tanto lusso di regolamenti e d' impiegati e di cooperatori spon-

tanei osalariati, che piu non si sarebbe potuto, se si fosse trattato

di un Ateneo da metropoli o di una Universita primaria. Ma se i

censori vedeano.in questo un po' di ridicolo, nella universalita che

si pretendea dare alia istituzione scorgevano pericoli sociali e mo-

rali non lievi. E che verrebbero a fare i bimbi dei ricchi negli Asili

ad attrupparsi con quelli della infima classe ? Voi sperate che que-

sti profittino della gentilezza di quelli 5
ma non clovreste piuttosto

temere che la zotichezza degl'infimi, che sono i piu, abbia ad influi-

re piu potentemente nei primi svolgimenti dei ricchi che sono pii

pochi? E codesto parificare Y una e Y altra condizione nella infan-

zia non vi pare un germe di uguaglianza demagogica, che troppo

oggimai sta nei voti del popolo, senza che vi sia uopo d' iniziarvi

perfino le bocche lattenti ed i cuori innocenti della infanzia ? Ne

trovavano men riprensibile quella mistura di maschi e di femmme;
la quale se nella eta dei due a cinque anni pu6 essere senza peri-

colo, non sara?certo circa i sette e molto meno fino ai nore ed

agli undici
, tollerandosi eziandio questa eta in alcuni Asili. Anzi
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questa circostanza renderebbe anche meno opportuna la direzione

della sala commessa a donne, le quali potendo essere ed essendo di

fatto talora fanciulle di diciassette anni o poco piu, non puo certo

parer bello che dirigano fanciulli anche piu che bilustri. E ci6 per

non dire della sconvenienza che si vedeva in questo, che le bambi-

ne tutte, varcato appena il secondo anno dovessero vivere tutto il

giorno fuori del tetto domestico, e girandolare per le contrade due

volte al giorno, e convivere quasi perpetuamente con fanciulli coe-

tanei, ad esse stranieriesconosciuti. Certo un tale sistema non po-

tea fruttare quella ritiratezza, quel riserbo
, quel contegno vere-

condo, schivo e quasi timido che e cosi bello ornamento della fan-

ciulla cristiana, e che fattosi oggimai cotanto raro, non parea fosse

bisogno di renderlo poco meno che impossible, per acquistarsi una

istruzione che, almeno per le nomenclature e per la ginnastica,

non parea di necessita assoluta per condurre le faccende casalin-

ghe e per divenire buona figlia, buona sposa e buona madre.

E questo era propriamente T achille dei censori di quel tempo.

E che dunque si cavera, dicevano essi, da tante cure , da tanti ;di-

spendii, da tanti sacrifizii? Quanto alia istruzione, essi negavano che

potesse essere utile o conveniente alia fanciullezza popolana il sa-

pere universalmente leggere, scrivere ed un po' di conti. Ma quan-
d' anche lo avessero concesso

,
come lo concedemmo noi

,
restava

nondimeno in gran parte vero che il metodo di quegli Asili riusci-

va poco acconcio all' uopo. Nel tempo che si sta nelle sale appena

se ne ha una Iontana capacita, la quale comincia ad essere ed appa-

rire piena appunto varcato 1' ottavo od il nono anno che e proprio

il tempo in cui si esce dagli Asili. D' altra parte cinque o sei anni

d' istruzione (dai tre agli otto od ai nove) parea troppo prolisso in-

segnamento per cosi poca cosa
;
e meglio e piu presto si sarebbe

forse ottenuto dove i fanciulli, varcato 1' anno ottavo, e divenuti

fattorini, deputassero qualche ora la sera a quell
1

apprendimento ;

e noi abbiamo la sperienza che a questa maniera in due anni ci si

riesce abbastanza bene
;
laddove non sappiamo se gli usciti dagli

Asili nella eta prescritta si portino alraeno universalmente quella
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suppellettile.
Ma noi, che non facciamo grandissimo caso di questa

istruzione, non mettiamo neppure grande importanza in questo che

I
2 abbiano un anno prima o dopo, con un metodo piuttosto che con

un altro. Quello che veramente si ricava dalle Sale di asilo e un in-

gentilire alquanto 1' infanzia popolana, e un adusarla a parlare me-

no scorretto e phi precise, & un ispirarle le abitudini di decenza
,

di nettezza, di convenienza
j
e insomma un incivilirla nel senso me-

no ampio della parola. Or questo che ai promotori della istituzione

era forse la precipua ragione del favorirla, in quanto avea sembian-

za di bella ed utile cosa il forbire alia meglio una plebe zotiea, ru^-

vida ed ignorante, questa diciamo era precisamente la ragione pre-

cipua per cui i censori la riprovavano. E per quanto possa parere

cosa illiberale e poco meno che barbara il voler mantenuto fino nel-

la infanzia il luridume, i cenci
,

i capegli arruffati e le unghie in-

tonse
5
noi nondimeno nell' uffizio assuntoci di riferire i concetti di

allora non possiamo mancare al debito di ricordarli eziandio per

questo capo, lasciando al lettore il fame stima, giudicando se al-

cuna parte vi abbia di vero
,
e se alcuna cosa ve ne resti tuttavia

nella istituzione quale si e condotta ad essere al presenie.

Essi dunque moveano dal considerare che uelle cose umane, tran-

ne la verita e la virtu, tutto il resto ha un valore solamente relati-

ve
5
e per quanto la tale o tale altra cosa possa essere buona e de-

siderevole per se medesima
, potersi dar caso che nell' individuo o

nella specie la divenga inutile od anche pregiudicevole. Nell' uso

comune della vita ne sono innumerevoli gli esempii ; suppongasi un

malato che abbia una piaga marciosa e fetida nel braccio o nella

gamba. Chi vorra negare essere per se cosa molto desiderevole lo

scuotersi di dosso quel malanno ? E nondimeno il discepolo d' Ip-

pocrate pu6 prescrivere a quell' infermo, pena la vita, il mantener

sempre viva quella piaga , dinunciandogli in chiari termini : il di

che dalla cute vi scompaia quella piaga sara 1' ultimo della vostra

vita. Non bisogna farsi illudere dalle apparenze (sono sempre quei

vecchi censori che parlano), e credersi di avere assicurato un avve-

nire felice per quei bimbi cenciosi , quando li vedeste in una net-
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tissima e quasi elegante sala, calzati ericciutelli, con una tunichet-

ta incontaminata recitare un sonetto alia signora Ispettrice e farle

una riverenza che e una grazia saporitissima a vedere. Yoi avete

fatto per un dato tempo scomparire cenci e luridume
;
ma siete poi

certo di non avere con cio data la prima spinta al precipizio di

quella creatura? quei vecchi ne dubitavan forte
5
e sentite comera-

gionavano.

Che tutta una plebe cittadina ed una generazione agricola possa

uscire della consueta sua grettezza ed acquistare tanto di esterna

coltura che non le impedisca 1' adoperarsi in fatiche sempre diutur-

ne e gravose, talora anche abbastanza luride, noi non vogliamo ne

affermare, ne negare. Se altri si senta ispirato d' imbarcarsi nella

malagevole opera, faccia pure: ma noi crediamo che ci sarebbe a

lottare con diflicolta gravissime ,
non compensate abbastanza dal

riuscimento che non uscirebbe dal giro di un bene materiale, con

piccoli ed indiretti vantaggi del morale, che per noi se non e il tut--

to, e certamente il sommo. Ma che che sia di questo , pensavano

quei censori che 1' iniziare a quella esterna cultura anche tutti i

bimbi di un popolo non potesse riuscire a quell' intendimento
,

e

molto meno 1' iniziarvi una piccola parte. Se iniziato quell' avvia-

mento, si perseverasse in esso almeno fmo a compito il terzo lustre,

si potrebbe sperare di vederlivi durare tutta loro vita. Ma riget-

tandoli tra i cenci, tra lo squallore ed il luridume varcato di poco

il settimo anno, non e egli quasi certo che vi si auseranno un' al-

tra volta; talmente che nessun profitto sia a sperarne nell' univer-

sale per questa parte ? Uno dei primi promotori degli Asili vagheg~-

giava il momento, in cui i bimbi si facessero per le case maestrim

insegnando ai genitori ed alle avole cio che avessero apparato nella

sala. Ma se questi vecchi ed adulti sapranno adattarsi a farsi accon-

ciare in bocca il latino dall' infante appena svezzato, non crediamo

molto facile che lascinsi persuadere da lui a cangiare le domestiche

abitudini da far che il tugurio non la ceda all' Asilo nel fatto della

decenza, dell' ordine e della nettezza. Che se da una parte questo

vantaggio materiale da provenirne alia famiglia e molto incerto ?
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temevan dall' altro un danno morale del putta ,
e tanto probabile

che parea loro quasi certo. Voi circondate un bimbo quinquenne di

decenza, di ordine, di nettezza e ve lo tenete dieci in dodici one

per giorno ;
ma poscia Jo rimandate tra i cenci e lo squallore pel

resto del giorno e per la notte, e ve lo abbandonate senza piu pen-

sarvi compiati gli otto o i nove anni. Chiedeano quei censori se da

cid non fosse a temere, che in quelle anime semplicette si appren-

desse un dispetto segreto del proprio stato, una quasi indeliberata

aspirazione a montar piu alto, un dispregio dei suoi, verso i quali

gia gli raffredda quel viverne lontani, quel non averne continui i

cari uffizi degli allevamenti infantili? II Crisostomo, commentando

la semplicita dell' infanzia, osserva, che questa poco guarda alle

apparenze, e tutta si conduce per sentimento
;
in tanto che un bam-

bino non preferirebbe alia madre cenciosa una regina nobilmente

parata di porpora e di gemme. Si supponga ora un infante che

passi il giorno intero nell' Asilo decentissirno sotto la sorveglianza

illuminata di una Signora Maestra messa in una toilette non diremo

elegante, ma certo inappuntabile : esso si vide stamattina applau-

dito, carezzato, premiato dalla Signora Marchesana Ispettrice, ve-

nuta in nobil cocchio e con isplendida livrea. Chiediamo con che

cuore, con che occhio questo bimbo stesso tornera sotto 1' affumi-

cato tetto paterno ? con che occhi guardera la madre, che tutta

impiastricciata e cenciosa sta riversando il ranno sul bucato
,
ed e

a tutt' altro disposta che a far carezze al Signorino ? e questi le

vorrebbe poi accettare da mani si ruvide ? II men male che possa

temersi da un tal sistema, quando fosse attuato qual fu voluto e per

tutti, sarebbe un disamore ed una scontentezza segreta del proprio

stato, un pensiero lontano si ma che pure puo entrare nelle testoli-

ne di quei poveretti, pensiero di uscire di quello stato quando che

sia, e levarsi piu innanzi fin che si assicurino che non mancheran-

no alia gioventu ed alia virilita quei beni
$
che sorrisero alia loro

infanzia
;
un disdegno della ruvidita e luridezza di quelle persone

che si dovrebbero piu di tutti amare e rispettare ,
cio& dei genitori

e degli altri parenti. Or vede ognuno che tutti questi sentiment!
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non sono guari acconci a felicitare il mondo moderno
,

e molto

meno afelicitarne i fanciulli nelle cui menti si anderebbero svolgen-

do. Noi abbiamo dichiarato altrove i precipui danni che vengono

dallo spostamento delle classi infime
, sospinte ad invadere le piu

alte, e ne mostrammo una rion ultima ragione nelle scuole letterarie

aperte per lulti l. Gli Asili, in sentenza dei primi censori che giu-

dicavanli quali si mostrarono alia Italia la prima volta, non fareb-

bero che aumentare quel danno ed apparecchiarlo fino dalla culla.

Cosi un inizio di coltura che si porge come un bene, ed e tale

guardato per se medesimo, si farebbe un verissimo male per la

qualita del suggetto cui e porto $
in quanto quell' inizio creerebbe

dei bisogni, svolgerebbe delle tendenze, cui ilfanciullo nepuo sod-

disfare ne puo seguire. Ed obbligato a tornare nella pristina e na-

tia grettezza o vi resterebbe con impazienza ,
o tentando pure di

uscirne
,

si svierebbe lamentabilmente dal suo naturale indirizzo,

ingrossando quella falange di scontenti ed impazienti ,
che pur

troppo sono una piaga della societa moderna, ne fanno un pericolo

presentissimo, e dall'un giorno all'altro ne potrebbero essere il fla-

gello. Ma di chi si dovrebbe lamentare la eta moderna? De fructu

laborum suorum manducabit. Ps. 127, 2.

Non vi resta che la parte religiosa e la morale
;
sulle quali i primi

censori ebbero a levare la voce piu altamente
;
e noi non dobbiamo

mancare al debito di esserne un eco fedele
, riprotestando che si

tratta qui della istituzione quale fu offerta all'Italia la prima volta.

E primieramente osservarono che quelle due parti ,
morale e reli-

gione, tra noi cattolici e soprattutto nella infanzia e nella pueri-

zia, appena si potrebbono scompagnare. E noi esempigrazia non

sapremmp come- imporre al bimbo il dovere di non rubare
,

se

non dicendogli cid esser vietato da Dio
, padre e signore di tutti ,

che manda all' inferno chi
,
anche non osservatp da anima viva ,

stende la mano all' altrui. Certo saremmo curiosi di sapere co-

me farebbe la Maestrina a far capaci i suoi cento alunni di un

i Civilta Cattolica II serie, vol. IX, pag. 397 e segg.
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lustro intorno al dirilto di proprieta, discorrendone dalle altissime

ragioni del glare naturale e della filosofia sociale. Ora a vedere il

pochissimo dato alia Religione nel primo concetto degli Asili
,
fu

sospettato che non vi si sarebbe gran fatto bene neppure nella mo-

rale. Certo le parecchie irreprensibili persone che in quegl' inizii

vi preser parte avrebbon potuto dare ogni piu. sicura guarentigia

per questo capo. Ma se questo potea dirsi di mold, non pote certo

asserirsi dei piu, e molto meno di tutti, singolarmente degli addetti

alia istituzione per stipendio ,
tra i quali non vi e ragione di sup-

porre che le cose vadan meglio di quello che vanno per tutto altro-

ve, dove la molla precipua e forse unica dell'operare e il guadagno.

Noi sappiamo che nei Regolamenli sono date prescrizioni salutaris-

sime per questa parte ,
ed alle Maestrine e prescritto non solo il piu

raffinato decorum, ma la pacatezza dell' animo, la compostezza dei

modi piu squisita, e che non si lascino per affetti stemperati tras-

portar dallo sdegno ,
e che la lingua e piu ancora la mano non

iscorra in modi acerbi e villani. Tutto ottimamente pensato ! ma

ci vuole davvero una fiducia portentosa nella forza di un Regola-

mento e di una Ispezione per persuadersi ,
che 1' aver prescritto di

cosi belle cose sia il medesimo che averle fatte praticare. Una ma-

dre anche buona, con un paio di bimbi, raccomandatile dal piu te-

nero affetto che sia in terra, appena sa talora trattenersi dallo sde-

gno ,
e piu d' una volta le sfugge di mano qualche strappatella di

orecchie che si sarebbe potuta risparmiare. E voi mi volete far sup-

porre che una giovanotta di venti anni
,
condannata a combattere

dieci ore al giorno con oltre ad un centinaio di bimbi men che set-

tenni , debba essere un miracolo d' ogni virtu e segnatamente di

modestia e di mansuetudine? II timore di pericolare uno stipendio

di circa oO franchi al mese puo certo fare qualche miracolo
;
ma

crediamo che il miracolo si restringa, salvo sempre i casi singolari,

ad obliterar la memoria e le vestigia dei pugni, delle ceffatelle, de-

gli scappellotti, che in certi Asili si distribuiscono con molto mag-

gior larghezza che non le minestre. E questo dell' irascibile
;
che

<quanto all'altra parte delle due, in che si partono tutte le tendenze
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sensibili deH'uomo,edelIa donna eziandio, fia meglio il tacere. Noi

saremmo content! che tutto finisse con qualche matriraonio con-

chiuso tra i varii addetti al servizio degli Asili, come e avvenuto in

qualche parte del raondo
5
e dei quali matrimonii le convenient!

preparazioni si sono compiute sotto gli occhi della infantile schiera

cd a sua duratura edificazione.

Ma, come fu detto, quei primi censori non parlavano della mo-

rale che in riguardo alia religione, persuasi siccome erano che que-

sta sola possa essere fidata ed efficace ispiratrice di quella. Ora ri-

guardo alia religione, gli Asili patirono una macula originale da

colui che primo li pose al mondo
;

il quale professo esplicitamente

di non volerne alcuna; anzi vi e tutta la ragion di supporre, che li

fondasse appunto per isperimentare qual costrutto si potesse trarre

da un allevamento sequestrate da ogni idea cristiana e sacra. Vero

e che nell' essere trapiantati in Italia vi fu introdotto quell' elemento ;

e quand' anche la condizione ecclesiastica di chi ve li trapianto non

T avesse richiesto
,
sarebbe stato indispensabile per farli accettare

universalmente in un paese che
,
la Dio merc&

,
e ancora cattolico.

Si osservava nondimeno che quell' elemento religioso vi era intro-

dotto con tanta parsimonia e con tali condizioni
,
da farvi temere

che i bimbi o non ne caverebbero nulla
,
o certo ne caverebbero

tutt'altro che la religione dei loro padri. Gia sanno i lettori dei cin-

que minuti di preghiera distribuita in altrettante diverse volte lun-

ghesso. il giorno. Nel resto delle tante pratiche cosi proprie del cri-

stianesimo cattolico, cosi care ad ogni anima buona, e cosi proprie

ad informare alia pieta il cuore della fanciullezza ne verbum quidem!

Della santa Messa
,
dell' uso dei Sacramenti, della B. Yergine, de-

gli Angeli custodi
,

della invocazione dei Santi
,
del suffragare le

anime purganti, di un Rosario
,
di una Litania

,
di un' Indulgenza

neppure una sillaba ! Gia si sa: Pater, Ave, Credo, Salve, due ora-

zioni e quattro ottonarii del Breviario una sola volta al giorno ,
e

tutto e fmito. E si noti: ci6 in un Asilo, dove si doveano spendere

non so quarite ore a far capitqmboli, ed a ripetere flno alia nausea

che il gatto e quadrupedo e T uccello e volatile. Davvero che quei

Serie U, vol. XII. 3
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valorosi spiritavano alia paura non forse i loro alunni divenissero

pinzoccheri e baciasanti ! Vi pare ! in un secolo in cui vi e tanto ec-

cesso di divozione e tanto scialacquo di pratiche pie ,
non vi pare

che gl'
istitutori della infanzia popolana debban mettere ogni stu-

dio per temperarne gli eccessi e per ispregiudicarla dalle sue super-

stizioni? Almeno si fosse usato un poco meno di parsimonia nel-

1' insegnamento del Catechismo
,
che noi mostrammo essere unico

e supremo bisogno del popolo ! Ma eziandio in questo credettero i

primi censori di ravvisare quello spirito umanitario ed anticristiano,

che avea preseduto al primo iniziarsi di questa istituzione. Essi no-

tarono tre cose per questo riguardo. In primo luogo la scarsezza

del tempo ,
essendosi tutto ristretto comunemente a una raezz' ora

per settimana; ed ognun vede quanto poco se ne potea conchiudere

in tanto numero di creature
,
di cosi mobile fantasia e di cos! dif-

ficile riflessione. E pure si tratta di una istituzione che si travagliay

a dir poco ,
sessant' ore la settimana intorno al suo suggetto ! Os-

servavano secondamente che quella cosi smilza istruzione religiosa

davasi nella sala stessa, dalla Maestra, senza 1'intervento di un ec-

clesiastico, senza un segno da fare ammoniti i fanciulli , che si fa-

cesse cosa diversa dalle nomenclature e dai conti. E cosi tutto po-

tea ridursi ad illudere i genitori ;
i quali , pensandosi il catechismo

impararsi nell'Asilo, non avrebbero piu condotti o mandati al tem-

pio i
figliolini a sentirlo dal curato, sicche 1' infanzia sarebbe sta-

ta sottratta a quella salutare influenza del sacerdozio. Da ultimo

consideravano
,
che il Catechismo proposto negli Asili non era 1'u-

sato ed il prescritto nelle rispettive Diocesi
;
ma si veramente era

certa cosa raffazzonata dai sopracci6 della impresa ,
e non appro-

vato
,
che si sapesse ,

da alcun Yescovo od Arcivescovo. Con qual

carattere adunque, con qual missione si ponevano codesti signori ad

insegnare la Dottrina Cristiana alia infanzia per mezzo di alquante

femminette prezzolate? Finche vogliono insegnarle che Tasino ha

la coda e che il gallo ha la cresta
,
faccian pure 5

stanno nel giro

delle loro competenze ;
ma se vogliono farsi maestri di domma e di

morale cattolica
, sian content! di starne alle sapientissime prescri

-
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zioni del Concilio di Trento
,

il quale ordin6 che in cosa cosi dili -

cata e rilevante si dipendesse in tutto e per tutto dall' autorila e dal

giudizio dei Vescovi, cui lo Spirito Santo pose e costitui a reggere

la Chiesa di Dio. Che poi i timori non fossero senza fondamento si

dimostrava ,
da che quei catechismi per molte parti positive ,

non

meno che negative ,
facean vista di volere non tanto insegnare le

verita cattoliche quanto di volere spregiudicare le plebi di non so

quali pretesi pregiudizii.

Queste furono un sottosopra le osservazioni piu accennate che

svolte, piu mormorate che recate.in mezzo da alcuni diffidenti, al

primo mostrarsi che fecero le sale d' Infanzia in Italia
;
e non sap-

piamo quale giudizio ne sian per portare i nostri lettori. Ma se il

veder nostro non erra, noi non sapremmo preridere meraviglia

che alcuni nedubitassero; sibbene la prendiamo e non piccola che

molti vi si affidassero ciecamente concorrendovi colla pecunia e

coll' opera ;
e lo rechiamo alia iniquita dei tempi ed alia prepotenza

di una opinione tiranna
,

che non consentiva neppure il fiatare a

qualunque si ardisse pensare diversamente da lei. Si sa ! era 1' o-

pinione liberale ! e da codesta liberalita vi potete aspettare altro

che tirannide ? Nondimeno par!6 chiaro ed autorevolmente una

Congregazione romana, la quale sotto iHO Agosto 1837 in una

circolare a tutti i Vescovi degli Stati Pontificii qualified per cosa

piena di pericoli ammettere le scuole infanlili ; e s' intende nelle

condizioni in che erano in alcuni paesi caldeggiate per quel tempo.

E noi non troviamo la menoma difficolta di formolare anche piu

nettamente il nostro pensiero ,
e diciamo appunto cosi. Gli Asili in

quanto mirano a raccogliere senza distinzione di sesso e di condi-

zione tutti
gl' infanti di due in tre anni, per tenerveli sotto donne

stipendiate fino agli otto ed ai nove
,

in sale il piu decente che

puossi, ad apprendervi leggere, scrivere
,

conti
, nomenclature,

ginnastica ed anche religione nella misura e nel modo detto di so--

pra, questi asili, diciamo, sono un non lievedanno ed un maggio-

re pericolo dei bambini che vi sono accolti
;
e sarebbero una ruina

della societa che tutti ve li mandasse. Volete sentirlo piu chiaro?
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Intendiamo bene che potrebbe venir tempo un' altra volta
,
in cui

la filantropia nazionale ci ricacciasse in gola questa sentenza
,

di-

mostrandone la evidente falsita coi gridi di morte, colic sassate al-

le fenestre, cogli spogliamenti e cogli esilii
;
e voi intendete che a

ragioni cosi civili e stringenti ci dovremmo dare per vinti. Ma chi

sa ? anche dopo questa seconda sconfitta se non quelle persone

stesse, certo quelle stesse ragioni potrebbero restare al loro posto,

e tornarvi tra i piedi la terza, la quarta. . . la centesima volta, fino,.

in somma, che il vero ha il privilegio di non potere essere o fra-

cassato coi sassi o foracchiato coi pugnali.

Nondimeno credereste ? noj vogliamo suggerire ai fautori di so-

miglianti Asili un mezzo di pruova stringentissimo, e lontano dalla

illiberale trivialita dei ricordati piu sopra. Ed il mezzo sopra qua-

lunque altro sbrigativo sarebbe questo. Sia una citta non grande

in cui questa istituzione, nel suo primitive modo esposto di sopra,

sia in piedi ed abbastanza ampia supponiamo dal 1833, cioe da 22

anni; sicche possano aversi cinque categoric di giovanetti entrativi

tutti di tre anni dal primo fino al quinto anno della sua durata. Se

ne avrebbero ora cinque categoric di giovani rispettivamente di

anni 25, 24, 23, 22, 21. Si prendano ora in quella citta stessa tutti

i giovani di quelle cinque eta, e si faccia in ciascuna di esse un pa-

ragone del riuscimento che fecero i giovani gia allevati nell' Asilo

con quelli che non vi furono. Se tra questi secondi si trovera co-

stantemente un numero in proporzione notabilmente maggiore di

discoli, scostumati, irriverenti
,
delittuosi da averne avute brighe

colla famiglia del criminalej noi casseremo da capo a fondo 1' arti-

colo, e ci faremp i piu fervidi favoratori del filantropico trovato.

Credetelo: noi non vogliamo che il bene. E quando il fatto espresso

nell' irrepugnabile argomento delle cifre ci assicurasse che il bene

si ottiene, noi ci accomoderemmo leggermente per tutto il resto.

Ma ahime ! che da alcuni ci si sufola all' orecchio precisamenle il

contrario
;
e se i Rendiconti annuali di qualche Asilo predicano mi-

rabilia, non mancano dei Parrochi degnissimi che nedeplorano con

lagrime i lamentabili effetti. Ad ogni modo del vedere che un argo-
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mento cosi perentorio non si e per anco recato in mezzo, siam con-

dotti a sospicare non forse si sia tentato
,
ma se ne sia deposto il

pensiero, appunto perche se ne prevedeva una conchiusione tutta

contraria alia bramata. Ove cio fosse, sarebbe pur dolorosa la con-

dizione di chi concorresse colla pecunia e coll' opera a crescere il

numero dei tristi e dei miseri, quasi nel mondo, eziandio senza cio,

non ce ne avesse abbastanza.

Ma degli Asili quali sono condotti al presente in parecchie citta

d' Italia che e a pensarsi ? Diciamo fin d' ora
,

clie dove essi sono

sotto 1' immediata autorita e direzione dei Vescovi, non se ne do-

vrebbero temere i danni ricordati qui sopra. Ma quale misura di

bene puo aspettarsene; quali provvedimenti vorrebbon prendersi,

perche questo bene sia piu largo e piu sicuroj tutto codesto ci stu-

dieremo di esporre ne! seguente articolo *.

1 Era gia sotto i torch! qucsto arlicolo, quando ci e venuto alle mani uii

recentissimo scritto, che si allicue ben da vicino alia nostra materia. E 1' Elo -

(jio del Conte Nicolo Priuli presidente alia Commissione degli Asili d'lnfanzia

in Venezia, letto il 13 Agosto 185o nella sala del Senato dal Deputato delta

Commissione stessa Conte Pierluigi Bembo. L' Elogio e dcttato con molta sciol-

tezza di stile e con non comune elevatezza di sensi, i quali rivelano un cuore

caldo di sincero amor patrio e di aiYettuosa ammirazione pel suo Encomiato.

Xoi ce ue gratuliamo col giovane e jiobile Autore confortandolo a perseverare

animoso in quei severi sltidii, clie ei predilige, ed a farsi cosi esempio, la Dio

merce nou raro in Italia, da spoltrire quella parte di nobile gioveutii che im-

putridisce nella inerzia e nella mollczza, quasi per giustincare quell' ingiusto

dispregio, clie pur troppo le passioni popolari riversano sopra 1' Aristocrazia.

Quanto al suggetto degli Asili, noi non conosciamo abbastanza la condizionc

in che essi sono in Yenezia, per portarne un sicuro giudizio. Ma' asseverando

1' egregio Autore dell' Elogio (Nota 28 pag. 46) che essi sono sotto ogni rispetto

len differenti dai creati dall' Oicen, noi ci sentiamo disposti a
a
non tcmerne

alcuno inconveniente, anzi ad augurarcene mollo bene. Ed in questo pensiero

ci conferma il concetto che, sopra 1' Elogio, ci siam formato del Conte Nicolo

Priuli. Cavaliere di raro senno e di forti studii; di carita patria cosi verace che

gli merito la fiducia del Governo Austriaco, e d' aniino non pur religioso ma

cattolicamente pio, come ne fan fede alcune sue disposizioni testamentarie,,
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non avrebbe e caldeggiata in vita e dotata splendidamente quella istituzione

morendo, se nelle pratiche condizioni di lei non 1'avesse conosciuta veramente

salutare al suo paese. Nell a stessa nota alia pag. 46 il Conte Bembo, con

parole molto cortesi, si allontana da alcune idee da noi espresse, nelP altro

articolo sopra gli Asili, intorno alle macchine ed allc associazioni per le grand!

Industrie ; e noi intendiamo pienamtnte le ragioni di cosiffatta di ft'erenza. Ouelle

idee si straniauo iroppo dalle messe in voga da uu pezzo nei moderni libri di

Economia sociale. Ma noi portiamo ferma fidncia die se 1' egregio A., col suo

retto giudizio e colla sua buona fede, si fara a studiare quelle quistioni in libri

di piii sana tendenza, sentira di molto scemata la sua meraviglia a vederci

pensare o scrivere cosi diverse dagli altri. Anzi ci pare che la meraviglia sva-

nirebbe del tutto, ove la cosa si esaminasse, non sopra gl' incerti principii

speculativi d' una non si sa aneora se scienza, certo non ancora coslituila, ma

nel nralico dei fatti e nclla vita di quel popolo che piii di tutti e stalo, per sua

sventura
,
sommesso agli sperimenti economic! delle macchine portentose e

delle Industrie gigantesehe.
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i. II Mariana invocato dai demagoghi come campione di lorteorie 2. ma da

essi sovente falsato. Error! del Cimcnto nell' esporne le dotti'ine, 3. nel

citarne i testi 4. e nel giudicarlo. 5. II Mariana pero e degno di con-

daima. 6. Esame della sua opera De Rege ecc. 7. Suo errore fonda-

mentale. 8. Qual sia secondo lui il miglior de'governi. 9- Suo zelo

della pace pubblica. 40. Sua dottrina intorno al tirannicidio. il. Er-

rori di tal dottrina 42. divergente da quella dei migliori scolastici 43.

giustamente condannata dai gesuiti 44. ma pur meno rea di certe dot-

trine moderne. 45. Doltrina del Mariana intorno al possessore della so-

vranita. 16. Inculca grandemente ai Principi la moderazione. 17. Giu-

dizio nostro intorno al Mariana. 48. Egli cadde in gravi errori 4S. ma

per quel tempo in qualclie parte scusabili.

1. Oltre il Suarez eil Bellarmino, sogliono i raoderni demagoghi

allegare in favore delle loro dottrine anarchiche il P. Giovanni Ma-

riana
, gesuita ancor esso ed autore celebre di varie opere stori-

che e politiche, tra le quali primeggiano la sua classica Storia della

Spagna da lui dettataprima in latino poi in spagnuolo, e il troppo

\ Yedi il precedente vol. pag. 593 e segg.
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famoso libro De Rege et Regis Instilutione. Anzi il Mariana e da essi

invocato come il campione el'Achille di lor teoriefra gli scolastici

di que' tempi, non gia perche egli ragionasse con piu rigor di dot-

trina e nerbo d' argomenti cotali materie
,
ma perche in audacia

d' illazioni e crudezza di formole vinse per avventura ogni altro. La

sua dottrina in verita non differisce, quanto alle basi, da quella e

del Bellarmino e del Suarez e di quasi tutti gli autori di quel se-

colo e di parecchi secoli innanzi : i principii sono gli stessi e lo stesso

e 1'equivoco fondamentale da noi altrove spiegato dello scambiare

1' astratto pel concreto nell' attribuire a tutte le societa come loro

prima e natural forma politica la democrazia. Se non che il Mariana

trascorre talvolta nelle sue conseguenze or bene or mal dedotte as-

sai piu innanzi, e scrivendo inoltre non gia. con metodo scolastico

e stringato, ma con libero ed oratorio stile da piu di leggeri nel-

1'iperbolico e nell' ambiguo, e porge qua e la piu facile appicco a chi

ne voglia travolgere alia peggio i sensi.

Le sentenze del Mariana sono principalmente contenute e svolte

nell' opera poc' anzi nominata De Rege et Regis Instilutione; e da

questa traggono gli avversarii le armi per combatterci e in questa

dicono essi contenersi tulti i germi di quelle dottrine che hanno

fruttato le rivoluzioni dell' eta nostra. Eppure chi lo crederebbe?

Quest'opera non solo vide la prima luce in un secolo fra tutti i mo-

derni segnalato per assolutismo di reggimento e in quella Spagna

che piu d' ogni altra contrada europea fu sino al secol nostro alienis-

sima da ribellione e riverentissima della maesta de' suoi Re, ma fu

composta e stampata sotto gli occhi e coll' approvazione di quello

stesso Filippo II, il quale benche troppo lontano dall'essere il truce

despota dipintoci a si nere tinte dall' Alfieri, fu pero certamente

geloso al sommo de' suoi diritti regali : anzi egli medesimo la pose

in mano del suo figlio e successore Filippo III, a cui pro ed uso

avevala ii Mariana espressamente.indirizzata. Noi lasciamo ai no-

etri avversarii 1'incarico di spiegar quest'enimma, e riflettiamo sol-

tanto non esser punto probabile che un libro uscito con tali auspi-

zii contenesse le atrocita che essi gli attribuisconox o si>4i

^1 LIBRARY} i

Ll



SPIEGATA DAGLI SCOLASTICI 41

gran fatto ne' suoi insegnamenti dalle dottrine allora divolgate nelle

scuole. Del rimanente chi voglia chiarirsi di cio con certezza, e

formarsi del Mariana una giusta idea, ne ha spedita e sicura la via

interrogando il suo libro stesso ed esaminandone attentamente la

contenenza.

2. E cosi piacesse alcielo che avessero sempre fatto i suoi accu-

satori ! che certamente non avrebbero osato mai ascrivergli le enor-

mezze dacui egli e lontano, ne cambiare un istitutore di Principi in

un furioso attizzatore di ribellioni. Uno di questi accusatori e il Ci-

mento di Torino, il quale, nel fascicolo del 15 Setlembre 1Sa4, a

mostrare che le nostre dottrine politiche sono in contraddizione

conquelle dei gesuiti del secolo decimosesto e decimosettimo ar-

reca principalmente la dottrina del Mariana, facendone a sua ma~

niera un sunto e tirandone a suo senno le conseguenze. Ma non

pensaste gia ch'egli percio abbia mai letto il Mariana. Egli mede-

simo confessa d'avere raccolto la sua esposizione da alcune pagine

di certe opere del Ranke
,
del Ritter e del Kaltenborn stampate in

Germania nelle quali si contengono molti estratti di libri sulla fi-

losofia del dritto pubblicati da gesuiti nel secolo decimosettimo ;

sicche il suo e un estratto di estratto
,
un lambiccato doppio , il

quale pero invece di darci la quint' essenza e il sugo dell'opera pri-

mitiva non riesce quasi ad altro che a falsarla e corromperla. Ne

volete le prove? Fatevi per poco a riscontrare le allegazioni e i

compendii del Cimento coll' opera originate del Mariana e troverete

ora frantese ridicole ed ora contraddizioni flagranti. Per esempio :

il Cimento fa il Mariana, nemico della Monarchia ereditaria e gli fa

dire che La eredila della Monarchia e una usurpazione. Or il Ma-

riana ha due capi interi, il 3. e il -4. del libro I, soprail princi-

pato ereditario nei quali insegna appunto 1' opposto, Nel primo di

questi disputa ,
Num principatus haereditarius esse debeat , e dopa

aver esordito lodando il governo monarchico come migliore d' o-

gni altro, e dimostrando i danni del mutare di leggeri la lorma del

governo, propone il quesito se la monarchia ereditaria sia da pre-

ferirsi all' elettiva, arreca gli argomenti del quinci e del quindi e
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finalmente pronunzia la sua sentenza attenendosi alia raonarchia

ereditaria, siccome a quella che e di gran lunga migliore. Poi nel

capo seguente De iure regiae successions inter agnatos, discorrendo

delle leggi di successione, raccomanda che si serbino iramobili, e nel

determinate paragona 1' eredita politica del trono colla civile eredita

dei beni nelle famiglie private, confermando con dovizia d' eserapii

tratti in massima parte dalla storia spagnuola le sue dottrine. Ora,

i egli questo un combattere la monarchia ereditaria ed un trattarla

da usurpatrice? e il Cimento poteva egli falsare e contraddire piii

smaccatamente 1' autore che dice di compendiare?

3. Ma ecco un altro insigne tratto non so se mi dica della dabbe-

naggine o della sfacciataggine del Cimento nell' esporre le dottrine

del Mariana. Nel breve sunto ch'egli ne fa, tra le poche citazioni e

sentenze che accenna, due sole ne arreca col testo latino dell'Auto-

re, quasi a dar loro maggior peso e certezza, e sono le due seguenti :

Constricto legibus principatu nihil est melius, soluto nulla pestis gra-

vior l. Neque ita in principem iura potestatis transtulit (respubli-

caj, ut non sibi maiorem reservarit potestatem 2. Or chi non sa che a

rappresentare le opinioni proprie d' un autore, non basta il pescare

alia cieca nel suo libro qualche frase o sentenza che vi si riferisca,

ma ci vuole un attento esame nella scelta, potendo accadere benis-

simo che egli parli talora in nome altrui e in nome ancora de' suoi

stessi avversarii ? e ci6 soprattutto quando 1'autore, come fa appunto

il Mariana, sual trattar le questioni disputandone il pro e il contra e

inducendo i partigiani delle diverse sentenze a perorar ciascuno la

sua, prima di recar egli in mezzo la propria ? e chi non yede che il

fare altrimenti citando alia pazza ed a casaccio, e un esporsi al pe-

ricolo non solo di non provar nulla
,
ma di pigliare i piu solenni

granchi del mondo, scambiando e falsando nel piu ridicolo e strano

modo le opinioni degli autori ? Eppure cosi appunto fa il Cimento
;

e i due soli passi ch' egli allega del Mariana gli vennero tratti cosi

1 De Rege et Regis institutione. Moguntiae 1605. L. 1, pag. 23.

2Ivipag. 57.
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a sproposito che niuno d' essi e veramente di lui, ma 1'uno e 1'altro

sono dejtti dall'autore in persona altrui, com'efacilissimo il chiarir-

sene chi si faccia a percorrerne il contesto. II primo e messo dal-

1'autore in bocca dei partigiani dell' Aristocrazia disputanti contro

la Monarehia, ed egli sta per la Monarchia. II secondo e recato in

norae dei difensori del tirannicidio, cola dove il Mariana allega le

ragioni pro e contra di quella celebre questione,prima d'entrar egli

a dar la sua sentenza. Laonde quei due testi
,
checche sia del loro

valore intrinseco, non provano nulla al bisogno, ed e gran merce se

non provano anzi tutto 1' opposto.

4. Da una si accurata e felice sposizione della dottrina del Maria-

na non e meraviglia che il Cimenlo tragga poi le piu sbardellate

conseguenze, fino a dire non solo che il Mariana gitt6 nel suo libro

i semi della rivoluzione francese e della moderna anarchia, ma che

s'ei fosse vissuto nella fine del secolo passato, sarebbe stato il giu-

dice piu inesorabile di Luigi XVI
,

il presidente nato del tribunale

rivoluzionario. Ma se il Cimenlo avesse letto il Capo 5. del Libro

i. dove 1'Aut'ore espone il Discrimen Regis et Tyranni, non avreb-

be certamente osato mai uscire in si assurda iperbole : tanto e con-

trario il carattere del buon Luigi al nerissimo quadro che ivi si fa

d' un tiranno. Ne avrebbe osato mai chiamare il Mariana un semi-

natore di rivoluzioni, se avesse letto e inteso il capo seguente ove

si disputa quando e come sia lecito alia moltitudine 1' insorgere ed

opprimere il tiranno
5 giacche le condizioni e le limitazioni poste

dall' Autore sono tali e tante, che il caso di lecita ribellione ne di-

verrebbe rarissimo e quasi impossibile, ne certamente giustifiche-

rebbesi come lecita niuna delle moderne rivoluzioni d' Europa.

5. Ma lasciamo il Cimento e chi al par di lui ha il vezzo di giudicar

gli autori senza pur leggerli. E tornando al libro del Mariana, con

esso in mano vediamo di darne un' esatta contezza e di recare delle

sue dottrine un equo giudizio. Ma niuno creda di grazia che sia

qui nostro intento di fare una difesa di quell' autore e di vendica-

re per buone tutte le sue teorie politiche. Se dall' un lato 1'abbiam

difeso teste da chi 1' incolpa di esorbitanze gravissime che non gli
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caddero mai in pensiero, dall' altro non titubiamo punto a condan-

oarlo dove egli ha veramente fallito. Ed a ci'6 fare c' induce non solo

ii diritto sacrosanto della verita la quale non conosce accettazion di

persone e vuol essere anteposta ad ogni umano rispetto, ma F au-

torita eziandio di tale clie noi veneriamo altamente. Questi e il

P. Claudio Aquaviva ,
Generale della Compagnia di Gesu a quei

tempi, il quale appena ebbe contezza del libro pubblicato dal Ma-

riana in Ispagna e del pericolo di alcune temerarie dottrine ivi con-

tenute, subito lo proscrisse e comand6 che fosse purgato. E forse

oggidi non se ne vedrebbe piu un solo esemplare men che corretto,

se gli eretici d'allora, vedendo il buon giuoco che potrebbe lor fare,

Ron si fossero affrettati di ristamparlo e diffonderlo per ogni parte.

II che valga eziandio a mostrare quanto mal s'appongano quei che

attribuiscono a tutto 1' ordine dei Gesuiti gli errori del Mariana,

e peggio ancora quei che amplificando cotesti suoi errori non solo

Re fanno un carico a tutti i suoi confratelli d'allora, ma li rimpro-

verano oggidi anche a noi, recandoci a colpa che le nostre dottrine

in politica discordino dalle sue.

6. Venendo dunqtie all' opera De Rege et Regis Inslitulione, ella

dividesi in tre libri. Nel primo si discorre dell'origine, della natura

e dei limiti della potesta regia in generale-, il secondo poi e il terzo

trattano specialmente dell' educazione del Principe e del modo di

ben governare lo stato e contengono savissimi insegnamenti di po-

litica pratica illustrati dall' autore di nobili esempii tratti in gran

parte dalla storia patria. Di questi due ultimi libri non ci accade dir

altro, perche le teorie politiche dell' autore trovansi tutteesposte e

trattate ex professo nel primo libro, del quale soltanto a noi im-

porta percio di ragionare.

Questo libro ha dieci capi e nella breve analisi che ne soggiun-

giamo e nei tratli piu importanti che ne allegheremo, il lettore po.-

tra giudicare per se medesimo qual sia il tenor genuine delle dot-

trine politiche del Mariana. Nel primo capo egU espone storicamente

1' origiiie della societa e con essa del principato ,
e narra come le

iamiglie governate dall' autorita paterna vivessero prima indipen-
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denti e sparse, ma poi, mal sopperendo ciascuna ai bisogni della

vita e alia difesa dai prepotenti, stringessero mutue alleanze e sce-

gliessero un capo che a comun bene le reggesse *. E con ci6 elle

adempirono I' intento del Creatore il quale volendo che gli uomini

vivessero in societa ,
diede ioro il poterlo mediante la favella, e

spronolli a volerlo con due potentissimi impulsi ,
1' amore e il bi-

sogno
2

.

7. 11 Mariana adunque ripete da Dio 1' origine suprema d'ogni so-

cieta e d' ogni autorita sociale, ma nello spiegare il fatto umano di

quest' origine par che non ricqnosca altra maniera d' associazione

che la volontaria fatta per mutuo consenso, ne altra origine del

principato fuorche 1'elezione dei capi delle famiglie associantisi.

Perci6 dei tre modi in cui, come abbiamo piu volte divisato
, puo

avvenire che si formi in concrete una societa nascente e vi si deter-

mini il possessore legittimo dell' autorita suprema, cioe per un fat-

to nalurale, o per un drillo prevalenle, o per un consenso volonta-

rio, 1'A. sembra ammettere solamente 1' ultimo. Ora questa esclusi-

vita, questo supporre che in ogni caso il Principe abbia ricevuto il

suo potere dalla moltitudine e 1'errore fondamentale del Mariana,

da cui traggono logicamente origine le erronee conseguenze che or

ora vedremo. Di quest' errore pero non si vuol fargliene uno special

carico, giacche e quello stesso che abbiam ripreso in altri ed era

comune tra i pubblicisti d'allora, i quali dall' astratta eguaglianza

1 Muluo se cum aliis societatis foederc constringere et ad unum aliquem

iustitia fideque praestantem respicere coeperunt, cuius praesidio domctticas ex-

Urnasque iniurias prohiberent, aequitate constituenda summos cuminfimis at-

que cum his medios aeqitabili devinctos iure retinerent. Hinc urbani coetus pri-

mum, regiaque maiestas orta est, quae non divitiis et ambitu, sed moderatione,

innocentia perspectaque virtute olim obtinebatur. De Rege et Regis Inslitutione.

Moguntiae 1605. L. I, pag. 16.

2 Quibus sermonis facultatem dederat ut congregari possent, animi scnsus

et consilia aperire invicem (quod ipsum amoris magnum incitamentum est ),

eosdem ut vellent, ac vero necessario facerent, multarum rerum indigos, multis

periculis malisque obnoxios procreavit. Ivi pag. 14.
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degli uomini usavano d'inferire in concrete la origine democratica

di tutte.le societa.

8. II capo secondo e volto a provare che il governo d'un solo e da

prefer! rsi al governo di molti, e porta scritta nel titolo la tesi: Unum

reipublicae praeesse quam plures praestantius est. Ma prima d' en-

trar nella tesi 1' A, continuando la storia del capo antecedente, es-

pone gli svolgimenti e i progressi della potesta regia: com'ella

dapprima bastasse da se ad ogni cosa, ma poi dall' un lato 1' iniqui-

ta de' Principi e dall' altro 1' oltracotanza de' sudditi rendessero ne-

cessarie le leggi, delle quali col crescere del tempo e della malizia

il numero s' accrebbe di tanto, ut iamnon minus legibus quam vitiis

laboremus (
sentenza ai di nostri piu che mai verissima ), leguleio-

rum slabulis repurgandi& nullius Berculis vires el induslria suffi-

cianl i; e segue a dire come si dilatassero gl' imperi colle conqui-

ste mosse per lo piu da iniquo spirito d' ambizione e di cupidigia ;

sicche quei celebri conquistatori dell'antichita coll' assorbirsi tanti

regni, non monslra domuisse, sublata per terras lyrannide, non vi-

fia, ut videri volcbanl, depulisse, sed praedatoriam exercuisse videan-

(ur, tametsi vulgi opinione immensis laudibus celebrentur et gloria.

Propone quindi la celebre quistione, qual sia 1' ottima delle forme

di governo, se la monarchica, o raristocratica, o la popolare. E re-

call i soliti argomenti dall' una parte per la monarchia e dall' altra

per la poliarchia in genere, ne libra quinci e quindi i momenti che

a lui sembrano poco meno che ugualissimi, e si risolve alfine per

la monarchia
;
la quale benche in alcuni casi per avventura non sia,

generalmente per6 suol riuscire la piu abile ed efficace forma di

buon governo. Ma perche riesca ottima, vuol essere temperata e

condotta dal consiglio de' savii : Verum ila unius principatum, con-

ehiude 1' A., praeferendum iudicamus, si optimos quosque cives in

consilium adhibeat, alque senatu convocato ex eorum senlentia res

publics et private administret 2. Notisi per6 ,
che questo tempe-

ramento e bensi richiesto dal Mariana, come utile all' ottima ma-

i L. c. pag. 19. 2 Ivi pag. 20.
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narchia, ma non gia come assolutamente necessario a guisa di con-

dizione sine qua non di ogni monarchia legittima, secondo che al-

tri frantendendolo scrisse 1. II che appare chiarissimo dal contesto

dove 1' A. adduce le ragioni della sua sentenza, le quali sono tutte

ragioni di utilita anzi che di necessita assoluta.

9. Seguono due capitoli intorno alia successione del Principato,

dei quali abbiamo gia esposto piu sopra il contenuto. Qui ne rile-

veremo soltanto alcune sentenze utili a vie meglio comprendere le

dottrinedeir A., il quale si mostra gelosissimo della pace pubblica,

e perci6 non che istigare a rivoluzioni democratiche, condanna anzi

quei rivolgimenti stessi che mirassero a favorire giustamente la

monarchia, semprecho avessero un po' del violento. Laonde dopo

aver di bel nuovo magnificata 1'eccellenza del governo monarchico,

temendo non forse taluno credesse lecito di correre a rovesciar le

altre forme di reggimento per surrogarvi quell' ottima, soggiunge

subito : Debet quidem vir prudens meminisse lemporum el reipubli-

cae in qua natus est, neque novarum rerum studio incitari : meliora

tantum voto expetere, atque cogitare vix imperia et respublicas nisi

in peius mulari. Si lamen oplio delur, si hominum et reipublicae, in

qua vivit, conditio patiatur,praestanlissimam reipublicae formampro

writi parte fundabit, modo sine motu tumultitque, ad unius imperium

direclam, unius constrictam potestate 2. Per questo medesimo zelo di

pace egli s'inchina ad anteporre alia monarchia elettiva, troppo sog-

getta a tempestose convulsion! ne'comizii, T ereditaria : Ad domesti-

cam tranquillilalem retinendam nulla commodior est ratio, quam le-

ge successore designato, ne studiis populorum aul cupidilali Princi-

purn locus sit , sublata omni contentions facilitate. Sic commodiits

fore coyitabam haereditarium e*se principatum 3. Per questo vuole

che 1'ordine della successione al trono nella famiglia regnante sia sta-

bilito con legge, ne, quoad fieri possit, studiis populi locus relinqua-

tur, unde publica tranquillitas perturbetur, cuius prima cura esse

1 Cimento Anno secondo. Seconda Serie. Vol. IV, pag. 375.

2 L. c. pag. 28. 3 Ivi pag. 34.
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debet 1
. E questa legge, perche sia stabilissima, non deve essere fatta

dal monarca ne restare in sun balia, ma e il farla e il mutarla deve

dipendere dall' intiera repubblica. Leges successions mutare non eius

(Regis ) sed reipublicae est, quae imperiuni dedit Us legibus conslri-

ctum 2
. E poco dopo: Leges, quibus constricla est successio

,
mvs-

lare nernini licet sine populi voluntate a quo pendent iura regnan-

di 3
. II quale ultimo tratto che attribuisce al popolo la sovranita pri-

mitiva e con essa il diritto di far le leggi fondamentali e piu impor-

tant! dello Stato, e conseguenza legittima, come ognun vede, della

dottrina dall'A. esposta nel primo capo intorno all'origine della so-

cieta, ed e falsa perci6, come la sua premessa, in quamo che e escli>-

siva, negando implicitamente che il Principe possa aver mai ricevu-

to il suo potere altrimenti che dal popolare consenso. Ma di cio ri-

tornera fra poco il discorso.

10. Alia questione della successione tien dietro nei tre capi se-

guenti 1' altra si famosa dei tiranni e del tirannicidio
;
ed egli e qui

dove il Mariana professa quelle dottrine, che gli suscitarono contro

tante ire e condanne e diedero al suo nome la sinistra celebrita di

cui gode. Noi le esporremo candidamente
,
e non ci e d' uopo pre-

mettere che le riproviamo, perche essendo elle il frutto d'un falso

principio, nella condanna che di questo abbiam recata piu sopra gia

le abbiamo anticipatamente sentenziate.

Incomincia 1'A. nel capo V intitolato Discrimen Regis et Tgran,-

ni
,
dal rammemorare la solita distinzione delle tre forme princi-

pal! di buon governo, cioe la monarchia, Y aristocrazia e la repub-

blica propriamente detta, quae turn exislit
,
die' egli, cum universi

populares imperii parlicipes sunt, eo temperamenlo , ut maiores ho-

nores et magislratus melioribus commendenlur^ minores aliis, ut cu-

iusque dignitas aut meritum est -*. A queste si oppongono tre forme

contrarie di governo reo
,
le quali altro non sono che il degenera-

mento e V abuso delle prime ,
e sono rispettivamente la tirannide ,

Voligarchia e la democrazia il cui nome suona malissimo all'A., per-

i L. c. pag. 35. 2 Ivi pag. 36. 3 Ivi pag. 38. 4 Ivi pag. 43*
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che in essa honos promiscue atque sine deleclu maioribus, minoribus,

mediis communicatur : quae magna perversio est
.,

velle comparare

quos natura sen vis altior fecerat inaequdles. Ma pessima tra queste

e la tirannide; e qui entra 1'A. a fame una orribil pittura, descri-

vendo dall'una parte le virtu e i pregi d' un ottimo Re, e contrap-

ponendogli dall' altra il tiranno con tutto lo spaventoso corteggio

de'suoi vizii, de'suoi satelliti e delle sue atrocita; empio contro Dio,

disprezzatore e persecutore della religione, superbo, ingiusto, cru-

dele coi sudditi, rotto ad ogni libidine, sfrenato da ogni legge, ne-

mico d' ogni virtu, tale insomma che maximum potentiam in libi-

dinis infinitae licentia atque fruclu consliluit
,
nullum scdus sibi de-

decori fore putat , nullum est tantum /'acinus quod non aggredia-

tur... nullumque est probri genus quod non in omni vita suscipiat
*

.

Con tai costumi abusando a pubblico danno della potesta suprema,

usurpata sovente per violenza o per frode
, egli empie il regno di

calamita e di terrore
;
invece di curare il ben comune

,
id agit ut

dves omnibus mails oppressi miserritnam vitam agant 2
;
e divenuto

il piu fiero nemico della societa in cui regna ,
la spinge a funestis-

sima rovina.

Tale essendo il tiranno (e il lettore sel tenga bene a mente), pas-

sa il Mariana nel capo VI a discutere : An tyrannum opprimere fas

sit ; e dopo addotti al solito gli argomenti del pro e del contra, ecco

in breve la sentenza a cui egli si attiene. Se si tratta d' un tiranno

d' occupazione cbe abbia invaso con ingiusta forza il trono, allora,

die' egli ,
e comun parere dei filosofi e dei teologi ,

eum perimi a

quocumque , vita et principatu spoliari posse , cum hostis publicus

sit 3. Ma se il Principe e legittimo ed e tiranno solamente per abu-

so di potere, si vuol procedere in tal caso con assai piu riguardo e

considerazione. In primo luogo se ne debbono tollerare i vizii e le

prepotenze , per quanto e possibile ; giacche lo scuoterne il giogo

pud riuscire sovente a sconquassi e rovine sociali assai piu fune-

ste che non e il male della sua tirannide. Ma se egli prorompesse

1 L. c. pag. 44. 2 Ivi pag. 51. 3 Ivi pag. 58.

Serie II, vol. XII. 4
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infine ad intollerabili eccessi, e se niuna via piu mite di persuasion!

e rimostranzs bastasse a correggerlo, allora, se la hazione pud ra-

dunarsi in generale assemblea ,
lo giudichi di comune consenso e

pronunzi contro a lui come a nemico pubblico Testrema condanna
5

per eseguir la quale ,
non solo ella potra fare e sostenere contro al

tiranno la guerra che ne avvampera, e spogliarlo coll'armi in mano

del regno e della vita
,
ma sara lecito eziandio a qualunque privato

d' ucciderlo con aperta violenza o a tradimerito. Che se
, come il

caso puo facilmente darsi
,
non fosse possibile ai cittadini il radu-

narsi in assemblea e il giudicare solennemente il tiranno, ancbe al-

lora, purche il voto pubblico sia abbastanza manifesto, dovra sti-

marsi il Principe egualmente soggetto a mortale sentenza, eper6 qui

volis publids favens eum perimere tentarit, haudquaquam inique mm
fecisse existimabo *.

Tal e in tutta la sua crudezza la sentenza del Mariana intorno

al diritto dei popoli oppressi di sollevarsi e guerreggiare contro i

Principi loro oppressor!. Egli la esprime per6, non senza qualche

dubitazione e peritanza, soggiungendo in fine : Haec nostra senten-

tia est a sincero animo certe profecta ,
in qua ,

cum fatti possim ut

humanus
,
si quis meliora attulerit , gratias habeam 2. E nel capo

seguente : An liceat tyrannum veneno occidere , la limita alquanto

non gia riguardo alia sostanza dell'uccidereil tiranno, ma riguardo

al modo
,
escludendo come illecite tutte quelle guise di uccisione

,

nelle quali egli fosse costretto di essere a se medesimo ministro
,

conscio o no poco importa ,
della propria morte

,
come sarebbe il

fargli ber veleno-, e ci6 perche egli e cosa iniqua e crudelta troppo

ripugnante alia natura umana
,
non che alia cristiana mitezza

,
il

costringere cbiccbessia a farsi autore o stromento ancorche cieco

della propria distruzione.

H . Ora tutta questa dottrina del tirannicidio e certamente altret-

tanto falsa che funesta
,
sia perche si fonda sulla rea e fallacissima

base dell' universaleggiare che 1' A. ha fatto 1' origine democratica

i L. c. pag. 60. 2 hi pag. 63.
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dell'autorita regia, sia perche, posta eziandio questa origine , vi si

concede ai cittadini una licenza soverchia contro la vita del Prin-

cipi. Soverchia in primo luogo, perche, dopo aver detto che la so-

cieta fa guerra al tiranno, si permette ai privati ci6 che in ogni al-

tra guerra e giudicato illecito, 1' assassinare privatamente fuor del-

1' azione guerresca ;
e in secondo luogo , perche ,

dove 1' assemblea

del popolo non possa radunarsi a giudicare il Principe ,
si fa lecito

nondimeno a ogni privato d'ucciderlo benche non giudicato ne con-

dannato da verun tribunale competente ,
se pure il Mariana non

tien per tale il criterio dell' opinion pubblica da lui richiesta a le-

gittiraare in questo caso il tirannicidio. Ma chi non sa quanto sia

vago , ambiguo e fallace cotal criterio
,
e quanto sia difficile il sin-

cerarlo in guisa che veramente rappresenti ed esprima il voto uni-

versale della nazione, ed impossibile che acquisti mai valore giu-

ridico e autorita suprema di giudice in si gran causa? Certo se il

Mariana vedesse in qual modo all' eta nostra si fa e si guida e si

esalta 1' opinion pubblica . non cadrebbe piu nel gravissimo errore

di mettere in poter di lei la vita de' tiranni o di chicchessia. Anzi

egli dubiterebbe assai di affidarla eziandio a quelle assemblee po-

polari da lui invocate, se conoscesse come si governino oggidl in

parecchie di cotali assemblee i partiti e le cause, e come la nazione

vi sia non gia rappresentata e regnante , ma delusa e schernita ed

oppressa e sacrificata alle passioni di pochi prepotenti , peggiori

d'ogni tiranno.

12. Ad ogni rnodo, anche ai tempi del Mariana, lo sfrenato arbitrio

ch' egli concede ai sudditi contro la vita dei despoti fu errore gra-

vissimo
,
ma

, avvertasi bene
,
fu errore specialmente proprio di lui

solo , sul quale percio deve pesarne tutta la condanna. Infatti qui

egli non solamente si dilunga, ma si separa affatto dalla massima e

{Mil uobil parte degli scolasticL Egli e vero che questi ,
come di-

cemmo fin dal principio, ammettevano anch' essi
,
mal inferendola

da una premessa vera ,
la origine essenzialmente democratica del-

1' autorita, ci6 che e la fallacia fondamentale del Mariana; ma nello

svolgere tal principio , oltreche non trascorsero , com' egli ,
ad

illazioni esagerate e false
,
ne temperarono inoltre le conseguenze
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naturalmente~ree per mezzo d' altri principii savissimi, ai quali il

Mariana non fa punto ricorso. Cos!
, per dime sol questo , gli sco-

lastici distinsero sempre, e con gran ragione, nella causa dei sudditi

un popolo cattolico da un popolo infedele, esigendo dal primo che

in un punto ,
ov' e si facile alle passioni il sedurlo

,
non inoltri un

passo senza udire il consiglio di chi e padre comune cosi dei popoli

come dei sovrani. La qual condizione ognun vede a qual sapien-

tissimo arbitrato confidava le briglie di quei corsieri ferocissimi

che sono le passioni della moltitudine. E se un tal freno non si

trova nella pura societa naturale non informata dal Cristianesimo
,

questo lungi dall' essere un vero inconveniente nella loro teoria
,
e

anzi con tutto il sistema perfettamente armonizzato : essendo ra-

gionevolissimo che sotto 1' impero della corrotta natura le sguinza-

gliate passioni corrompano e rendano poco men che impossibile

1'universal costanza nell'ordine sociale; e che per 1' opposto, risto-

rata quella natural corruzione dal Redentore, divenga capace di

presentare un tipo di societa perfettamente ordinata per 1' inter-

venimento del Vicario del Dio Redentore. Ora di tutto questo il

Mariana non facendo pur motto, mostra anche solo con cio com' ei

si diparta in questa gravissima questione dalla dottrina degli altri

scolastici.

13. Non fara quindi niuna meraviglia che il suo libro appena u-

scito nel 1598 alia pubblica luce levasse tosto per le sue temerarie

novita grave scandalo
,
che dai Gesuiti di Francia (nella quale fresca

ancora di guerre civili e di regicidii questo scandalo era di maggior

pericolo) e nominatamente dal P. Richeome Provinciale di Guienna

venisse perci6 denunziato a Roma
;
e che quivi il P. Claudio Aqua-

viva Generate della Compagnia lo fulminasse di gravissima con-

danna, soffocando cosi appena nata la rea dottrina. Di che si vede

con quanta ragione il Cimenlo la enumeri tra le deltrine dei gesuili

del secolo XVI
,
e rinfacci a noi di tralignare dai nostri maggiori

perche non pure non la difendiamo, ma anzi la condanniamo alta-

mente nei moderni scrittori : quasi che a noi corresse 1' obbligo o

calesse assai di difendere per infallibili tutte le dottrine insegnate

da qualsiasi de' nostri scrittori, e dovessimo, per non trahgnare dai
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nostri padri ,
metterci in aperta opposizione colla sentenza d' un

nostro Generale riverita e seguitata da tutti i Gesuiti di quei secolo

e de' seguenti, piuttosto che condannare con essi le temerita d'un

private. Che se non dubitammo di dipartirci dal Suarez e da altri

sommi dove ci parvero scostarsi alcun poco dal vero
,
molto meno

pu6 sembrarci duro il condannare un Mariana il quale in magistero

di politica filosofia loro e di tanto inferiore.

14. Per6 nel condannare come falsa e perniciosa la dottrina del

Mariana intorno al tirannicidio, si deve nondimeno concedere ch' el-

la e assai men rea di certe teorie anarchiche messe in voga da un

secolo in qua, le quali attribuendo al solo popolo ogni potere ban

dato in balia de' suoi capricci ogni cosa e ban partorito gli orrori

delle moderne rivoluzioni
5
ne queste certamente potrebbero mai

trovare nelle dottrine del Mariana la loro difesa. Infatti ricordisi, di

grazia, il lettore tulte le condizioni
,
le cautele

,
i riguardi cb' egli

esige per legittimare il caso d' una ribellione al Principe, e poi giu-

dichi se tal caso non e piuttosto un mero possibile ,
cbe una realta

storica avvenuta ai tempi nostri o almeno facile ad avvenire. Dove

in primo luogo troverassi un mostro di tiranno, qual ei ce lo dipin-

ge? dove un popolo, cbe gema sotto il peso di tanta oppressione che

moralmente non possa tollerarsi? e posto che vi sia
,
non puo egli

redimersene in altra guisa con modi men violent! e forse piu efh'ca-

ci? Ha egli ben librato i pericoli dell' impresa, accertandosi che la

sollevazione non sia per attirar sulla patria mali peggiori. della ti-

rannide? E dato ancora tutto questo, evvi egli finalmente il voto

unanime del popolo ,
cioe di tutti quei cittadini a cui

,
secondo il

Mariana
, appartiene in ultimo risolvimento la sovranita? e se vi e,

fu egli reso manifesto o con forma solenne di pubblica sentenza o

almeno con non dubbii segni di universale riprovazione ? Imperoc-

che, quando mancasse un solo di tutti questi requisiti, la ribellione

cesserebbe d'essere lecita pel Mariana stesso, che la condannerebbe

in virtu de' suoi principii ,
come delitto gravissimo di fellonia.

Veggano dunque quei che si armano della sua autorita per difen-

dere il preteso diritto di rivoluzione
,

se loro giova di acconciarsi

con lui a tai patti.
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15. A noi frattanto , per adeguatamente spiegare le sue dottrine

sociali, rimangono ad esporre i tre ultimi capi del primo libro, nei

quali 1'A. attende soprattutto a fermare i limiti della potenza regia,

ed a predicare ai Principi la moderazione. Nel capo 8. tratta la

questione: Reipublicae an Regis maior potestas sit, questione ,
co-

rn' egli stesso la chiama
, grave , molteplice ,

intricata e tanto piu

difficile perche ancor non trattata da veruno
,

e in cui comunque

dcidasi , sempre si corre rischio o di parere adulatore dei Re
,
o

temerario offensore de' lor diritti. E questa malagevolezza ch' egli

accusa nel soggetto fin dall' esordio
, ben si sente poi in tutto il

progresso della trattazione
,
dove si trovano le idee vaghe ,

mal

definite e mal distinte, le opinion! incerte e titubanti
,
e le formole

ambigue talvolta ed oscure. Cio non ostante la somma della sua dot-

trina pud ridursi a un dipresso ai seguenti capi.

Benche nel costituire e nel definire di fatto i poteri regi ,
il caso

e 1' impeto abbiano avuto sovente la maggior parte, siccome perd

in diritto la potesta regia, me auctore a civibus orlum habet 1, cosi

i cittadini nel conferirla al Principe, volendo far con saviezza
,
la

limiteranno con leggi e sanzioni
,
affinche ella mai non esorbiti e

trascenda a danno de' sudditi tralignando in tiraimide, e dove tra-

scendesse, correranno a stringerle il freno. In tal caso e nei regni

cosi costituiti, egli e manifesto maiorem reipublicae quam regum

auctoritatem esse 2. Negli altri regni la cosa precede assai meno

limpida, e le opinioni de' savii grandemente discordano. I piu attri-

buiscono bensi al Re autorita plena e suprema in tutti gli affari di

governo politico e civile, far leggi, dichiarar guerra , amministrar

giustizia ecc. e gli danno maggioranza assoluta sopra i singoli citta-

dini e i singoli loro ordini e partimenti, ma se 1' intiera nazione per

se o per mezzo de' suoi primarii personaggi scelti da tutti gli ordini

a rappresentarla si ragunasse in assemblea
,
e facesse di comune

consenso decreti, vogliono che il Principe siatenuto come inferiore

ad ubbidirla. Alcuni per contrario fanno il Monarca sovrano asso-

luto, talmente che la sua autorita prevalga sempre a quella ezian-

1 L. c. pag. 69. 2 Ivi pag. 70.
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dio dell' 'intiera nazione. Ma ci6 non piace all' A.
,
e benche am-

metta cotal essere di fatto il governo presso alcuni popoli, egli lo

disapprova percbe troppo facile a degenerare in tirannico e proprio

di genti barbare anziche di nazioni incivilite. Per queste, die' egli ,

la migliore e piu conveniente forma di monarcbia vuol essere tem-

perata a un dipresso in questa guisa. II Re comandi assoluto in tutto

ci6, cbe per consuetudine, per istituto o per legge determinata fu

messo in sua balia, per esempio far la guerra, amministrar la giu-

stizia, erear capitani e magistral! ecc. ne in ci6 sia lecito a cbic-

chessia de' cittadini, anzi nemmeno all' intiera nazione di resister-

gli o di sindacarlo. In altre cose pero, come impor tributi, abroga-

re o mutar leggi e quelle soprattutto cbe riguardano la successione

del trono
,

e in altri capi somiglianti di gravissima importanza ,

riserbati per nazionale usanza al voto universale de' cittadini, 1'au-

torita della nazione, purcbe (avvertasi bene) tutta cospiri inun sol

parere, prevalga a quella del Principe, il quale ancora potra essere

da lei frenato e punito nel caso di manifesta tirannia. Ma non po-

trebbe forse la nazione spogliarsi anche di questo diritto e dare al

Re interissima balia di se medesima ? A tal domanda
,
non istaro

gran fatto a contendere, risponde 1' A., pel si o pel no, purcbe mi

si consenta cbe la nazione opererebbe con imprudenza nel dare
,
e

il Principe con temerita nelricevere una tanto assoluta signoria, at-

teso il troppo riscbio cb' ella correrebbe di fmire in tirannide.

16. Ottimo dunque fra tutti i govern! monarcbici e il temperate,

anzi il governo allora solo e veramente regio, quando intra modestiae

el mediocrilalis fines se continent : excessu potestalis, quam impru-

denles in dies augere satagunt ,
minuitur penilusque corrumpitur 1

.

E qui il Mariana entra in un gran panegirico della moderazione, e

lo prosegue nei capi seguenti, inculcando qui con piu forza quel

che per tutto il libro va predicando ad ogni tratto ai Principi, quan-

to cioe loro importi e giovi il regnare con mitezza
,

il non lasciarsi

inebriare dalle grandezze, ne sedurre dagli adulatori, peste eterna

delle corti, a far abuso della potenza loro data a bene pubblico ;
non

i L. c. pag. 74.
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essere gia eglino sciolti da ogni legge, ma oltre le natural! e le di-

vine dover essi rispettare tutte le leggi patrie, e precedere a tutti

coll' esempio nell' osservarle
;

il far altrimenti usando modi tiran-

nici essere la piu certa rovina delle dinastie e dei troni ecc. ecc.

Venendo poi nell' ultimo capo a parlare in ispecie della religione ,

non solo vieta al Principe di governarla a suo talento o di usurparsi

in veruna guisa il potere proprio del sacerdozio, ma gli ricorda

1'obbligo gravissimo ch'egli ha di ubbidire all' autorita della Chiesa,

e di farla rispettare ne'suoi stati, facendone osservarele leggi, ono-

randone i ministri, proteggendone i diritti e tutelandone le proprie-

ta, il violar le quali, oltre 1' essere delitto di sacrilegio, non valse mai,

die' egli, ad arriccbire lo stato, ma piuttosto ad impoverirlo, quasi

contactu rerum sacrarum consumplis eliam regiis vectigdlibus *.

17. Tal 6 la sostanza delle dottrine politiche del Mariana, le quali

noi siam venuti finqui fedelmente rappresentando colle sentenze me-

desime dell' A. allegate nel loro testo originale ovvero tradotte alia

lettera o compendiate. Da queste puo adesso il lettore formarsi un

retto giudizio di questo scrittore, e delle sue teorie
,
note a molti

per fama, a pochissimi per veduta, e perci6 il piu delle volte falsate

or dalla passione demagogica di cbi vorrebbe trovar in lui un pa-

negirista e un corifeo di rivoluzioni, or dalla bile antigesuitica di

cbi volendo infamar tutto un Ordine eogli errori d' un solo suo

inembro, spera d'averne tanto miglior giuoco quanto piu sara riu-

scito ad esagerarli. E il giudizio del lettore ci giova credere che

non discordera gran fatto da quello che in sul conchiudere qui a

maniera d' epilogo noi soggiungeremo.

18. 11 Mariana adunque, a parer nostro, ha certamente errato in

piu d' un punto rilevantissimo della scienza sociale. E il suo errore

capitale, da cui dipendono quasi tutti gli altri, consiste, come gia

abbiam detto, nel dare a tutte le monarchic un'origine democratica,

non riconoscendo nei Re autorita legittima altrimenti che in virtii

del primitive consenso dato dai cittadini associantisi, i quali percid

nell' investire il Principe de' suoi poteri han potuto limitarli come lop

1 L. c. pag. 97
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piacque,riserbando a se certi diritti di sovranita e quello soprattutto

di correggere il Principe quando abusasse dell' autorita commessa-

gli. Ora die ci6 sia vero della politica costituzione di certi popoli

non pu6 negarsi $
ma il fame un principio universale e necessario

d' ogni legittimo principato ,
assumendo percio, che la sovranita

sociale risieda essenzialmente nel consenso de' cittadini. ella e dot-

trina falsa e funesta, da noi gia piu volte condannala e confutata.

19. Ma gli errori del Mariana non solamente sono assai lontani da

quegli eccessi mostruosi di anarchiche opinioni, che alcuni soglio-

no attribuirgli ,
ma ammettono ben anche piu d' una scusa che ne

attenua di non poco la reita intrinseca. In primo luogo le sue dot-

trine egli le tolse, quanto alia lor base fondamentale, dall'insegna-

mento allora usato nelle scuole
,

nelle quali per altro le question!

sociali poco trattavansi e quel poco senza tante cautele e sottigliez-

ze, quante poi ne impose la trista esperienza delle rivoluzioni. Di

piu queste dottrine medesime egli le insegna non senza qualche ti-

tubanza e dubbiezza, piu come probabili che come certe; e se nel-

1' esporle trascorre talvolta a formole troppo audaci
, queste si de-

vono attribuire all' oratorio e libero modo del suo scrivere anziche

pesare a rigor di lettera. Ma la scusa precipua de' suoi errori sta

nella ragion dei tempi e delle condizioni di quel mondo politico in

cui e per cui egli scrisse.

Nel secolo del Mariana, che visse dal 1537 al 1624, e nella Spa-

gna soprattutto dov' egli nacque e passo quasi tutta la sua lunga

vita, gli spiriti erano volti a tutt' altro che a pensieri di ribellione.

Se v' era allora qualche vizio o sconcerto nella macchina sociale,

questo non era dalla parte del popolo che pendesse a sregolata li-

herta, ma piuttosto dalla parte dei regnanti, che saliti a potere piu

che mai grandissimo facilmente erano tentatrd' abusarne. Quindi

e che il Mariana nel suo libro mentre dall' un lato jsembra poco o

nulla darsi pensiero di rivoluzioni ne' sudditi
,
come di pericolo

troppo lontano, dall' altro canto si mostra tutto sollecito e inteso

a moderare il Principe, temendo quasi ad ogni tratto che non gli

trascorra in prepotenze ;
e non rifina mai d' inculcargli la mansue-

tudine e la dolcezza
, di ricordardi i limiti della sua autorila

,
di
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cautelarlo contro le bugiarde seduzioni degli adulator!
,
e di met-

tergli in orrore altissimo la tirannia. E qui notisi bene che il libro

del Mariana non e indirizzato al popolo ma al Principe ,
ondeche

tutto il male ch' ei dice de' tiranni non che mirar punto ad aizza-

re i sudditi contro i governanti, mira solo a mantener questi sulla

retta via della giustizia, e con ci6 ad allontanare sempre meglio o-

gni occasione o pericolo di civile perturbazione. Laonde
, per tal

rispetto, egli merita lode anzi che biasimo, e 1' intrepida liberta con

cui egli ,
nella Corte del piu potente monarca che allora fosse in

Europa, predica ed inveisce contro gli abusi del despotismo, gli do-

vrebbe conciliare stima di valoroso zelatore del ben pubblico piut-

tosto che infamia di demagogo temerario.

Ora se tale fu 1' intento dell' A., se tale la condizion de' suoi

tempi volgenti piu a tirannia che a democrazia, chi non vorra per-

donargli d' essere incautamente trascorso un poco oltre il dovere,

chi non lo scusera d' aver troppo favorite la seconda allora impo-

tente a nuocere
, per soverchio zelo di opporsi ai minacciosi pro-

gressi della prima? Che se egli vivesse ai di nostri e vedesse in che

ambasce e tenuto il mondo dalla febbre rivoluzionaria, certamente

non esiterebbe punto ed a correggere gli errori delle sue dottrine

ed a prendere con egual zelo e coraggio la difesa dei Principi con-

tro la sfrenata baldanza delle plebi ribelli, accorrendo cola dove il

presente bisogno della societa lo chiamerebbe. Imperocche la vir-

th civile di chi ama il ben pubblico deve essere non meno savia

che forte : come forte, ella non teme di levar alto la voce contro i

prepotent!, chiunque essi si siano, Principi o popoli-, e come savia,

ella adatta sempre i mezzi al fine
,
variandoli come richiedono le

circostanze e i tempi ,
salvi per6 sempre i diritti sacrosanti della

verita la quale 6 una ed immutabile. Ma il serbare sempre invio-

lata la verita in mezzo al conflitto procelloso di tanti elementi che

le fan guerra, non e gia cosa facile : ella non e dote di niun savio

e di niun' assemblea di savii, ma e priviiegio sovrumano esclusiva-

mente proprio di quella maestra sovrana di verita che Dio ha dato

agli uomini per guidarli sicuri fra le tenebre di questa vita rnorta-

le, cioe della Chiesa Cattolica.
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L' ufficial corazziere venia gagliardo pel viale del giardino squas-

sando la criniera che ondeggiavagli per le spalle, e dal fulgido

usbergo facendo guizzare una luce viva che percosse gli occhi delle

due donne. A primo aspetto moslrava sembianti alterati e foschi
;

poiche toltosi il barbazzale dell' elmo di sotto al mento cosi rialza-

to, batteagli colle squamme attraverso le gote e terminavagli fra

il naso e il labbro superior della bocca rilevando fieramente sopra

le gote accese, e per la concitazione de' passi di sudore bagnate.

Vista la Lida pararsegli innanzi fra le camelie in sull' entrata del

nicchione, senza dir motto la prese rapidamente attraverso, rimo-

vendola da quel varco, entr6 precipitoso, e balzato fra la tavola e

la panchetta scagliossi al collo della contessa Virginia ,
che diede

un grido acuto, e gitt6 le mani innanzi esterrefatta. Ma il fiero

Dragone strettosele guancia a guancia mugolava soffocato Mam-

ma, ah mamma mia ! ne poteva altro dire oppresso dal pianto e

dagli afietti.

La Contessa, a quell' apparizione improvvisa, a quell' abbraccia-

ta impetuosa, a quel sudore che le bagnava la guancia, a quel pian-

to che le scorreva pel collo, a quelle voci di singulto, riconosciuto

Ubaldo il figliuol suo, dopo lo slrillo. abbandonossi quasi svenuta
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e senza poter proferire parola sul collo dell' ardente giovine, e stet-

tero un pezzo cosi avviticchiati confondendo il respiro 1' uno nel-

1'altro, sinch& Ubaldo sollevata la faccia, sorriso amorosamente

alia madre e toltosi 1' elmo, le riprese la mano e baciolla con rive-

renza ed amore, dicendo Oh madre mia, come il cuore del vo-

stro Ubaldo tripudia di gioia in questo petto al sentirsi cosi vicino

al vostro ! Credevate voi forse ch' io v' avessi dimentico ! No, Mam-

ma. Cos! vi trovassi a lato la Lauretta e 1' Irene; ma vi veggo sola e

patita assai : papa dov' e egli ?

La Contessa mirava Ubaldo tacita, anelante, infocata, ne 1' udiva

ne rispondeagli : se non che la Lida, fattasi innanzi e stretta la ma-

no ad Ubaldo, gli disse Vostro padre e a Torino, e sta bene

Oh Lida! ripigli6 Ubaldo; oh quanto vi sono riconoscente dell'a-

michevole- compagnia che tenete a mia madre! II cielo vi renda

tutto il bene che le fate E cosi detto, e presa la Contessa sotto

il braccio Coraggio, Mamma, le disse, rizzatevi
,
e andiamo-

verso casa, che fra le altre belle cose il vostro Ubaldo ha fame. Sono

piu di vent' ore che non gusto boccon di pane : Lida, siate graziosa

di farmi lestamente ammannire un po'di pranzo, che mi scuscra la

cena E detto questo, s'avviarono verso il castello ch'era in capo al

giardino. Virginia moveva i passi.materialmente, e a quando a quan-

do senza dir verbo dava certe cotali strette al braccio d' Ubaldo
;

ed ei volgendosi, chinava amorosamente il capo verso il suo, e la ma-

dre gliappiccava un bacio, eguardavalo, e facea un sorriso convulsi-

vo, come se la non fosse punto in se.

Pervenuti a casa, e saliti alle camere della Contessa, posolla

quasi di peso sovra il sofa, e faceale mille tenerezze un po'soldate-

scheiutorno che la buona madre ricevea come una intronata. Intan-

to la Lida, ch' avea dato gli ordini per la cucina, risalita a Virginia-

cercavacon acque odorose ed aceto di ridestarla, mentre Ubaldo

guardavasi curiosamente intorno., quasi per risovvenirsi di cento

cose che vedeansi qui e la su per le tavole e appese per le paretL

Costi era il suo ritratto
all'acquerello, appresso quel dell' Irene, dal-

I altro lato quello di Lauretta che la buona madre teneasi sempre
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innanzi sul tavolino. Cola gli fugge 1' occhio, e s' accorge che la

mamma, lasciato il suo calamaio d' argento sul cassettone avea li il

calamaio d' osso ch' egli usava nel suo studiolo
;
cosi il cartoncino

del guardafogli era pure il suo, e qui e cola v' erano ancora i bam-

bocci ch' egli v' avea scombiccherato, e gli sgorbi e le tacche del

temperino fattevi mentre studiava sbadigliando la lezione. Sopra

certi buffetti vedea schierate ancora alcune figurine, che serviangli

di balocco quand'era piccino, onde corso alia madre e datole un ba-

cione sonoro Mamma, grid6, vedete qui cotesto vostro bambo-

linaccio tutto intero, dove a que' miei trastulli a chi manca una gam-

ba a chi un braccio : T uno e snasato e T altro senza capo; e in cio

io li rassomiglio appuntino poiche son divenuto uno scapato che

non ritrae piu dal vostro Balduccio tutto senno d' una volta: ora

sono soldato dai capelli alle piante, dall'elmo alia corazza, dagli

spallacci alia tromba degli stivali

La povera Contessa; la quale cominciava a risentirsi di quel'pri-

mo sbalordimento, disse Figliuolo mio, tu scherzi di cotesta mia

fantasia, d' aver qui e cola raccattato fra le ciarpe i tuoi giocherelli,

ma tu non sai che sia 1' amor di madre e come nulla e picciolo e

inetto di ci6 che pasce questo santo amore, e lonutrica ed inga-

gliarda: apri quel cassettino e vedrai altro

Ed Ubaldo apertolo il vide pieno di ninnoli e gingilli della sua

prima puerizia, sino a'suoi cartolari delle prime aste, dei primial-

fabeti e delle prime prove: sino agli speroncini e agli scudiscetti

quando il cocchiere ponealo da pargoletto di sei anni a cavallo per

fargli fare il giro del cortile tenendolo a mano alia vista della mam-

ma che rideane dal poggiolo.

Poco stante entr6 la Giulia, entrarono le donne di guardaroba,

le quali detto alia Contessa Perdoni, Eccelleriza, ma proprio non

ci potemmo conlenere e corse ad Ubaldo chi gli baciava la ma-

no, chi guardavalo e piangeva; mentre la Giulia
(
lasciando poscia

all'altre il fargli attorno le meraviglie del come grande! del come

forte! del come bello!) col suo fazzoletto bianco gli toglieva la

polvere dalle squamme degli spallini, e dairilie\i della corazza
j gli
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ravviava e scoteala coda dell'elmo. Ma fra cotesti indugi, venuto

il credenziere Signer Contino, e in tavola Ubaldo slacciossi

1' elmo e gittollo sol sofa: comincio a sfibbiarsi la corazza
,
ma la

Giulia, corsa colle mani alle coreggine, trassele degli ardiglioni;

1' uomo prese la sehiena ed essa il torace e avutolo in mano grid6

Ehimei, che peso! come fa a portar tanto ferro addosso? miseri-

cordia! senta signora Lida. Eh, chenegozio?

Ubaldo siede a una tavoletta soldatescamente, e trangugia e cion-

ca, e sta con una gamba sotto la tovaglia e 1' altra gittata fuor del-

la tavola, col gomito sinistro fitto accosto le bottiglie: la Contessa

guardavalo quasi paurosa di quel suo fare alia grossa e come si veg-

gon dipinte ne'quadri fiamminghi le taverne co'beoni a desco. Man-

giava e parlava ;
la Contessa versogli il primo bicchiere, cbe prese,

senza ringraziarla, colla mano sinistra, e avva!16 in un fiato senza

alzar il gomito e tenendo colla man diritta un gran tocco di vitel-

la sulla forchetta e strappandolo coi denti. Venuto un polio arrosto,

la Contessa per materna tenerezza volea tagliarglielo Non ac-

cade, mamma, le disse: a campo quando mangiamo le galline ruba-

te ai villani, facciamo cosi E squarciatolo colle mani, se ne pose

un quarto intero alia bocca, e scosciollo in un ultimo.

Eli che appetito, mamma! Altro che trinciare! noi scalchia-

mo sul campo a questa foggia. Lida, un bicchiere di bordo. Brava:

cosi. E tu, Giulia, che hai in quella bottiglia?

Ho il sciampagna pel tine del pranzo.

Pel fine? qua, versamene un calicetto spumante che ber6

alia prosperita di Bonaparte Buono davvero ! un altro alia salu-

te di Mamma Viva Mamma ! Viva, ripetea Lida
, Viva, ripe-

teano le donne, e i due famigliari. La Contessa pianse, prese il ca-

po d' Ubaldo con ambo le mani, e baciollo in fronte, dicendo Ora

quando avrai fornito di mangiare diraci come ci sei venuto a fare

si bella e dolce apparizione all' improvviso.

Mamma, quattro bocconi di questo buon formaggio, e poi vi

conterd tutto; ma intanto vi dico : che ci vengo dalle nuvole, ca-

scatovi qui presso alle rive della Dora da ben diecimila e tanti piedi



IL 19 MAGGIO DEL 1800 63

d' altezza
;
e senza rompermi il collo in tanto capitombolo Lida y

un altro bicchier del vostro, che sopra il formaggio dice buono.

Bada, Ubaldo, che non ti dia in testa, disse la Contessa, a ve-

derlo ber si gagliardamente.

Non abbiate paura di cio, mamma; ci vuol altro! II soldato

che magna ha bisogno di here; non siamo piu gli stomacuzzi di To-

rino, sapete. Ci siamo ingagliarditi bene e al sole
;
e chi porta ad-

dosso quella bagattella d'acciaio, ha petto bene indogato che ne reg-

gerebbe un barile. E poi un pranzo casereccio, mamma, da la vita :

e tanto che non ne gusto !

Com' ebbe fornito di mangiare, o meglio di trangugiare, disse

Biagio, un buon caffe, sai? e una bottiglia di rosolio coll' anicetto:

di' a Battista che badi al cavallo. E la mia Ordinanza mangia?

Ha voluto prima dar ricapito ai cavalli, rispose Biagio. Che

pezzo d'omo, sior padrone, anco quell' Ordinanza! Nardo, il fi-

gliuol del fattore, ha provato a mettersi indosso quella corazza del

soldato. Gnao ! che 1' abbia potuta tener dieci minuti! ansava e su-

dava; esi gli e un pezzo di roba quel giovanottone che portereb-

be una macina. E quella sciabolaccia col fodero di ferro? Per ma-

neggiarla ci vuole un braccio! un braccio!

Oh c' e dunque il tuo soldato? disse la Contessa. Or come po-

teste avere il passo, poiche tu sai che noi siamo circondati dai Te-

deschi,i quali occupano Val di Dora sino ad Aosta e agli sbocchi

delle gole del piccolo e del gran S. Bernardo?

Mamma, voi siete proprio romita nel vostro castello e al buio

di quanto intravenne in questi pochi giorni : sappiate che in Val di

Dora non v' ha piu un tedesco, e noi siamo in Aosta, a Chatillon,

a Veres, e ad Ivrea : i tedeschi non hanno che il forte di Bard che

hen presto dovranno cedere al prodigioso valore di Bonaparte.

Ma tu mi fai trasecolare, Cgliuol mio: e donde siete venuti?

perocche senza volare per aria come i falconi e li sparavieri non

si pu6 sbucar davvero in Aosta.

Eh, mamma, le son cose da non si credere, e voi parlate con

fondamento
;
ma eccovi qui il vostro Ubaldo, e non gia solo ma con
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un esercito grande e con cavalli, e con artiglieria grossa da cam-

pagna e da muraglia, con bagaglio e impediment! da guerra d' o-

gni ragione.

Dunque calaste da Susa, o ci veniste pel Sempione e per la

Spluga; poiche altro valico per gli eserciti sin oranon e conosciuto.

Dagli altri capitani, concedolvi; ma'non dall' emulo d' Anni-

bale, di Cesare e d' Alessandro. Bonaparte sa concepire e operare

imprese incredibili, audaci, temerarie, e con quell'agevolezza che al-

tri porrebbe a ir per la piana quasi passeggiando a diletto. Or dun-

que siavi noto
,
che Bonaparte vedendo cbe per la sua andata in

Egitto le cose d' Italia erano in conquasso, e la Repubblica perdute

avea le piazze oppugnate dalle ammirande giornate di Montenotte,

di Lodi, di Bivoli, d'Arcole e Bassano, penso, gia fatto primo Con-

sole, di ristaurare il grande edifizio ruinato dall' ignavia in pochi

mesi. Dalla Piave al Varo i francesi'non possedeano piu un palmo

di terra. L'invitto Massena sostenea 1' ossidione di Geneva con una

prodezza e costanza da eroe contra F assalto e la lunga stretta di

Melas, che vi s' era piantato attorno come un antemurale con qua-

ranta mila soldati : Suchet con soli quattromila intrepidi stavasi

fermo al Varo contra tutto il nerbo delle altre genti di Melas
,

e giurava di resistere vincitore sino all' ultimo sangue. Laonde Bo-

naparte manda Moreau sul Reno a tenere in rispetto il general

Kray, che in cinque battaglie campali incalza e preme sino ad Ulma.

Intanto il primo Console avea data intenzione di fare capo grosso

a Digione ,
e di la seendere in Italia e spandersi lungo i piani del

Po, siccome 1' esercito d' Alemagna sulle pianure del Reno : ma ne

Londra
,
ne Vienna

,
ne Parigi medesimo dan retta a coteste sue

Lravate
;

il che appunto volea che corresse per le menti e le bocche

d' ognuno a cagione ch* ognun cadesse nel laccio tesogli davvero,

siccome avvenne. Poiche quando Bonaparte videsi per le sconfitte

di Kray sicuro alle spalle, in un baleno fu da Parigi a Ginevra ,
e

da Ginevra a Martigny. Ivi alza gli occhi pei valloni dell' Entre-

mont verso gli altissimi gioghi del san Bernardo che lo guar-

dan seven, accennangli i lor ghiacci ei loro tifoni
,
e paion dirgli
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Uomo audace, che pensi? 1' aquile stesse non osan volare quassii

e batton le falde
5
or che vorrestu fare? Bonaparte crolla il capo,

chiama il generale Marescot e gli dice Vedi quei cinghioni di

Hhiaccio ? monta a cavallo coi luoi scorridon, va lassu a visilarli, e

torna Marescot sale, guarda, e riscende Ebbene, dicegli Bo-

naparte, havvi gran neve? Altissima Molli gMacci ? Spa-

ventosi 5t pud passare ? possibile, ma ... Dunque par-

tiamo

Chi e passato per quelle gole; chi ha veduto que' dirupi, misu-

rato quegli abissi, arrampicato per quell' erte, superato que' sassi,

vrato qae' ghiacci e quelle nevi, nuotato in que' nebbioni, udito il

mugghio di que' venti, colui solo puo intendere che sia salire, non

nel luglio e nell' agosto, ma eziandio a mezzo il maggio quelle ter-

ribili altezze. E qui non e gia quistione d' un passaggio a diletto

o a necessita di comodo viaggiatore, con poco hagaglio, spigliato

e succinto in sella d' un robusto mulo ferrato a rampone ,
e adde-

strato da due sperti montanari
;
ma trattasi d' un esercito di fanti,

dicavalli, d' artiglierie d' ogni calibro, di palle, di munizioni, d'ar-

nesi pesantissimi, di salmerie voluminose e massicce. Bonaparte

avea provveduto e antiveduto ogni partito. Pe' cannoni fece inca-

vare a sgorbia ed ascia tronchi di larice e d' abete colle testate a

rostro di nave, e passatovi due lunghi canapi ,
colle tratte a nodo

per ben poterle afferrare da sessanta e ottanta granatieri de' piu

gagliardi. Le code e i letti del cannone, e i caviglioni e le cosce

poste su' traini : le ruote attraversate ne' mozzi da stangoni e por-

tate a spalla di guastatori, o fatte girare pe' sentieruzzi distesi
;
e

pe' balzi e catrafossi levare a sei e otto carpentieri in collo : poste le

palle ne' cestoni, e la polvere e i cartocci in forzieretti e fatte por-

tar su a dosso di muli.

Operate coteste pratiche, fece dar ne' tamburi e nelle trombe.

Ah, mamma, se aveste veduto quella pressa d' uomini e di cavalli,

scagliarsi alia salita con tant' impeto gridando ^
7
iva la Francia

avreste detto in vero che si correva all' assalto d' una munitissima

rocca. Giunti al villaggio di S. Pietro si fece alto su per li dossi e

Seric 11, vol. XII. 5
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le faldc delle montagne: mangiossi un boccone, si bebbe un bic-

cbier d' acquavite, e su e su e su. A Lide un alto ristoro; sinche

si pervenne a' primi ghiacci ,
e diessi nelle nevi

,
le quali in certi

buiToni e trabocchi erano paurosamente affonde, e chi metteasi per

quelle croste ingannevoli, ond' eran coperte, vi s' affondava dentro

con tutto il cavallo. lo stesso in un' aspra montata avviavami sopra

un lastrone di ghiaceio, che facea ponte fra due massi altissimi, sot-

to il qual ghiaceio profondavasi un baratro di sette a ottocento pie-

di
5 per tale che ove si fosse spaccatomi sotto, ne di me, ne del ca-

vallo sariasi trovato piu bricciol di tanto.

Era una cosa scura e da sbigottire ogn' animo di bronzo il vederci

giugner sulle briccole gelate di Cerny, e vederci afferrar le criniere

de' cavalli, curvarci coll' elmo in sul collo di quegli ardenti, stringer

loro gli sproni a' fianchi, e dar la voce
,
e sollevar colla destra le

pettiere per liberar 1' anche e i muscoli gonfiati e spumosi di quei

petti in si gran travaglio. Intanto per cent' altri sentieri, e dossi, e

balzi, e strozze, e frane trascinavansi suso i cannoni tirati sino da

cento moschettieri
,

i quali giunti a certi mali passi , piantavansi

curvi gridando Alia carica! E, come una frotta d'orsi bianchi

dell' lenissea avventasi ai cacciatori Samoiedi
,
cosi que' gagliardi

soldati al suono de' tamburi e delle trombe, scagliavansi per le

bricche di cristallo come all' assalto d'un ridotto, e non requiavano

a riavere il fiato sinche il cannone superbo non dominava la cresta

dell' arduo intoppo. Sovente i ghiacci sotto il peso fendeansi tonan-

do orribilmente, e inghiottiano cosciali e ruote, e inortai di ferro,

che i guastatori penavano a ritrarre : il piu profondavasi nella neve,

e richiedea palatori, i quali con picconi ,
e zappe e vanghe sgom-

beravano i passi ;
altri diboscavano ,

sterravano ,
interravano e

co' mazzapicchi intozzavano e ammassicciavan le ripe , gli sfalda-

menti, i varchi, le cune e le fitte.

Oh Dio ! mi fai paura, Ubaldo. E giugneste salvi in sulla

cima?

Quasi tutti, mamma : altri per le punte delle Gollie de la Vassu ;

altri per le aspre schiene di Valfarreforl ;
altri per altri sbocchi >
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pochi vi trafelarono, o caddero in qualche abisso, o dinoccaronsi
;

tant' era Tanima, il fuoco, il vampo e 1'ardimento di quell' esercito

ehe si vedea Bonaparte sempre il primo in ogni piu scabro e teme-

rario frangente buttarsi allo sbaraglio. N6 crediate che i pericoli

terminassero coll' ascensione: no: la scesa fu del pari o piu rabbio-

sa. Imperocche il calare abbasso da quegli scoscendimenti coi ca-

valli, coi cannoni, e colle salmerie da guerra fu un terribilio. Ogni

cosa tratta dal proprio peso, e sulli sdruccioli del ghiaecio ,
e sui

gradoni delle scaglie, e per le nevi gelate volea piu forza il doppfo

a rattenerlache non ci bisogno a tirarla in vetta
;
anzi perderonsi piii

attrezzi nella calata, e spallaronsi piu cavalli, e ruppersi piu ruote,

maccbine e casse che per lo innanzi : merce le caseate, i tomboli,

gl' ingoiamenti delle nevi, e i profondi degli spacchi de' ghiacei;

senza noverare 1' impeto de' venti, il turbine delle procelle , il ne-

vischio fitto e gelato che bruciava le carni, intirizziva 1" ossa, e ac-

cecava; i salti improvvisi, le falde mobili che spiccavansi di sotto

a' piedi e slamavano. Lo stesso Bonaparte glisci6 dal gran balzo di

sotto il lago insino alia Cantine sopra un gran pezzo di ghiaecio

che scusogli una velocissima slitta.

Tuttavia, come Dio voile, divallammo interi a S. Remy, e di la

a S. Oyen e ad Estrouble sino ad Allen, donde il primo Console,

( saputo che la vanguardia avea rotto e incalzato i Croati della

guarnigione d' Aosta sin verso il forte di Bard ) si spinse trionfa-

tore di quegli arduissimi gioghi nella citta. Ma per dire il vero noi

eravamo piombati con isforzi tanto eroici e rniracolosi in un fondo

di pozzo $ perocch& da Aosta non era altra via per allo sbocco d' I-

talia, che quella di Val di Dora, e del monte Giove, la quale andava

a dar di capo nel formidabile forte di Bard, che signoreggia la val-

le da una falda all' altra che non vi passerebbe un moscherino sen-

za dar nella ragna. Ma Bonaparte non ha ostacoli alle sue voglie,

poiche 1' altissimo ingegno soprasta a ogni cosa e sopr&vvola come

1' aquila i nembi e le tempeste. Ghe fa egli ? Manda a Berthier e a

Marescot di stagliare nel monte d' Altaredo uno scaglione, pel

quale scender possano fanti e cavalli ,
e calato quelle asperrime
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lacche, lasciarsi Bard di fianco e alle reni, come coloro che atter>-

dono il merlo al calappio ,
ed ei canta e inciocca oltre 1' agguato,

traforatosi pel macchione, e lascia il cacciatore a mani vuote.

Non si potrebbe mai dire che faccenda si fosse quella calata
,
o

piuttosto quel rovinio di scesa per trabocchi e catrafossi e ripe da

potervisi aggrappare appena le capre e i picchi ,
non che i cavaHi

sellati e i piii carichi di bagaglio. Pure uscimmocene franchi, e ri-

dendoci de' tedeschi, i quali attendeanci al varco, quando noi cala-

vamo interi e serrati alia volta d'lvrea. Ma per le scogliere e i frana-

menti d'Altaredo potean trascinarvisi i cannoni, le bombe, le palle

e T altro arnese ponderoso da guerra ? Oh no davvero : ed era

gioco forza rotolar que' confetti per 1' unica via regia e militare ,

che rasentava i baloardi e le scarpe della fortezza. Come fuggir k

tagliola? Mentre Bonaparte sta lambiccandosi il cervello; tutto di

punto balenagli un partito in capo, che caverebbelo di quella fitta:

se non che dove perisava spastoiare 1' artiglieria poco vi corse che

non desse del pie nella serra egli stesso, e non nel trasse che 1' au-

dacia e la buona ventura sua.

Erasi con alcuni aiutanti e una grossa mano di granatieri che ss-

guianlo alia sfilata un po' discosto condotto di campo, sopra un' al-

tezza fra Veres e Tilly per vedere con quel suo occhio di lince se

buco, fesso, o gattaiola vi fosse da tragittareT artiglieria fuori dei

tiri rinterzati di Bard
5
ma tutto intento col cannocchiale standosi

alia vedetta, eccoti sbucare improvviso da un macchione un giovine

ufficiale tedesco, il quale con trent' uomini era stato di ronda tutta

la notte battendo Val di Grana, e ritornavasi ai quartieri. Visto il

generale nemico ch' egli non conoscea, gli disse in buon francese

Generate, tot siete mio prigioniere, consegnalemi la spada Bona-

parte come se 1' awersario fosse un suo ufficial di fazione
, guar-

datolo fiso negli occhi, riprese Mio bravo Tenente, donde ve~

nite? Dalla ronda d'ispezione, rispose Quanti uomini avete?

Trenta, generale Che bei veterani ! Sono di quelli di Wurmser

Ah di quei prodi che cedettero Mantova a Bonaparte ! Dite : quan-

ta guarnigione avete in Bard ? Diecimila Troppo, mio caro
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Tenente : voi m'esagerate le vostre forze Mentre il primo Conso-

le dialogizzava da padrone, que' fieri veteran! arruffavano i baffi , e

scoteanp in mano i moschetti rabbiosamente, diceudo all' Ufficiale

in tedesco Tenente, che badate ? Allora il giovane quasi ri-

scosso dal sonno, ripigli6 avanzandosi d'un passo Generate, da-

temi la vostra spada Bene
, risponde Bonaparte ,

ma diecimila

son troppi: con tremila si puo impedire il passo ai francesi - E si

dicendo, vede spuntare alle spalle de' tedeschi le baionette de' suoi

granatieri. Allora sorridendo all' ufficiale, disse con voce ferma

Tenente, datemi la vostra spada : voi siete prigioniero di Bonaparte,

ecco i raiei granatieri II Tenente si volge^ e vede una compa-

gnia serrata cbe ha gia sab'to il monte e viene alia carica. Ordina ai

suoi di depor 1' arme, ed egli co' trenta veterani, frementi di ver-

gogna e di rabbia
,
riman prigione ,

e viene mandato con buona

scorta in Aosta. Richiesto dagli ufficiali francesi, perche non s' era

affrettato di tor 1' arme al primo Console? rispondea Quell' uo-

mo ai'eami ficcati addosso due tali occhi in resta, ch' io non sapeva

spiccare i miei da quella vista. JVon conoscea Bonaparte : ma se pur,

conosciuto l

J

avessi, non avrei potato fare altrimenti; tale e tanto era

T incantesimo di quello sguardo trafiggente e imperioso
1

In somma, disse la Contessa, quel Bonaparte e fatato-, noi cre-

devamcelo a Parigi tra le feste e i maneggi per disciogliere le al-

leanze, legates! a danno di Francia siccome gia in gran parte otte-

nuto avea staccando Paolo I Czar delle Bussie, e la Svezia, la Prus-

sia, la Danimarca, ed eccocelo volato come un nibbio dalle altissi-

me creste dell' alpi ad Ivrea. Oh va ! Ma duolmi che abbia dovuto

lasciare indietro 1' artiglieria trascinata con si inestimabile audacia

fra tanti burroni e ghiacci e nevi e furor di procelle.

Eh no, mamma, 1' artiglieria in questo punto che parliamo,

vincitrice del secondo e piu fiero intoppo, difila orgogliosa e tremen-

da fra Donnay e Ivrea ai danni di Melas. Bonaparte non veggendo

uscita, invio raccorre quanto strame pote da S. Gervasio, S. Didier,

1 Ci furono raccoulati quest! particolari dal sig. Rean in Aosta e nominoc-

ci la casa ove 1' ufficiale austriaco era stato <T alloggio con iin Capitano france-

se, prima d' essere inviato da Bonaparte a Parigu
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Aosta, Chatillon e le altre castella d' intorno, e sul primo far della

notte ne fece sternere la via maestra sin oltre a Bard. Indi impaglio

i cerchioni delle ruote; calzo di paglia e maglie di sparto 1' ugne

de' cavalli, le catene de'carri, e tutto quanto potesse incioccando

dar suono e romore; e tutto quel grave carriaggio fece tacitamente

avanzare. Dai baloardi del forte i tedeschi traeano di ficco e di filo
;

ma il traino, giunto alle grandi sustruzioni romane che sostengon

la via lungo la Dora, venia sotto le cannoniere, di guisa che le pal-

le volavan sopraccapo, e battean rovinose nella ripa di macigno e

cascavan sulla paglia ond' era strata la via. In sul primo romper

dell* alba il carriaggio procedea sicuro fuor dei tiri di volata, e cos!

i tedeschi, i quali credeano che Bonaparte senza artiglieria d'asse-

dio e da campagna non potrebbe fare che una guerra di squadri-

glie, s'avvider, benche tardi, ch'ei marciava grosso e agguerrito

alle spalle di Melas, il quale tanto s'attendea Bonaparte a ridosso,

quanto che 1' alpi sdrucciolate sui curri
1

scendessero a visitarlo nei

piani di Lombardia.

Tu ci narri cose miracolose, incredibili, e s' io non ti vedessi

qui e non istringessiti fra le mie braccia, direi che ti gusta il farti

beffe di tua madre : ma dimmi a chi vo' io debitrice di tanta e si

inattesa consolazione? A te, caro Ubaldo, giasi sa; ma tu hai chi ti

comanda e avraine ottenuto il congedo.

II congedo no, mamma; bensiun po'di deviamento, poiche,

noi alloggiamo stanotte col primo squadrone fra Baio e Vico
,
ed

ottenni dal general Berthier di dare un passo infino al castello

per vedervi, abbracciarvi e dirvi che il vostro Ubaldo v'ama sem-

pre di quel buon amore che volete e ch' io vi debbo come all' otti-

ma delle madri.

Dimmi e non si potrebbe invitare Berthier a far domattina

una buona colezione col suo Stato Maggiore?

Bonaparte c'incalza, mamma; e domani dobbiam essere a

campeggiare oltre Caluso per gittarci sul Po e sicurarne i passi

mentre i tedeschi ci si dileguan dinanzi come la nebbia : potete

scrivergli, se vi piace, pregandolo d'avermi per raccomandato
;

il

che gioverammi assai
;
ma voi sapete inoltre, mamma mid buona ,
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che il soldato ha bisogno di munizione, e prima d' ogni altra cosa

vi supplico di darmi un buon gruzzoletto di doppie per contrappe--

sare la valigia di groppa.

S'intende, figliuol mio, e vedremo di raggranellarnequelpiu

che si potra : ma io ti vo' aggiungere eziandio una hella coroncina

di corallo da tenerti addosso ch' e benedetta a nostra Signora del-

1'Oropa. Sii divoto della Madonna, figliuol mio, che ti prolegga

nelle battaglie.

Benissimo. La corona al collo
;
ma le doppie in tasca

,
mam-

ma, e che sien tante almeno da far le cinque poste: coi Pater no-

stro di doppie di Geneva, e i Gloria Patri
;

s' intende
; per medaglia

poi mi contento d' un doppion di Spagna.

Non ischerzare colla corona, Ubaldo : non vorrei che in mez-

zo a quegli scredenti di repubblicani ti fossi fatto giacobino.

Che! vi pare? Ho detto per celia, cosi per farvi sorridere un

pochino. II tempo de' giacobini 6 terminate, non se ne parla piu, e

Bonaparte gli odia tanto quanto io amo quella coroncina di doppie

che mi prometteste.

E della tua cara Irene, non mi fai motto, Ubaldo? la t' amava

pur tanto la poverina! Beata lei, che s' e data al Signore; e la mi

scrive che non iscambierebbe il suo stato con una reina incoronata.

Neanco colle mie doppie di Savoia ? Per un povero rorazziere

in marcia, credetelmi, mamma buona, una corona di doppie vale

un regno.

Oh come li se' fatto cattivo !

Tutto merito di quell' ottimo bord6 della Lida : ne avreste un

altro bicchiere, damigella? Come I'avr6 beuto, vedrete che divo-

zione, e se vi parlero delle Figlie della Carita con amore ! Ma voi

lacrimate, mamma? No dawero : non vedete ch'io mi sforzo di dir

delle berte per allegrarvi ? Su via non piangete, che amo indicibil-

mente T Irene, e duolmi al cuore di non averla potuta vedere a

Parigi 5
anzi sappiate che le scrissi prima di partir da Lione e le ho

detto tante cose e poi tante, fratellevoli e tenerissimeda farla pian-

gere di dolcezza. Anzi le aggiunsi che vedesse di trovar via di

giugnere ad aver novelle, se possibil fosse, di quella disgraziata di
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Lauretta, ch'io credo la si trovi in brutti panni. Dio sa ove ce

T ha trascinata quel nebulone di Nardos.

Qui la contessa Virginia infosc6, ne pote contenersi che non

Isfogasse in un gran pianto ; perche Ubaldo datosi a consolarla nel

miglior modo cbe gli venisse fatto, usci per ultimo sott' altra vista

di visitare il cavallo, sentendosi anch' egli stringer 1' animo fiera-

mente, massime al considerare che la domane dovea risoluto par-

tire collo squadrone verso la Lomellina. Parlonne colla Lida
,
che

aveagli tenuto dietro senza fame alcun sembiante colla Contessa, e

aggiuntolo presso le rimesse, ivi convennero del modo d' uscire al

primo albeggiare senza che la madre se n' avvedesse per cessarle il

crudelissimo dolore dell' improvviso distacco.

La Lida fu di bel nuovo alia Contessa, la quale se dall' un lato

esultava di gioia d' avere, quando meno se 1'attendea, riveduto il fi-

gliuolo, e cosi bello, prosperoso e valente, dall' altro coceala dentro

per indicibil guisa il pensiero di doversene spiccar cosi presto, in

tempi cosi commossi, in terren combattuto a palmo a palmo, alia

vigilia d' uno scontro fierissimo coll' esercito di Melas e per6 con

tattaglie campali ai valichi d' ogni fiume, alle fosse d'ogni fortezza,

alia scarpa d' ogni ridotto. E Ubaldo giovinetto ancora, prode,

fiero , audace , Dio sa in quante mischie getterassi all' avventata ,

In quanti assalti vorra essere il primo, in quali rischi e termini ed

estremita troverassi ferito, moribondo, boccheggiante in un fossato,

in un borro, in una selva, solo, senza aiuto
,
senza ristoro", senza

confessione, senza una voce che gli ricordi la bonta di Dio. che ri-

covera i peccatori a misericordia con un atto solo di vivo e sincere

pentimento. La Lida avea bel confortarla sulla speranza che n' u-

scirebbe senza sinistri accidenti
;
che potrebbe esser nei retroguar-

di, nelle riserve, nelle scorte delle munizioni
,
a guardia del primo

Console o del quartier generate, che la Contessa ripeteale: no ,

cara mia, i corazzieri della guardia son sempre ai primi cozzi, ai

piii fieri sbaragli, alle piu crude buglie, incalzahdo, rinforzando,

rimettertdo in pie la battaglia.

Mentre le due donne favellavano angosciose Ubaldo rientra zir-

lando colle spronelle, e dicendo con aria vispa Mamma, domani
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non mi lascerete partire, io penso, senza una buona colezione : Li-

da, eercherete un po' ,
non e vero ? fra la rena del vinaio se un paio

di bottigliuzze di bord6 polranno cacciar giu dolcemente quella

buona bragiuola e quell' arnioncello di mongana che mi darete pri-

ma di montare a cavallo.

Ubaldo ! grido la Lida per distrar la Gontessa, volete tracan-

narvi due bottiglie di mattina? Ma la Contessa, udito quel ri-

ciso domani, grido 'piu forte Come ! Ubaldo figliuol mio, come

avrai tu cuore di piantarmi domattina? Io sperava che me 1'avessi

detto per celia, e tu m' inganni cosi crudelmente ?

Eh, mamma, come si fa ? Io debbo raggiungere il mio squa-

drone sotto le torri d
1

Ivrea, promisi di fermo al Generate; ma non

sara che tardi, tardi bene Intanto sopravvenne il fattore colle

doppie, ed Ubaldo crollarsi, brandirsi tutto
,

e batter per chiasso

le calcagna facendo sonar gli sproni, e saltacchiava battendo le mani

edicendo Bravo, Girolemino mio dolciato ! Bada: le deon esser

cinquanta ;
le cinque genovine e il doblon di Spagna ,

e per giun-

terella che moneta mi dai ? Luigi d' oro, sior Contino Viva

Luigi XVI ! sclamo Ubaldo. E cosi celiando, e argomentandosi di

tener lieta o almeno occupata la madre, veduta 1' ora gia tarda, li-

cenziossi dicendo Buonanotte, mamma : a domani

Ubaldo scese alle stalle-, rientro a salutar le donne, e i vecchi

servitori che piangeano di mille affetti, e rammentavangli cento cose

della sua adolescenza: chiusesi alquanto col fattore per convenire

dei modi piu sicuri di fargli toccar danaro sui banchi delle varie

citta d' Italia, raccomandogli d'aver cura de' suoi interessi
;
chiese

del come andassero i negozii del Conte suo padre, e seppe che non

ostante i conquassi della dote di Lauretta, delle pubbliche impo-

sizioni, e delle spese straordinarie, nulla per6 di meno il patrimo-

nio era in buon assetto, poiche il Conte era divenuto piu massaio e

assegnato che mai.

La Lida, veduta gia la Contessa ritiratasi nelle sue camere , e

saputo dalla Giulia ch'erasi coricata, prese seco la Giulia e scese da

Ubaldo che 1' attendeva nel suo quartierino, ove ragionarono a lun-

go e conobbe che Ubaldo, sotto quella scorza militare
, avea coo-
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servato un animo nobile, onesto e prode, e sovrattutto tenerissimo

di sua madre. Plans' egli grandemente il doverla abbandonare si

presto-, raccomandolla supplicando a Lida e alle cure della Giulia:

ringraziolle dell' amore che nutriano per sua madre
$
n& sapea tro-

var modo d' accomiatarle. Come alia fine si furon dilungate, git-

tossi cosi vestito sopra un canape, e tre ore dopo la mezzanotte fu

svegliato dal fattore e ca!6 dolente e a cuor grosso per istudiare il

fante che sellasse i cavalli.

La Lida e la Giulia erano gia sul veroncello, e salutavanlo tacita-

mente coi fazzoletti, e piangeano. Ubaldo, dice a mezza voce Li-

da . . . mia madre . . . vi raccomando mia madre . . . Deh quando la si

sveglia e chiedera del figliuol suo
,
ditele . . . cbe 1' amo, la venero,

chieggo la sua benedizione Sale a cavallo, e voltandosi a Lida, e

salutandola della mano, s'accosta passo innanzi passo lentamente al

cancello, cbe mettea nel primo cortile
;
ma il cavallo esce appena col

capo dalla soglia, che una bianca veste gli si para dinanzi improv-

viso, e una mano gli afferra il freno No, non fuggirai da tua ma-

dre in occulto, grida una voce soffocata : no, tua madre non dorme,

Ubaldo
; veglia, e piange, e si consuma di dolore e d'affanno : e tu

1'inganni, e le ti furi senza ch' essa ti benedica? Ricevi la benedi-

zione materna, e va dove Dio ti guida Ubaldo esterrefatto gittasi

di sella, casca a ginocchi, serra quelli di sua madre e dice Mam-

ma, beneditemi: fuggiva cosi per non istraziarvi il cuore La

Contessa posegli la man sinistra sulP elmo, alz6 gli oechi al cielo e

levata la destra disse con voee ferma Ti benedica il Padre, il Fi-

gliuolo e lo Spirito Santo. La benedizion di tua madre t' accompa-

gni ne' viaggi ,
sui campi di guerra e. nel.lc battaglie : ella ti sia

scoria, lume, coraggio, fortezza e difesa. Va, figliuol mio
;
la Ma-

donna t' accompagni e ti protegga

Ubaldo sbalza in piedi, afferra la mano di sua madre
,

la bacia,

portala sulla corazza e calcasela al cuore
, gridando Mamma ,

questo cuor battera per voi fino all' alito estremo La Lida e la

Giulia eran precipitate abbasso, la Contessa bacia il figliuolo, da un

gemito e s' abbandona fra le braeeia dell' arnica. Ubaldo salta a ca-

vallo, sprona, e dileguasi a tutta carriera.
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Deyli ammaestramenti di Letteratura. Libri quatlro di FERDJNANDO

RANALLI 1 vol. in 8." di 564 pag. Firenze 1854.

L' Arte del ben parlare in prosa e in versi fu ridotta fino ab antico

a disciplina dai piu chiari scrittori greci, latini ed italiani
;
ed i co -

storo avvisi sono sufficient! ad ogni tempo, perche ebbero per lume

della ricerea la filosofia, a riprova della riuscita 1' esperienza, per

guida della scelta il buon gusto, e finalmente la chiara esposizione

per aiuto dell' intelligenza. A noi dunque, se vogliamo conservare

vivo nella nostra generazione il sentimento e 1' amore del bello,

non ispettasi altro che applicare i precetti antichi ai nuovi scrit-

tori, e i ripullulanti errori combattere colle verita gia conosciute.

Trista e lunga pruova di fatto ci ha ribadita nell' animo questa opi-

nione. Conciossiache qual grandissimo numero di trattati di lette-

ratura non fu da due secoli a questa parte pubblicato? Or se ve ne

ha che contengano cose nuove, essi per lo piu ci fecero dono fu-

nesto di false teorie valevoli a guastare, non a formare il gusto; e

quelli che valgono a qualche cosa di buono certamente non sono che
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una nuova disposizione degli avvedimenti antichi applicati a correg-

gere vizii moderni, ed a riprendere i recenti scrittori. Or questi due

offici rendono commendevole il libro degli Ammaeslramenti di lette-

raturadel sig. Ranalli, che possiam dire a ragione un eccellente trat-

tato perche la materia vi e saggiamente eletta, prudentemente distri-

huita, e acconciamente spiegata. Ne lunghi discorsi sono necessarii

a far quasi palpare la verita di questo giudizio. Cominciamo dalla

prima dote che abbiamo indicate, cioe a dire dalla saggia elezione.

Dal proemio e molto meglio da tutto il libro si deduce che il Ranalli

voile, com' egli dice con appropriata metafora, alle nuove malattie

applicar vecchie medicine; ciofe coi suoi ammaestramenti rimenare

i giovani italiani a quel vero e sostanzial concetto della eloquenza

a cui s' informarono quanti ebbero fin qui onore dal bello stile,

Quindi egli indago se mai nei piu famosi autori delle tre letteratu-

re piu illustri del mondo vi fossero tracce delle moderne nostre

teoriche : esamin6 se coloro che con provata sapienza scrissero di

precetti, specialmente fra quelli che praticandoli avean tocca la cima

della gloria, vi fossero fondamenti a favore diqueste volgari opinipni;

raccolse e cribro dai sostenitori di esse quanti in loro pro addu-

cesser mai; e le migliori sue osservazioni
,

e i migliori avverti-

menti degli altri indirizz6 al fine di opporsi al minacciante imba-

stardire delle nostre lettere italiane. Lasci6 adunque da banda mol-

te avvertenze che in altra eta furono opportune, e nella nostra se

noa son disutili non sono certamente si urgenti : molte altre di un

poco maggior rilievo si content6 di accennare brevemenle, e quel-

le prescelse a dispiegar con nerbo ed ampiezza che piu si affan-

no alia condizion presente delle lettere italiane. Or quai sono gli

errori piu funesti del nostro tempo, che T autore sconfigge me-

glio? Dobbiamo- contentarci di dime solo i nomi, e sono: la novita

delle parole e la stranezza del periodare : la scorrezione, la gonfiez-

za o 1' astrazione dello stile
;
la licenza dell' inventare e del dispor-

re: la soprabbondante mihutezza nel descrivere; il falsar la storia

o per incuria, o per passione, o per istudid di parte; la voglia smi-

suratadi scrivere e di leggere romanzi; ildettare nei giornali senza
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ne meditazione nedottrina
;
la turpitudine e la sconcezza delle com-

medie che non possono piu. dirsi nostre se non pel danno che ne

viene a noi; la corruttela del nostri drammi sotto coverta della

musica
5
e i molti altri vizii i quali si possono comprendere in tin

solo : afforestierare il gusto e la lingua d' Italia. Egli e nondimeno

da por mente che se il Ranalli ebbe in vista cotali vizii per correg-

gerli, non ne fece per6 speciali trattati, quasi lavori da se
;
ma ne

venne distribuerido i rimedii, o accennando le origini e gli efietti

qua e cola per tutto il libro
,
dove meglio glie ne torno 1' agio e

1' opportunita.

Cio vuol dire ch' egli per rendere vantaggioso il trattato dispose

di tal guisa le materie prescelte che, ordinatamente procedendo, le

cose poste innanzi rischiarassero quelle che dovean seguire 5
ed as-

segnandosi a ciascuna il suo luogo non venissero affastellate ne disor-

<Jinatamente scompartite : cio che importa il secondo vanto di que-

sto libro, che e la prudenza della distribuzione. L' opera adunque

vieri divisa in due parti maggiori 5
la prima delle quali considera

in generale L' ARTE DELLO SCRIVERE comune alia prosa ed alia poe-

sia; la seconda esamina le DIVERSE SPECIE DI SCRITTURE separata-

mente, ed innanzi le prosaiche, quindi le poetiche. Quanto all' ARTE

LELLO SCRIVERE essa vien prima risguardata in se rnedesima, e po-

scia come gia messa in atto da uno scrittore. Nel primo caso indaga

1' autore i. la nalura intrinseca del parlare che puo essere proprio,

figurato o misto : 2. le doti del parlare che sono 1' eguaglianza, la

varieta ,
1' eleganza, 1' armonia ed il decoro : 3. i generi del par-

lare, il qualeper risguardo alia qualita si divide in sublime, mezza-

no, o tenue; per risguardo all' affetto e commotivo
,
narrative ,

o

didascalico
;
infine per risguardo alia forma e prosaico o poetico. Nel

secondo caso, cioe quando si considera I' arte applicata dallo scrit-

tore, distinguonsi in primo luogo gli stili degli autori diversi secon-

do la ragione deU'eta, del paese e del gusto di ciascuno; e in secon-

do luogo i modi viziosi o profittevoli dell' imitarli. Or i due libri

della prima parte, il primo contenente sei capi ,
e il secondo sette,

trattano appunto coll' ordine da noi accennato questi different! e im-

portantissimi soggetti.
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La seconda parte destinata allo studio delle DIVERSE SPECIE D*

SCRITTURE dividesi ancor essa in due libri, nel primo dei quali

trattasi delle scritture in prosa, nel secondo dei componimenti poeti-

ci. E perche anche qui la soverchia varieta non ingeneri confusions

ciascun dei due libri e distribuito in tre parti secondo il triplice ge-

nere commotivo, narrative e didascalico, e sotto ciascun genere i

componimenti son collocati per ordirie della loro qualita di sublimi,

di mezzani, e di tenui. Diciam prima della prosa. Al genere persua-

sive e commotivo vien riportata I' Eloquenza civile, sacra, politica,

giudiziale : al genere narrativo si riferiscono le Storie
, gli Annali,

i Commentarii, le Cronache, le Vite, le Genealogie, le Iscrizioni
,

i

Romanzi, le Novelle, i Yiaggi e le Leggende. Finalmente sotto il

genere didascalico si tratta del Dialogo, del Trattato
,

della Storia

letteraria, della Prosa accademica
,

dell' Epistola ,
dei Caratteri o

Costumi, dei Comrnenti, dei Sommarii, Epitomi e Compendii, del

Proemio, dell' Indice, del Manifesto, del Rapporto, delle cosi dette

Illustrazioni, delle Antologie o raccolte
,
dei Giornali ed Effemeridi

si letterarie come politiche ,
dei Dizionarii o storici o scientific! ,

dei Vocabolari, ed in ultimo degli Statuti, Leggi e Regolamenti.

Passiamo ora alia poesia. II primo luogo e di nuovo pel genere per-

suasivo e commotivo che abbraccia 1' Ode, la Canzone petrarchesca,

il Sonetto, il Madrigale, la Rallata, TElegia, il Capitolo, 1'Epistola,

i Rispetti, le Stanze, le Poesie bernesche e il Ditirambo; segue il

genere narralivo che contiene i tre poemi, 1' Eroico, il Romanzesco,

e 1' Eroicomico. Viene in fine il genere didascalico che stendesi a

quattro sorti di poesie : la drammatica dove trattasi della Tragedia,

del Melodramma, della Commedia, della Tragicommedia o dramma

semplice, del Dramma, dei cosi detti Libretti di musica, degli

Oratorii, delle Cantate, del Melodramma giocoso; la Pastorale che

si estende all' Idillio, all' Elegiac al Dramma pastorale; la Salirica

che comprende la satira oraziana, giovenalesca e pariniana, 1' E-

pigramma, il Sermone, 1' Apologo ;
e la Scientiftca coi suoi poemi

insegnativi. Al fine di questo libro 1' autore fa un sufficiente esa~

me della Divina Commedia considerandola come contenente in s&

tutti i fondamenti della poesia.
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Se il fine adunque di questo trattato e giusto , non puo negarsi

che il disegno sia vasto, e lo spartimento ragionevole e sommamen-

te simmetrico. Ed aggiugniamo di piu per terza qualita propria di

questo trattato, che 1'esecuzione corrisponde al fine ed all' ordine.

Essa non e quanto allo svolgimento ne troppo ristretta, ne troppo

diffusa
,
e quanto ai precetti s' allontana ugualmente dalle forme

imperative e dalle dubbiose. Per la concatenazione e dipendenza

delle parti lega sibbene 1' una cosa all' altra con insensibili trapassi

da darti T imagine d' un discorso continue
,
ma non istanca per

soverchia attenzione essendovi a certe debite distanze collocati ripo-

si e fermate. Gli esempii non sono smozzicati, e frastagliati qua e

cola, ma recati in alcuni squarci piu diffusi pongonsi a certi luoghi

oppprtuni per chiarire molti precetti in una volta : e il testimonio

degli autori si reca piu sovente dal giudizio generate della sua

forma di scrivere, che dal brano singolare stralciato dai suoi scritti.

In maniera speciale ci sembra che spicchi nella trattazione della

materia un retto discernimento si nella dottrina dei precetti e si

nella critica degli autori
,
ed una certa facile guisa d' ingerire nel-

T animo degli studiosi una non leggera notizia della storia nostra

letteraria, una conoscenza evidente dei vizii dell' eta nostra, ed

una debita venerazione per gli antichi la quale non degenera in

dannevole eccesso. I quali pregi tutti sono ingentiliti da uno stile

corretto, fluido, chiaro, elegante, che da senza nessun dubbio a que-

sti ammaestramenti del Ranalli il primato sopra le altre istituzioni

di rettorica scritte in quest' ultimo scorcio di anni.

Tutto quello che abbiam detto in commendazione di questo libro

non porta la conseguenza che ogni cosa che v' e delta sia ugual-

mente pregevole. In un trattato che abbraccia si molteplici questio-

ni non e da sospettarsi che qualche menda leggera non siavisi intro-

dotta, di che nessun lettore pud essere meravigliato, e molto meno

offeso. Nell' indicarle al pubblico noi crediamo di rendere serrigio

al sig. Ranalli medesimo, perche siam certi che cosi lo inviteremo a

por mente a qualche punto sfuggito alia sua attenzione, che potreb-

be in una ristampa venir corretto.
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Siamo adunque persuasi che esso modifichera la sua sentenza so-

pra 1' origine della parola, delfidolatria, e del politeismo; se consi-

derera che le tradizioni orientali, la sola sorgente umana della storia

primitiva dell' uomo, ci porgono tutte con rara uniform!ta civilis-

simi sopra ogni pensiero gli esordii del genere umano, e santificati

dal culto di un solo Iddio, origine d' ogni cosa creata. Che se per

converse la tradizione dei popoli d'Occidente pone in capo alia fa-

miglia umana F uomo selvaggio , questo accade perche i primi abi-

tatori dell' Occidente stroncandosi dal ceppo originario ne trovando

nella nuova regione monument! dove fosse scritta 1' antica loro

storia, non poterono quella rimemhranza perpetuare nelle loro di-

scendenze, le quali furono costrette per lo contrario a venirvi for-

mando una civilta che nelle sue vicende svariatissime ebbe sem-

pre graduali innalzamenti. Ora perche il Vico studio, solo e molto,

le tradizioni de' popoli occidentali dove necessariamente retrocedero

sempre e giugnere ad uno stato di tal bassezza civile, che il passa-

re all' uomo selvaggio gli riusci cosa agevole e naturale. Se avesse

avuto in mano i document! irrefragabili che ora conosconsi della

civilta primitiva dell' Oriente, sarebbe giunto fuori d' ogni dubbio

alia opposta conchiusione, la qual per altro e la sola vera chi ara-

metta la divina autorita della biblica istoria e studii i monument!

delle antichita orientali.

E poiche parliamo dell' Oriente noteremo in secondo luogo che

il ragguaglio fatto dall'autore tra lo imaginary dei greci, e lo ima-

ginare degli ebrei e fuor di dubbio monco. Perche se e vero che gli

ebrei nelle loro imagini ora scostavansi dai sensi ed ora con ecces-

so le ingrandivano j
non e vero che spesso ancora, ne forse il men

sovente, ai sensi non si avvicinassero con giusta proporzione, co-

me pu6 di leggeri scorgere ogni studioso delle lettere ebraiche.

Laonde non deve dirsi generalmente che le imagini degli ebrei

non si confacciano coll' indole italiana
;
ma sibbene che nel pren-

dere dagli scrittori biblici le imagini v' e bisogno di prudenza nella

scelta : come v' e bisogno di prudenza, quantunque forse minore,

nel prenderle dai greci e dai latini.
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Ancora ci dogliamo che non abbia dato alia religione tutta quel-

la importanza la quale egli dovea e potea per 1' intima connessione

col suo argomento. Come in fatti non rammaricarsi del cosl leg-

germente accennare che egli fa qual vena ricchissima di soggetti

per ogni guisa scritture siano le verita rivelate, e gli oggetti san-

tissimi del nostro culto? Come non desiderare che il Ranalli aves-

se poste in lume le bellezze letterarie dei sommi oratori cristiani

ch' ebbe 1' Oriente e 1' Occidente dei quali non fa parola mai? Come

non chiedergli a ragione che trattando della sacra eloquenza non si

fosse contentato delle savie si ma poche avvertenze che vi prescri-

ve, egli che ne senti la difficolta, i vantaggi e la nobilta si profonda-

mente? Come, e molto piii, non augurarsi che voglia esso temperare

T asprezza di qualche riprensione o di qualche biasimo sopra per-

sone degne che i cattolici venerino con amor di figliuoli, tanto piii

che la necessita del discorso non vel conducea? In cio fare 1' autore

senza addarsene ha ceduto al mal vezzo della moda, dalla quale per

altro ha saputo in moltissime altre cose guardarsi. Ma schivare

molta parte del male senza schivarlo tutto non e il vanto al quale

un' anima generosa deve aspirare.

In quanto at giudizio dato degli autori molte volte abbiam trova-

to che dovremmo dispaiarci dal suo : ma non intendiamo fargliene

un rimprovero, dipendendo un tal fatto da certe maniere di vedere,

le quali sono speciali a ciascuno, e potendosi variare i rispetti sotto

i quali venga giudicato uno scrittore. Non possiamo pero ammette-

re cerli disegni troppo speciosamente morali attribuiti a certe ope-

re, alle quali niente meno pu6 concedersi che la bonta degV inse-

gnamenti. Cos! per esempio nuova cosa e 1' udire che il Boccaccio

nel suo Decamerone intendesse di farci una dipintura delle passion!

umane
, insegnare come si correggano le viziose e si dirigano le

buone
5 sapendo ognuno quanto il Boccaccio stesso sconsigliasse la

lettura delle sue novelle a famiglie costumate, e quanto in sul mo-

rire si pentisse dell' averle scritte, e ne desiderasse la distruzione; ed

essendo per confessione medesima dell' autore notissimo il danno

che al buon costume deriva dai laidi racconti del Boccaccio. Simile

Serie II, vol. XII. 6
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dicasi dell' Orlando furioso di Ludovico Ariosto. Imperciocchfc a vo-

lerlo giudicare un poema scritto col fine di disamorare gl' italiani

delle stravaganze ed oscenita dei paladini erranti, bisognerebbe di-

re che mai libro non sortisse effetto cosi contrario dal disegno ,
ne

adoperasse mezzi cosi sproporzionati al fine; lasciando stare che Lu-

dovico stessotolse a dirci il tutt' altro intendimento suo, che nessuno

meglio di lui potea sapere. E, innanzi di lasciar questo capo del giu-

dizio degli autori, vogliamo aggiugnere che scegliere un dei peggio

brani della men pregevole opera d' uno scrittore fecondissimo e

paragonarlo con uno dei migliori d' un ottimo scrittore ma di brevi

sebbene squisitissimi libri, non ci sembra buon metodo e lontano

da ogni riprerisione per insegnare ai giovani la giusta estimazione

degl' ingegni e degli scritti.

Non credano i nostri lettori soverchie gia queste note a vitupe-

rare un libro : anzi per lo contrario a noi vale argomento di lode

non piccola per I'.autore, il non averne incontrate che cosi poche

in libro di gran mole, di argomento malagevole, di materia sva-

riatissima, e dove altri sarebbe frequentemente inciampato. II

tacerle per altro tuttoche si poche sarebbe stato adulazione inu-

tile, o critica imperfetta. Per gli stessi motivi dobbiamo, chiudendo

questa rivista
,
manifestare una nostra opinione ,

ed e che questi

ottimi ammaestramenti del Ranalli gioveranno molto piu ai cultori

provetti della letteratura che ai giovanetti studiosi di essa. E ci6 per

due riguardi gravissimi 5
letterario I' uno , 1' altro religiose. Prima

per rispetto alle lettere medesime: perche 1* esperienza d' un lun-

go insegnamento ci fe toccar con mano che i giovanetti, anco i piu

svelti e i meglio fondati nella elementare istruzione, giugnendo allo

studio della rettorica non son capaci di abbracciar tanto
, quanto

loro propone in questo libro il Ranalli
$
e di mille altre piu minute

avvertenze abbisognano ,
le quali 1'autore non giudic6 necessarie

al suo scopo. Di poi per riguardo alia religione : perche non vol-

gendo forse nell' animo il Ranalli di scrivere un libro per questi

animi fragilissimi, non attese nel giudicare degli scrittori che al

merito solo della loro eloquenza. Quindi che ne avviene? Mold
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udendo levarsi a cielo certi scrittori, s' invoglieranno di leggerli per

giudiearli che faranno necessarii alia loro istruzione, cupida com' e

T eta giovanile, e per lo stimarli innocui alia lor fede ed al loro co-

stume per quella confidenza propria degli anni piu freschi : e non

istando in su 1' avviso vi attingeranno sventuratamente con qual-

che stilla di profitto letterario largbi sorsi di errori e di oscenita.

Sventurata quella generazione che ha scrittori eleganti ma impuri e

miscredenti ! e piu tristo quello scrittore che un pregio passaggero

dello stile compro col getto della sua coscienza! Se questo libro per&

non sara di frutto cosi immediato pei giovani come pei provetti,

non cessera di giovare eziandio a quelli ; perche diffondendosi per

esso nei precettori il buon gusto e i huorii principii della letteratu-

ra trapasseranno nella minore eta senza pericolo.

II.

Le istorie italiane di FERDINANDO RANALLI dal 1816 al 1853 vol. I.*'

e II. dei quattro onde sard composta I' opera Firenze 1855.

Con molta pena abbiamo letto queste istorie del Ranalli
5
e con

molto maggiore poniamo la mano per rivelare 1' impressione dolo-

rosa ch' esse ci han fatto. Quanto piu il libro preallegato degli Am-
maestramenti eraci sembrato buono, tanto piu ci confidavamo che

ottime sarebbero state le istorie scritte dal medesimo autore. Imper-

ciocche nel libro degli Ammaestramenti il Ranalli da segno evidente

di conoscere gli obblighi gravissimi d' uno storico sincero e timo-

rato, ed i pericoli a' quali studio di parte, o velo di passione espon-

gono uno scrittore
5
cotalche pensavamo che o non avrebbe posto

mano all' opera se non avesse sentito d' aver forze da tanto, o posto-

che vi si fosse accinto avrebbe il colorimentocorrisposto al disegno.

E nondimeno riscontrando nelle Istorie 1' esecuzione colle nor-

rae dateci dagli Ammaestramenti, ed anche esaminandole col mi-

glior animo del mondo e il piu disposto a favor dello scrittore, ab-

biam visto dalF una parte quanto divario corra dal dire al fare, e-
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dall' altra come facilmente anche le menti elette si lascino traspor-

tare dalla corrente delle opinioni, quantunque erronee, che sono in

voga. Oh quanto volontieri ci asterremrrio dal venire alle pruove di

questo nostro giudizio severe ma pur meritato, alfine di non isce-

mare pregio ad un nome che teste con tanta sincerita avevamo lo-

dato ! Se non che 1' ufficio assunto d' indicare a salvezza altrui nei

libri ch' escono a stampa gli errori e i difetti ci vieta di ritrarci in-

dietro perprivato rispetto daldisaggradevole proponimento. Ne cre-

dasi che in questi due primi yolumi i soli venutici fino al pre-

sente nelle mani, vogliamo noi di punto in punto con tutti i luo-

ghi che ci sembrano difettosi porre la ragione diligentemente. II

cominciare ci sarebbe allora agevolissimo : difficile assai il trovare

un' uscita innanzi d' ingenerare incomportevole tedio per soverchia

prolissita. Forza e dunque che imitando i vinaioli i quali spillano il

doglio in certi lor calicetti e fan cosi saggiare tutto il vino che v'e

imbottato; noi ci arrestiamo altresi al primo dei quindici libri con-

tenuti nei sopraccitati due volumi, e volgendolo per ogni verso fac-

ciamo conoscere i vizii generali dell'intero racconto.

La prima cosa che merita d' esser esaminata in uno scrittore di

storie si e la qualita delle sue opinioni. Imperciocche non si pu6

pretendere da un narratore anche imparziale, che non giudichi gli

avvenirnenti scrupolosamente descritti secondo i principii onde ha

1'animo informato. Ora spigoliamo un po' in queste ottanta pa-

gine che formano il primo libro, e vediamo se o di voglia o per ne-

cessita siesi 1' autore lasciato sfuggir qualche sentenza che svelici i

suoi sentimenti religiosi e politici
: cioe dire T idea ch' egli s' e for-

mato della doppia societa di cui deve parlare, la religiosa e la civile.

Non vogliamo rncominciare dall' appuntargli quella sentenza che

leggesi a pagina 3, la quale dice cosi: Tanlo e vero che le cose sue-

cedono perche v ha una forza arcana, accresciuta da mille cause, che

le spinge immancabilmente : enoi, volenti o disvolenli, serviamo agli

avvenimenti, come i pianeti secondano il Sole. Imperciocche se per

forza arcana non s' intendesse la Provvldenza Divina, neghereb-

be 1' autore alle azioni umane ogni merito, e la liberta dell' uomo
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distruggerebbe. Ma vogliam piuttosto supporre che V errore sia nel-

1'inesattezza delle parole e non nella viziata intenzione dell' autore.

Cosi facilmente condoniamo quell' altro sentimento espresso nella

pagina quattordicesima, dove s'annunzia che il mostrarsi filosofo e

insieme cattolico sia avvicinamento di cose fra loro contrarie. Singo-

larissima asserzione se della vera filosofia ragionasse ;
come altri po-

trebbe forse congbietturando argomentare ! Ma che diss' io singola-

rissima? Assurda in ragion di vero, ridicolosa nel riscontro de' fatti

avrei dovuto chiamarla, e vituperosa al sommo per tutta la stermi-

nata famiglia dei cattolici. Ma anche qui suppongasi di buon grado

che la voglia d' accozzare molti contrapposti in un sol periodo gli

abbia senza riflessione fatto scorrere dalla penna ancor questo. Ma

come scusare 1'avyersione manifesta che ha 1'autore verso il Papa-

to? come scusare quel suo desiderio di vedere la Chiesa soggetta

allo Stato?

Or ch' egli avversi senza velo il Papato, si fa chiaro in primo luo-

go dal rappresentarcelo occupato ordinariamente da uomini viziosi,

straordinariamente da persone di virtu e di anima : imperocche tanto

e non meno suonano quelle ardite parole; di quando in quando vir-

tuosi uomini ricopriva il papale ammanto (pag. 21). Le quali hanno

questa straordinaria e al fermo incredibile falsita, che dove sovra

una successione non interrotta di presso a tre centinaia di Pontefici

romani, non giungono neppur forse a died coloro che vuoi pel giu-

dizio imparziale della storia, vuoi per opera della calunnia sono ora

in mala voce
,
mostri per lo contrario il Ranalli di credere che il

minimo numero appartenesse soltanto ai buoni e virtuosi (pag. 21).

In secondo luogo apparisce tale avversione dal volere far credere

che scemata sia ora presso i popoli la riverenza delle somme chiavi

dicendo (pag. 75) che il nome di Papa, se bene scadulo dalVopinione

volgare , tuttavia congiunlo colV altro . . . di liberld avrebbe avulo

gran potenza a muovere. 11 nome di Papa scaduto dall' opinione

Yolgare! E quando stampate voi, sig. Ranalli, e dove queste paro-

le? Le stampate dopo di aver udito il grido concorde di tutti i po-

poli d' Europa e d' America, cattolici, scismatici e protestanti, anzi
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fino dei Maomettani dell' Asia levatisi a sdegno per gl' insulti fatti

non ha guari in Roma alia persona di un Pontefice, e dopo di aver

visto quattro popoli fare a gara per ridonare colle loro armi ad un

Papa 1'usurpatagli Signoria. Le stampate appurito in quell' anno, in

cui ducento milioni di cattolici curvan lieti e docilissimi il capo alia

parola attestatrice d'un Privilegio della Vergine SS. uscita dalla boc-

ca d' un Papa? Or questi due fatti dei quali voi foste testimonio, sig.

Ranalli, non vi dicono aperto che il Pontefice Romano e come Papa

e come Re non abbia punto nulla perduto della venerazione e dell' a-

more dei popoli? Anzi io penso che se nelle storie facile e trovare

altri esempii di simile venerazione, difficilissimo vi sara di citarne

alcuno d' una venerazione maggiore. II che se e cosi, dovrete con-

fessare che quel sentenziare tanto reciso che faceste della decadenza

di stima del Papato non meno sia in voi colpevole irriverenza, che

indizio di molto poca considerazione della storia antica e contem-

poranea.

Ma dove fiualmente 1' autore palesa tutto il suo animo avverso ai

Papi, si e quando sclama crudo e tondo contro all' accoppiamento

della doppia autorita, la spirituale e la temporale. Da questo ac-

coppiamento fa egli nascere tutte le afflizioni e le miserie dell' Italia,

anzi di tutti i popoli : da questo in ispecie la condizione secondo lui

miserissima degli Stati Pontificii dove asserisce non essere 1'in-

gegno tollerato (pag. 48), non i costumi retti da codice appropriate

e consentaneo
( pag. 62 ) ,

non il governo compiuto di leggi e di

amministrazione (79), anzi il fa disposto a crudelta generata da de-

bolezza ( t'6. ). E qui si fa egli da alto e dice
( pag. 21 )

: Dal che

non vuolsi inferire che dei nostri mali sieno sempre da incolpare le

persone dei pontefici. . . . Ma dallo accoppiamento delle due podesld

necessariamerite derivavano le deplorate calamild; conciossiache come

alcune fiate gli uomini guaslano le cose eccellenti, cost altre volte le

cose inducono gli uomini a non essere che nocevoli. Ed applicando

questo principio ad una persona dice a pag. 45. Pio IX seguito a

farsi credere quetlo che non poleva essere e non era, benefico cioe e

voglioso di procacciare ogni vantaggio dei suoi popoli.
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Ma dove s' e pur egli lasciato fcrasportare il sig. Ranalli da una

falsa opinione? Intende egli che cosa suonino in volgare schietto

queste parole ,
colle quali sembra di volere apporre un lenitivo

all' infamia che sparse contra dei Romani Pontefici? lo le tradurr6

in proposizione semplicissima perche si possano meglio ponderare :

La sovranita temporale del Papa e sostanzialmente nocevole al

ben essere dei popoli governati , perch& unita alia Supremazia

Spirituale . Ora io dico v'e egli un paradosso piu marchiano di

questo?

Chi e il Romano Pontefice? una persona che alia sapienza uma-

na accoppia la sapienza divina per si fatta guisa che mai non puo

definire il t'also in materia di credenza, n& Tinonesto in fatto di mo-

rale. una persona che pel suo carattere e pel suo stato e scevro

da affezioni mondane, e da vincoli di famiglia. Quando adunque si

asserisce che il poter temporale dei Papi non pu6 produrre per se

il bene dei popoli per esser congiunto col poter loro spirituale ,
si

viene a dire che il poter temporale dei Pontefici non puo per se pro-

durre il bene dei popoli, perchfe trovasi per la sua natura congiunto

colla sapienza divina, e col disinteresse privato. questo un si stra-

no assurdo, che non sappiamo intendere come vi possa cadere chi

abbia senno. Poiche se il ben essere dei popoli consiste sostanzial-

mente nella facilita che hanno di compiere tutti i loro doveri e nel-

la tutela che trovano di godere tutti i loro diritti; certamente que-

sto ben essere non potra meglio venir conservato ed avvantaggiato

che da colui, il quale congiugnendo in s& la doppia autorita, la di-

vina e 1'umana, quanto ai doveri non pu6 imporne dei falsi
,
o im -

pedire 1'osservanza dei veri
,
e quanto ai dritti, i naturali non puo

usurpare , i fattizii lascia godere tranquillamente. E tutto cio ap-

punto perchfe congiugnendosi alia sovranita temporale la suprema-

zia spirituale , questa nel soggetto che n' e investito fa I' ufficio di

guida sicurissima per 1'intelletto, e di freno potente per la volonta:

e dai popoli sottostanti raccoglie senza sforzo n6 contrasto 1' osse-

quio delle menti per rintelligenza del vero, e 1' affezione dei cuori

per la elezione del bene. Che se per avventura altri osservasse che
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qualche Pontefice cagiono alcun danno a qualche popolo $
non dica

per carita lo sproposito che T accoppiamento delle due autorita ne

fu cagione: dica piuttosto quello che fu talvolta vero, che nell'ap-

plicazione-pratica a questo o aquell'altro provvedimento d'impor-

tanza puramente materiale e terrena fu mancato per umana fragi-

lita dalla persona che delle due autorita era investita. Questo av-

venne si qualche volta, e potra forse accadere per lo avvenire, finch&

uoinini e non angeli sederanno sul trono pontificate . E il notar

questo in una storia senza lesione della verita
,
e colla riverenza

dovuta da cattolico figliuolo al padre della gran famiglia cattolica,

non saravvi certamente chi vorra condannarlo di temerita e di er-

rore. Ma ben altra cosa si e quando si volesse questo fatto acci-

dentale e ben raro far discendere dal principio generale che il con-

giugnimento delle due autorita nel Papa e di sua natura dannoso

ai popoli: che e quanto dire illecito, illegittimo, immorale. Allora

oltre al dire una stranezza, oltre all' asserire un' assurdita, si fa in-

giuria evidente alia Chiesa, e si parlano sensi avversi alia fede cat-

tolica. Conciossiache la Chiesa non solo sopport6 per tanti secoli

quell' accoppiamento nella persona del suo capo, ma I' ebbe per ve-

nerabile e lodevole : ne il venero soltanto e 1' onoro, ma ne voile di

piu assicurare 1'inviolabilita con le scomuniche e gl' interdetti, che

sono le sue pene spirituali. Donde seguita eziandio che quel prin-

cipio annunziato e anticattolico : perche 1- aver voluto la Chiesa

difendere coi suoi fulmini spirituali quell' accoppiamento equivale

all' averlo dichiarato non solo per lecito nel principio, ma per giu-

sto almeno genericamente nel fatto
5
in modo che altrimenti sen-

tenziando si viene a sentenziare contro la Chiesa
, si rinunzia al

cattolicismo. Ecco dove giugne questa smania rabbiosa di gridar

eoritro la sovranita temporale dei Papi! L' intendano una volta quei

molti illusi di buona fede
,
che ricevon 1' imbeccata

,
e gridano a

posta altrui tT intendano e si ritirino per tempo dal sentiero che

presto o tardi li menera all' abborrita apostasia dal cattolicismo. E
voi scrittori libertini che c' intronate ad ogni stante le orecchie con

simile canzone
,

lasciate pur una volta questo stomachevolissimo
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ripetio. E non v' accorgete oramai che esso per la sua ruggine e ar-

me ottusa, e per le cattive pruove fatte sin qui e tutta smussata e

stagliata da non poter fare piu colpo? Veniteci almeno addosso con

qualche novita di vostro capo ,
se volete assaltarci. Che se pur vi

talenta d' armeggiare per mostra con queste vecchie spadacce, po-

nete almeno giu la maschera e dite netto che non siete cattolici.

Cosi almeno ci risparmierete la pena di dovervi chiamare ipocriti.

Ma tornando al nostro autore noi dobbiamo dar una qualche ra-

gione di quel suo trovare irragionevole 1'accoppiamento preallegato

dei due poteri. Essa e il Yolerla Chiesa soggetta allo Stato, nel

ehe consiste 1' altro errore del quale accusammo teste il Ranalli.

Noi intendiamo benissimo che chi desidera di vedere in ciascuno

Stato la Chiesa soggetta al Principe non puo trovare nessuna con-

venienza in teorica ( poiche non parlasi ora del dritto che da il

possesso legittimo) che il Papa abbia principato indipendente : poi-

che quella general convenienza consiste appunto in cio
,
che do-

vendo il Pontefice Romano comandare ai Vescovi e ai fedeli di tutte

le nazioni cattoliche,bisogna rimuovere ogni dubbio che la suapa-

rola possa essergli stata messa in bocca da quel principe nel cui

Stato gli toccasse di vivere dipendente. E noi gia mostrammo piu

volte come nella presente divisione degli Stati Tintlipendenza tem-

porale del Papa e la guarentigia piu sicura dell' indipendenza uni-

versale della Chiesa
,
e per conseguenza eziandio dell' uguaglianza

di tutti i principi dinanzi a Lei. Se non cbe questa scusa non torna

mica onorevole per 1' autore, siccome fondata ch' ella e in un altro

errore : e solo vale a dimostrare la scambievole dipendenza dell' un

clall' altro. Noi pertanto non abbiarno intenzione di confutarlo, es-

sendo gia troppo noto ai nostri lettori quello che abbiam cento volte

detto in tal riguardo. Solo dobbiam provare che questo errore sia

di fatto sostenuto dal sig. Ranalli. Piu luoghi v'ha nel corso delle sue

Istorie, dove questo errore, il piu comune dei moderni deliramen-

ti e il piu nocevole, e professato con ogni evidenza di parole. Ma

non mancano in questo priino libro, al quale solo abbiamo pro-

jnesso di attenerci, due luoghi che ne danno piu che sufficiente
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indizio. L' uno e a pag. 3 dove dello aver comballuto i privilegi del

Clero
,
cioe dire dello avere con ingiustissima tirannia augurato e

dimandato catene alia Chiesa si da lode a quei miscredenti dello

scorso secolo che usurparonsi con vergogna incancellabile di quel-

1' eta nome di filosofi
;
e dassi vanto di magnanima impresa ,

e di

vendicatori di liberta a coloro che col fatto glie ne imposero. L1

al-

tro riscontrasi a pag. 13, ov
1

e detto : in alcuni sludi da certi piu

sacciuti che dotti sotto colore di liberta s insegnava la potestd Eccle-

siastica dover essere sciolta da ogni impaccio regio. Saccenteria era

dunque cotesta e non vera dottrina? era color di liberta e non giu-

stissimo diritto ? e sol da certi dimandavasi e non anzi da quanti

sono cattolici ?

Innanzi di passare dai principii religiosi ai civili dobbiamo indi-

care un disegno o un desiderio del Ranalli espresso a lungo nelle

pag. 75 e 76 del suo libro. Indicarlo solo, perche solo indicandolo

tastera ad eccitare i fremiti di qualunque sentesi in petto cuore sin-

ceramente cattolico. Egli adanque avrebbe desiderate cbe la corte

d' Austria seguitando le sue riforme politiche e religiose interrotte

nel 1814 avesse tolto alia Chiesa i suoi dominii, cacciati i principi

italiani dei loro piccoli stati, e fondato un impero in Italia vigoroso

per nuove forze, e illustre per antiche memorie quasi tornandolo a

casa sua, e rendendolo novellamente latino di bizantino e poi germa-

nico cti esso divenne, riacquistando all"
1

Italia la corona di Signora

delle genii . . . Facciano i consorti del sig. Ranalli le lor pruove per

conciliarne questo nuovo ghibellinismo , questo desiderio di un

impero tedesco in Italia colla italiana indipendenza cotanto vagbeg-

giata ed esallata in queste istorie. Per noi ci vien voglia di scla-

mare : se questi non sono sogni d' un febbricilante quali saranno !

E febbre e pur troppo questa smania di grandezza pagana, quest'av-

versione alia Chiesa ed al Pontefice, questa fatua voglia d' alzarsi a

riformatore di Stati e di popoli !

Ma veniamo ora agl' insegnamenti civili, nei quali non fa sven-

turatamente miglior pruova il nostro autore. Fin dalle mosse di

questo primo libro ci abbattiamo in un voto
,
che certo sapra un
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po' del paradosso agl' intelletti volgari : il voto e che dovessimo

finalmente noi italiani al glorioso acquisto della commune patria per-

venire (pag. 2). E chi sapea per anco che gl' italiani fossero lonta-

no della loro patria ,
e dovessero raovere all' impresa gloriosa del

conquistarla ? E pur tant' e: e la ragione arcana consiste in ci6 che

dove le interne franchigie ( intendi la coslituzione ) colT esterna li-

bertd (intendi V indipendenza da principe forestiero ) non s' accor-

dano quivi non e patria. Or in qual eta mai noi altri italiani avem-

mo queste franchigie interne conforme le intende 1' autore? In

qual eta dalla prima discesa dei barbari in qua non ebbe 1' Italia

qualche sua parte soggetta ad esterna Signoria. Vorra dirsi percio

che gl'
Italiani per dieci secoli e molto piu mancaron di patria? Che

nuovo concetto, o che strana foggia di favellare e ella mai cotesta?

Ma nettiamolo della scorza paradossale usata ormai ed abusata da

molti italianissimi, e prendiamone la schietta midolla, perche essa

ci fara conoscere la mente del sig. Ranalli. 11 quale continuamente

parlando della grandezza e della prosperita dell' Italia non la ripone

in altro che in queste franchigie interne
,
o civili istituzioni come

usa ancora irragionevolmente di chiamarle, e nell' esterna liberta o

franchezza da Signore straniero. Or che la franchezza da Signoria

straniera sia per se un bene fbenche secondario rispetlo alia giusti-

zia e all' onesta), non v'ha persona ragionevole che il neghi: sic-

come non vi pud essere persona onesta che approvi il tramar con-

giure e lo sconvolgere un paese affine di francheggiarsi da principe

forestiero che giustamente il tenga a suo dominio. II punto della

controversia nel caso nostro presente non consiste adunque nel de~

siderio della indipendenza ,
o nella difesa della rivoltura

;
ma nella

opportunita di questa indipendenza appetto ad altri pericoli ch' essa

potrebbe portar con s& e nella giustizia del possesso di questo o

quell' altro paese tenuto da estraneo Signore. E qui e dove quanto

piu la questione e scabrosa, tanto piu vi si suol mescolare la pas-

sione e 1' errore. A noi non appartiene portar giudizio in que-

sta discussione di puro fatto, avendo assunto solamente 1' ufficio

di chiarire le question! politiche di principio che hanno diretta o
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indiretta appartenenza col eattolicismo. Ma ci6 non toglie che non

possiamo metterei in sull' avviso e gli scrittori ei lettori delle tante

falsita colle quali sono viziati modernamente i concetti di nazio-

ne, d' indipendenza, di ben essere sociale: e molto piu farli cauti

coritro di coloro che ciecamente inducono il popolo all'odio, all' a-

bominio, allo scotimento di quello che chiamano giogo straniero.

Ma ben piu che per 1' indipendenza nazionale sono pel sig. RanaJ-

li gli amori per le franchigie interne. Se con questa parola in-

tendesse di parlare di quell' organizzamento ragionevole d' offici e

di quella forma di leggi e di costumi che vietano ad un principe

il divenir tiranno, non dovrebbe querelarsi ch' essa generalmente

mancasse negli Stati italiani. Ma volendo esso alludere alle mo-

derne costituzioni foggiate sopra la francese, dovrebbe pur cora-

prendere col lume del discorso e colla guida della sperienza , che

tal fatta franchigie, lungi dall' essere una necessita per ogni popolo,

se cadono in mano d' uomini poco onesti ma astuti, riescono.di

freno inefficace ai governanti e pernicioso al popolo. Oltreche in

ultima analisi appoggiandosi non di rado, secondo le idee dei loro

promotori, sopra 1' indipendenza individuale, muovono da un prin-

cipio contrario alia natura, conducono alia ribellione da ogni auto-

rita divina ed umana , e riescono nella pratica loro applicazione ad

aggiugnere all' oppressione del popolo lo scherno e la derisione.

Poiche si.persuada 1'autore chiarissimo che mal sostiene la causa

della conveniente liberta di un popolo col vituperare V equilibrio

naturale degli antichi Stati esaltando il moderno artificiale. Si con-

sigli colla storia degli ultimi sessant'anni dell' Europa; e poi ci dica

se v' ha nelle untiche fogge di governo esempio di popoli spolpati

nelle sostanze, spogliati dei lor diritti, malmenati nei loro afietti^

oppressati nella fede al pari di quelli che vennero retti dalle moder-

ne costituzioni e dichiarati liberi in questo scorcio di tempo. Se

non vuol consultar libri
,
e chiedere informazioni dia uno sguardo

intorno : e osservi per qual maniera nel Ticino, nel Piemonte e nel-

la Spagna venga presentemente protetta e guarentita la liberta del

popolo. N6 creda cosi strano, cosi pericoloso e cosi condannevole
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quell' accozzamento siccome esso il dice ( pag. 71 ) clie il medesi-

mo consiglio che deve eseguire . le leggi ablia il poiere di crearle.

Imperocche quando mai avvenne il contrario? o come puo avvenv-

re? Ben puo accadere che altri sia chi proponga una legge, altri chi

la esamini, altri chi 1'approvi, altri chi ne procuri il compimento.

Ma se una sola e 1' autorita ordinatrice di una societa, non puo

avvenire che le diverse sue parti o funzioni che dicono non sieno

talmente coordinate, che non facciano o direttamente o indiretta-

mente capo in una persona sola, o in un sol corpo secondo che lo

stato e retto a monarchia o a poliarchia. Imperciocche indarno

1' autorita legislativa promulgherebbe una legge, se il farla prati-

care dipendesse tutto da un' altra autorita alia legislativa non sot-

tomessa o direttamente o per indiretto : potendo avvenire che

1' un' autorita comandi o vieti checchessia e 1' altra avversa alia

legge o ne contradica, o nonne procacci 1' osservanza. Nei gover-

ni costituzionali medesimi
,
dove sembra che siensi voluti sepa-

rare i due offici dell' autorita sociale, il Re che da 1' ultima appro-

vazione alia legge veglia all' osservanza della legge stessa per mez-

zo dei suoi ministri
;
e i deputati del popolo che danno alia legge

la prima approvazione, col sindacato sovra Y uffizio dei ministri

debbono procacciarne efficacemente 1' osservanza
;
e i ministri me-

desimi che hanno debilo di procacciare T adempimento delle leggi

in quante maniere indirette non influiscono efficacemente alia loro

formazione? Or col formarsi una maggioranza ligia e devota, ora

col far sembianza di cedere il posto, ora col crescere il numero dei

Senatori
,
ora col temporeggiare le tornate

,
ora col far cangiare

tutto d'un colpo i deputati e con cento altri di cotali tranelli troppo

noti
5

e' nori avviene quasi mai che un ministro accorto non faccia

abbracciar quella legge che gli torni in grado. Adunque chi puo
far leggi deve potere farle osservare; e in tutte le forme di gover-

no questo principio ha il suo luogo, checche indarno insegnasse

il Montesquieu colla sua famosa divisione dei poteri . E cosi soltanto

puo camminare, e talora anche utilmente pel popolo, un governo

costituzionale, siccome accade nel Belgio ;
ove lo spirito cattolico
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del popolo maneggia questa come altrove il medesimo spirito altre

istituzioni, mitigandovi quelle imperfezioni che all' opera umana

giammai non mancano, qualunque sia la forma sotto cui si produca.

Ma veniamo a qualche altro principle piii speciale di diritto an-

nunziatoci dal Ranalli. Odasi questo intorno alia censura preventiva

della stampa che ha 1' incanto di parole scelte a far certa impres-

sione: I'ingiustizia d'imarcerare il pensiero innanzi direndersi col-

pevole (pag. 68). Incarcerare il pensiero ! lo finora ho creduto per

mia dabbenaggine che il pensiero non sottostesse a nessuna forza

estrinseca : ho creduto che il pensiero quando non fosse manife-

stato dalla parola si sottraesse a qualsivoglia investigazione e per-

seguito d'autorita umana : ho creduto ch' ei nascesse naturalmente

chiuso nella mente dove si form6 infino a tanto che non gli fossero

aperte le uscite con 1' indizio di qualche segno esteriore. Furon so-

gni codesti : il pensiero e soggiogato dalla censura
, pu6 essere

scoverto dal censore, puo venire imprigionato da un comando!

Ma lasciamo andar le celie
,

e consideriamo attesamente la cosa.

La censura non imprigiona il pensiero, ma tende a vietare la propa-

gazione d' un errore espresso colla parola : non imprigionalo per

pena ma rattienlo per preservativo della societa, appunto come to-

gliesi di mano al demente il coltello
;
non imprigionalo innanzi di

rendersi colpevole, ma sibbene rattienlo dal manifestarsi nell' atto

medesimo che tenta di commettere la colpa, cioe quando cerca di

presentarsi al pubblico per guastarlo. Or chi puo trovare in tutto

ci6 un' orma sola d' ingiustizia? Non ci si trova piuttosto la tutela

del debole contra il forte? Che a pura forza riducesi quel fascino

d' eloquenza col quale 1' errore d
1

un ingannatore o d'un ingannato

viene imposto alia semplice ed inesperta moltitudine.

Altrove ( pag. 59 ) discorresi cosi. Piu vivo mormorare facevasi

per la contraddizione (pur troppo notevole) che fra tanta letizia di

promesse o sperate larghezze seguitassero a lenere i principali ufftci

dello Stato uomini che maygiormente le abborrivano. Ma tra per non

sapere e per non volere allungavasi il prowedimento di scambiarli

che avrebbe forse dovuto antecedere ad ogni altro. Or sappia il let-
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tore che sol di, qualche mese era stato eletto il Pontefice Pio IX
, e

che gia fu ramraentato dall' autore qualche sostanzial rautamento

di persone ne primi uffici dello Stato
, quando egli move questa

lagnanza. Or v' ha ponderatezza e senno civile nelle parole citate?

Principe riuovo in Istato bollente di desiderii smodati, e d'intempe-

stive speranze, con uomini intesi ad ammutinamenti e fazioni do-

veva o poteva d' un tratto senza scrollare la macchina del governo

rimuovere dagli uffici i personaggi piu sperimentati per sostituir

loro persone nuove? Imperciocche noi vogliamo esaminare il prin-

cipio messo dall'autore, non 1' applicazione d' esso a quelle persone

che allora tenevano T amministrazione dello Stato : nel qual caso

dovremmo chiedergli se fosse poi vero che le larghezze, non quali

foggiavansi dai discoli e libertini, ma quali desiderava concedere

il Pontefice, venissero abborrite da coloro che quegli uffici occu--

pavano.

Leggesi nella pagina settima che ai movimenti del 1830 fu tra

gli altri eccitamento il credersi che nessuna potenza dovesse piu ne-

gli altrui Stati intervenire. Ne contra cio abbiamo che ridire : ma

non possiamo lasciare senza qualche osservazione quel periodo che

seguita appresso, e che dice cosi: la qual massima quanta ono~

ra chi la cavb dagli arcani della diplomasia, altretlanto disonora

quelli che non la sostennero. Non & di questo luogo il giudicare I' op-

portunita ne la giustizia di questo o di quell' altro aiuto d' armi

recato ad una Signoria minacciata da ribelli armati. Ma si vera-

mente ci spetta di far considerare quanto poco onore debba fare

quella massima a chi cerc6 di farla prevalere. Essa e spesso in-

giusta, spesso non e accettabile nella pratica, spesso e ferace di quel

male stesso che vuole evitare. Ingiusta cosa e che siemi vietato

d'accorrere con ogni sforzo a estinguere un incendio allora che di-

vorando la casa vicina minaccia con moral certezza d' invadere an-

cor la mia
,
ed ingiusta del pari che non potendo colle mie forze sole

estinguere un incendio ch' ho nella propria casa, mi si vieti di chie-

dere soccorso a' proprii amici. Cosi e non altrimenti avviene degli

Stati, dove nondimeno la necessita o di accorrere in altrui soccorso o
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<T invpcarlo fia tanto maggiore , quanto il bene che pericola appar-

tiensi ad un ordine piu elevato, e stendesi a numero maggiore di

persone. Quella massima adunque e spesso ingiusta: ma inoltre essa

e sovente inaccettabile nella pratica. II dire in politica: e'non biso-

gna intervenire con le armi negli Stati altrui val quanto il dire nella

iuona creanza: ei non bisogna mischiarsi nei fatti altrui. Or per

quante vie, con quanti pretesti, in quante maniere non vediamo

noi tuttodi intromettersi questo e quello nelle faccende del terzo
,

e pur sostenere con buone ragioni cbe essi non si brigano in ci6

fare che del fatto proprio? E perche cio? Perche son tanti i punti

<li contatto o natural! o arteficiali di chi vivein una societa qualun-

que che o per dritto o a torto la bisogna d' uno scorgesi dall' altro

inanellata colla propria. Non altrimenti avviene negli Stati che

hanno reciproche attinenze d'interessi o di vicinanza. Egli e ben

facile che o accada il caso, o si pensi accadere che una quistione

interna d' una Signoria trovisi collegata cogl' interessi d'un'altra.

E come vieterete allora 1'intervento, se vi si suppone, non accor-

rersi per danno o per bene altrui, ma solo per la necessita di prov-

vedere ai casi proprii, e di togliere un pericolo imminente? Si ri-

^pondera che gli altri Stati saran giudici della realta di tal bisogno

vi recheranno il rimedio opportuno. Ed ecco appunto la terza

considerazione che noi facevamo. Imperciocche questo non sarebbe

piu escludere 1'intervento d' uno Stato, ma invocare 1' intervento di

molti, e ci6 che naturalmente ne segue, questo provocherebbe la

probabilita non solo dell' intervento ma altresi della guerra 5
la

quale aggiungendosi all' intervento ne raddoppia i danni per cui

schivare volevasi esso escluso. Ed il fatto s'adagia a eapello a que-

ste riflessioni, chi considera la storia di questi ultimi cinque lustri
5

ove, a dispetto dell' onore che venne a chi cavo la famosa massima

dagli arcani della diplomazia ,
interventi di eserciti armati non

mancarono in ogni canto dell' Europa. Tanto e vero che alia natura

non si contrasta coi sofismi !

Veramente il fare molto caso di queste proposizioni accessorie non

<padra troppo dove molti altri vizii piu degnidi nota sono a svelarsi.
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Nondimeno i lettori potranno cosi toccare con mano che veramente

la norma seguita dall' autore nei suoi giudizii si e la moda, siccome

dicemmo da principio. Conciossiach& in tutte le scritture che oggi si

pubblicano da una certa generazione di persone, questi errori me-

desimi si trovano ripetuti ad ufo, e sembrano un tema obbligato

chi voglia aversi riputazione di scrittore liberate. Or da cio
,
e dal

ragionato fmora si puo divinare come a priori qual debba essere lo

scopo prefissosi generalmente dal sig. Ranalli nel dettare queste

Istorie. Esso trasparisce in cento luoghi; ma in uno e confessato

schietto ed aperto. Ecco le sue proprie parole quali leggonsi alia

pag. 27: Vogliamo fin da ora mettere in sodo questa veritd, che non

fu tanto per ragione della licenza che il pontefice s* arreslo , quanta

che la licenza nacque, crebbe, e guaslo ogni cosa per essersi il pon~

tefice arrestato nel meglio. Vale a dire: finora tutti seppero e pensa-

rono che le benefiche intenzioni di Pio IX a pro dei suoi sudditi

furono frastornate ed impedite da an' accozzaglia di forusciti, di

settarii, di ribelli che cagionarono tanti disastri ai miseri italiani;

donde ne seguita lode al Pontefice ed infamia ai sovvertitori. Ma

1' autore sostiene il contrario, e per eccitare 1' odio contro il Pon-

tefice e scusa e compassione ai sovvertitori rovescia il fatto e dice :

il Papa e la sola cagione delle sciagure presenti della nostra Italia,

perchfe non si Iasci6 trascinare a voglia dei libertini. Ora mirando a

questo intendimento cosi chiaramente contrario al fatto, non deve

1' autore travolgere gli avvenimenti, falsare i giudizii delle perso-

ne, mostrarsi uomo di parte? Era inevi labile; ancora che vogliamo

supporre che non malignita di volere, ma traviamento di mente ab-

bialo condotto a sentenziare cosi stortamente. Proviamolo partita-

mente, ma con maggior brevita di parole toccando ora non prin-

cipii razionali, ma fatti noti e avvenuti sotto gli occhi di ognuno.

In quanto al travolgere gli avvenimenti vogliamo no'vamente

dichiarare che noi non lo accusiamo di aver mentito ad occhio veg-

gente: guardiamo solo alle sue asserzioni ed alia corrispondenza

dei fatti. Dove distinguiamo due cose. La prima e una moltitudine

di fatti dati come certi e che son diversi dall' accaduto : la seconda

Serie II, vol. XII. 1
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un' altra serie di fatti raccontati come dubbiosi
,
e del quali potea

e dovea T autore accertarsi prima di scrivere una storia. Fako e

dunque che i mazziniani non sieno legati da sacrament! (peg. 9);

falso che il Sommo Poatefice Gregorio XVI approvasse un tempo ii

libro del Gioberti intitolato il Priaaato (pag. 26); false le piu delle

particolarita del conclave nel quale Pio IX fu assanto al Pontefi-

cato (pag. 31...); false inolte particolarita della vita privata e della

famiglia dello stesso Pontefice (pag. 35) ;
falso che il Vescovo di

Forli dichiarasse per una sua pastorale eretico il Papa (pag. 46) ;

falso che 1' Emo Gardinale il quale reggea la provincia pesarese

avesse dovuto rifuggirsi in Roma perchfe proverbiato e maledetto

da quel popolo (pag. 61) 5
falso che i subbugli e i misfatti com-

messi al tempo del caro delle grasce fossero promossi o secondati da

quei, che 1'autore appella gregoriani (pag. 66); falso infine cheil

circolo romano si fosse sempre mantenuto abbastanza saggio , se

pure non debba intendersi di quella saviezza che va ai versi del

Ranalli (pag. 70). Noi non possiamo ne dobbiamo provare la fal-

sita di questi singoli fatti. Non possiamo perche ignoriamo sopra

quali testimonianze I' autore gli affermi, e produrre testimonianze

eontrarie trattandosi qui di cose note riesce inutile. Non dobbiamo

provarla, perche alia nuda asserzione dell' autore e piu che baste-

vole contrapporre la nuda negazione. I lettori giudidieranno chi

meriti maggior fede.

Ai fatti assolutamente asseriti, tengono dietro i fatti asseriti con

formole dubitative. Dicesi del Pellico a pdg. 11, che 1'avere scelto

i modi della rassegnazione cristiana fosse proponimenlo o vnanin-

conia impadronitasi del suo animo dope tanto patire : e tutti sanno

che innanzi di cominciare a patire erasi Silvio rivolto alle eonso-

lazioni della religione. A pag. 27 si leggono queste parole. 11 pri-

mo di Giugno dell' anno 1846 morwa Gregorio XVI venuto a noia

agli stessi suoi creati ; che dicono T avessino nelle ullime ore quasi

abandonato : tanto piu vituperevoli (se e vero) quanto che ecc. Co-

me? E puo egli lanciarsi accusa tante grave, innanzi di accertar-

e la verita? Nella pag. 37 si riferiscono per disteso le opinioni
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del Sacro Collegio dei Cardinal! intorno all' atto del perdono : e

vi si gittan quelle parole che sembrano modestia
,
e sono salva-

guardia, se le informazioni procuratemi non fallano. Alia pag. 47

si parla d' un' abbominevole scrittura avversa al Pontefice Pio IX
,

e dove il piu mite obbrobrio che gli si dava era di appellarlo in-

truso. E pure di tal vergogna dicesi senza piu : dubitossi che ne

fosse autore o consapevole lo stcsso cardinal Legato : e qui segue

una dipintura di quell' augusto personaggio quasi a voler far capaci

i lettori del ragionevole fondamento di quel sospetto. Nella pag. 73

ponesi nella bocca del sovrano Pontefice una gravissima e di rile-

vantissime sentenze piena risposta data ai Principi di Europa che

eransi a lui indirizzati : e si chiude in questa forma : Ma vero o no

che cosi favellasse Pio IX, certo e che i Principi ecc. E puossi egli

procedere con maggior levita in cosa di si alta importanza? Ora

essendo in queste congiunture facilissimo all' autore di giugnere a

scoprire il vero, non abbiam noi il diritto di ohiedere, perch6 amas-

se piuttosto d' apparir dubbioso ? AUri risponda con sue conghiet-

ture: noi crediamo per lo meglio dell' Autore ch' ei pecc6 per leg-

gerezza.

Dalla sposizione dei fatti passiamo ai giudizii che si degli avve-

nimenti e si delle persone porta stortamente il Ranalli in que-

sto primo libro delle sue Istorie
;
n& diremo di tutti ma solo dei

principali e questo stesso di volo. Comincia di fatto dal giudicare %

a sghembo la rivoluzione europea dello scorso secolo. II sangue e

le stragi di Francia chiama necessarie alia liberta : le guerre d'am-

bizione e d' ingrandimento d' un gran capitano le chiama lotte di

liberta tra principi e popoli : attribuisce alle durezze dei principi

le rivolture di quest' ultimo mezzo secolo : confonde in tutto que-

sto tratto il popolo coi ribelli : non accenna quanta colpa s'abbiano i

rivoltosi dell'aver ritardato il migliorarsi della pubblica amminisfera-

zione (pag. 1-8). Biasima si i rnazziniani; ma non panto pel fine

prefissosi e pel termine a che tendono; si veramente pel poco valore

del giungervi , e pel cattivo successo (pag. 8-11). Biasima il libro

del Gioberti sovra il Primato, ma perche in esso vi si lodano a cielo
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i Pontefici
;
loda all' opposto i Prolegomeni perche vituperano i ge-

suiti rappresentati come setta necessaria e gravosa un tempo ai Pa-

pi (un presso a poco come i pretoriani dell'impero) (pag. 11-27).

Fra le cause che assegna dell' essersi affrettata 1' elezione del Pon-

tefice nell'ultimo conclave v'e la noia del caldo insopporlabile a chi

e awezzo alle morbidezze di splendidi palagi (pag. 31). L'ammini-

strazione del governo fatta dal Card. Gizzi vien biasimata in ogni

atto perche troppo lenta e riguardosa : e gitta 11 delle parole contro

la prima enciclica del nuovo Pontefice che sotto la sua penna sanno

di biasimo
,
e ci6 perche il Papa cosi condannava le demenze del

progresso fatale ed indefinite , e la licenza dello stampare (pag.

48-56). Vi vitupera 1' istituzione della Consulta di Stato perche

non era una camera di deputati (pag. 70). E molte altre di cotali

avventataggini s' incontrano qua e cola in questo libro.

Ma questa franchezza nel dispensare a posta sua encomio o vi-

tupero agli avvenimenti e sorpassata di gran tratto dalla facilita di

lodare o biasimare le persone. Qui ci dobbiamo astenere dal citare

i nomi particolari dei personaggi ancor viventi per la riverenza che

dobbiamo alia dignita loro
5
ma possiamo dire in generale non pre-

sentarsi dal Ranalli in iscena in questo primo libro uomo di Chiesa

cui non biasimi per molti rispetti, e sovente con gravissime quanto

false accuse. Dei gia trapassati possiamo dire con liberta maggiore.

Sozzamente vituperati sono i due Pontefici Leone XII (pag. 52) e

Gregorio XVI (pag. 20). L'Em. Lambruschini e dipinto qual uomo

superbo, altero, caparbio, ambizioso (pag. 32), il cardinal Micara

per impetuoso, infrenabile, superbo (pag. 31-34), il cardinal Mas-

simo per uomo di feroce balia (pag. 24). Per lo contrario pure lodi

si danno a quante persone ebbero parte attiva nei rivolgimenti ita-

liani
;
e che noi non nominiamo per amore di brevita.

Imperciocche ci restano ancora da notare gl'
indizii che v' ha

chiarissimi in questo libro della passione e della parzialita d'animo

del nostro scrittore. Noi ci6 scorgiamo dapprima nell' arte adope-

rata frequentemente di attribuire ad altri certi sensi
,
che detti

dall' autore gia sospetto non farebbero la stessa impressione nei
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lettori. Cos! per mo' d' esempio a pagina 38 si fa dire dai cardinal!

che la pietra angolare della Chiesa sia nascondere i falli dei Ponte-

fici per conservar loro la riverenza dei popoli : dalla pagina 20 in

giu si riferisce la confutazione che alcuni facevano al libro del

Gioberti e quivi si accalcano innumerevoli accuse contro al Papato:

per dire tutto il vitupero del mondo contro la memoria di papa

Gregorio XV! si spiattellano immaginate satire, e motti inventati

dal popolo e si danno come merce altrui
( pag. 29 ). In secondo

luogo scorgiamo questo mal animo nelle non forti ma sibbene vil-

lane parole colle quali insorge contro le persone, le geste, e 1' an-

damento del governo ecclesiastico fino al 1846. Uditene alquante

pazientemente : le atroci ingiuslizie di Gregorio ; V ordine cavalle-

resco di S. Gregorio Magno insozzato per lui daun X. . . e da un

Y . . . e da allre simili lordure ; i Iribunali straordinarii erano ini-

qui, non meno iniqui erano gli ordinari ; inviali a reggere le provin-

ce abatini discoli, lussurianti; sacrilegio nominare le slrade ferrate,

e cotali altre moltissime di che e tutto fiorito questo libro. In terzo

luogo che il Ranalli sia troppo caldo fautore de' libertini ce ne da

segno la distribuzione che fa delle accuse, delle scuse e delle lodi

tutte con debita proporzione pel suo fine. Le accuse son tutte e

solo per coloro che esso appella nemici della liberta del popolo ,
le

scuse son tutte e solo per coloro che esso chiama fautori smode-

rati di queste liberta
,
le lodi son tutte e solo per coloro che esso

intitola amici temperati di queste liberta. Siccome questa distri-

buzione e mantenuta esattamente per tutto il libro senza ecce-

zione nessuna; cosi a volerne dare la pruova dovremmo ridurlo qui

in compendio, cosa noiosissima. Dall' altro canto i passi per noi fi -

nora citati ne fanno sufficientemente fede ai lettori piu schifiltosi.

Ma egli e tempo omai di chiudere questo nostro esame , racco-

gliendo le molte in poche. L' autore di queste istorie ha la mente

tutto imbevuta degli errori contro la Chiesa, e 1'ordinamento d'una

societa che sono modernamente piu in voga. Con tali principii nel

capo deve necessariamente errare nel dar giudizio dei fatti, ci6 che

importa che non puo scrivere una storia se non pregiudizievole ai
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lettori. E di fatto egli prefigge allasua storia uno scopo apertamente

faiso, ed ingiurioso al regnante Pontefice, e nello svolgimento della

sua tela reca per veri i fatti conosciuti per falsi, o quando vuol vi-

tuperare senza temerne rimprovero li mescola con parole di dubbio

e di esitazione : giudica falsamente gli avvenimenti e le persone:

piglia infme palesemente intra.le parti che dividono gl' italiani la

fazione di quegli aderenti alia liberta che vanamente si attribuirono

il nome di moderati. Or che altro pu6 mancare a questo libro per

chiamarlo ima cattiva istoria?

Ne ci si arrechi a colpa 1'aver da un libro sob voluto dar giudi-

zio di quindici libri usciti finora in luce
,
e di forse altrettanti che

ancora si aspettano. Imperocche i vizii fin qui notati sono di tal

maligna natura che debbono necessariamente infettare tutti gli al-

tri libri di queste Istorie. In secondo luogo noi li abbiamo pur letti

gli altri libri ed abbiam trovato, e lo sclamiamo alto, corrisponde-

re a capello al giudizio che abbiam dato del primo libro. Che se

solo di esso facemmo finora 1' analisi cid devesi ascrivere all' aver

voluto risparmiare al lettore un piu prolungato ed inutile fastidio.

Se ci si domandera in fine qual giudizio debba formarsi del va-

lore letterario del sig. Ranalli nello scrivere istorico
,
diremo che

non manca di ordine
,
di correttezza, e spesso ancora di eleganza.

Nondimeno lo stile degli ammaestramenti e piu semplice , piu na-

turale, meno intralciato : e di parole o non italiane, o troppo viete

sebbene in piccolo numero ne abbiam trovato piu nelle Istorie che

negli ammaestramenti. Ma che valgono vesti eleganti e forbite a

un corpo guasto? Diremo adunque chiudendo questa ben lunga

scrittura che il sig. Ranalli ebbe piu ventura a scorgere i vizii let-

terarii che i religiosi e morali dell' eta nostra, e maggior energia di

rimenare al bello le fantasie che al vero gl' intelletti, e al bene le

volonta degl' italiani; e che per conseguenza avrebbe avuto gloria

di migliore e piu savio scrittore se si fosse tenuto ad argomenti

puramente letterarii, e non avesse voluto trascorrere a soggetti di

piu gran levatura.
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I.

COSE ITALIANS.

STATI PONTIFICH. 1. Opere di grande carita cristiana 2. Nuovi iiieoragyianienti

ed aiuti al progresso delle scienze c belle arti 3. Distribuzione di premii

4. Sacre solennita celebrate in Roma 5. Accademia di ReligioneCattolica.

1. L' Opera pia dell' Ospizio Ecclesiastico intesa a porgere ospita-

lita ai poveri ed infermi sacerdoti romani ed esterni, ed insieme a

provvedere alia coltura spirituale del contadini che vengono a lavo-

rare in sulla campagna dl Roma ,
fu eretta con breve del 20 Marzo

,

assegnandosele il bello edifizio costrutto dal Fontana presso il ponte
Aurelio e ceduto dall'Ordine Gerosolimitano alia Santitadi N. S. Pio

Papa IX
,
e destinandolesi dalla generosita del Pontefice nuovi fondi.

Oltre a cio con breve notincazionedell'Em. CardinalePatrizi (al qua-
le fu affidato il regolamento e 1' amministrazione deir Opera Pia) fu-

rono caldamente invitati i fedeli
,
e sovra tutto gli ecclesiastic!

,
a

concorrere colle loro largizioni nelle ingenti spese necessarie a dar

sollecito cominciamento all' Gspizio. Troviamo ora annunziato nel

Giorwle di Roma che essendosi dai fedeli corrisposto generosamente
all' invito

,
1' amministrazione e gia ordinata

,
e quanto prima sara

aperto 1' Ospizio.
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Per soecorrere ai bisogni cagionati dal cholera morbus nelle varie

citta e borgate degH Stati Pontificii segue la Santita del regnante Pon-

tefice ad inviare da per tutto dellc somme di denaro tratte dal suo

pecuHo private. Son giunte anostra conoscenza le seguenti largizioni

fatte di fresco; cioe di 1000 scudi alia citta di Bologna, di 321 a lesi,

di 321 a Cesena, di 300 alle popolazioni di Corinaldo, Montalboddo,
e Serradeconti, di 200 a Forh, di 150 a Cagli, e di molte altre altrove.

Dopo che il cholera ha cessato di sterminare tante vile in Ancona
son rimasti moltissimi orfanelli poveri d'ogni mezzo di campar la

vita. L'Arcivescovo Monsignor Antonucci, Vescovo della desolata cit-

ta, dopo di avere consolato con ogni sorta di spirituali e corporali

aiuti gli ultimi momenti degli spiranti genitori, ne ha raccolti i de-

serti figliuoli fra le sue braccia, come padre che un Vescovo dev' es-

sere dei poveri, sovra tutto se pargoletti. Cinquanta delle piu pove-
re orfanelle ne ha gia collocate a tutte sue spese in due Conservatorii

di Ancona, quello della Divina Provvidenza in S. Gaetano, e quello
della Carita in S. Giuseppe ;

e per gli altri orfani dei due sessi ai quali

egli solo non potea bastare
,

s' e rivolto con tenera ed affettuosa pa-
storale alia carita dei diocesani

;
i quali risponderanno, ne siam certi,

a s\ dolce invito convalidato da tanto esempio.
Noi non aggiungiamo una sola parola di commento alle opere so-

praddette, che son cosa d' ogni di nel clero cattolico, perche la carita

che le ha ispirate, fugge ogni vanto umano, e solo cerca gli sguardi

del Cielo. Ma non possiamo astenerci dal fare due considerazioni Tuna

pel sig. Farini, r altra per Lord Palmerston. AI sig. Farini dimandia-

mo, se questi grandi sacrifici
,
che da per tulto veggonsi fare ai Ve-

scovi cattolici, non debbano agli occhi suoi costituire una ragione di

piu, perche gridi ed invili a gridare all' incapacita dei preti a gover-
nare

;
o se il prete che governa civilmente lo Stato abbia altra fede,

altra carita, altra morale dal prete che amministra spiritualmente la

Diocesi. A Lord Palmerston dimandiamo ancora, se questi medesimi

sacrifici a pro dei poverelli sieno e possano essere cosi frequenti

presso il clero protestante ed ammogliato ,
come sono presso il cat-

tolico e celibe
;
di guisa che possa egli novamente addurre in Parla-

mento come ragione d'incapacita governativa nel clero Pecclesiastico

celibato della Chiesa cattolica.

2. Riferiamo le important! scoperte di bronzi e dorerie, fatte teste

negli scavi di Colombella presso Palestrina intrapresi per ordine del

sig. Principe Barberini, colle parole medesime del Cav. L. Grifi il

quale nel N. 210 del Giornale di Roma cosi le descrive: Disot-

terrandosi costi alcune arche di pietra albana senza ornati e con ivi

entro ossa umane, apparvero due armille di oro formate da varii
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aspidi distesi V uno appo Taltro con ambo i capi ricurvi, i quali ten-

gono confine sui loro corpi tante piccole anitre
, quanle ve ne pos-

sono capire con buon ordine, e si i serpi come le anitre sono lavo-

rati in tondo
,
e divisati di un sottiiissimo filo pur di oro. In un

piatto di argento di stile egizio sono effigiati verso 1'orlo soldati fram-

misti a lioni, che camminano in ordinanza, e sul centro cacce, o com-

battimenti dello stesso disegno e del la grandezza medesima di quello

ritrovato in cera e collocato ora nel museo Etrusco Gregoriano. Im-

magini tutte, che si confanno con quelle degl' indiani pei rettili, e

con quelle dell' arte babilonese per le cacce. E pregevole fra altro

vasellamento una coppa di argento ove sono incisi animali simbolici

della fattura di quelli scolpiti sulle vestigia di Persepoli o nei cilin-

dri di Babilonia
$
e al mito orientale di questa coppa si rassomigliano

certi fornimenti di avorio tutti intagliati di bassorilievi rappresen-

tanti grifoni, buoi, fiori di loto, buoni e mali geni, fra' quali il mar-

ticora, che sono allusioni della dualita secondo le idee, o il culto

del Persi o degli AssirL Sopra tutto poi e da tenersi conto di un vaso

di bronzo di leggiadra foggia adorno medesimamente de' segni o delle

figure immaginarie, con cui viene adombrata la lotta del buono spi-

rito contro il cattivo ne' prefati cilindri babilonesi o persepolitani.

Allegorie sparse pure ne' laceri avanzi di un sottiiissimo velo di oro

non tessuto, che al pari di quello di Cere dee essere stato ampio da

coprire una persona-, in alcuni colli con capi di lioni o di ceraste di

metallo , stati in sul labbro di lebeti
;
e in certi idoletti di legno do-

rato o di avorio di fattura uguale a que' di Cere. Laonde scorgendosi

in quella suppellettile un fare ove non comparisce nxilla di greco, ma

ogni cosa vi ha 1' impronta di idee asiatiche, si dee credere che s' ap-

partenga all' epoca della fiorente civilta etrusca , quando era nella

schieltezza della origihe sua, e innanzi che vi s' intromettessero le

maniere de' greci .

Un nuovo vaghissimo ornamento s' e ora aggiunto alia vaticana

biblioteca. Quelle sette grandi dipinture antiche rilrovate ,
siccome

gia dicemmo, in via Graziosa, e rappresentanti sette storie degli ome-

rici viaggi di Ulisse con paesi e marine
, fogge e usanze di costumi ,

ritratti di personaggi illustri, e belle prospettive, ed accordi meravi-

gliosi di parti ; queste sette grandi dipinture, diciamo, sono ora state

diligentemente restaurate per sovrana munificenza di Sua Santita ,

e messe entro cornici derate veggonsi esposte alia curiosita e allo

studio del pubblico nelle nobilissime sale della delta biblioteca.

La chiesa di S. Bernardo fabbricata nel 1600 entro una Rotonda

delle Terme di Diocleziano
,
recentemente restaurata ed abbellita,

\enne riaperta al pubblico culto il giorno sacro al santo istitutore
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del Cisterciensi. La Santita del regnante Sommo Pontefice concorse

(siccome altrove gia indicammo) per mezzo del ministero delle Belle

Arti e del Commercio alia riparazione del la gran volta, delle pareti e

di altre parti important! del sacro edifizio
,
ed i monaci cisterciens-i

rifacendo il coro
,
rimettendo le otto statue colossali, rinnovando gli

stucchi , ed i monumenti die adornano il lempio ,
ed accomodando

elegantemente i preziosi e marmorei altari , compierono 1' elegante
restaurazione.

II municipio anconitano ha destinato la somma annuale di scudi

100 per 1' Osservatorio Meteorologico del patrio Liceo diretto dal

rer. Prof. Giuseppe Zazzini
,
affinche possa essere convenientetnente

provveduto delle macchine necessarie alle osservazioni per la corri-

spondenza telegrafica di meteorologia istituita in Roma.

3. La prima meta del mese di Settembre appaga molte lunghe spe-

ranze e ravviva molte gioie della gioventu studiosa, per la distribuzio-

ne de' premii che in quel tempo si suol fare in quasi tulti gl' istitutl

d' istruzione
,
che sono nella citta di Roma. La pom pa tutto propria

di cotali solennita, la frequenza degli spettatori, il tripudio dei gio-

vinetti son cose ordinarie d' ogni anno, e comuni a tutte : e chi ne

considera o il numero o 1' apparato o il concorso di tutti gli ordini

di cittadini non puo fare a meno di dedurne il pregio in che qui e

tenuta 1' istruzione e 1'educazione dell'eta verde. Non possiamo trat-

tenerci a descriverle ognuna in particolare ,
n a pure indtcarle tut-

te
5
costretti a dir per ordine di tempo qualche cosa soltanto di quel-

le che oi sono venute a certa notizia. II dl 30 Agosto furono premiati
i convittori del Pontificio Collegio Clementino della Congregazione di

Somasca dopo che con eleganti e calde poesie latine, italiane e fran-

cesi ebbero, con be! sentimento di riconoscenza verso il fondatore del

lor Collegio ,
illustrata la memoria d' Ippolito Aldobrandini assunto

al Pontificate col nome di Clemente VIII, e noto al mondo per reli-

giose e civili imprese. Nel giorno 4 di Settembre Sua Emza Rma il

sig. Card. Brunelli
,
Prefetto della Sacra Congregazione degli Studii

presedette alia soienne premiazione nelle scuole di Filosofia slabilite

presso S. Maria della Pace, dalle quali eransi gia dati saggi di molto

valore nelle professate discipline. Nel di seguente lo stesso EmoCar-
dinale compie il medesimo atto nella chiesa di S. Ignazio verso i gio-

vani che frquentano le scuole del Collegio Romano Nel giorno 9,

che fu di Domenica, sua Ernza Rma il Sig. Card. Patrizi
,
Vicario di

Sua.Saratita, corono nella chiesa pan'oechiale di S. Grisogono la pia

diligenaa di 89 fanciulli delle varie parrocchie di Roma messa nel-

V appreivdere la dottrina cristiana
;

sette dei quail siccome aveano

straordinariamente profittato in tale studio, cos\ furono anche straor-
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dinariamente premiati. In fine lo stesso Emo Cardinale nel giorno 14

nella chiesa di S. Apollinare decoro di sua presenza la distribuzione

del premii fatta ai giovani che frequentano le scuole del Seminario

Romano.
4. Le solennita religiose celebrates! in quest! ultimi giorni in Roma

sono state molte, e di molta pompa e frequenza. Non diremo di quelle

che periodicamente ogni anno si riproducono siccome gia note
5
ma

solo accenneremo di alcune straordinarie
, piu degne di essere ram-

mentate. I Revdi Padri Agostiniani Scalzi in Gesu e Maria al Corso ol-

tre il triduo splendidissimo celebrate gia in onore dell' Immacolato

Concepimento di Maria SS., per lo ^elo tutto loro speciale a propa-

gare nei cristiani la divozione verso la gran Madre di Dio, ne hanno
solennizzato le glorie sotto 1' altro dolce titolo di Madre del Divina

Aiuto con uno non sapremmo dire se piu divoto o piu pomposo triduo

dal giorno sesto al nono di Settembre. Dicemmo che fu divoto insie-

me e pomposo : perche la pieta religiosa si dei sacri oratori dell' or-

dine agosliniano, come delle funzioni sacre celebrates!
,
e del popolo

accorsofu sostentata ed animata dalla ricchezza degli ornamenti, dal-

la soavita della musica, dalla splendida solennita della luminaria. Un'

altra festa religiosa fu fatta il giorno 11 dello stesso mese nella chiesa

nazionalediS. Luigi dei Frances!, dove fu solennementecantato 1'in-

no di ringraziamento a Dio per avere salvata dal colpo tentato nel

giorno 8 la vita dell' Imperatore dei Francesi. Pochi giorni dopo ,
il

18 Settembre, nella stessa chiesa furono nuovamente, ma con pompa
religiosa maggiore ,

rese grazie a Dio per la vittoria conceduta nella

Crimea alle armi di Francia. Le milizie francesi accompagnarono la

sacra cerimonia colle salve di artiglieria e la sera tanto la ehiesa di

S. Luigi, quanto gli altri edifici nazionali fecero splendide Juminarie.

Infine riferiamo un'altra pubblica dimostrazione di gioia per la dom-
matica definizione dell'Immacolato Concepimento di Maria SS. 1 fat-

1 Non parra fuor di luogo se qui ragguagliamo i nostri lettori di una solen-

nita e di un monumento a metnoria di qucsta definizione. L'una per la sua straor-

dioaria inagnii'icenza ,
1' allro per la sua singularita meritano di essere almeno

acccnnaii sopra le cento ahre feste celebrates! nell' Italia, e da noi preterite per
le augustie dello spazio lasciato a que&ta cronaca. La festa solennissima fu fatta

in Yenezia, e siccome in cilta nobilissima, e per munifkenza d' illustre e ricco

municipio ordiuuta
,
e diretta dai Rdi PP. Cappuccini dell' isola della Giudee-

ca opcrosi , zclanti , industriosi
,

e pel concorso aiutata di cittadini caldissi-

jui veueratori di Maria SS. , e certamente ana delle piu belle solennizzatesi

nell' Italia, il superbo tempio di S. Maria degli Angeli, eretto dai Palladio, fu

con tanta profusione di preziosi drappi ornato
,

che del solo daniasco in seta
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tasi in Roma nella chiesa di S. Nicola in Arcione dalla ven. Arcicon-

fraternila delle anime piii bisognose del Purgatorio. Non diremo che

magnifico apparato di drappi, che ordinata copia di luminiere e di

ceri, che soave armonia di sacri canti, che splendida facondia di ser-

moni concorressero a renderla una delle belle feste di Roma : amia-

mo piuttosto di attestare la pieta del popolo, che colla devota fre-

quenza, e con evidenti e varii segni di vera letizia, grandissima appar-
ye e sincerissima.

5. L'Accademia di Religione Cattolica ha chiuso le sue tornate di

quest' anno colPultima radunanza del 6 Settembre. Colla brevita vo-

luta dallo spazio che abbiamo
,
daremo qui uno slreltissimo disegno

delle quattro dissertazioni lettesi nei giorni 2, 9, 23 e 30 di Ago-

sto, riserbandoci a parlare dell' ultima nel future fascicolo affine di

tremila braccia, e del velluto e delle altre stoffe piii di ollomila vi abbisogna-
rono a fregiarlo. Fra torchioni, ceri, e candele onde componevasi la splendida
illuminazione del terapio furono in tre di consumate fino a novemila libbre di

cera. Molti gli ordini di cittadini che si recarono in ischiere a venerare la Ver-

gine SS. nel tempio: numerosissima la processione cheapri la solennita: parec-
chi i Vescovi, e i prelati di vario ordine secolare e regolare die decorarono la

festa : innumerabili i sacerdoti che offersero in questo triduo a Dio Benedetto

1'Ostia di pace nello splendido tempio : elegantissimi i tre discorsi recitati da tre

dei piii insigni sacri oratori d' Italia : folte di sceltissimi sonatori e cantori le

quattro orchestre innalzate nella chiesa: molte le pubbliche testimonianze di sa-

cro tripudio date da tutta la citta con luminarie, archi, festoni d' arazzi, fuochi

d' allegrezza, poesie stampate, concenti di musica: in somma nei giorni H, 12

e 13 Maggio, Venezia voile apparire maggior di se per offrire alia Vergine Im-

macolata onorevole e degno pssequio di filiale pieta.

11 monumento in pietra fu innalzato sulla piazza di Chiesanuova nel Vero-

nese dalla pieta di quei parrocchiani eccitata dallo zelo istancabile del suo ve-

nerabile parroco, affine di perpetuare la ricoi'danza della tenera solennita fatta-

si per la pubblicazione del dorama
,

e tramandare ai lor posted la memoria

della gran definizione imitando cosi
,

sola forse fra le cilia e le lerre d' Ita-

lia, 1' esempio dato in Roma. Sopra tre gradini innalzasi uno zoccolo col suo

basamento
, col suo tronco scolpito nelle quattro facce del dado di quattro

iscrizioni e colla sua cimasa in bell' armonia di proporzioni. Questo zoccolo sor-

regge una colonna scannellata d' ordine dorico, sopra al capitello della quale

posa la statua di Maria Vergine Immacolata. Gentil pensiero fu questo, perche,

legando col mezzo di questo sensibile segno nella divozione della Vergine SS.

colla vivente generazione le generazioni future, assicura a questa terra la pro-

tezion di Maria Immacolata. La festa poi fattasi per la benedizione del pio mo-

numento fu tenera e solenne; e decorata dalla presenza di due Vescovi, che

colle loro parole incitarono il popolo alia pieta verso Dio, e al culto verso la sua

Madre Santissima.
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compiere cos\ la relazione degli atti di quest' Accademia tanto be-

nemerita delle scienze religiose. Nella tornata adunque del 2 Ago-
sto il Rmo P. Abbate D. Teobaldo Cesari

,
Procuratore Generale del

Cisterciensi , prese a dimostrare che la massima fuori della Chiesa

Cattolica non v'e salute e fondata nella fede e nella Scrittura, ed e

eonforme alia retta ragione. S' apri la via alia dimostrazione col di-

chiarare che la sola Chiesa Romana puo e deve dirsi cattolica. Cio fatto

entro nell'argomento, e in primo luogo dichiaro che quella massima

e fondata nella fede con lungo e sapiente ragionamento, il cui nerbo

crediamo possa ridursi a questo entimema. Nel fondare la Chiesa il

Divin Redentore die la missione agli Apostoli di promettere la salute

a chi credesse alia loro predicazione. Dunque non vi puo essere sa-

lute che solo in quella Chiesa, nella quale. si conserva la successione

e la predicazione apostolica, qual e solamente la Romana. In secon-

do luogo cosi dimostro il fondamento che da la Scrittura alia mede-

sima verita. Nel nuovo Testaraento Gesu nostro divino maestro chia-

mo gli apostoli e in loro i successor'! degli apostoli, luce del mondo,
sale della terra, e tralci della vite uniti al tronco : dunque chi e fuori

della Chiesa Romana, ove solo la suceessione apostolica si conserva,

non sara preservato dalle tenebre, dalla corruzione, dall'aridita. E cio

dimostrano eziandio le figure dell' antico Testamento che presentano
la Chiesa di G. C. , siccome la citta dove giorno e notte assicurasi la

salvezza a chi vi si rifugia ,
siccome la pietra fondamentale sopra la

quale si fonda 1'edificio che unisce la terrena alia celeste Gerusalem-

me, e contro cui ogni cozzo nemico urta invano. La quale doppia

figura non puo, se guardasi alia storia della Chiesa, applicarsi che

alia sola Chiesa Romana. Nell' ultima parte il ragionamento un po'

piu disteso a provare la convenevolezza della ragione con questa dot-

trina, puo ridursi a questo punto. Nella sola Chiesa Romana trovansi

quegli evidenti motivi di credibilita esterna che rendono ragionevole

Tossequio della nostra fede, e quei mezzi intrinseci di salvezza che sono

i sacramenti, i quali aiutano sostanzialmente la nostra fi agilita al com-

pimento del cristiani doveri
; quando fuori d'essa irragionevole e ogni

credenza
, perduto ogni vero uso di sacramenti. Chiudendo 1' autore

la sua dotta orazione manifesta con accese parole il voto del cuor suo

che la Chiesa Cattolica trionfi in tutto il mondo
,
e la speranza che

questo trionfo sia affreltato dall'ossequio che la Chiesa Cattolica rende

a Maria SS. Immacolata.

Nel d\ 9 Agosto il Rmo P. M. Girolamo Gigli ex-Vicario Generale

dell'Ordine de'Predicatori prese a dimostrare nella sua dissertazione

che La vera fede come la vera caritd sono le due caratteristiche del-

la Chiesa Cattolica, quale unica vera Chiesa di Gesu Cristo. Innanzi
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tutto dimostro nell' esordio latesi generale in questa forma, l/uomo

peccando disconosce Dio coll' intelletto, e s'allontana da Dio eolla

volonta. 11 Verbo incarnate per riparare al male del peccato dovea

far riconoscere Iddio dall' uomo per nie/./.o della fode vincolo del-

Fintelletto, e ricondurre 1'uomo a Dio per mezzo della carita vintola

della volonta. Fede e carita sono adunque le note essenziali della

dottrina di GesuCristo, e per conseguenza della sua Chiesa. Vien

quindi alia question di fotto: in quale Chiesa trovasi la vera fede?

in quale la vera carita? E partitamente dimostra che nella sola Chie-

sa Cattolica. Primo quanto alia fede. Essa non puo trovarsi nelle

chiese scismatiche, perche ribellandosi dal Romano Pon>tefice e co-

stituendosi centri parziali e locali
,
han perduto il principio unifica-

tore e conservatore della dottrina rivelata : non nelle chiese prote-

stanti, perche collaloro liberta dell'esame private abbattono sostan

zialmente il fondamento della fede che e 1'osseq-uto della ragione a

Dio, la sottomissiooe all' autorita siabilita da Dio in terra come custo-

de e vindice delle verita rivelate. Tutto al contrario nella Chiesa catto-

lica, la quale poaendo a fondamento della religione 1' autorita divina

infal libile partecipata al sao Capo e Pastore supremo- da unita e solidt-

ta alle verita religiose, conduce e sottomette la ragione a Dio. Dunque
solo in essa trovasi la vera fede. E secondamente in esea sola trovasi

la vera carita, la quale fondasi nella fede, ed ha radice nel cuore ten-

dendo a maniffestarsi al di fuori colle opere. Altro e dunque carita

eristiana, altro beneficenza o bonta naturale. Qoeste possono tro-vacsi

e trovansi nelle altre chiese: quella non puo essere che nella sola

Chiesa Cattolica dove salo puo la carita venire animata da un princi-

pio soprannaturale. II carattere esterno della capita cristiana e la gewe-
rosita del sacrifizio : per cui essa non si restringe a tempo od a luogo,
e fa accettazion di persane, ne distingue aiuti, ne evita pericoli, ne

teme la in orto. Or questa carita si generosa la storia ci ammaestra

trovarsi esclusivaaaeftte nella Chiesa Cattolica : e ache ai di nostri i

protestanti medesimi, test'iHnonii oculari di sacrifici innumcFevoli so-

pra tutto nel clero e nelle religiose della Chiesa Caltolica, .ne conce-

dono questo falto. Chiudendo la sua bella dissertazione eonfertaTau-

tore i suoi dotti colleghi a difendere la Caltoliea Chiesa, e col sacrificio

di se medesimi rispondere alia missrione l<m> afifidata.

ftella radunanza del 23 Agosto il R. P. Teodoro di Maria SS. del

Carmelitani Scalzi, lettore di S. Teologia, svolse questo bel tema, che

cioe La professions della fede cattolica e la sola che appaghi la men-

te e dia riposo al cuore. Comincio dal ricoriAare che nulla puo ap-

pagare 1' intelligenza e la volonta dell'uomo da Dio in fuori, per
eui 1' uomo fu create . Adamo fu felice quaado conobbe e amo Dio :
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peccando getlo se e la sua posterita nel vortice degli errori e delle

soontentezze, e il genere umano fu lungamente infelice. Cerco lume

di verita e pace d' affetto, ne li trovo mai fino al giorno che il Ver-

bo incarnate riconducendo colla sua dottrina 1' uomo a Dk> ridono

alle umane facolta il naturale loro appagamento. Passo quiadi 1'au-

tore a dimostrare che nelle chiese protestanti ne la mente puo esser

paga, ne il cuore contento : perche rinnovatasi quivi 1' antica ribel-

lione si voile nuovamente innalzare la ragione umana sopra Dio rive-

la-nte, e per natural conseguenza la ragione sbrigliata si getto nei

pristmi deviamenti col precipitare inftne nel pretto rationalism che

e 1' ultimo statdio delle aberrazioni umane. Nella Chiesa cattolica al

contrario la mente e il cuore dell' uomo rimangono soggette a Dio;

quindi la verita conservasi illibata. Qui prende 1' autore ad enume-

rare le piu grandi dottrine insegnateci dalla fede cattolica, e dimo-

stra ch' esse contengono in se stesse tutto il grande , tutto il vere,
tutto il bello

,
e quindi sono capaci di soddisfare pienamente le facol-

ta piu nobili deiruomo. Conchiudesi 1' eloquente dissertazione con

trarre la conseguenza che il cattolicismo forma il vero e piu grande

bisogno del nostro spirito, e che 1' uomo e naturalmente cattoMco.

Nella radunanza tenutasi il d\ 30 Agosto 1' Illustrissimo sig. Cano-

nieo D. Filippo Cossa Professore di Teologia nel Seminario Romano
lesse la dissertazione alia quale era proposto per argomento cite :

Ggni comimione cristicma separata dalla Chiesa, Romana costiti*#sce

ttna Chiesa locale, e perd non pud essere la Chiesa di Gesn Crisfo. L'e-

sordio rammenta 1' impossibilita in che V uomo si trova di formare

un sistema religioso adatto ai bisogni di tutti gli uomini
;
donde se-

gue che la sola Chiesa istituita da Gristo puo essere ed e universale, e

che le comunioni cristiane al contrario, che sono depravazioni della

vera religiene prodotte dall' uomo, sono sempre limitate e locali.

Entra quindi senz' altro a dimostrarlo col fatto. Indicate adunqUe il

paragone istituito da Cristo fra il granello di senapae la Chiesa nella

sua estensione, e T altro prenunziato dal Profeta Daniele del monte

che riemp\ tutta la terra, ed inoltre la propagazione predetta da' Pro-

fstt del regno di Cristo per tutte le genti 5
si dimostra eke questa ge-

i*ra1 estensione appartiene alia sola Chiesa Romana, essendo le co-

munioni da lei separate tutte loeali. Cio stesso secondo la teslim

Tiian/.a di S. Agostlno venne confessato da
J

piu antichi eretici
,
che

attribirivano il none di cattoftea
,

cioe universal^ alia sola Chiesa

Homana, se si eccettuino alcuni pochi, come i Donatisti
;
i quali non-

pertanto si voller chiamare cattolici per tutt' altro motivo, cioe pel

conservare che fecero tutt' i sacramenti.
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Determ'mandosi bene in che consista ia universalita, e quindi 1'op-

posta localita, viene il tutto dimostrato. Or conformealla dottrinadi

S. Agostino, 1' universalita consiste nella diffusione di predieazione,

d'illuminazione, e di genti che sono in una Chiesa adunate, professa-

no la medesima fede, e conservano la medesima comunione solto un
medesimo capo. Cio posto si esaminano le sette antiche, e si mostra

come tutto cio manco in esse e furono percio locali
; paragonate da

S. Agostino ai tralci della vile recisi che ivi muoiono ove cadono. SL

accennano di piu quelle antiche sette le qualio sonopcrite del lutto,

o se durano tuttavia, nqn sono che piccoli avanzi giacenti nella oscu-

rita. Qual paragone colla Ghiesa Romana ! Ne vale opporre la diffu-

sione di alcune sette come 1' Arianesimo
,
lo Scisma greco , il Prote-

stantesimo. Poiche messe al confronto della Chiesa Romana , e ana-

lizzando sodamente la condizione e la natura loro , chiaramente si

vede che la universalita loro attribuita e apparenle 5
e che quindi

esse non sono se non Chiese meramente locali.

Siccome pero la Chiesa di Cristo doveva propagarsi per via d'illu-

minazione delle menti
,
e di spontanea adesione dei cuori lasciando

intatto il libero arbitrio
;
cos\ venne istituito da Cristo medesimo il

minislero della predicazione. Ondeche si conchiude che quella sola

Chiesa e universale, la qual goda di questo ministero
,
e nella quale

esso sia fruttifero nell'esercizio. Per lo contrario tutte le altre Comu-

nioni, che 1' usurpano illegittimamente e sono sterili nelle proprie

missioni, debbono riputarsi locali.

Si accennano i fatti che comprovano la sterilita delle missioni pro-

testantiche non ostanti i veramente straorainarii tesori profusi a

mantenerle. Si conchiude che la sola Chiesa Romana puo additare

anche adesso citta e popoli convertiti alia fede di Gesu Cristo, ed

emulator'! del fervor de' primi cristiani , e che nelle vicende che la

stessa Chiesa Romana ha subito di aumento e decremento e stata

sempre universale, e pero apparisce esser opera di Dio.

Si fa quindi un invito ai Protestanti e agli Eretici tutti che profes-

sando il Simbolo Apostolico debbono ammettere la Cattolicita della

Chiesa
$ poiche se questa e propria della sola Romana vi debbono

essi far ritorno per mettersi nella via della salute. E noi Caltolici

dobbiam confermarci sempre pia nella professione della nostra fedej

e tra i carissimi legami che ci tengono stretti alia Chiesa Romana an-

noverar anche questo del titolo e nome di Cattolica che ad essa sola

conviene
, ripetendo col grande Agostino : tenet me ipsum Catholicae

nomen.
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STATI SARDI. ( Nostra corrispondenza) 1. Riorganizzazione dell' insegnamento
secondario. 2. Distruzioui e vendette libertine. 3. II colera in Sassari

e il clero secolare e regolare. 4. La processione della Nativita di M. SS.

5. Una vittoria degli ordini religiosi davanti i tribunal!. 6. Malattia

del Re.

1. Un bel giorno la nostra Gazzetta Piemontese pubblicava un de-

creto per la riorganizzazione dell'istruzione secondaria nei collegi del

Piemonte. Chi lo crederebbe? Dopo tanli anni di liberta, 1'istruzione

secondaria in Piemonte, e, per dirla con parola ministeriale
,
disor-

ganizzata ! lo non vi esporro come tenti riordinarla il ministro Lan-

za, giacche il suo decreto non e che un calalogo delle cose da inse-

gnarsi s\ per riguardo alle materie, e alia loro distribuzione, come

per riguardo ai professori destinati a trattarle, e infine per rispeUo
ai luoghi dove 1' insegnamento puo darsi; e tenta in certo modo,
come la guardia nazionale del Causidiere, di faire de I'ordre avec du
desordre. E poi tengo per fermo che da qui a pochi mesi o il mini-

stro Lanza medesimo od altri disfara quello che fu tatto oggidi. Basta

adunque prendere nola cosl di passaggio della riorganizzazione.
2. Riorganizzare in termine rivoluzionario significa distruggere, e

il ministro Lanza, se fia vero quanto dice la Voce del Progresso, in-

comincia a distruggere a poco a poco il collegio delle Province. S' in-

formarono in quella eletta casa, scrisse Carlo Botta, e s' ammaestra-

rono
,
e da lei alia luce del mondo letterario e scientifico uscirono i

primi intelletti, di cui d'allora in poi il Piemonte si sia vantato e si

vanti . Ma questo collegio ricorda i benefizii di un Papa, che fu

S. Pio V, un legato del quale in lire annue milanesi 8,421 e soldi 12

pagavasi al collegio delle Province
;
laonde non e a meravigliare se

i libertini abbiano a sdegno cio che ricorda la munificenza e 1'amore

per le scienze che segnalarono sempre i capi della Chiesa. Sara forse

anche soppressa nella nostra universila la cattedra di lingua sanscri-

la, la quale vi era stata stabilita di corto, e commessa all' abate Gor-

resio. II Gorresio e versatissimo in questa lingua e sta pubblicando in

Parigi il testo in sanscrito del Ramayana. Ma di quesli giorni i rivo-

luzionarii se gli levarono addosso per due ragioni ;
1' una perche e

prete ,
1'altra perche usa in Parigi in casa del marchese Brignole. E

pure le lodi che il Gioberti da al Gorresio , e le Introduzioni di que-
st'ultimo ai diversi volumi del testo del Ramayana avrebbero dovuto

salvarlo da ogni sospetto.
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3. Suole nelle pubbliche calamita il clero trionfare, e eonfondere i

suoi nemici. La Gazzetta Piemontese fu obbligata a stampare, non
ha guari, una relazione sopra il colera di Sassari, dove si afferma che il

elero secolare e regolare hanno dato prove di coraggio e di annegazio-

ne, che nonpossono essere abbastanza encomiate. Di fatto caddero in

Sassari vittima del morbo, mentre assistevano agli infermi, il parro-
co della Cattedrale

,
il rettore della Parrocchia di S. Apollinare,

quello della parrocchia di S. Sisto, il vice parroco di S. Tommaso, e

un altro vice Parroco della stessa Parrocchia. Fra i religiosi rego-

lari, dice la relazione, meritano speciale menzione i Domenicani, i

Cappuccini e i Minori osservanti. Sono tre erdini soppressi tutti

e tre in Piemonte che si vendicano a questo modo della legge che It

uccise. Mblti elogi si danno all' Arcivescovo : L'Arcivescovo delta

Diocesi, Monsignor Varesini, ha dato sublime esempio della sua ope-
rosa e beneftca carita. Si recava in persona a visitare gli infermi

,
H

confortava
,

li soccorreva largamente. Offrt ad uso dei Municipii e i

locali che avea disponibili, e tutti gli aiuti che poteva dare. II reve*

rendissimo Prelate ha degnamente compito i pietosi doveri di pastore

della Diocesi. Queste parole registrate nella Gazzetta Piemontese

sono il piu bel trionfo del Clero, e la condanna di coloro che voglio-

no assottigliare le prebende dei Vescovi, che servono a soccorrere

largamente gl' infelici. Conviene ricordare che Monsignor Varesini fu

degno emulo degli esimii Arcivescovi di Torino e di Cagliari, e pati

un mese di prigione in occasione della legge Siccardi. Fa un brutto

contrasto alia carita del Clero il Municipio di Sassari
,
che venne

sciolto con decreto dei 9 Settembre avendo un guinto dei Consiglieri

fatalmente mancato ai suoi doveri, come scrisse Urbano Rattazzi.

4. La festa della Nativita di Maria SS. e da piu di un secolo festa

nazionalein Piemonte. Nella vigil ia della festa del la gloriosa Nativi-

ta di Maria Vergine essendo piaciuto al Signore, per I' intereessione

di essa di lib?rare con manifesto favore la nostra citta capitate dal

terribile ed ostinato assedio e per conseguenza i nostri Stati dalla lo-

ro imminente rovina come sta scrltto nelle Costitusioni e Leggi di

S. M. Tom. I, Tit. II, si sa che Torino era stretta a que'd\ dall'eser-

cito del prepotente Luigl XIV comandato dal Duca de la Feuillade.

La festa della Nativita ricorda adunqae tra noi un benefizio deila

Vergine, e una liberazione d' Italia dallo stranicro. II ministero no-

stro quest' anno spicco Tordine che nessun pubblico ufficiale inter-

venisse alia solenne processione. II Piemonte, recito parole dell'Ope-

ntone dei 12 Settembre, consigliato dalla cortesid voile togliere il

carattere ufficiale alia processione, che rammetnora la sconfttta dei



Frances!. Fortunatamente la pioggia impedl che il popolo s' av-

vedesse di questo scandalo e di questa illegalita. Imperocche egli e

scandaloso sacrificare a ragioni di politica un dovere di religione, ed

ilk-gale violare una legge che sussiste tuttavia nelle nostre costitu-

iiom. Dopo di che mi meraviglio che sussista tuttavia la reale Basi-

lica di Soperga e non si atterri come fu fatto in Parigi della Bastiglia.

5. I buoni furono recentemente consolati d'una vittoria ctnseguita

in Savoia dagli Ordini religiosi. I Padri Cappuccini e le Monache Car-

melitane di Ciamberi si querelarono presso il tribunale provinciale

contro la cassa ecclesiastica ,
che avea preso possesso dei loro beni

,

mentre la legge medesima cui si appoggiavano non ne le attribuiva

la facolta. II tribunale provinciale dichiaravasi incompetente a deci-

dere la questione. Ma i querelanti ricorsero alia corte d' appello di.

Ciamberi contro a questa seatenza; e la corte d'appello la casso, per-

che il tribunale provinciale avea dato all'articolo 1. della legge 29

Maggio un valore die non ha
,
sostituendo il potere esecutivo al po-

tere giudiziario. Come che questa sentenza sia di semplice procedi-

mento, tultavia entra di necessita net merito , e lascia travedere una

sentenza finale favorevole agli Ordini religiosi. Di che si concepisco-

no ottime speranze, se pure la magistratura indipendente non si trar-

ra in dietro per timore delle vendette minisleriali.

6. 11 Piemonte sla in qualche ausieta per la vita del suo Sovrano.

Volgono otto giorni e Sua Maesta venne colta da una febbre intensa

con artritide acuta e dlffusa a molte articolazioni. La malattia e ab^

basianza seria
,
e sebbene dapprima si volesse tener segreta , pure se

n' ebbe sentore e la Gazzetta Piemontese fu costretta a darne nolizie.

Le ultinae notizie ufiiciali del 21 Settembre dicono che*la febbre e

i&tevohmnte mitigata in seguito ad una pronta cura disinAammante.

Ma si dice che tali sono I' indole e il corso della malattia , che qual?-

che tempo dovra ancora trascorrere prima die I'augusto ammalato ne

sia del tulto libero. Cio avvenne mentre Sua Maesta stava in sulle

mosse per Parigi ,
e 1' Imperatore dei Francesi facea dei preparativi

a Compiegue e Fon4ainebkau per riceverlo secondo il suo grado.
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II.

COSE STRANIERE.

FRANCIA. 1. Erezione d'un monumento nazionale alia Vergine Immacolata

2. Attlhtato contro la citta d' Angers 3. Attentato coutro 1' Imperatore

Napoleone 4. Trattalo di amicizia colla Persia.

1. Nel bel mezzo della Francia tra le pittoresche montagne del

Puy s' alza una roccia maestosa che appellasi la roecia di Cornell le.

Sopra di essa fu decretato di elevare un monumenlo nazionale che

attesti in qualche maniera all' universe quanto sia grande la di-

vozione della Francia verso 1' immacolata Madre di Dio. II S. P. de-

gnossi con Breve de'25 Marzo 1854 di approvarne il divisamento e

incoraggiare alia nobile impresa il Vescovo del Puy che ne fu il primo
autore. All' appressarsi adunque nello scorso Decembre delTaspetta-

tissima definizione venne disposjta ogni cosa in modo che il d\ 8 Dec.

nel momento appunto che il S. Padre pronunziava Pinfallibile oraco-

lo giugneva in sommo dello scoglio la prima pietra del monumento
e indi a due giorni benedicevasi, allorquando la Santita di N. S. be-

nediceva e consecrava la nuova Basilica di S. Paolo in Roma. Spe-
rasi che lo stesso d\ che verracollocata nella citta santa la statua di

Maria sopra il monumento di piazza di Spagna s'innalzera pure sulla

roccia designata il nuovo simulacro della Vergine senza macchiacon-

cetta. Esso simulacro sara fuso in bronzo
,
dell' altezza di sedici me-

tri e posera sopra un piedistallo elevanlesi otto metri sopra lo sco-

glio piramidale di Corneille, scoglio che si solleva dal suolo ben

centotrentadue metri. Sicche la sommita della statua s' alzera fino

a 156 metri
;
formando cosl un monumento nel suo genere unico al

mondo e per grandiosita veramente degno di una grande nazione.

Egli e percio che 1' egregio Vescovo del Puy fece appello alia gene-

rosita della nazione per le gravissime spese che al compimento di

tant' opera son necessarie
,
sottoscrivendosi esso medesimo per la

somma di diecimila lire. Molti Prelati e divoti cittadini risposero gia

largamente all' invito. Anche di lontano furono inviate vistose obla-

zioni, tra le quali 6 da ricordare la somma di 2500 lire offerte dalla

Congreg. de Propaganda fide. II F. Filippo superior generale de'FF.

della Dottrina cristiana chiese e ottenne che la numerosa scolaresca

diretta da' suoi religiosi per tutta la Francia si togliesse 1' incarico

di fare il piedestallo del monumento: e cosi i figliuoletti della classe
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povera e laboriosa di quella nazione avran 1' onore di collocare sopra

il pacifico trono, la lor celeste Patrona.

Un comitato di ragguardevolissimi personaggi ha la cura di tutte

le provvidenze che si convengono al gran lavoro. Presiede a I comi-

tato il Vescovo stesso del Puy, il quale zelantissimo come e della ese--

cuzione di questo suo disegno, si reco ultimamente a Parigi dall' Im~

peratore Napoleone a supplicarlo perche si degnasse di premettere

alia lista de' gia sottoscritti 1' augusto suo nome. E,Sire, ( gli disse

presso a poco) Sire vengo a pregarvi d'aggiugnere in capo alia lista

il vostro nome : all' augusto Capo della nazione cristianissima gia

consecrata da Luigi XIII a Maria vengo a chiedere oro e bronzo.

L' oro a voi non manca, perche se ne chiedete alia nazione questa vi

apre i suoi tesori: il bronzo nemmeno dappoiche N. D. delle Vitto-

rie ve n' ha donate di molto e ve ne fornira anche piu tra breve

tempo. Alcuni cannoni tolti a' Russi e trasfusi nella statua colossale

di TV. D. di Francia formeranno una nuova meraviglia di questo re-

gno che sa cos\ ben collegare la gloria dell' armi alle opere di pace,

a' progress'! cioe dell' industria, dell' arte e della religione. Segui-

tando poi, accenno che questo monumento riuscira un' opera sovra-

namente cattolica, francese, epopolare. A proposito del qual ultimo

punto fino a quest' oggi , soggiunse, 140,000 lire vennero gia of-

ferte dal popolo : 15,000 ne diedero per il piedestallo i 300,000 fan-

eiulli della Dottrina cristiana: la Superiora generale delle Suore di

carila raccoglie essa pure 1' obolo del poverello dalle fanciulle che

1'Ordine suo sta allevando in Francia-, e tutti gli abitanti dellenostre

montagne vogliono partecipare all' erezion della statua e farla cost

alta, cosz alia che si scorga dagli ultimi confini dello Spartimen-
to ecc.

2. Le societa segrete in Francia restaron bensl sbalordite e sgomi-
nate ma non interamente distrutte dal colpo de'2 Dec. 1851. Quindt

avviene che a quando a quando rialzino la testa e ritentino la lor

opera di distruzione. Tra le molte congreghe che negli ultimi anni

dieder segno di vita avvi la cos\ delta Marianne, societa assai diffusa

per tutto il paese, lo scopo e gli statuti del la quale non e qui mestie-

ri di accennare essendo oramai notissimi eziandio per le condanne

de'pubblici tribunali di Angers, di Parigi e di Nantes. Malgrado pero

di tali condanne la Societa crebbe di numero e di baldanza. Per buona

ventura laPolizia non neignorava idisegni; e sebbene non neatten-

desse la disperata risoluzione che quella tento nella nolle del 27 A-

goslo, seppe nondimeno che mollissimiscavaloridi lavagne di Trela-

ze affigliali alia Marianne avean deliberate d' impadronirsi per sor-

4
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presa della citta di Angers e metterla a sacco e a devastazione. Fu

pertanto prescrilta dalle Autoritauna straordinaria sorveglianza : tutti

i pubblici official! si posero aJl'erta e fin dalla mma nolle del di as-

segnato al tumulto arrestarono un crocchio di demagoghi trovato nel

campo di Marte in atto di aspettazione. Quand' ecco verso le quattro

ore del mattino da tre a quattro cento lavoratori appressarsi alia

citta cantando la Marsigliese. La banda de'faziosi era provvista in

buona parte de.lle armi tolte a'gendarmi e alia compagnia de'pom-

pieri di Trelaze i quali avean dovuto cederle sopraffalli dal numero

troppo superiore de'ribelli. Giunti questi nel sobborgo di Bressigny

il Gen. d' Angell seppeli cosi ben avviluppare con una mossa pronta

e accorlissima, che la misera turba si trovo dispersa prima d' accor-

gersidell'agguato. Centotren lotto di essi vennero arrestati coirarmi

alia mano. Eran quelle schioppi d' ogni ragione con baionetta e senza,

carichi di palle squartate: eranvi picche, forche, accetle, pistole, ba-

stoni con dentrovi lunghi stili, in una parola tulle le armi disperate

deirammutinamento. DLeci di essi Iraevano un carro con grande quan-
tita di polvere, micce, succhielli, leve di ferro, grimaldelli e simili

ordigni che a far bottino son necessarii. Alle sette e mezzo la ribel-

lione era del tutto vinta e i pacifici cittadini solo in usoendo di casa

per le loro faccende appresero 1' incorso, e gia cessato perieolo.

3. L' Imp. Napoleone fu salvato di bel nuovo dalla divina Provvi

denza da gravissimo allentato. I dispacci che ce ne recaronc la noti-

zia avvertirono che 1' aulore di es3o era anzi un inentecatto che non
un assassino. Tale fu pure 1'opmione de'medici di Parigi, e percio lo

sciagurato fu chiuso nelP ospedale de'pazzi. Varie corrLspandeuze pe-
ro sono di diversa opinione e persislono nel dire che 1' attentato de-

plorando e opera di setla. Ma checche sia di cio, ecco come accadde

il falto. L'Imperatore avea promesso di assistere 1'8 Settembre al-

V ultima rappresenlazione del Tealro italiano per ascoltare e onorare

ad un tempo la celebre Ristori. Verso le ore 9 giunse una carrozza di

corte alle soglie del teatro. Allora un cotal uomo travestito slaccato-

si da un gruppo di persone ivi p^esenli e tratla una pislola sparo un

primo colpo contro la vetrina di essa, si cite la palla si perdette nel

velluto della parte superiore della vettuva: immediatamente levo la

mano per isparar^ un secondo eolpo, ma un agente di polizla preei-

pilando con istraordiuario impeto sopra di lui ne svio la direzione

e la palla cadde a terra. In quella prima carrozza fortuoaUuneBte

non era nessuno della famiglia imperiale : era plena di dame di cor-

te le quali non e a dire quanto precipitosamente ne uscifisero e eon

quanto spavento. L' assassino accortosi dell' iuganno diede in una rab-

V
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biosa esclamazione. Dopo cinque minuti giunse 1'lmperatoreaccoltovi

da applausl piu del solito fragorosi, del che chiedendo la cagione,

seppe del fatto teste avvenuto. Alloracon rara calma d'animo prov-

vide anzi tutto ehe non se ne facesse parola all'Imperalrice e che la

cosa non si divulgasse quella nolle medianle il lelegrafo per le pro-
vince. L'assassino e un commesso dinolaroparigino, dinomeCamil-

10 Bellemare nalivo di Rouen e dell' eta di 22 anni Trovavasi po-
c'anzi e per la seconda volta in carcere per delilli politici a Belle Isle

sur-mer ed era stato grazialo di recenle in occasione deH'anniver-

sario della nascila dell' Imperalore. Dioono che interrogalo del suo

delillo rispondesse : non aver odio alcuno conlro Napoleone, ma es-

sere slato spinlo a quell' allo dalla sua fede politica insofferente di

monarchia: aver credulo che nella prima carrozza perche Iratla da

quallro cavalli si Irovasse 1' imperalore : del reslo macchinar esso

qu-esto colpo da quallro anni. Venne pure arreslato un allro gio-

vane il quale parve fare qualche movimenlo per mellere in salvo

11 Bellemare dopo il suo atlenlato. Ma esso finora sla forle sulla ne-

galiva di non aver mai conosciulo 1' assassino.

4. Dopo alcuni anni d' incertezza e d' oscillamenlo Ira la Francia e

la Russia lo Sciah di Persia s'e piegato firialmenle a fermare un Irat-

tato d' amicizia e di commercio coll' Imperalore Napoleone. II quale
traltalo quanlo lorni proficuo alia Francia nelle presenli circoslanze

non e chi non vegga. Ecco alcune parlicolarita narrale dal Moniteur

sopra 1' accoglienza falla in quell' occasione dalla corte di Persia al

sig. Bourre itivialo slraordinario dell'lmperalor de'Francesi. Dopo
avor Iraversato lunghe vie Ira due file di soldali che gli rendevano

gli onori mililari, il sig. Bourre fu condollo presso i grandi della Co-

rona adunali in una sala ove si compierono le lunghe ceremonie del

kalioun e del caffe. Calzale quindi le babbucce nere in vece de'calzari

di lana rossa (contro i quali la Russia ha proleslato da piu anni)
1'Ambasciatore e il suo seguilo s'awiarono alia sala d' udienza guida-

tivi dal gran maestro di ceremonie. Quesli come tosto vide il Re grido
a gran voce che il Minislro dell' Imperalore de'franeesi chiedevadi

eseere ammesso davanli al Centre del Hondo per presentare letlere

credenziali . II Re accenno di ammetlerlo, e dopo Ire fermale e Ire sa-

luti il Ministro e compagni si Irovarono al cospelto di Nasr-ed-Din-

Sciah. Stava il Re assiso nel suo trono di madreperla e di gemme,
vestito di un abito profusamente ricoperto di preziosissime gioie.

Esposegli il sig. Bourre lo scopo della sua venuta e presento le let-

tcre dicredenza. Allora lo Sciah disse di bramare assai la chiesta ami-

; parlo dell' attentato contro alia vita di Napoleone e d'un simile
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pericolo da se sfuggito in sul principle del suo regno. Continue quin-
di sopra 1' assedio di Sebastopoli , sopra la presa di Kertch ed altre

vicende del la guerra d' Oriente dando a vedere di esserne assai istrui-

to e di nutrir viva simpatia per 1'esercito francese. Nove giorni dopo
1' arrive della legazione a Teheran, cioe il 12 Luglio, il Ministro del-

Tlmperatore segnava il trattato di commercio e di amicizia: indi a due

di ne furono scambiate le ratifiche. Ecco 1' esordio del trattato, che

merita di essere prodotto a saggio di stile e di boria orientale.

Al nome di Dio clemente e misericordioso.

L' alta Maesta dell' Imperatore Napoleone ,
la cui elevazione e

u pari a quella del pianeta Saturno al quale il sole serve di stendar-

do
,
T astro luminoso del firmamento delle teste coronate

,
il sole

del cielo della regalita, 1' ornamento del diadema, lo splendore de'

stendardi e delle insegne imperiali, il monarca illustre liberale

E sua Maesta elevata quanto il pianeta Saturno, il sovrano cui

serve di stendardo il Sole
,

la cui magnificenza e il cui splendore
son pari a quelli dei cieli, il sovrano sublime, il monarca i cui e-

u serciti sono numerosi come le stelle ,
la cui grandezza rammenta

quella di Diemschid, la cui magnificenza pareggia quella di Dario,

1' erede della corona e del trono de' Keiani, 1' Imperatore sublime

ed assoluto di tutta la Persia

(c Stipulano ecc.

BELGIO e SVIZZERA (Nostre corrispondenze). 1. Turbolenze nella provincia di

Namur 2. Sig. A. de Haller granvicario del Vescovo di Coira 3. Ap-

provazione della legge politico-confessionale 4. Mai effetto delle vessa-

zioni religiose 5. Societa istorica.

1 . Essendo questo il mese di vacanza per il corpo legislative ab-

biam certatregua agli afifari politici: il paese intantoha plena fiducia

nel Minister e questo si rende ognor piu degno della fiducia della

nazione. Quindl non e per verun conto da aversl per dimostrazione

nazionale (siccome affermarono alcuni giornalimal conoscenti lecose

nostre) il tumulto recentemente scoppiato in alcune castella della

provincia di Namur. I paesanidique'luoghieransi lasciati grossamente

abbindolare da alcuni turbolenti che andaron susurrando la malattia

delle palate provenire da'vapori de
j

laboratorii chimici di que'din-

torni. Con tale stortezza in mente furon tratti di leggeri a pigliarsela

contro la supposta cagione di lor miseria. Quindi attruppamenti ,

sommosse, e disordini assai gravi a dannodicotali fabbricheesegna-

tamente di quelle diFlorefife e d'Auverlais. Convenne pertanto alle



CONTEMPORANEA. 121

Autorita adoprar la forza e far uso dell' armi: due de' faziosi ne rima-

seromorti e parecchi feriti. Perimpedir il rinnovamento dello scan-

dalo il Conte diBaillet governatore della provincia di Namur invoco

la sollecitudjne de'borgomastri raccomandando loro di ben persua-
dere agl'illusi a non voler piu oltre persistere nel loro forsennato

disegno. Parecchi scritture piene di massime sovvertitrici e incen-

diarie che si videro affisse per le vie di Namur mostrarono anche piu
chiaramenle quella sommossa esser opera delle Societa segrete.

2. E stalo eletto a gran Vicario del Vescovo di Coira nella Svizzera il

sig. A. de Haller figlio del celebre Carlo Luigi che scrisse Del ristauro

della Scienza politico,. Era esso nato a Berna nella confessione prote-

stantica, ma seguendo 1'esempio dell'illustre suo padre abiuro ancor

giovanetto 1'errore: abbraccio quindi la carriera militare sotto le

bandiere del Re di Sardegna e poscia lo stato sacerdotale dopo aver fat-

to i suoi studii in Roma nel Collegio Germanico. Servi qualche anno

da segretario nella nunziatura apostolica della Svizzera, quindi venne

nominate a curato decano di Galgenen ed ora il Vescovo di Coira ve

nerando settuagenario chiamalo ad aiutarlo nelP amministrazione

della sua diocesi. I radical! cercano di opporvisi, ma non riusciranno

nella maligna impresa.

3. II nuovo organamenlo politico confessionale di S. Gallo ha otte-

nuto valor di legge sebben abbia avuto 15 mila voti contrarii: 3 mila

oppositori di piu 1'avrebbero fatta abortire. Cosi il governo civile puo
d'or innanzi deporre qualsiasi curato ed anche il Vescovo senza pro-
cesso e giudizio canonico, anzi neppur civile, allorche gli sembri che

un curato abbia offeso la pace confessionale nell' esercizio del suo mi-

nistero. Per meglio comprendere la mostruosita di questo Cesarepa-

pismo vuolsi avvertire che il presidente del governo di S. Gallo e

oggi un prete gia cattolico
,

il quale e percio'divenuto il Cesarepapa
del chiericato cattolico, del Vescovo e di tutti i curati della Diocesi di

S. Gallo. Vuolsi inoltre osservare che il governo e composto dimolti

protestanti e che percio quest' autorita civile e mista sentenziera de'

doveri de'preti cattolici, e che senza il loro Placito nessun sacerdote

puo ottenere una cura d' anime
,
e in virtu del loro Non placito ne

possono essere spodestati ad ogni istante. Ecco la liberta d'un popo-
lo libero per eccellenza.

4. II chericato e il popolo cattolico della Svizzera sono contristati

da quesli dolorosi avvenimenti e da altri simili gia accaduti nel Ti-

cino, ne' Grigioni ealtrove. Ma cio che piu ci punge 1'animo si e lo

scorgere che il male fa Ira noi immensi progressi. Alcuni anni ad-

dietro era stata proposta in S. Gallo una legge men trista sopra gli
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aflari confessional*. Vi si opposero losto da 18 a 19 mi la cilladini e la

legge fu respinta. Oggi pero non si trovarono piu di 15 mila voci die

parteggiassero per la Chiesa
;

ii che significa che tre o qualtro mila

mutaron bandiera. Cos\ nd 1845 le elezioni del Cantone di Lucerua

furon tutte buone ; nel 53 piu di due terzi riusciron malvage. Cos\

pure v' e ragion di temere che nei Canloni di Friborgo e del Yallese

si vada raffreddando I'antico fervore per cio che riguarda gl'mteressi

religiosi. Le vessazioni fatte a' caltolid dal 1848 in qua cominciano a
far prevaricare gli uomini di poca fede

;
e se queslo slato di cose con-

tinua, avrem pur troppo a piangere delle perdite ancor piu deplora-
bili. Aggiungasi che in questo mese d'Agoslo i Pastori Riformati si

ragunarono in assemblea generale a Ginevra, ove tra gli altri punti si

discusse de mezzi piu ejficaci per fare direttamente o indirettamente

de' proscliti tra le popolazioni cattoliche. V ebbero da 200 Pastori

convenuli da lutti i cantoni Svizzeri con uno zelo veramente straor-

dinario dopo tanti anni di non curanza.

5. La societa storica del la Svizzera tenne la sua seduta solenne in

Soletta. Al dire della Gazzetta ecclesiastica codesta societa sembra

informata da spirito cristiano. Vi si trattarono parecchi argomenti

religiosi ne' quali si segnalarono specialmente il sig. Hidber il quale
discorse degli spettacoli religiosi del medio evo, ed il sig. Conte Teo

doro di Scherer che comunico alcuni fraramenti d' una grand' opera

sopra gli atti e gli scritti de' romani Pontefici de' tre primi secoli.

L' Autore fa vedere che 1' istoria de' Papi de' tre primi secoli puo e

deve subire una correzione documenlata come 1' ottenne dal celebre

Hurler quella d'Innocenzo III-, e che la storia della Chiesa romana non

abbisogna d' altro fuorche di essere ben conosciuta per riuscir vera-

mente illustre e grandiosa.

GCERRA D' OR1ENTE. \ . lionibardamento di Sebastopoli 2. Attacco e presa del-

la cilia 3. Stupore e lelizia cagiouali da queslo fatlo 4. Dicerie de'

giornali.

1. Dopo la baltaglia di Traklir sulla Cernaia crebbe negli alleati il

desiderio di usufi uttare lo scoraggiamento in che dovean natural*

mente esser caduti i moscoviti. Conciossiache essendosi trovato, per
confessione dello stesso nemico assai maggiore del supposto il nume-

ro de' morti e feriti russi, cioe sette generali e setlemila uomini, er*

agevole lo sperare che quella vittoria sarebbe foriera d'un' altra ancor

piu strepitosa. Quindi i giornali d' occidente prenunciavano vicinis-

simo un qualche fiero allacco e lo stesso Imperatore Napoleone dicea
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non poter resistere piu a lungo la piazza assedlata. Dal canto suo il

Principe di Gortschakoff non mostrava oggimai la sicurta di prima 5

c ne'suoi rapporti stampati nel foglio di Pietroburgo era costretto di

confessare che 1' incessanle tiro degli assedianti avea considerevol-

mente rallentata 1' esecuzione de' lavori di difesa . II 24 Agosto ag-

giugneva laconicamente le nostre opere soffrono senza potervi

aggiugnere la solita frase nottetempo ripariamo i guasti del gior-

no . II 30 poi annunziava che . le gallerie nemiche guadagnavan
terreno .

Quindi con savio consiglio penso di preparare uno scampo al suo

esercito in caso di grave disastro. Percio verso il fine d' Agosto fe

gitt? re attraverso della gran rada un ponte di barche che potesse tra-

gittare sicuramente da Sebastopoli a' forti del nord i suoi guerrieri.

II qua! ponte e per la facilita e per la solidita della costruzione fu

poscia giudicato dagli alleati un capolavoro d'arte militare. Malgrado

pero di tali apparecchi credevasi comunemente dagli assedianti che

Gorlschakoif volesse tentare un' altra sortita
,
la quale quando pure

riuscisse infausta come quella della Cernaia, sarebbe stata di minor

danno morale e materiale al suo esercito che non la perdita di qual-
che forte della citta gia minacciati a brevissima distanza e special-

mente la torre di MalakofFbersagliata a soli died metri.

Gli alleati tenendosi sempre pronti ad accogliere il nemico ove loro

si facesse incontro , non lasciarono pertanto il bombardamento e il

pensiero dell' assalto della citta. II giorno 6, 7 e 8 di Settembre rad-

doppiarono con insolito calore 1'opera di distruzione vomitando spa-
vento e morte suH'infelice Sebastopoli da ben settecento bocche di

cannone, mentre la flotta alleata facea grandinare senza posa le sue

bombe specialmente sqpra il forte della quarantena. Gortschakoff nc

scriveva gli effetti al suo goverrio e sebben questo nel pubblicarne i

dispacci sopprimesse un' ultima frase si seppe poscia che in essa dice-

vasi : perdere 1'esercito russo non meno di 2500 uomini al giorno !

2. Venuto il meriggio dell' 8 Settembre i Generali diedero 1'ordine

delT assalto. Forse le piu cruente pagine della storia hanno pochi
tratti paragonabili alia spaventosa strage che allor succedelte. A mi-

gliaia i valorosi si lanciarono a morte presso che inevitabile. Gl' in-

giesi assalirono il gran Redan, i francesi il piccolo Redan del care-

naggio, il bastione centralee la torre di Malakoff. II bastione del cen-

tre non fu potuto prendere : i due Redan vennero presi e perduti

forse piii d' una volta. La vittoria adunque pendette incerta parecchie

ore fino alia caduta della torre di Malakoff, la quale, come fu detto

altre volte, e la chiave delle fortezze meridionali della citta, e formi-

dabilissima sopra tut^e giganteggia. Dal contesto de' dispacci sembra
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che i bersaglieri francesi cominciassero con opporre agli artiglieri

nemici gl' infallibili colpi delle loro carabine mentre i zappalori del

genio improvvisavano una trincea che in brev' ora die conquistato
il colle. Piantate colassu le loro artiglierie, fu facile a' francesi il far

tacere la seconda linea di fortificazione, il che vedendo i russi sgom-
berarono con fuga cosi rapida che a molti costo la vita, e non lascio

agio di provvedere bastevolmente al trasporto de' morti e de' feriti.

Anche i Redan vennero abbandonati e col favor delle tenebre 1'oste

russa lascio volontariamente la citta varcando sopra il ponle anzi-

detto alle fortificazioni del Nord. GortschakofF chiese ed ottenne un
breve armistizio per raccogliere i caduti : cinquecento feriti dovette

abbandonarli insieme colla piazza. 11 numero totale de' rimasti sul

campo non e ancor conosciuto : sembra pero che gli alleati tra morti

e feriti non abbiano perduto piu di 8 mila uomini (6 mila francesi e

2 mila inglesi). II daimo nelle vite de' russi credesi di gran lunga

superiore. Intanto che il russo si ritirava, 1'esercito alleato saliva in

sugli spaldi della citta, ma dell' entrarvi era nulla, dappoiche Gort-

schakoff, fosse per proteggere la sua ritirata o piu probabilmente per
obbedire all' uso antico del suo paese di distruggere cio che non si

puo salvare, avea prima seminate le vie di gran quantita di bombe
e appiccato il fuoco alia citta. Fortezze, arsenali, pubblici e privati

edifizii (fatte poche eccezioni dovute forse alia fretta), tutto sal-

tava in aria con tale spavento che pareva un finimondo. Anche la

flotta russa ancor inghirlandata de' sanguinenti allori mietuti due

anni addietro a Sinope, la cara flotta disparve affondata e distrutta

per opera de' russi medesimi che non patirono di lasciar in mano
altrui cosi ricco bottino 1. Cessate alquanto le fiamme il Gen. Pelis-

sier percorse la terribile e domata Sebastopoli di cui scrivendo 1' 1 1 a

Parigi II pensiero, dice, non pu6 formarsi un quadro esatto della

nostra vittoria. La moltiplicita di difesa e i mezzi materiali che sono

stati posli in opera superano di gran lunga quanto si legge nella sto-

ria delle guerre : 4000 bocche da fuoco, 150, 000 palle da cannone

e proporzionata quantita di mitraglia, di polvere e di rame caddero

in preda de' conquistatori. II danno sofferto dal nemico si fa ascen-

dere a 80 milioni di rubli.

Questa perdita dolorosissima di cui non esiste dubbio veruno fu

taciuta (almeno negli annunzii fatti di pubblica ragione) dal principe

Gortschakoff, il quale si contento di riferire al suo Sire sotto la data

i II Morning Post pubblica il novero de' navigli russi che trovavansi in

Sebastopoli all' arrivo degli alleati, e conta in tutto 108 bastimenti di diversa

ragione armati di 2200 canuoai !
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dell' 8 Settembre che La guarnigione di Sebastopoli dopo aver so -

stenuto un fuoco infernale ha respinto oggi sei assalti, ma le e stato

impossibile di sloggiare il nemico dal bastione Korniloff (Malakoff). Le

nostre brave truppeche hanno resistito finoall'ultimo passano nella

parte settentrionale della citta. E il giorno appresso riferiva che

II passaggio della guarnigione nella parte settentrionale della piaz-

za si e eseguita con straordinario successo. In quest' occasione non

abbiam perduto che un centinaio d'uomini : bensl ne abbiam lascia-

to nella parte meridionale cinquecento gravemente feriti .

3. La notizia della celeberrima vittoria venne accolta con immense

stupore e contrarii affetti da tutta Europa la quale attendeva da un
anno allo scioglimento del gran dramma. In sulle prime v' ebbe di

molti che non ci prestavan fede e non e poco vanto del General

Pelissier 1' aver eseguito un colpo a lor giudizio incredibile. Ma dopo

qualche giorno dovettero anch' essi chinare il capo e tributar lode

alia nazione che condusse oramai a termine un assedio per innume-

revoli circostanze difficilissimo e non secondo a verun'altra impresa
di simil fatta. Nella Francia specialmente le dimostrazioni di gioia fu-

rono tragrandi. Parigi apri gratuitamente i suoi teatri e spettacoli

d' ogni maniera al popolo perche festeggiasse il glorioso avvenimen-

to. Fu cantato a Nostra Donna colla massima solennita e intervento

deirimperatore e de' corpi diplomatici e militari 1' inno di ringra-

ziamento al Dio degli eserciti, alia qual pia ceremonia e da osservare

che assistettero pure (oh potenza della vittoria
!)

il ministro del Sulta-

no e 1' Emiro Abd- el- Kader che or trovasi in quella capitale. An-

che in Inghilterra si tripudio senza fine, sebbene la gloria dell' im-

presa non sia divisibile in ugual parte alle due potenze alleate.

4. Or che avverra nel procedere? Quasi tutti i giornali d'Europa piz-

zicano un po'del profeta e ciascuno tira fuori da parecchi d\ i suoi pro-

nostici. Sarebbe un non finirla il solo accennare le utopie piii stra-

vaganti che ci occorse di leggere in una breve settimana. Osservam-

mo con piacere che generalmente parlando i fogli francesi fanno voti

per la pace, intanto che gl' inglesi si mostrano piu di prima furibon-

di per la guerra. I pochissimi periodic'! che hanno abbracciato la

causa russa sono tutti nell'attenuare il valore della riportata vitteria

e vorrebbero far credere che il russo e ora poco men forte di prima

rimanendogli tuttavia la Sebastopoli e le fortezze del Nord piu for-

midabili di quelle del Sud. Ma la Patrie tra gli altri rispondendo a

cotali esagerazioni osserva sapientemente che fino a
J

9 Settembre non

Vebbe se non una sola Sebastopoli cioe quella del Sud che e la per-

duta: in questa gli arsenali, i cantieri, le provvigioni d' ogni fatta : al

di la della baia avervi bensl alcune fortezze ma meno formidabili
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delle gia espugnate. Anzi il Monvteur avverte che esse non superano
le fortiflcazioni di che e circondata Parigi. L' aver poi il Gen. Pelissier

chiesto ultimamente a-ll' Imp, Napoleone a quali patti potrebbe capi-

toJare con Gortschakofi e iudi/.io che nel campo vincitore si ha per

probabile e forse prossima la disfatta intera di quel bravx> ma infelice

Genera le.

Tali sono i principal'! avvemmenti dello scorso mese nella Crimea,
seeondo i dispacci ventrtici da diverse fonti. Mancandoci fim> a questo

giorno i raceonti officiali e distesi dell' accaduto ci sara mestieri di

ritornare nel prossimo quaderno sopra questa vittoria la quale a chi

considera quanto sia costata d' apparecchi, di spese e di sangue , e git-

ta un rapido sguardo sopra le vieende che la prepararono dee sem-

brare senza fallo una delle piu strepitose dell' eta moderna 1.

1 Eceo i principal! fatti degli alleati dal cominciamento della guerra in

Crimea :

1854 4 Sett. Imbarco a Varna dell'esercito francese (25,000) e del turco (8,000).

9 Sett. La flotta e 1'esercito inglese (25,000) raggiungono la flotta fran-

coturca all' isola de' serpenti.

14 Sett. Sbarco degli eserciti alleati ad Eupatoria presso il Forte vecchio.

I russi non vi frappongono ostacolo : 1'operazione dura sei ore.

20 Sttt. L' esercito alleato vince la battaglia di Alma.

27 Sett. Lo stesso, varcata 1'Alma, il Belbek e varie altre correnti, giugne

sulle allure di Balaclava. GF inglesi occupano questa citta.

29 Sett . Esplorazionc di Sebastopoli.

9 Ott. Apresi la trincea a 700 metri dalla piazza.

17 Oft. Gomincia il fuoco contro la piazza. Le flotte alleate vi prendono

parte.

25 Ott. Battaglia e vittoria di Balaclava.

6 Nov. Battaglia e vittoria d' Inkermann.

1855 22 Mag. Presn del Cimitero.

24 Mag. Spedizione e occupazione nel mare d' Azoff.

25 Mag. Gli alleati occupano la Cernaia.

7 Giug. Prendono il poggio verde.

18 Giuij. Assalto contro Malakoff andato a vuoto.

16 Ay. Baltaglia e vittoria della Cernaia.

8 Sett. Presa di Malakoff.

9 5ett. Cade Sebastopoli e il russo si ritira ne' forti del nord.

Dan'apertura della trincea v' ebbero adunque 330 giorni di lavori eseguiti

quasi tutti nel vivo sassd sotto il fuoco della piazza e malgrado delle sortite degli

assediati. In varii punti fiiron fotte fino a sette parallele. D*ll' apertura poi del

fuoco corsero 322 giorni di Ijombardamento e di cannoneggiamento.
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III.

COSE SCIENTIFICHE.

Trattato di chimica di Sebastiano Purgotli.

GH acquisti che ogni dl va facendo la chimica sono si grand! e

si rapidi che ad ogni poco ricorre il bisogno o di stampar noovi volu-

mi o di far nuove ed ampliate edizioni de' gia stampati, i quali in

breve tempo si fanno vieti e son lasciati troppo gran tratto indletro

dal corso progressive del la scienza. Di libri poi che ben rispondano

allo scopo di chi vuole studiare a fondo la chimica, vi e penuria anzi

che no, alraeno nella nostra Italia, di libri originalmente italiani; sic-

che accadde ai piu di dovere imparare cotesta scienza, come altre non

poche tra le naturali, da maestri stranieri e speeialmente dai francesi

che hanno in tal genere gran dovizia di opere eccellenti. Or a questo
difetto e a quel bisogno sopperisce in gran parte la nuova edizione

(ed e la terza) che il celebre professore di Perugia ,
Sebastiano Pur-

gotti , va ora facendo del suo Trattato di chimica applicata speeial-

mente alia medicina e all' agricoltura. Finora non ne ha pubblicato

che il primo volume, intitolato : Chimica inorganica, metalloidi, che

e un bel tomo in 4. piccolo, di 440 pagine di stampa fina.

Esso contiene due libri. II primo suddiviso in tre sezioni presenta
le nozioni preliminari di tutta la chimica

,
le quali comprendono le

idee generali intorno aH'oggetto della chimica e alia sua utilita, in-

torno ai corpi semplici e composti ,
ai loro atomi ed alle forze cui

sono soggetti, alia loro classificazione e nomenclatura e intorno alle

leggi atomiche. 11 secondo libro tratta dei metalloidi particolarmente
considerati e loro metalloidici composti. Questi metalloidi sono divisi

dalF A. in tre sezioni, la prima delle quali contiene i quattro metal-

loidi organogeni^ cioe Tossigeno, il nitrogeno, 1'idrogeno e il carbo-

nic
,
che sono fra tutti i corpi semplici senza fallo i piu important! ,

ed entrano come elementi essenziali in tutte le sostanze della natura

organica ;
la seconda contiene i metalloidi non organogeni , diretta-

mmte ossigenabili e combustibili , che sono il boro, il silicio, il fosfo-

ro, 1'arsenico, il solfo, il telluric, il selenio, il tungsteno e colombio,
il niobio, il pelopio e 1'ilmenio

;
la terza contiene i quattro rimanenti

metalloidi
,
cioe il cloro

,
il iodo

,
il bromo e il fluoro

,
i quali com-

piono il numero de' 20 metalloidi finora conosciuti. Ai volumi ed ai
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libri seguenti riserba 1' A. la Irattazione intorno ai metalli ed ai loro

composti coi quali si termina lo studio della chimica inorganica t
e

1' altra assai piii complicata e vasta intorno alle sostanze vegetali ed

animal i che formano 1'oggetto della chimica organica.

I maestri della scienza potranno rendere adeguato giudizio dei pre-

gi di questo primo volume e dei difetti che per avventura vi si tro-

vassero. A noi
,
nel breve svolgerlo e percorrerlo che abbiatn falto

parve un de' piu ricchi e miglioui libri che in questo genere ci siano

mai venuti a mano.

L' Autore vi si mostra peritissimo di tutte le chimiche discipline

anliche e moderne non meno che dell'arte d'insegnarle ; imperocche
nello esporle al giovane studianle intreccia s\ bene il metodo anali-

tico al sintetico e va mescendo la storia della scienza e le teorie
,
le

descrizioni e le applicazioni con tal varieta e maestria che ne rende

lo studio sommamente piano e dilettevole. Laonde ci giova sperare

che questa terza edizione ch' egli va facendo della sua opera varra

meglioancora delle due precedent! a vie piu promuoverein Italia lo

studio della chimica
,
la quale per la s\ grande estenstone ed impor-

tanza che ha preso tra le scienze natural!, e divenuta oramai una del-

le parti piii necessarie dell' educazione scientifica.



L' ARISTOCRAZIA
DELLE CAPACITA

SOMMARIO

1. L'ingegno vantato dagl' ingegnosi 2. conduce all' autorita, non e autorita.

3. Meglio direbbesi capacita, che ingegno. 4. Debito di obbedire piu

assoluto che quel di ordinare. 5. Naturalezza della legge delle capacita.

6. Sua quadruplice applicazione, 7. quanto naturale e soave, 8. lon-

tanissima dalla rigidezza sistematica, 9. e conforme al vario aspetto di

natura, 10. trascurato dai sisteraatici che rovinano i popoli. 11. Varii

pregi delle varie forme naturali. 12. Applicazioni storiche, 13. con-

fermate dalle origini del Patriziato, 14. risultante anch' esso dalla capa-

cita. 15. Questa formazione e graduate, 16. e pero nei suoi progress!

poco contornata 17. e molto varia ne' suoi risultamenti. 18. Fra le

capacita una e quella del diritto, 19. il quale puo sopravvivere alia ca-

duta della societa precedente. 20. II dirilto e massima fra le capacita >

21. proporzionatissimo all'intento 22. non sol di formar la soeieta ma
di perpetuarla. 23. Epilogo. 24. Veri titoli delle capacita. 25. Vera

base dell' obbedienza sociale.

1 . Ragionammo altra volta dell' aristocrazia degl' ingegni e per

quanto alia pochezza nostra fu conceduto dalla luce eterna del Vero

che consultammo spassionatamente, tentammo spiegare (diffalcau-

clone per altro quei vanti adulator! con che 1' ingegno venue esal-

SerielI,vol.XH. 9
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tato da chi se ne credea riccamente fornito) le influenze legittime

che esso esercita per voler supremo del Creatore nel ridurre in

persona concreta quella astratta autorila che dalla natura sociale

germoglia. Ed era necessarissimo sceverare in tal materia dai veri

pregi le futili millanterie, avverandosi qui la favola del leone alia

statua d' Ercole : ne pu6 riuscire strano che ai grand' ingegni siasi

da molti scrittori di diritto sociale dato lo scettro, quando grand' in-

gegni o sono o si credono per lo piii coloro che maneggiano me-

diocremente la penna. Alle cui trattazioni ben potrebbero i po-

polani rispondere (e risponde di fatto il comunismo) col leone

d' Esopo: lo scettro e dell' ingegno perche scrivete voi; se scri-

vessimo noi braccianti lo scettro sarebbe delle braccia.

2. Noi per altro esaminando accuratamente il fatto vedemmo es-

sere veramente nelle vie di Provvidenza che I'ingegno innalzi a poco

a poco al comando
,
ma essere assurda pretensione che 1' ingegno

sia per se solo diritto di comando. E le considerazioni colle quali

abbiamo chiarita e dimostrata quella teoria ci pongono oggi in con-

dizicme di viemeglio chiarirla coll' universaleggiarne la proposi-

zione fondamentale per renderla in tal guisa feconda di pratiche

conseguenze-, dote preziosissima di tutte le teorie universali quan-

do son vere e per6 incapace per se di mai partorire il falso.

Dicemmo guidati gli uoniini al potere dai doni preclari d' inge-

gno. Ma in qual modo vengono questi maneggiati dalla Provviden-

za per conseguir quell' intento? Lo vedeste, lettore : 1' ingegno

preclaro posto in certe congiunture di eventi e spinto dall' amore

verso i concittadini opera in loro pro cose non ordinarie; il bene

operato cattiva a lui le moltitudini che imparano a riverire in esso

un benefattore anzi un padre e ad aspettarne prove novelle; il

consentimento di tal riverenza ed espettazione lo rende in fatto

centre all' armonia dell' operazione sociale
;

1' abitudine che si forma

nel popolo di trovarvi questo principio d' unita fa si che non possa

alterarsi quest' ordinesenza pubblico nocumento; il riconoscimen-

to di questa necessita di fatto congiunta col debito di carita scam-

bievole produce il dovere nei socii di non alterarlo
,
e il debito
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in chi possiede quel potere di adoperarlo a ben pubblico. Que*-

sto debito accompagnato come ogni altro dal diritto di adempir-

lo diviene nel personaggio provvidenziale autorita pubblica ; ed

ecco in tal guisa 1' ingegno preclaro investito d' autorita pel go-

verno di quella societa che in lui acquista per la prima volta la

pienezza dell' esser suo civile. Per la prima volla, diciamo, perch&,

come gia fin da principio avvertimmo, noi parliamo ora della prima

formazione dell' autorita pubblica: quistione fondamentale in cui

sta la gran difficolta del problema sociale, superata la quale assai

meno arduo riuscira investigare le leggi di una qualunque trasmis-

sione secondaria.

3. Or tutto ci6 che cosi abbiamo spiegato intorno alle doti e alle

influenze dell'ingegno, o, come altri dice, del merito, a qual inge-

gno o a qual merito debb' egli applicarsi? A quello che puo rendere

una persona stromento adatto anzi necessario a servire di centre

nella societa. Al quale intento ben vede ciascuno non recarsi alcun

pro ne dall'ingegno poetico ne dal matematico ; non dall
1

arte anche

sublime di pittore o scultore,non dalla speculazione benches profon-

dissima di psicologo, di teologo, di metaGsico. Solo il merito e Tin-

gegno civile e- quello da cui pu6 nascere 1'attitudine straordinaria

nel guidare una moltitudine ad operare pel ben comune. La qua-

le attitudine
,
sebbene possa molte volte accoppiarsi a qualcuna

delle doti d' ingegno annoverate poc' anzi, e per altro da quelle to-

talmente distinta; e per6 volendo ridurre quella dottrina a formola

piu universale epiu vera, invece di parlare di aristocrazia degl'in-

gegni dovremmo parlare di quella del merito civile o del valore ci-

vile; della potenza in somma di fare il bene sociale.

4. Ridotto a questa formola il principio generatore della concreta

sovranita, potrebbe, se mal non ci apponiamo, svolgersi con que-

sto general teorema : in una societa ove niuna persona determi-

nata trovisi ancora investita di pubblica autorita
,

I* andamento

consueto della Provvidenza
,
e la naturale inclinazione dell' uomo

fa si che a poco a poco divenga superiore per diritto qualcuno di

coloro che primeggiano nella potenza di fare il pubblico bene: la
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qual potenza quando abbia talmente raccolto a se d' intorno le

moltitudini che tutti ravvisino in lei un principio gia stabile di

ordine pubblico , divien allora aulorita legittima , imponendo a

quell' uom capace il dovere o almeno investendolo del diritto di

ordinare la moltitudine. Le quali ultime parole accennano la

differenza cbe passa fra il dovere di obbedire e quello di coman-

dare$ il primo molto piu assoluto del secondo. Conciossiache il

debito di obbedire nella moltitudine originandosi dalla natura stes-

sa di moltiludine d' uomini liberi
,
dee necessariamente trovarsi

ovunque e tal moltitudine, ed obbligarne tutti e singoli gli asso-

ciati. All' opposto il dovere di quell' uno capace di ordinare dipen-

dendo dalle accidentali sue doti e condizioni, le quali possono tro-

varsi in altri molti
,
o ad altri comunicarsi

,
e molto meno assoluto

e pu6 lecitamente in molti casi decliriarsi
,
se altro si rinvenga ca-

pace e disposto a sobbarcarsi a tal peso.

Si danno certamente dei casi in cui il rifiuto del comando potreb-

b'essere dall' Aligbieri giustamente detto villate; e talforse sariasi

potuto dire per grazia d'esempio inCamillo se avesse rifiutato la dit-

tatura per non correre contro i Galli o in Washington se fosse venuto

meno ai gravi bisogni della sua patria, come fu gran vanto dei Mac-

cabei 1' offerirsi ai perigli che si accoppiavano all'ardua impresa del

capitanare il vacillante Israello; di che 1' ultimo fra quei gran capitani

mostr6 esser compreso nella sua concione al popolo mentre sotten-

trava ai fratelli, 1' uno caduto fortemente combattendo, F altro cat-

tivo per tradimento. Ma tranne questi casi, non frequenti, il cedere-

volonterosamente il comando a chi ne sia capace non solo non e

per se biasimevole
,
ma mostra in chi cede una magnanimita per

cui supera non solo i sudditi bisognosi di governo, ma molti ezian-

dio fra i capaci di governare. E se il novello eletto fosse, come ta~

lora accade, piu atto ancora dell'abdicante, il rifiuto di questo, sa-

rebbe atto di prudenza e talora anche debito di amor patrio.

Le quali osservazioni come giustificano da ogni villa il gran ri-

fiuto di S. Celestino, cosi confutano 1'orgoglioso epifonema del pro-

testante Burlamacchi, che condannando ogni abdicazion di potere-



DELLE CAPACITA 133

intima generaltnente ad ogni principe ;
un re dee morir sul trono.

Mille sono nella storia le abdicazioni benedette ed ammirate dai

posteri, perche salutari alia societa e suggerite or da eroismo civile

or da umilta cristiana. E quante volte all' opposto un pretendente

ostinandosi senza vera necessita nel sostenere iproprii diritti ha po-

sto a soqquadro una societa a cui rinunziandovi eroicamente avreb-

be restituita la calma !

5. La formola del teorema da noi recata poc' anzi generalizza,

come ognun vede, i pretesi diritti dei grandi ingegni, e mostra che

ogni capacita adattata a soddisfare un bisogno delle moltitudini ten-

denti ad associarsi puo servire di stromento in mano della Prov-

videnza per attuare in persona determinata la sociale autorita.

Questa formola poi ,
avvertitelo di grazia , cortese lettore

,
non e

una aslrazione teorica
,
un sistema da noi immaginato; ma una

semplice osservazione del fatto naturale e delle cause che storica-

mente lo producono, paragonate cogl' impulsi psicologici che muo-

vono costantemente per lor natura gli uomini associati. naturale

all'uomo voler 1'ordine nella societa, naturale il chiederlo a chi puo

produrlo, naturale il sentirsi obbligato a conservarlo
,
naturale per

conseguenza il riverire quella capacita da cui lo spero e 1'ottenne.

6. Ora poi se vogliate'scendere via via dal meno al piu concrete,

altro non avrete a fare che investigar quali sieno quelle capacita

che ad una moltitudine possono dare nelle varie sue condizioni

]' indirizzo necessario alia sociale unita. Le quali capacita sebbene

risultino ordinariamente dal misto di molte e varie doti, pure pos-

sono agevolmente. ridursi a quattro generali categoric secondo i

quattro supremi bisogni dell'essere sociale. II quale riguardato nelle

principali sue parti abbisogna di sicurezza nell' essere, di sostenta-

mento nel corpo, di giustizia nelle relazioni sociali ,
di verita nella

suprema sua parte, 1' intelligenza. Per 16 che le capacita che pos-

sono a poco a poco insediare una determinata persona in cui si mo-

strino con qualche eccellenza, sono la capacita del difendere 1' esi-

stenza sociale, dell' agevolarne la sussistenza, del coordiname giu-

stamente le relazioni, dell'assicurare quest' ordine di giustizia sulla.
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base inconcussa della verita. A proporzione che una persona pri-

meggeru in alcuna di queste capacita, potra con essa divenire stro-

mento d'ordine in mano alia Provvidenza : ma allora principalmen-

te sara probabile che tale veramente divenga , quando 1' indole di

sua capacita si trovera piu armonizzata con I' indole rispettiva del

bisogno sociale *.

7. Dopo quanto abbiamo fm qui ragionato, questa legge cosi spe-

cifieata rifulge, se il nostro opinare non c' inganna, di una cotal sua

quasi metafisica evicTenza, che sembra dispensarci da ogni ulteriore

dimostrazione. Mercecche, posto cio che abbiam detto che il diritto

di governare s'ingenera-dal bisogno sentito nella moltitudine, dalla

capacita di soddisfarlo nell' uom preclaro, dall' ordine pubblico che

ne risulta e prende sotto lui consistenza, e dalla morale inviolabilita

di quest' ordine quando una volta si costitui
j
non e chi non veda

potere il bisogno delle moltitudini variamente predisporle secondo

le quattro categoric teste noverate, ed essere ridicolo il supporre

che predisposte da una specie di bisogno ricorrano per aiuto ad al-

tre capacita fuor di quella che a soddisfar quel bisogno e proporzio-

nata. Un popolo bisognoso di aiuto in guerra non andra certamente

a scegliere il dittatore fra i giureconsulti ;
ne stretto da carestia di

viveri potra sperar sostentamento dalla doftrina dei metafisici.

Ma questa che potremmo dire prova metafisica, dedotta dai ter-

mini stessi del problema, verra e confermata e chiarita dalla storica

osservazione sotto due aspetti.

8. E in prima generalmente in quanto dimostrandosi col fatto

applicable la teoria alia sterminata varieta dei fenomeni politici ,

1 Analogamente a quesle osservazioni ragiona della nobilla il ch. RUPERT;

Selon les differents etats oil se trouve la societe (etat de paix ou de guerre

habituelle) selon les interets aux quels s' attache une nation, selon que la con-

science publique est plus ou moins droite, la consideration publique s' accorde

a different^ genres de merite ou est acquise a de simples avantages naturels ou

exterieurs . . . Ainsi chez une nation toujours belliqueuse par caractere ou par

necessite, V aristocratic sera essentiellement militaire ecc. (Ltttres sur I'ari-

stoeratie et la propriete pag. 67).
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mostrasi appunto per questo vera immagine espressiva delle leggi di

natura
;

le quali nella loro fondamentale unita contengono sempre

il germe della bellezza multiforme che apparisce nelle svariatissime

applicazioni. Guidati da questo nostro principle noi non ci troviamo

costretti,comecerti pubblicisti sistematici,abiasimare, condannare,

trinciare, quante furono nella serie dei secoli le politiche aggrega-

zioni degli uomini riprovando come stupidi o mentecatti tutti i po-

poli che dall'arca si diffusero sulla faccia del globo. Seempio deplo-

rabile operato a' giorni nostri spietatamente da tanti e tanti che

creatosi il loro tipo ideale di ottima congregazione umana, menano

poi spielatamente il mazzafrusto sopra ogni istituzione di popolo

che col loro tipo non quadri a capello. E se di questa loro spieta-

tezza tu lor domandi ragione ne avrai per risposta che la perfe-

zione del viver politico dimora nella tale o tal altra proprieta della

societa: a conseguirla quale e spediente di temperure e commisu-

rare insieme le forze sociali in altro modo che non conobbero gli

antichi: i confini p. e. della patria dover essere molto piu estesi

del municipio .... quindi occorrere che scemi la diretta parteci-

pazione di ogni cittadino al governo, e cresca invece la sicurezza ,

1'ordine, la disciplina ecc. ecc. *. Dalla quale esclusivita di sistemi

naturalmente consiegue un generale malcontento del proprio essere

in qualsivoglia societa ove codeste dottrine esclusive prendano seg-

gio : e che la nazione governata a Monarchia sospiri repubblica, e la

repubblica temperamenti costituzionali
;
e il picciolo cantone elve-

tico sia spoglio di sua sovranita per ingigantirlo in unita federale,

e la monarchica unita spagnuola venga allettata a componimento

federativo di redivive province ;
e in somma la smania del nuovo

tenda perpetuamente a sovvertimento dell' antica tranquillita.

9. Se all'opposto riguardisi Tautorita quale e veramente parto

di natura, e la natura esplicantesi in mille forme diverse merce la

varia necessita delle moltitudini nella diversita delle contingenze

\ MAMIAM dell' otlima Congr. uinana nella JRtv. Cont. an. 2
,

v. 2
, pag.

687, e>88.
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social!, e la varia attitudine degli uomini insigni destinati dalla Prov-

videnza a soddisfarvi
5

si vedra non esservi in natura quell' unico

tipo in cui ogni societa debba o buono o mal suo grado forzata-

mente mostrarsi per essere ottima nelle sue condizioni : rna varie

dover essere nella varieta delle cause generative le forme social!,

come varie sono le fisonomie, le abitudini, le stature, le complessioni

e per conseguenza gli abiti, il vitto, e ogni altro materiale e moral

sussidio negl' individui. E come in ciascuna di queste varieta indi-

viduali si trovano e vantaggi e discapiti, ne pu6 dirsi assolutamente

migliore la torosa saldezza di Entello o di Argante piu che la celere

agilita di Darete o di Tancredi, cosi non puo dirsi ottima piu questa

che quella grandezza, piu questa che quella forma politica di societa,

se non si pone anzi tratto come assoluto e indeclinabile un cotal fine

sociale che prescriva assolutamente e indeclinabilmente i mezzi atti

a conseguirlo. II qual fine assolulo e indeclinabile non potendo essere

sulla terra cosi per la societa come per 1' individuo se non il vivere

onesto, riesce per conseguente impossible fuor dell' ordine mora-

le una ragionevole soluzione di quel problema che tante volte udia-

mo proporsi: qual sia 1' ottima forma di congregazione umana.

10. Ed ecco perche quando poi si viene alle applicazioni pratiche,

i pubblicisti sistematici compariscono in fatto poco altro che cer-

velli poetici, guidando ciechi un cieco a traboccar nella fossa senza

mai trovare un punto ove la malmenata societa concordi e si ras-

sodi. La ragione e questa che ogni testa si foggia da sfe medesima

il tipo della perfezione materiale del viver politico a norma degl'in-

teressi che personalmente piu sente. E se ad un animo vano ed

ambizioso a cui bene supremo sembrerebbe nell' individuo il dicier

hie est del Venosino o il regere imperio populos del Mantovano, oc-

corra fissare 1' ideale della societa, ne avremo quell' idolo d' Italia

che vien sognato da molti politici, tornata grande e potente al ban-

chetto anzi all' egemonia delle nazioni. Ma se per giungere a tale

egemonia Genova vegga ecclissarsi lo splendor del suo patriziato o

accomunarsi ad altri porti 1' ampiezza del suo commercio; se a To-

rino smuccino di mano le redini del centralismo
,
se nel deserto
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Palazzo de' Pitti ammutolisca la maesta granducale e cosi via via si

pungano certi interessi che trovano loro soddisfacimento ( e son

pur raolti ) nella minore ampiezza del territorio
;

allora a chi va-

gheggia quegl' interessi 1' idolo unitario prendera forme di demo-

ne sterminatore
;
a tutti i vantaggi della grandezza unitaria prevar-

ranno gl' interessi dei municipalismi confederati. Avranno allora

bel gridare .gli unitarii contro la grettezza di codesto municipali-

smo, contro la villa dell' amor proprio e dell
1

interesse ecc. La na-

tura ripigliera il suo ascendente e mostrera che la pretesa perfezion

sociale e bifronte come tutte le cose della terra, che il grande non

e sempre comodo, il glorioso non sempre utile, il geometrico non

sempre piacevole ;
che in somma e tirannia volere imporre ad una

intera nazione die rinneghi i suoi gusti , le sue tradizioni
,
le sue

abitudini
,

i suoi diritti per acconciarsi al despotismo di un tipo

ideate e di un cervello utopistico.

11. Queste considerazioni non mirano gia a negare che vi sieno

certe doti le quali astrattamente parlando in ogni societa sareb-

bero pregevoli se fossero ottenibili e compossibili colle altre: mi-

rano solo a biasimare 1' assurda pretensione di volere che tutti ad

una dieno la preferenza e a mostrare la necessita non meno che il

dovere di accettare quelle che 1' ordine morale c' impone ,
e che

sole possono ad una societa meritare rispettivamente alle sue con-

dizioni il titolo di perfetta : titolo che ciascuna pu6 meritare appi-

gliandosi a quelle forme che nelle varie contingenze le vengono im-

poste pel dovere che germina dalla varieta dei bisogni e dalla varia

attitudine di chi pu6 soddisfarli. II che come risulta dalla legge per

noi stabilita, cosi trova una valevole conferma nelle varieta che co-

stantemente osserviamo dell' andamento sociale, e nella approva-

zione della coscienza di tutte le genti che mai non sognarono di

condannar come illecite codeste varieta quando scendeano dalle

leggi eterne del diritto.

12. Se poi vorremo inoltre in modo anche phi storico esaminare

la formazione dei varii stati, si vedra viemeglio come la dottrina fin

qui stabilita altro non sia veramente se non la legge costantemente
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seguita dalla natura. La quale non solamente ci presenta nei varii

tempi varie forme di societa risultanti da bisogni diversi nei popoli

e da diverse attitudini a soddisfarli nei loro primi reggitori ;
ma nei

yarii periodi del progresso civile ci mostra primeggianti quei ca-

ratteri di reggitore che sono piu conformi al periodo dell' incivili--

mento. Laonde nelle societa esordienti, ove piu gravi si fanno sen-

tire i materiali bisogni di sostentamento e difesa, ricchezza e valor

militare sogliono condurre le moltitudini a riverenza di certi Capi-,

e Re di societa ancor rozze sono or ricchi patriarchi or guerrieri

valorosi
,
laddove nelle societa gia progredite meglio si riveriscono

le influenze ieratiche e la sapienza legislatrice ;
e Romolo precede

Numa e fra i Germani barbari primeggiano i guerrieri mentre in

Roma Civile fioriscono i giureconsulti e dopo lo sperpero dell' im-

pero Romano prima risorgono le societa per la ricchezza e il valore

di Baroni e di Comuni
; poi risorgono gli studii della giurisprudenza-

e dell' amministrazione.

13. Analogbe a queste sono le osservazioni che far si potrebbono

intorno alia istituzione del patriziato, il quale altro non e finalmente

nella idea di natura, se non un corpo di governanti secondarii me-

diante il quale scende dall' unita centrale nelle moltitudini 1' armo-

nia della operazione. Or questi governanti secondarii allorche ven-

nero formati dalla natura o a seconda dei suoi indirizzi, partecipa-

rono o poco o assai di quella capacita quadruplice che vedemmo

teste risultare dalla natura stessa de' bisogni sociali
;
e prossimi a

nobilta furono riputati e riconosciuti i militari sacrificati a difendere

la societa colla vita, i grandi proprietarii generosi a sostentarla con

la ricchezza, i magistral! desiinati pubblicamente ad amministrar la

giustizia, gli scienziati dichiarati per laurea dottorale ingegni ec-

cellenti , o nei riparar la vita con la medicina, o nell' assicurar la

giustizia colla giurisprudenza; senza nulla dire degli ecclesiastic!

la cui suprema dignita si profondamente sentita dal popolo credente

diede al Clero per tutto Europa il primato, finche non sopravvenne

a falsare il dettato di natura quella che prima fu delta riforma, poi

meglio rivoluzione ,
siccome quella che rivolt6 sossopra tutto lo
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stato naturale delle cose alterandone, non la posizione materiale,

ma i dottrinali e moral! principii.

14. Quella gran mente e braccio robustissimo del primoNapoleone

senti 1' ineluttabile importanza di un patriziato ,
ma non comprese

a pieno che dal governante politico esso puo piuttosto riconoscersi

che crearsi. Onde rifece una nobilta mal radicata in natura e per6

di poca durata
,
se quella parte ne togli cbe traeva gli splendor!

dalle imprese militari, le cui famiglie oggi ancora serbano una par-

te di quello splendore che le vittorie procacciarono al nome del pri-

mo loro fondatore. Ma la forza delle cose fece si che atterrato il gi-

gante pullu!6 in mezzo ad una societa ligia tutta ai materiali inte-

ressi quella aristocrazia che sola potea soddisfarli, 1'aristocrazia della

pecunia e dei banchieri * e quella della cabala e dei settarii : la pri-

ma speciale applicazione o imitazione dell' aristocrazia territoriale,

la seconda falsificazione turpe e truculenta della nobilta militare.

fi dunque evidente anche per fatto storico ci6 che vedemmo in-

segnarcisi dalla naturale teoria sociale. Gli uomini che si associano

sotto. 1'impulso di qualche bisogno comune riveriscono naturalmen-

te per capo colui nel quale trovano maggior capacita per soddisfar-

lo; e 1'ordine che in tal guisa viene fra loro a stabilirsi forma a

poco a poco e la societa stabile in quella moltitudine
,
e 1'autorita

legittima in quel capo che la ordin6, e qualche preminenza nei mi-

gliori che vi cooperarono.

15. Ci6 che fin qui abbiam ragionato e che abbiam ridotto a for-

mola generate, riguarda, come dicemmo, una societa nascente ove

\ II ch. L. RUPERT nelle belle sue Lettres sur I' Aristocratic da noi gia loda-

te allra volta fa osservazioni analoghe e sopra 1' aristocrazia militare surta nel

-primo impero e sopra 1'ecclissi in cui tosto si oscuro e sopra 1'aristocrazia della

pecunia succeduta alia militare, e sopra il natural diritto delle capacita a dive-

nire insensibilmente una vera aristocrazia. E considerando a quali ignobili ca-

pacita di ciarlieri, di mosz' orecchi, di poetastri, di osceni romanzieri fu dato

per ultimo lo scetlro della societa , conchiude con una terribile verita : dite

pur se volele che la nobilta non e piii cosa dei tempi nostri: avete ragione: le

aristocrazie da cui si accetta adesso il giogo nulla piu hanno di nobilc. {Let-

tres ecc. pagg. S3, 54, 69).
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1'ordine e 1'autorita stanno in sul formarsi : e in questo periodo egli

& chiaro che 1'uno e 1'altra non possono ravvisarsi ricisamnnte for-

mati e scolpiti con quei tratti caratteristici che a societa gia forma-

ta si addicono. E facciamo questa osservazione per inculcare ai no-

stri lettori un'avvertenza senza la quale la storia passata comparisce

sempre nelle ombre, e la societa presente vacilla sempre senza base.

Spieghiamoci.

Vi sono certi pubblicisti che vorrebbono introdurre nei progres-

sivi incrementi della vita sociale il fare positivo e riciso dei proce-

dimenti civili. Nei quali ordinariamente ogni diritto
, ogni dovere

si fonda sopra document! ed atti legali nei quali ogni formola ha il

suo preciso valore. E questo procedere e sommamente ragionevole

nelle materie di gius civile, le quali presupponendo una societa gia

costituita regolarmente con leggi o scritte o per lo meno costante-

mente riconosciute , vengono dalle leggi medesime regolate con

quella maggior precisione che nelle cose umane pu6 rinvenirsi. Ma

nelle formazioni delle societa succede e dee succedere quel che in

ogni altra generazione di essere novello
,
in cui 1' alterazioue del

primo dee necessariamente precedere alia formazione del secondo, e

in quel periodo di alterazione le forme dell' esser primo cedendo

il luogo insensibilmente a quelle del secondo, debbono dare all' es-

sere intermedio un non so che di misto e confuso tra 1' antico e il

nuovo essere
,
ove niun occhio benche esercitatissimo potra sem-

pre ravvisare e determinare con esattezza e i contorni e le tinte.

Cosi avviene al primo albeggiar dell' aurora che non sai se dir si

debba o giorno, o notte
5
cosi un' acqua passa dal diaccio al bol-

lente per certi gradi che tu non saprai dire se meglio si appellino

caldi o freddi.

16. Or queste insensibili sfumature essendo necessaria conse-

guenza delle mutazioni per cui una sostanza si trasforma in un' altra

non e chi non veda doversi incontrare come in ogni altra anche nelle

metamorfosi sociali. In questi periodi le obbligazioni degl' individui

appariscono molto piu spiccate che i diritti e doveri sociali
; perche

gU individui hanno 1' essere loro compiuto , la societa e I' autorita

un essere soltanto rudimentale ed incoato. E se tu chiedi che in
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ciascun raomento si determini in qual mano trovisi allora questo o

quel diritto di governante, sara molte volte difficilissimo il determi-

narlo. Ma non cessa per questo il naturale andamento del mondo

sociale, risultante per sua natura dal naturale andamento degl' in-

dividui. In ciascuno di quei momenti le persone private poste in

necessita di operare sentono dall'un canto Fimpulso dei bisogni, dat-

1'altro i doveri della coscienza, e regolando i primi colle norme dei

secondi vengono condotti a poco a poco dalla Provvidenza con u-

guale soavita, gli uni all'obbedienza, gli altri al comando, finch& un

nuovo ordine si costituisce, ravvisato bensi a suo tempo dalle mol-

titudini, ma da loro non preconcetto, non creato e talora n& anche

voluto. Accade insomma generalmente alle societa rinascenti ci6

che all' ultima effimera repubblica di Francia la quale spunto un bel

giorno inaspettata dal tafferuglio di Febbraio, senza che nessun la

volesse (personne ri en voulait).

17. Questo progressive incremento d' ogni novella societa che si

formi vuolsi tenere perpetuamente innanzi agli occhi per ben com-

prendere cio che abbiam detto, o per dir meglio ci6 che opera la

Provvidenza affine di personificare in determinate individuo Tastrat-

ta autorita che compete per natura ad ogni essere sociale. E non e

chi non vegga poter quindi germinare le societa sotto mille forme

diverse, potendo la capacita rinvenirsi non solo in varie indoli d'in-

gegni ,
ma anche in vario numero di persone. Onde e che potra

1' autorita posarsi or sopra uno or sopra molti, secondo che uno o

molti primeggiano, e secondo che il bisogno sociale richiede. o P u-

nita di una sola mente guidatrice, o il coricorso di molte ricchezze.

o il valore di molte braccia ecc. E questi elemenli diversi potendo

fra loro variamente coritrastarsi e contemperarsi, potranno dare oc-

casione al nascimento di mille diversi temperamenti politici tanto

naturali e soavi a coesistere, quanto sono ordinariamente violent! ,

artificiali,meccanici i temperamenti degli odierni politici eterodossi,

impotenti appunto a sussistere nelP avvenire perche non abbarbi-

cati per veruna radichetta alia realta del passato.

18. Tutto cio che fin qui abbiam detto era, come ben vedete, un

correttivo di quella malintesa prerogativa dei grandi ingegni per
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cui certuni vollero trasformare in dirilio ci6 che e solo mezzo per

formarlo nelle mani della Provvidenza. In questa formazione Essa

precede, diciamo cosi, per le vie simpatiche della persuasione, traen-

do le moltitudini a consentire aH'autorita di quel capo ch'Ella stessa

ha scelto, colla forza degl' interessi, delle simpatie, degli affetti che

ottengono senza romando, legano senza obbligazione. Ma e forse

questa la sola via che dalla Sapienza intinita e possa e soglia ma-

neggiarsi? Se noi supponessimo esordienti sempre le societa in una

moltitudine d' individui perfettamente indipendenti fra di loro, non

potremmo per fermo trovare altro legame che li congiunga tranne

questo spontaneo d' interesse, di simpatia, di affetto. Ma conside-

rando noi non un mondo immaginario, che pote forse verificarsi in

qualche rarissima congiuntura; sibbene il mondo reale che perpe-

tuamente abbiam sotto gli occhi
;
e facile lo scorgere che al dissol-

versi per una causa qualunque di tumulto, di sterminio, di decre-

pitezza una societa fatiscente sopravvivono negl' individui retaggio

dell'ordine caduto molte obbligazioni e relazioni speciali, le quali

non caddero col cadere di quell' ordine piu ampio che tutte abbrac-

ciava e confortava le secondarie relazioni. Cosi per cagion d' esem-

pio allo sfasciarsi di quel colosso che fu il romano impero, quante

autonomie rinacquero di genti, di province, di municipii! Ciascun

dei quali ordini legava molte corporazioni e famiglie per modo che

queste erano tutt' altro che indipendenti, non meno che gl' indivi-

dui dei quali ciascuno di essi era composto. Questi individui adun-

que, queste corporazioni poteano per molti diritti trovarsi scam-

bievolmente vincolati , per modo che gli uni dagli altri venissero

indotti a nuove e determinate forme sociali non gia soltanto colle

attrattive dell' afftitto e dell' interesse, ma col valore eziandio di un

diritto prevalente. Lo veggiamo accadere quotidianamente anche ai

di nostri : e se la disfatta del Sonderbund non fosse stata ingiusto

trionfo del tradimento
;
e la confederazione unitaria degli svizzeri

risultasse veramente dal volontario consenso delle sovranita canto-

nali
;
le province e citta svizzere si troverebbero oggi moralmente

obbligate al governo unitario come in altri tempi erano al governo

del Cantone rispettivo. E se tutti i principi che legittimamente in
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Italia sovraneggiano consentissero in fatti a costituire un corpo

di federazione costante, tutti i rispettivi loro sudditi, le famiglie, i

comuni, le province si troverebbero legati al centre federale per

quella medesima autorita sovrana nella quale riveriscono oggi la

pienezza di autonomia politica.

19. La forza consociante del diritto comparisce in queste due ipo-

tesi in tutta la sua ampiezza ed evidenza, perchi si esercita in societa

gia esistenti e compiute. Nelle societa cadute in rovina, in dissol-

vimento,le relazioni universal! trovandosi sciolte, questa ampiezza

e chiarezza di obbligazioni sociali raro e che obbliglii a novelle com-

hinazioni cosi chiare e determinate. Ma quante continuano a sussi-

stervi relazioni domestiche e civili non alterate dalla cessazione del

supremo vincolo sociale! Cessavano forse di appartenere alle fami-

glie romane in varie parti del caduto impero gli antichi loro latifon-

di? Si scioglievano pel cangiamento politico le attinenze delle fami-

glie, le relazioni di gratitudine, i debiti d'interesse ecc. ecc. ? Se tutti'

codesti diritti sussistevano e continuavano ad obbligare, chiaramen-

te si vede che potea con essi la Provvidenza additare alle societa

rinascenti or questo or quello or anche molti individui come atti e

necessarii al governo, quando 1' anteporne un altro avesse potuto in-

durre violazione di alcun diritto anteriore, ne i
figli avrebbero po-

tuto sottrarsi all' autorita del loro padre *, ne i cittadini a quella del

lor municipio, n& certe genti a quella dei loro regoli i quali pel cader

dell' impero non aveano perduti i diritti.

20. Ora in tutti codesti casi e ella applicabile la regola da noi

poc'anzi formolata? Pu6 egli dirsi anclie in quei casi essere princi-

pio di personificazione dell' autorita la potenza di fare il pubblico

bene? Rispondiamo ehe si, ed anzi aggiungiamo applicarsi qui la

regola delle capacita in tutta la sua forza essendo il diritto la poten-

za maggiore che esercitar si possa per condurre ad unita la molti-

1 II citato ch. RUPERT nelP appendice delle sue Lettres sur V aristocratio

chiede che la famiglia sia rappresentala nella societa civile ; e interroga n' est

il pas a propos que I' action politique ne soil exercee que par le chef au nom de

tous les membres, et que Von n' admette a voter que ceux qui la coutume ou la

lot peut faire regarder comme chefs de famillel (pag. 303)
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tudine disgregata e formarne societa. Certamente 1' uomo grosso-

lano, ineducato, corrotto sente assai piu gagliardamente gl' impul-
si del bisogno e della simpatia che quelli della ragione e del dove-

re. Ma 1' uomo ragionevole, vale a dire 1' uomo considerate nella

sua parte piu nobile, nella sua dote specifica, 1' uomo sanato merck

del Cristianesimo dalla sua corruzione; quest' uomo ,
e certo, muo-

vesi piu concordemente ed efficacemente dalla coscienza e dalla ra-

gione che dagl' interessi e dalle passioni. Quindi non e meraviglia

che nelle societa meno corrotte e molto piu nelle cristiane i diritti

anteriori possano concorrere eilicacemente ad investire una perso-

na concreta dell' astratta autorita di che abbiamo nel medio evo

moltissimi esempii ;
e nobilissimo sopra tutti la formazione del sa-

cro impero, eretto dal diritto che avea la Chiesa di ottenere difesa

nell' ordine temporale dai Principi temporali suoi figli e di armoniz-

zarne a bene pubblico della Cristianita le forze.

21 . II diritto dunque non meno che le altre capacita pu6 servire in

mano della Provvidenza per dar nascimento alia concreta autorita.

Ed e in tale opera mezzo tanto piu proporzionato ed omogeneo al-

1' intento, quanto piu necessaria e alia esistenza sociale la riveren-

za al diritto, vera base che sostenta, vero cemento che collega tut-

te le parti del sociale edifizio : il quale tanto sara piu saldo, quan-

to maggior parte avra avuta la riverenza al diritto nel formare i

primordii sociali
, quanto maggiore continuera ad ottenerne nel

conservarli e nello svolgerli progressivamente.

22. Di che ecco un nuovo esplicamento, una nuova applicazione

del teorema fondamentale
,
offertosi qui spontanearnente non piu;

soltanto come legge della formazione d' autorita, ma come legge

eziandio della sua durevolezza. Se taluno mi domandasse per qual

ragione il diritto di comandare si forma da principio in questa oin

quella persona in virtfr delle sue capacita 5
ma formato una volta

piu non dipende dalla capacita medesima
,
e perdura inviolabile

nella persona che gia ne fu investita
, sapete che risponderei? Ri-

sponderei che il diritto perdura per la legge medesima del primato

delle eapacita da cui gia venne formato : che 1' inviolabilita del di-

ritto lungi dall' essere una eccezione di quella legge, ne e piuttosto
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la natural conseguenza e la indubitata confermazione. In fatti da

ci6 che poc' anzi abbiam detto risalta non esservi nella societa

maggior potenza a muovere uniformemente le moltitudini cbe la

potenza del diritto. Or 1' autorita e appunto un diritto di congiun-

gere a pubblico bene le moltitudini. Dunque a formare questa so-

ciale unita non pu6 trovarsi capacita maggiore del diritto ed auto-

rita gia riconosciuti. Ogni altra capacita pu6 lasciar mille dubbii

nel principio di sua esistenza, nella varieta del bisogno a cui si ap
-

plica, nel progressivo periodo per cui 1' autorita si va formando,

nella stabilita dell' ordine e nella pubblicita del consentimento da

cui riceve 1' ultima sanzione. inaltri termini (per ispiegarci con un

linguaggio piu concreto ed intelligibile) quando trattasi di forma-

re 1' autorita per via di capacita, molti dispareri possono sorgeresia

intorno alia natura del precipuo bisogno sociale (potendo questo

agli uni sembrare bisogno d' ordine, ad altri di riccbezza, ad altri

di difesa ecc.), o intorno alia capacita di questo o quel personaggio

nel soddisfarli, o intorno alia costanza e durevolezza dei servigi

con cui fu soddisfatto e creato un nuovo ordine sociale
,
o intorno

alia inviolabilita pubblicamente e universalmente riconosciuta di

questo nuovo ordine di cose: e tutti questi dispareri producono

necessariamente esitazioni ed incertezze nell' andamento sociale.

All' opposto quando il diritto venne una volta pubblicamente e uni-

versalmente riconosciuto in una data persona, esso parla a tutte

le ragioni le quali tutte debbono essere conformi nel riverirlo an-

che a costo delle varieta d' interessi e di afletto
5

si spiega per lin-

gua viva e intelligibile, applicandosi a tutte le varieta dei casi con-

creti
,
ne piu lascia esitazioni intorno al modo in cui debba inter -

pretarsene ed applicarsene il dettato
5
invoca per suo appoggio le

coscienze, vale a dire una forza per ogni uom ragionevole irrecu-

sabile. L' autorita e dunque fra uomini ragionevoli il motore piii

potente, la maggiore delle capacita di condurli ed unificarli. Dun-

que la legge cbe fa 1' autorita e per essa il superiore arbitro su-

premo della societa e sotto forma diversa quella stessa legge che

mediante le altre capacita investe a poco a poco di autorita gli

Smell, vol. XII. 10
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uomini piu valenti nelle societa esordienti. In queste il piu capace

incomincia ad ordinare di fatto e a mano a mano che quest' ordine

si consolida, il diritto di tutti a conservarlo lo costituisce possessore

dell' autorita
, perche fu capace di ordinare la moltitudine: nella

societa gia costituita il superiore che gia possiede 1' autorita e il piu

capace di bene ordinarla per questo appunto che si trova in posses-

so della massima fra le capacita ordinatrici.

23. Ed ecco in tal guisa ridotta al suo giusto valore quella natu-

rale aristocrazia che agl' ingegni si voile attribuire. Per qual motivo

codesta arrogante pretensione pote allucinare ingegni non mediocri

e strascinar poi dietro loro il tradito buon senso delle moltitudini?

Queste non corrono dietro all' errore se non si maschera qual ve-

rita: decipimur specie recli. Ma il vero ed il retto venne esagerato

scambiando qualsivoglia dote d'ingegno colla capacita di governo,

e la capacita col diritto di governare. Cosi ogni uomo che per valor

matematico, per trovati di chimiche novita, per bellezza di poeti-

che immaginazioni fosse divenuto idolo della pubblica fama, fu

chiamato dal cieco suffragio delle moltitudini a primeggiare fra i

legislator! o fra i ministri : e F Europa ne ebbe lo spettacolo etero-

clito di quelle assemblee che o mossero al pianto con gli strazii o

al riso colle stranezze.

Gli eccessi di queste mostrarono 1' esagerazione nei vantatori

del merito e costrinsero intelletti piu sani a ristringere i diritti di

quell' aristocrazia nella classe dei Sapienti politic!. E tocca ai sa-

pienti governare il mondo, ci dissero
; dunque 1' autorita & dei sa-

pienti; dunque la sapienza e autorita.

24. Agli uni e agli altri abbiamo risposto ;
e senza negare alia

sapienza i titoli ch' ella pu6 vantare ad una giusta ammirazione

e riverenza delle moltitudini, abbiam per altro osservato che rive-

renza ed ammirazione sono tutt' altro che obbedienza; essendo

quelle un libero e spontaneo tributo verso le persone , questa un

ossequio doveroso verso 1' autorita. Ciononostante la capacita della

persona serve in mano alia Provvidenza per produrre soavemente

nei sudditi il debito di obbedire, nei saggi e potenti il diritto di co-

mandare a ben pubblico. E come dall' esser saggi e potenti nasce
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negli esordii della societa a poco a poco il diritto del comando, co-

si il diritto del comando riconosciuto e consolidate in un superio-

re perenna in lui e raddoppia la capacita di condurre le moltitudini

al pubblico bene. Queste nei primordii obbediscono soavemente

perche sieguono il loro eletto e lo eleggono perche ravvisano in lui

il merito. Stabilito poscia sua merce 1' ordine pubblico , potra ec-

clissarsi in lui il merito personale senza che sia percio men soave

1' obbedienza confortata dall' abito di riverir la persona e impo-

sta dalle voci dell' ordine e della coscienza.

25. Ma qual e in tulta questa varieta di periodi la causa fonda-

mentale dell' obbedienza? E il bisogno? La capacita? L' elezione?

La forza? Nulla di tutto questo. La causa fondamentale del debito

di obbedienza e sempre il ben comune e il debito che a tutti in-

combe di procacciarlo secondo il precetto di naturale o di sopran-

naturale carita, Questa carita induce nel primo periodo ad implo-

rare di comune accordo 1'aiuto dei piu capaci ; questa nel proseguir

1' impresa onde sorge 1' associazione novella or persuade or obbliga

a sottoporsi al novello ordinatore
; questa quando 1' ordine e final-

mente stabilito trasforma la condiscendenza spontanea in obbedien-

za doverosa, e 1' ordinamento benefico in autorita irrefragabile 5

non essendo lecito ad un privato qualunque sconvolgere un ordine

da cui dipendono migliaia e milioni di vite e d' interessi. Cosi e

negli esordii e nel compimento della societa si avvera che solus

populi suprema lex; T atto dell' obbedienza sociale comparisce un

atto perfeltissimo di vicendevole carita cittadina, e la riverenza al

diritto e base di ogni ordine sociale. Ma che direste se aggiungessi-

mo inoltre ch' essa e la base eziandio d' ogni social liberta e d' ogni

sua guarentigia?

Cercatori male arrivati di liberta e di guarentigie artefatte che

da tanto tempo andate tracciando e tentando ogni modo di tener in

piedi per via di contrast! quel cadavere che e una societa senza co-

scienza e un potere senza diritto
;
oh se ponderaste quanto sieno

piu salde le guarentigie che nel diritto vi presenta senz' armi e san-

gue e congiure il sentimento cattolico nella societa ! Ma il discorso

e lungo e ne parleremo altra volta.
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ARTICOLO IX.

11 regno delf imp, Anastasio nelle sue relazioni colla Chiesa

e coi Pontefici durante il patriarcato di 5. Macedonia.

(496511)

La calunnia fu sempre mai 1'arma piu potente adoperata dai prin-

cipi eretici a sterminio dei piu coraggiosi ed intrepidi difensori della

fede. Anastasio seguitando 1' esempio di Zenone, di Valente e di Co-

stanzo impugnd quest'arma contro il patriarca Eufetnio, impugnol-

la, come vedremo tosto
,
contro Macedonio e contro altri zelatori

ardentissimi dei decreti di Calcedonia. Vecchia macchina e questa,

e pure potentissima nelle mani degli empii : dappoiche fanno eglino

ogni prova per diffamare gli spiriti piu poderosi e gagliardi cui di

sperarono di sottomettere al loro giogo ;
e li deridono poscia caduti

e li calpestano. Cosi turpi esempii furono rinnovati in ogni eta e

in ogni terra : ne andonne privo il nostro secolo che mena pure

tanto vanto di verita e di giustizia : conciossiache son molte le ma-

schere degli scellerati, ma uno il tipo sul quale son tutte foggia-

te, quello cioe della menzogna e dell' errore. Di che la storia dei

1 V. il volume precedente a pag. 519.
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passati secoli riverbera la piu sincera immagine dei present!. E a

noi che scriviamo in una stagione, in cui si fa tanto baratto d' o-

gni dritto umano e divino, sembra talora per piu d' un capo narrar

qualche brano della nostrastoria contemporanea, purmentre spin-

giamo le nostre ricerche negli annali del V e del VI secolo. Certa-

mente la terribile lotta tra la verita e 1' errore, tra la giustizia e

Tempieta incominciata coirincominciare dei secoli, non verra spen-

ta se non collo spegnersi dei medesimi. E a questo radical principio

s' intrecciano e rannodano le malefiche scissure tra 1' Impero e la

hiesa, rigermogliate in mille guise e sotto svariati aspetti in ogni

periodo della storia antica e moderna, e nelle quali si dibatte co-

tanto oggidi la rivoluzione, agitando le passioni piu vili e meschine.

Ma in fondo a tutte le arti messe in opera da quei saputi politic!

tu vi scorgi sempre la menzogna e la calunnia gittata addosso alia

Chiesa ed ai suoi ministri, ai suoi interessi ed alle sue istituzioni,

ai suoi diritti ed alle sue querele e perfmo alle sue difese ed alle

sue stesse discolpe. Gl' Imperatori eretici di Costantinopoli non

operarono altrimenti.

L' imp. Anastasio dopo aver fatto confermare dal sinodo convo-

cato a Costantinopoli 1'enotico di Zenone, fe innalzare alia cattedra

patriarcale il presbitero Macedonio *. Era questi tesoriere e custode

dei vast sacri, nipote e discepolo di S. Gennadio
5
ed erasi venuto e-

semplando su quel modello di santita, copiandone in se stesso 1' in-

nocenza della vita e la purezza della fede 2
. Non e per6 a meravigliare

che Anastasio ordinasse 1'elezione di questo patriarca o almanco la

consentisse ai vescovi radunati : 1'imperatore voleva calmare per tal

modo le ire del popolo e velare agli occhi della moltitudine la com-

messa ingiustizia; sperava dalFaltro lato poter vincere colle carezze

1 TEODORO lettore, Hist., 1. II, n. 12, ed. Aug. Taitr., pag. 518. TEOFA-

NE, Chron., ed. Bonnae, pag. 216. NICEFORO Pair., Chron. , ed. Bonnae in

Chr. Syncelli, vol. 1, pag. 775. VITTORE TUNUNENSE, Chron. an. 49S in Bibl.

Gall.
,
vol. XII, pag. 226. Liber synodicus apud LABBE, Acta Cone. , t. V,

fid. venet., pag. 553.

2 TEODORO lett., 1. II, n. i2, 14, 1. c. TEOFANE, 1. c. e pag. 217.
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quell' uomo ,
nelle cui mani stava-la carta del giuramento da lui

fatto prima d' esser coronato da Eufemio 1
, auguravasi che tirato

nella rete quest' uno
, sarebbegli agevol cosa il colorire i suoi raal-

Tagi disegni.

Se non che Macedonio benche , come appare ,
abbia accettato il

decreto di unione 2
5 pure dichiarossi apertamente difensore del

canoni di Calcedonia
,
e confermolli al cospetto dei Vescovi da lui

convocati in un sinodo 3. Di che ebbe lode dagli ortodossi bizan-

tini
5
ed Elia patriarca di Gerusalemme entro nella comunione di

lui <*. Ma il novello Patriarca ben s'accorgeva dell'irregolarita della

sua elezione %
, e quantunque fosse allora diffusa nell' Oriente la

persuasione che potesse un vescovo sottentrare legittimamente al

posto di un altro cacciato violentemente dalla sua sede
, qualora si

,
i ijj

1 EVAGRIO, Hist., 1. Ill, c. XXXII, ed. Aug. Taur., pag. 331.

2 TEODORO lett., 1. e.
,
n. 13. EVAGRIO, Hist.

,
1. HI, e. XXXI

, pag. 330

seg. TEOFANE, 1. c., pag. 217. LIBERATO, Breviarium, c. XVIII in vol. XII

BibL Gall.
, pag. 151. Il Baronio non ostanti le recate autorita degli storici

piii accreditali voile sostenere il contrario ; pure non giunse a far prevalere la

sua opinione, e il VALESIO (In notis ad Evag., 1. HI, e. XXXI, pag. 331 n. 2),

il PAGI (Crit. in Ann. Bar.
,
vol. II, an. 493, n. IV, pag. 449) ,

i BOLLANDISTI

(ActaSS., t. Ill, Apr. XXV, c. I, n. 1, pag. 369), LE QCIEN (Orient Christia-

nus, t. 1
, pag. 220

)
ed altri si attennero alia contraria sentcnza. Ne per allro

dee recar meraviglia che il virtuoso patriarca in quelle condizioni della Chicsa

d'Oriente, salva 1'integrita della fede, abbia economicaraente accettato 1'enoti-

co di Zenone.

3 Liber synodi, LABBE, t. V, pag. 553. II testo del Chron. di Vittore Tun.

il quale allo stesso anno asserisce il contrario, o e adulterato, come credette il

TILLEMONT (Hist. eccl. ,
t. XVI, Macedone, n. I

,
ed. ven., pag. 807) , ovvero

acceuna, come stimo il PAGI (1. c.), alia condanna profferita da Macedonio con-

tro Diodoro di Tarso, Teodoro Mopsuesteno e Teodoro Cirenense, i quali era-

no stati assoluti nel cone. Calcedonese, senza ehe pero fosse pronunziata sen-

tenza dei loro scritti macchiati di neslorianesimo.

4 CIRILLO, Vita S.Sabae, c. LXX,presso SURIO, t. VI, ed. Coloniae,pag. 364.

5 Ben lo dimosti-6 allorquando depose il pallio prima di presentarsi al co-

spetto di Eufemio rifuggitosi nel Battistero. Vedi TEOD. lett., 1. II, n. 15, pag.

518. TEOFANE, 1. c., pag. 217.
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corresse pericolo di lasciar la Chiesa priva di pastore
1

; pur tutta-

volta ben sapeva Macedonio che il pontefice Gelasio avea dichiarato

intrusi quei vescovi
,
e degni d' essere separati dalla cattolica unio-

ne 2
: per la qual cosa

,
se pel bene della Chiesa d' Oriente minac-

ciata dallo scisma e dall'eresia, accettava egli il patriarcato di Costan-

tinopoli , volgevasi dall' altra parte al romano Gerarca e preparava

per lui le letteresinodali perche fosse aposlolicamente confermato in

que! grado ,
nel quale era stato senza sua colpa collocate. Di fatto

essendosi recato a Costantinopoli il senatore Festo ambasciatore di

Teodorico 1'ostrogoto, Macedonio voleva per mezzo di lui spedir le

lettere al novello pontefice Anastasio II salito alia Sede Romana

dopo la morte di S. Gelasio I. Ma 1'imperatore, il quale cominciava

a veder deluse le sue speranze per la unione stretta dal patriarca

bizantino con quello di Gerusalemme 3, gliel proibirigorosamente *.

Erano ben diversi i disegni del principe eutichiano: meditava egli

allacciare a' suoi voleri il mansueto pontefice, e sotto Tusbergo del-

1'autorita apostolica proteggere I'errore e 1'eresia. Vane speranze!

Anastasio II d' indole dolce e flessibile
,

bramosissimo di vedere

compiti nella perfetta unione delle due Chiese i desiderii de' suoi

predecessori, appena cinse il triregno, indirizz6 cortesissima leltera

all' irnperatore bizantino, deputandogli a tal uopo due suoi legati .

Cresconio e Germano %. In essa lettera
,
benche il Pontefice si

presenti supplichevole all' orgoglioso principe , gli ricorda perd

d' esser egli il successore del beato Pietro
,

destinato a governare

la Chiesa universale 6; egli par!a nella qualita di rappresentante

di Gesu Cristo 7
; prega percbe sia cancellato dai dittici special-

\ V. TILLEMOM, Hist, eccl., t. XVI. ACACE, art. XLVI1, pag- 371.

2 S. GELASII I, ep. XIII, ad Dard. Episcopos. LABBE, t. V, pag. 331, D.

3 CIRILLO , Vita S. Sabae, 1. c.

4 TEODORO lett., 1. II, n. 17, pag. 518. TEOFANE, 1. c., pag. 220.

5 Ep. Anast. II ad imp. Anast. LABBE , t. V, pag. 406.

6 Per ministerium kumilitatis meae, sicut semper est, sedes B. Petri in uni-

versali Ecclesia assignatum sibi a Domino Deo tenet principatum , 1. c.

7 Legations fungimur pro Christo etc., 1. c.
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mente il nome di Acacio
, cagione di tanti scandal! alia Chiesa

,

e perche sia ricondotto 1' Egitto all' unita delle credenze 1
;
ma

dichiara al tempo stesso ch' egli annunzia, come e suo dovere
,
al-

1' imperatore cio che concorre alia felicita del suo impero , perche

docile ed ubbidiente adempia il monarca i suoi voleri 2- ei 1'ammo-

nisce a non disprezzare le sue parole ,
ricordevole dell' evangelico

detto, inculcate dall' Apostolo : Qui vos audit me audit ; et qui vo&

spernit me spernit
3

. Ma 1'eretico principe senza poter nulla op-

porre alle giuste massime suggeritegli dal Pontefice, spero che Tin-

dole pieghevole ed affettuosa di Anastasio e la viva hrama
,
ch' ei

nutriva per la riunione dell' Oriente, potessero indurlo a sottoscri-

vere all'enotico di Zenone e ad approvare col fatto gl'iniqui proce-

dimenti imperiali : il vile Festo poi ne accese ferma speranza nel-

1' animo del monarca e gli si esibi opportuno strumento alle sue

macchinazioni 4. Ma quando giunse a Roma quel miserabile corti-

giano, Anastasio II era trapassato nella pace dei giusti a riportare il

premio del suo zelo iniquamente calunniato dai suoi nemici %. Lo

1 Ep. cit. pag. 407, 408.

2 Illud vero peculiarius pro amore imperil vestri et beatitudine , quae con-

sequi poterit regnum, pro apostolico officio praedicamus, ut (sicut decet et Spi-

ritus Sanctus dictat) monitis nostris obedientia praebeatur, ut bona omnia ve~

stTsm rempublicam consequantur, pag. 408.

3 Haec me suggerentem frequentius non spernat pietas tua, ante oculos ha-

bens Domini in evangelio verba : Qui audit vos etc. Nam apostolus concinens

Salvatori nostro ita loquitur etc., 1. c.

4 TEODORO lett., 1. II, n. 18, pag. 818-19. TEOFANE, 1. c., pag. 200 seg.

5 Viene accusato questo Papa d' aver comunicato con Fotino diacono del-

la Chiesa di Tessalonica e partecipe della comunione di Acacio ; d' avere ol-

tre a cio formato il disegno di richiamare in onore la memoria di Acacio. Cosi

scrive di lui il BIBLIOTECAIUO (Anast. Bibl. Vitae Rom. Pont. ed. Bom. 1728.

t. Ill, pag. 206, 207). Ma o la vita di questo pontefice venne interpolata o il

poco accurato biblioteeario si attenne a false memorie scritte dai fautori di Lo-

renzo antipapa. Non e di questo luogo tessere un'apologia di questo Pontefi-.

ce, difeso per altro dai piii autorevoli commentatori di Anastasio bibliotecario

inseriti nella citata ed. rom. (V. vol. Ill, pag. 207-212) e dagli scrittori piit

reputati di storia ecclesiastica. V. BAR. , Ann. an. 497, ed. rom., pag. 523 seg.

ORSI, Stor. eccl.
, vol. XVI, 1. XXXVI. Roma 1756, pag. 258 seg.
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scisma e i suoi lacrimevoli effetti, onde fu spettacolo Roma per piu.

anni ,
furono conseguenza delle promesse date da Festo all' impe-

rator bizantino desideroso di riuscire con queste arti nelle sue mal-

vage usurpazioni *.

Se non che, non ostanti le stragi ele vergognose abbominazioni

onde bruttarono gli scismatici la citta eterna, Iddio sollevava un

principe ariano a difesa del pastore legittimo ;
e Simmaco trion-

fava dei fautori di Festo e dell'antipapa Lorenzo e sottometteva alia

sua obbedienza il vescovato cattolico, il quale riconosceva in lui il

vicario di Gesu Cristo -. Inveleniva percio di rabbia cocentissima

1'empio Anastasio al vedersi rotte in mano le fila-, ma crescevagli il

dispetto allorquando giungevangli lettere del Pontefice e del senato

romano, nelle quali era esortato a desistere dal patrocinare la causa

degli erctici 3. Disfogavasi allora in amare ed ingiuriose invettive

contro il Pontefice; non vergognava colorirle delle tinte piu bugiar-

de, e non osando assalire cogFinsulti 1' autorita ponteficale, calun-

niava 1'uomo che n'era stato investito. Lui diceva assunto al pa-

pato contro i canoni della Chiesa 4- lui tinto degli errori dei Ma-

1 TEODOUO lett., 1. II, n. 18, pag. 519. TEOFASE, 1. c., pag. 221. V. BA-

RONIO, anno 498 seg., pag. 526 seg. e TUOYA, Storia d' Italia, vol. II , p. 1
,
1.

XXXV, ed Nap. I8il, pag. 557 seg.

2 Vedi gli A. cit. nella not. prec. di piu gli alti dei cone. rom. I, II, III, IV

(delto palmare) e V prcsso LAEBE, 1. c., pag. 441-479 e 502-510, il libro apo-

logetico di Ennodio in difesa del cone, palmare , presso lo stesso LABBE , pag.

479-500 e la osservazione del PACI, Op. cit. an. 500, n. VI seg., pag. 459 seg.

e an. 503, n. II seg. , pag. 465 seg. Questo scisma duro fino all'anno 504 in cui

si tenne il V sinodo. In tulti quei concilii trionfo 1'autorita del Pontefice supe-

riore a qualunque concilio. Sul qual proposito e degna di esser letta la bella

lettera di S. Avito scritta in quei tempo a nome di tutti i Vescovi della Gallia i

quali protestavano contro qualunque giudizio, fosse dello stesso concilio palma-

re , al quale si volesse sottoporre il Pontefice. V. presso LABBE , 1. c. pag.

499 seg. Quei bel documento glorioso all'episcopato cattolico della Francia, fu

dimenticato dai modern! fautori del gallicanismo.

3 Epist. Symmachi ad Anast. imp. , LABBE, 1. c., pag. 428.

4 Epist. cit. pag. 427 D.
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nichei *
;
lui autore del disprezzo col quale aveva osato il senate di

Roma conculcare 1' autorita imperiale
2

;
conculcatore egli stesso

della medesiraa nell' avere pronunziato contro 1'imperatore di Co-

stanlinopoli una sentenza di condanna 3
. Non tardava il romano

Pontefice a rispondere alle imperiali calunnie, ma con.tal forza e

con tal dignita e decoro che quel linguaggio ben ti rivela il Vicario

di Cristo sulla terra 4
. Non desio di vendetta

,
ma dovere di di-

fendere la fede impugnata da un principe, persuaderlo a respingere

lecalunniose accuse
5 glorioso esser del resto ai seguaci del Nazare-

no il soffrire per lui e come lui persecuzioni ed insulti 5; badasse

per6 1'imperatore al conto che rendere ne dovrebbe al Giudice eter-

no nel gran giorno delgiudizio: dappoiche anche gl'imperatori do-

vranno presentarsi a quel tribunale per render ragione delle loro

azioni 6
. Forse perch& sei imperatore, soggiungeva il santo Ge-

rarca, disprezzerai tu il divino giudizio? perche sei imperatore, ti

avventerai contro il potere dell' apostolo Pietro e lui conculcberai

nel suo vicario 7 ? Considera bene, o principe, qual corra immenso

intervallo tra 1' imperatore e il Pontefice
; dappoiche questi gover-

na le divine cose, quegli solo le umane 8
. . . . Per quanto sia tu

1 Epist. cit. 1. e. C.

2 Epist. cit. pag. 428 C.

3 Epist. cit. 1. c. D.

4 Non sappiamo capire perche mai il TIUJEMONT (t. XVI, .Wocedone, art. V,

pag. 673) parlando di questa lettera di Simmaco faccia osservare ch'essa e del-

ta ta con uno stile diverse da quello de' suoi predecessor!. Noi non vi scorgia-

mo veruna dissimiglianza, se ne togli certi tratti piii forti,rispondentialla gra-

vezza degli oltraggi, onde avea osato quell' imperatore insultare alia maesta

del Pontefice.

5 Epist. cit. pag. 426. Contumelias imperator , quas in meam proferendas

putas esse personam... mihi gloriosae sunt etc.
,

1. c., pag. 427.

6 Quid fades , imperator, in divino iudicio ? An quia imperator es nullum

Dei putas esse indicium? 1. c. , .pag. 427 C.

7 An quia imperator es contra Petri niteris potestatem , et . . . beatum Pe-

trum apostolum in suo qualicumque vicario calcare contends? 1. c. E.

8 Conferamus honorem imperatoris cum honor?, Pontificis: inter quos tantum

distat, quantum ille rerum humanarum curam gerit, iste divinarum etc. 1. c.
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potente; ricordati di quei principi che nei primi secoli della Chie-

sa, benche con fine diverse, perseguitarono la cattolica fede. Dove

son essi mai? Disparvero dal mondo, laddove la verita ortodossa

tan to pid crebbe e propagossi sotto il martello dei suoi stessi per-

secutori, quanto piu parve da loro oppressa ed avvilita
;
e non pre-

valse solo, ma trionfante strito!6 i suoi nemici 1
. Tai saluta-

ri ammaestramenti porgeva autorevolmente il magno Gerarca al-

1'imperatore Anastasio, pur mentre ne ribatteva le calunniose ac-

cuse e difendeva la sua condotta. Essi per6 non toccavano punto il

cuore a quel principe infellonito nel delitto. E benche le devasta-

zioni menate dai Bulgari nella Tracia e nell' Illiria 2 e poco dopo

la guerra persiana 3, fecero sbollire alquanto i suoi furori
; purtut-

tavolta appena Cabade rotto dagli Unni rientrava nei suoi confini e

concedea la pace ai Romani, il perfido imperatore francato dai pe-

ricoli della guerra si rinfocolava viepeggio nell' odio e nella perse-

cuzione dei cattolici 4. Non gli mancavano
,
e vero

, all'impresa i

vescovi cortigiani , pronti a far baratto della fede per ingraziarsi

1'animo del principe, ma non riusciva egli perci6 ad espugnare il

cuore di Macedonio fermo come uno scoglio agli assalti piu terribili

deirimperatore 5. Armava pertanto Anastasio la destra d'un assassi-

no; ma fallivagli il colpo, e Macedonio che avea fatto a Dio sacri-

fizio della sua vita, ripagava generosamente il sicario di ricchi do-

nativi 6. Ricorreva allora lo scellerato imperatore ad altri mezzi

per opprimere il patriarca e con lui la fede di Caleedonia. Xenaia,

persiano non ancor battezzato e pure eutichianofierissimo ed assun-

to dal Fullone al vescovato di Gerapoli
7

,
erasi segnalato in Antio -

1 Epist. cit. pag. 429 A.

2 MARCELLING, Chron., 1. c., an. 502, pag. 286. TEOFANE, 1. c., pag. 222.

3 PROCOPIO, D& bello persieo, 1. I, c. VII seg. Bonnae 1833, vol. I, pag. 33

seg. MARCELLING, 1. c., an. 502 seg. TEOFANE, 1. c., pag. 222 seg.

4 TEODORO lett., 1. II, n. 20, pag. 520. TEOFANE, 1. c., pag. 230.

5 TEOFANE, 1. e., pag. 228.

6 TEODORO lett., 1. II, n. 22, pag. 520. TEOFANE, 1. c., pag. 228 seg.

7 EVAGRIO, 1. Ill, c. XXXI, pag. 329. TEOFANE, 1. c., pag. 232.



156 LA CHIESA E L' IMPERIO

chia movendo la piu arrabbiata persecuzione contro Flaviano patriar-

ca
,
successors di Palladio

,
ma sostenitore del decreti di Calcedo-

nia *. A lui si rivolse Anastasio, e chiamollo a Costantinopoli perche>

desse polso alia parte eutichiana contro Macedonio e i cattolici bi~

zantini 2. Ma qual forza di principi riusci mai a piantar 1' eresia in

un popolo vigilato paternamente da cattolico pastore? I Bizantini

aveano a cuore la fede loro, abborrivano gli errori dei Monofisiti, e

avrebbero fatto mal governo dello scellerato Xenaia, se 1' impera-

tore non 1' avesse iatto uscir tosto da Costantinopoli
3

. Pur non

cadeva 1' animo all' iniquo principe ,
ne veniangli meno gli stimoli

piu potenti al compimento dell' incominciato lavoro. Giovanni Ni-

ceota successore di Emolo nel patriarcato di Alessandria, dimenti-

cando le dichiarazioni date dal papa Anastasio II al diacono Fotino

in riguardo alia lettera di S. Leone e accettate dal suo predecesso-

re *, anatematizzava il concilio di Calcedonia e la stessa lettera di

1 S. Flaviano non meno cheS. Elia furono accusati da TEOFANE (1. c. pag.

232) d'aver condannato il concilio di Calcedonia. Ma EVAGRIO non solo sosten-

ne il contrario (1. Ill, c. XXXI, XXXII, pag. 329 seg.) ma ampiamente dimostro

la purezza della i'ede di quei due patriarchi. II GOARIO iuterprete di Teofane (No-

tae ad Theophanem in ed. Theoph. ,
vol. II, Bonnae 1841, pag. 409 seg.) non

seppe deciders! Ira i due aulorevoli ed opposti scrittori ; ma ci pose sotto gli.

occhi lali riflessidni da chiarirci la sua opinione favorevole alia narrazione di

Evagrio. II COMBEFISIO (Notae posteriores ad Theoph., I.e., pag. 588 seg.) crede

(non sappiamo su qual fondamento) accusato a ragione S. Flaviano, non pero

S. Elia. Ma il BARONIO nelle note al Martirologio romano, e piu ampiamente ne-

gli Annali eccl. (an. 512, ed. cit.
, pag. 608 seg.) e il PAGI (Op. cit.

,
1. c. an.

491, pag. 440 seg.) presero le difese dei due santi contro Teofane. I Bollaudi-

sti approvarono le belle riflessioni di ambi quegli eruditi non meno che del

Goario, e furono di credere che cio che scrissero di S. Flaviano e di S. Elia EVA-

GRiO (1. c.) e MARCELLING (Cr. an. 512, pag. 288) sia sumciente ad una buona

apologia di quei due confessori (V. vol. II lulii die IV, Vita SS. Flavii et Eliae,

c. I, II, pag. 22-25). Ci basti aver qui acceunato lo stato della questione e le

fonli piii accreditate per chi avesse voglia di consultarle.

2 TEOFANE, 1. .c., pag. 230.

3 TEOFANE, 1. c.

4 V. il libello dato dagli Apocrisarii alessandrini ai legavi del Papa

sio II, LABBE, t, V, pag. 412-414,
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S. Leone, e prometteva all' imperatore due mila libbre d'oro s'egli

riuscisse afar condannare generalmente i decreti calcedonesi *. Lo

stesso Xenaia cooperava da lontano ai disegni di Anastasio. Egli

risollevava la Siria se potesse fiaccar la fermezza del patriarca Fla-

viano
5 corrompeva la dichiarazione della fede data da Elia di Ge-

rusalemme per far valere 1' autorita di quel patriarca nell' incorag-

giare ch' egli faceva gli ortodossi all' apostasia
2 trascinava pari-

mente nell' errore i vescovi dell' Isauria
;
e quando non riusciva con

altre arti ad accrescere il partito degli Eutichiani
, adoperava effi-

cacemente il terrore delle minacce, delle pene e degli esilii 3. Giun-

geva dall' altra parte a Costantinopoli Severe, un eretico sfratato,

peste di lordure abbominevoli
5
tornava egli da Alessandria

,
dove

avea seminato coll' eresia il disordine, gl' incendii, le rapine, i de-

vastamenti, le stragi 4; conduceva seco un branco di dugento mo-

naci indragati come lui dello stesso demone pronti a mettersi ad

ogni sbaraglio persostenere la causa dell' imperatore 5. L'arrivo di

questi scellerati fu come il segnale della piu accanita persecuzione.

Anastasio accolse con tripudio quei forsennati
,
e fatto piu ardito

per tal rinforzo ordino al patriarca Macedonio, ammettesse alia sua

comunione Giovanni Niceota
,

e anatematizzasse il concilio di Cal-

cedonia. Ma le parole imperiose di un monarca eretico non isgo-

mentano il cuore di un vescovo che tutta comprende la dignita del

suo carattere. Macedonio ricus6 recisamente di stringere uriione di

1 EVAGRIO, 1. HI, c. XXIII, pag. 324. LEONZIO Biz.
,
De Sectis, Act. V,

in vol. XII Bibl. Gall., pag. 640. LIBERATO, Sreviarium, c. XVIII, in vol.

XII Gall., pag. 451. TEOFANE, 1. c., pag. 233 seg.

2 EVAGRIO,!. Ill,c. XXXI, pag. 329. TEODORO leu. (1. 11, n. 23, pag. 520)

dice che Elia anatematizzo ancora il sinodo calcedonese. II GOARIO (1. c.) stimo

questo luogo di Teodoro adulterate e raal connesso con tutto il resto. Da cio

par derivato 1'errore di Teofane. V. la nota precedente in cui parlaramo di S.
t

Flaviano.

3 EVAGRIO, 1. Ill, c. XXXI, pag. 330 seg.

4 EVAGRIO, 1. Ill, c, XXXIII, pag. 332 seg.

5 TEOFANE, 1, c. pag. 233,
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sorta con un patriarca che condannava la fede di Calcedonia
;
ei pro-

testavasi non esser lecito a chicchessia, se non fosse un nuovo con-

tilio ecumenico preseduto dal Papa , profferir sentenza contraria a

quel sinodo 1.

Non rinsaviva pero Y imperatore a quella coraggiosa risposta ;

inviperivasi viepeggio e violava il dritto d' asilo della grande chiesa

di IJizanzio e concedevalo ai templi degli eretici 2. Radunava di

poi col mezzo potente del denaro gli eutichiani, sospingevali ar-

mati contro gli ortodossi che cantavano il Trisagio senza Taggiunta

dei Teopaschiti
3

: ne nasceva una confusione, un tumulto indescri-

vibile. Sperava 1' empio monarca che prevarrebbe in quel disordine

la parte eutichiana
,
umilierebbe i difensori dei canoni cakedonesi

colti alia sprovvista, caccerebbe dalla cattedra patriarcale 1' odiato

patriarca. Ma i cattolici bizantini non che si lasciassero abbattere da

quei pochi furibondi, gli risospinsero vigorosamente, gli cacciarono

dal tempio santo e li dispersero. Poscia uomini, donne, fanciufli gui-

dati dai superiori degli ordini monastic! uscirono in calca per le vie

di Costantinopoli, gridando ad alta voce: Cristiani, ecco il tempo

del martirio,nessuno di noi abbandoni il padre nostro Macedonio .

II vigliacco imperatore smarriva a quelle grida inaspettate ;
rannic-

chiavasi tremante nel suo palazzo ;
facea preparare le navi per la

fuga; mandava pregando Macedonio perche si recasse a visitarlo:

la sua presenza ridurrebbe a calma gli spiriti inveleniti della mol-

titudine 4. E vi si recava tra gli applausi del popolo e delle stesse

milizie il virtuoso patriarca, e rimproverava il principe delle per-

secuzioni onde avea afflitto la Chiesa
; questi ascoltavalo silenzioso

e modes to
; poi si acconciava sulle labbra parole di concordia e di

1 TEODORO, 1. II, n. 24, pag. 520. TEOFANE, 1. c. pag. 234.

2 TEODORO lett.
,

1. II, n. 24, pag. 520. TEOFANE, 1. c.

3 Gli Eutichiani o piu propriamente i Teopaschiti solevano aggiungere al

Trisagio le parole Qui crucifixus es pro nodi's introdotte da Pietro Fullene

nel sense eutichiano.

4 TEODORO, 1. II, n. 26, 27, pag. 521. TEOFANE, 1. c. pag. 237.
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pace; ma non deponeva dal cuore il rancore contro il santo Vesco-

vo; meditavala maniera di vendicarsene *.

Difatto tentava egli dapprima di far traboccare nella rete il santo

Patriarca dandogli a sottoscrivere furbescamente una formola di

fede, nella quale non faceasi motto del concilio calcedonese
;
ma

vedevasi rotta la trama, allorquando Macedonio chiariva pubblica-

mente la sua fede per quel sinodo ecumenico "2. Ricorreva allora

1'iniquo allearti della calunnia: facevalo accusare d' aver violato il

pudore dell' eta piu innocente 3
; rappresentavalo di poi come ere-

tico e nestoriano, come falsificatore delle lettere di S. Paolo 4. Ma

smentite le imposture, e uscita splendidissima, come raggio di sole

fuor della nebbia,la purezza della vita e della feJe di Macedonio 5,

Anastasio risoluto di perderlo ordinavagli, consegnasse gli atti ori-

ginali del concilio di Calcedonia : se ricusasse ubbidire gitterebbe-

gli addosso la taccia di renitente e di ribelle
;
e avrebbe occasione di

condannarlo. Ma il cuore di Macedonio non si sgomentava alle in-

giuste voci del comando e della minaccia, deboli assai per chi tie-

ne aperti gli orecchi alle voci autorevoli della coscienza. Rispon-

devaadunque francamente che non deporrebbe nelle mani dell'ere-

tico gli atti autentici di Calcedonia; munivali anzi del suo suggello

ecollocavali sotto 1'altare della gran cbiesa di Costantinopoli. Ma

che perci6? Anastasio trov6 una mano sacrilega cbe li rapi dall' al-

tare e recoglieli nella reggia; si che pole egli sfogare su quelle

carte il suo bestiale furore, slracciandole e gittandole nelle fiam-

me 6. Veniva al tempo stesso ad una aperta violenza. Dopo aver

gittato nelle carceri o mandate a confine i piu sinceri amici e fau-

\ TEODORO, I.e. TEOFANE, 1. c., pag. 238.

2 EVAGRIO, 1. Ill, c. XXXI, pag. 330. TEOFANE, 1. c. pag. 239.

3 EVAGRIO, 1. Ill, c. XXXII, pag. 331. TEOFANE, 1. c. pag. 239.

4 LIBERATO, Brev., c. XIX, 1. c. pag. 152 seg.

b EVAGRIO, 1. Ill, c. XXXII, pag. 332. NICEFORO CALL., Hist., 1. XVI, c.

XXVI. Parisiis 1630, vol. II, pag. 694.

6 TEOFANE, 1. c. pag. 239 seg. MARCELLING, Chr. , an. 511, pag. 287,

NICEFORO CALL., 1. XVI, e. XXVI, 1. c.
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tori di Macedonio
,
faceva di notte per le mani di alcuni scelle-

rati strappare dalla sua sede 1' intrepido Patriarca e deportarlo in

esilio 1. Poi temendo i furori del popolo che amavalo qual padre,

convocava alcuni vescovi fornitigli dallo Xenaia e da Severe, ordi-

nando loro di giudicare il gia condannato. Ed eglino ad una giudici,

accusatori e testimonii, senza ne sentire ne vedere il Patriarca, sen-

za che alcuno ne difendesse 1'innocenza, sottoponevanlo all' ingiu-

riosa condanna della deposizione e delF esilio in Eucaite 2
(511).

Ma I' Oriente che ne ammir6 le virtu e la fermezza pastorale, che

ne commiserole pene crudelissime durate nell' esilio, che nepianse

la morte, che vide i prodigii operati da Dio a glorificazione del suo

servo, lo ascrisse nel catalogo dei santi
,
e la Chiesa romana ne

approv6 il culto e la venerazione 3
. Nel seguente articolo esporremo

il resto delle usurpazioni di questo imperatore tiranno. Chi per6 vo-

lesse scorgere negli avvenimenti da noi narrati 1' immagine di ci6

che vedemmo piii volte e deplorammo nel secolo nostro, noi non

oseremmo in verun modo contraddirgli. La storia, qualora si studia

con dirittura di mente e pienezza di cognizione, ci attesta e com-

pruova la gran verita, che le arti degli empii furon sempre le stesse.

1 TEODORO lett., 1. II, n. 28, pag. 521. MARCELL., 1. c. TEOFANE, 1. c.

pag. 340. YITTORE TUNUN., Chr., in vol. XII Btbl. Gall. an. 501, pag. 226.

EFREMIO, De Patriarchis CP., ed. Bonnae, pag. 391.

2 TEOFANE, 1. c. pag. 240.

3 V. Acta SS., vol. HI, April, die XXV. Vita S. Macedonii, c. Ill, pag. 372

seg. In quel capo il dotto Enschenio coufuta il Baronio il quale ingannato dal

Card. Sirleto asseri all' anno 515 che nei menologi greci non e memoria di san

Macedonio.
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DELLO STATO PONTIFICIO i

Segue il . IV. Lo stato pontificio e disordinato ?

SOMMARIO

47. Cause accidentali di disordine : 1. Influenza laica 48. 2. Oneri cattoli-

ci senza sussidio catlolico. -49. Questa causa cessera 50. o alrneno di-

fende il clero 51. calunniato per colpe non sue 52. da quel laica to che

lo costrinse a mutare. 53. Imputazioni del Cimento 54. contradditto-

rie e malevole.

47. Molte ragioni ,
dira forse il lettore, molte ragioni recaste fin

qui a dimostrarci siccome il governo del clero in materia di fmanze

dovrebbe riuscire il piu economico della terra
,
e son tutte verissi-

me. II Clero e per istituzione frugale, non ha famiglia da arricchire

e perpetuare ,
ha diritto a sostentarsi in parte coi beni di Chiesa

,

ha il sussidio di tutto il mondo cattolico che a Roma concorre or

col denaro or colle persone ;
e obbligato com' e dallo spirito cristia-

no a moderare ogni sfarzo, se qualche ecclesiastico abbonda tal-

volta d' entrate, queste invece di impiegarle in panni stranieri, in

mode, in ballerine e in cantanti, dee farle piovere fra i popolani

che gli formano corte. Tutto verissimo : ma dunque come va che

con tanti aiuti, con tante ragioni di buon riuscimento pure non

1 Vedi qucsto volume a pag. 5.

Serie IT, vol. XH. 11
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riesce a colmar le sue lacune? Non vedete che quanto piu valid!

sono i mezzi di cui dispone, tanto maggiore si mostra 1' incapacita

di chi non sa trarne costrutto?

Potrei rispondere esser falso che non riesca citandovi le seguenti

parole che fin dal 1852 Jeggevansi nel Moniteur di Francia : Les

populations romaines peuvent compler, on le voit parmi les moins

imposees en Europe . . . Quant aux depenses, elles sont renfermees

dans les plus justes limiles . . . . Le budget de V instruction publique

n' est que de 500,000, fr. ; celle-ci est , en effet , presque par tout

gratuite, et les frais qu' elle entrame sont supportes par d' anciennes

fondations . . . En resume, il ressort de cet aperfu de la situation

finainciere des Elats romains , qu' on peut esperer le voir s' equili-

brer un peu plus tard
, malgre les desordres et les embarras avec

lesquels elle s' est trouvee aux prises pendant la crise revolutionnai-

re. Lesysteme de publicite et d'examen adopte par le gouvernement

pontifical contribuera, sans doute, a amener cet heureux resultat *.

Come vedete V infermo b tutt' altro che disperato , ne occorre che

gl'
italianissimi vengano a dargli il colpo di grazia.

Ma suppongasi pur vero che Teconomia fiuora non faccia huona

prova ,
sarebbe ella legittima conseguenza 1' incapacita del Clero?

A volerla sostenere converrebbe trovarne una qualche ragion na-

turale
,
essendo cosa ridicola il pretendere che quando un uomo si

e tosata la chierica ed ha vestito una cotta, perda, direbbe un freno-

logo ,
la protuberanza amministrativa nel suo cervello o la cogni-

zione delle monete nella sua memoria.

Oh ! la ragione si trova subito : osereste voi negarmi che il Clero

si professa alieno dagl' interessi di questo mondo, come dicea teste

nel Parlamento un ministro britannico? Or qual meraviglia che chi

se ne professa alieno non sappia amministrarli ?

Mancomale che si ammetta in questa occasione un clero cosi

mirabilmente disinteressato che perde perfin la memoria della bor-

sa, laddove in bgni altra occasione non si cessa di declamare contra

1 V. L'Vnivers 25 Settembre 1852.
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T avarizia del Clero infangato scandalosamente negl' interessi di

questo mondo ! Ci voleva proprio 1' odio contro il governo pontifi-

cio perch& si rendesse al clero codesta giustizia ammcttendone co-

me un fatto il disinteresse. Ma in verita 1' esagerare le conseguen-

ze di questo disinteresse fino al segno di renderlo incapace di am-

ministrazione egli e un perdere un tantino anche della logica del

senso comune, mentendo del pari e alia ragione e al fatto. II fatto

ci dice che malgrado del suo disinteresse, o diciam meglio, appunto

pel suo disinteresse il clero fu scelto dalla fiducia dei fedeli fin dai

primi giorni del cristianesimo qual ministro delle loro beneficenze

che gli poneano in mano ricchezze amplissime. E coloro che le am-

ministravano dovettero aguzzare 1' ingegno a ben riuscirvi
,
tanto

piu sospinti dalla coscienza a ben maneggiare il danaro della Chie-

sa e dei poveri , quanto piu alieni per disinteresse dall' involarlo

qual cosa propria. Or vorrete voi dirmi che studiando in tal mate-

ria il prete non possa riuscire al par d' ogni laico ?

La replica, lo vedete, tornerebbe all' assurdo poc'anzi notato che

il rasoio tosando la chierica rada anche il cervello. E per6 se ve-

ramente le Industrie finora adoperate dal governo Pontificio non

avessero ottenuto quel buon effetto che in si favorevoli condizioni

doveva aspettarsi ;
invece di ricorrere ad un' ipotesi d' incapacita

che non ha causa in natura
, ogni equo giudice cerchera piuttosto

nei fatti straordinarii una causa accidentale. Ed una potremmo
addurvene la quale invece di mostrare incapace il clero

, potrebbe

mostrarlo in tale bisogna assai piu valente dei suoi oppositori.

Conciossiache da qual epoca incomincia lo sbilancio dell' erario

pontificio? Consultate, se cosi vi piace, i Documenti aggiunti dal

Gualterio agli Ultimi rivolgimenti (vol. 1, pag. 90 e seg.), ove egli

presenta il quadro di entrata ed uscita compilato da Monsignor Mo--

richini Ministro delle finanze. Ivi troverete che dal 1814 al 1827

quasi ogni anno vi furono vistosi avanzi nelP erario pontificio ,

benche gl' introiti una sola volta eccedessero i 7 milioni, da circa 2

milioni che erano nel 1814. All'opposto salito 1'introito nel 1827 a

8 milioni, e poscia anche a 9 e 10, incominci6 nel 1828 la deficienza
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di 3 mila scudi
,
cresciuta poi ogni anno fin presso ad un milione,

Ora il Farini ci fa sapere che in quel tempo appunto cade 1'inizia-

mento di alcune riforme bramate dai laici, e da lui stesso lodate *

nel pontificate di Leone, il cui successore Gregorio XVI le prosegui

poscia a traverse a perpetue commozioni, istigatovi sempre da laici

e con sempre crescente dispendio. Se dunquelo stato presente di-

mostrasse qualche cosa in materia di Finanze, dimostrerebbei'in-

capacita in tal materia dei laici consigliatori ,
e 1' abilita del clero

quando operava da se. II che servirebbe di risposta a ci6 cbe dice

il ch. Galeotti 2
?
mancare a Roma la scienza quando si Iralta di

risolvere quistioni di finanza ,
di credito, di commercio ecc. : in que-

sti casi, dic'egli, un commesso di banco, un padre di famiglia vince

in sapere ogni Monsignore meglio addottrinato. Senza citare gli am-

ministratori insigni, e fra gli altri 1' Emo. Cardinal Moricbini, le

cui stampe in materia di economia pubblicaun commesso di banco
,

un padre di famiglia probabilmente non avrebbe pubblicate, altri

due errori sembra commettere Y illustre A.: il primo e credere che

un Monsignore quando amministra la propria casa sia da meno di un

padre di famiglia : di che non vediamo il perche, quando il Prelato

sia ricco, se pure non si suppone che la capacita di amministrare ven-

ga infusa nel sacramento del matrimonio a cui rirmnziano per lo piu

1 Monsignori. II secondo ela confusione deilaprato'ca jinanziera colgo-

verno delle finanze. Sia pure che nella pratica qualche banchiere, co-

me dice 1'A., ne sappiapiu che i Prelati : e egli questa pratica quello

che piu importa nei governanti ? Importa moltissimo oggidi, dopo

che certi Governi ,
biasimati per ci6 da certi politici ,

si diedero al

mestiero di negozianti, di banchieri, d' intraprenditori. Ma quando i

governi si contentano di far 1'ufficio loro , il loro gran bisogno e la

costanza nei principii di giustizia, che al ch. A. non dovrebbe sem-

brare di poco momento : quella dose poi si mediocre di cognizioni

materiali, che certo e necessaria, facilmente puo acquistarsi collo

1 Lib. I, Cap. II, pag. 28.

2 GALEOTTI 1. c. pag. 138.



studio e confortarsi col consiglio dei periti al che ha mirabilmente

provveduto il regnante Pontefice colla consulta per le finanze ove

ancbe i laici possono contribuire col loro consiglio ad illuminar i

prelati.

48. A questa prima osservazione, che rende ragione delle difli-

colta in cui versano le finanze romane pei ceppi in cui le impasto-

iarono i laici, un' altra ragione possiamo aggiungere dedotia dagli

oneri a cui certe provincie della cristiariita si sottrassero obbliando

quel debito che lega ogni umana societa di contribuire in comune

alle spese corauni. Ed umana societa deve dirsi in questo senso an?-

che la Chiesa, in quanto e composta d' uomini
,

i quali non vivono

senza aliment! e vesti, e non comunicano scambievolmente senza

uno spazio in cui si distendono e senza que' materiali stromenti ,

che legano 1' uomo e lo incastrano, per dir cosi, nel generate movi-

mento dell' universe.

49. Certamente se tale e ariche la societa cristiana diffusa str

tutta la terra, ogni gente cristiana dee contribuire per una quota

parte a tutto quel dispendio che rendesi necessario in Roma
, in

quanto il sommo Pontefice e Capo ,
non gia dello Stato pontificio,

ma della Cristianita universa. E cosi in fatti la pensarono in ogni

tempo i fedeli
,
checche abbiano opposto alcuni economist!

,
non

che dell' ultimo, anche del medio evo, poiche la graride idea della

unita cattolica fa che ogni popolo miri in Roma la sua metropolis,

nel Pontefice il Capo di sua famiglia ,
nella gerarchia i proprii

amministratori. Quindi e che ogni popolo, come si fece un van-

to di avere in Roma la sua Chiesa, il suo Ospizio ,
il suo rappre^

sentante, cosi fecesi un dovere di pagar la sua parte di cio che alia

moderna chiamerebbesi la lisla civile del Capo della cristianita.

Ma quando 1' eterodossia protestante spezzo prima d'ogni altra

unita 1' unita cattolica, e la S. Sede e il Pontefice divennero una

Corle e un Principe straniero; allora e chiaro che dovette procLv

rarsi di confiscare ogni sussidio a Roma, e che dovette tentarsi di

ottenere (senza pero ottenerlo di fatto) che tutti i monument!, gli

uffici, i personaggi, le solennita. i mezzi materiali di congiunzioue
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del Pontefice colle genti cattoliche, tutto gravitasse sopra i sud-

diti pontificii, trattone quelle somme tenuissime che Roma non

volesse rinunziare assolutamente
,
o quelle cbe la pieta individuale

dei fedeli commossa da accidental! calamita della S. Sede conti-

nuasse a trasmettere in contrassegno di sua pieta ed in sussidio al

governo della Chiesa.

Ma fate per un momento che cessino le dottrine e gli ostacoli che

arrestano la generosita dei popoli cattolici
;
fate che tornino a Ro-

ma quei sussidii, che sotto tanti nomi diversi (danaro di S. Pietro,

annate, spogli, benefizi ecc. ecc. ) contribuivano alia magnificenza

esterna del supremo Gerarca e al general governo della Chiesa, e ve-

drete quanti sussidii cresceranno al Pontefice per ristorare le finan-

ze. Le quali osservazioni applicate da noi alle finanze
,
nuovo lume

aggiunger potrebbero al detto poc' anzi della milizia
, per la quale

tante contumelie si avventano dagli empii contro il Governo Ponti-

ficio, senza che i buoni cattolici ( parlo dei privati , giacche molti

Principi mostrano di comprendere vivamente questo sacro dovere

della societa religiosa) senzache i cattolici altro vi oppongano finora

fuor solamente disapprovazione contro i maledici e inerte compati-

mento alia trista condizione del Padre Comune.

Nei secoli di fede in ogni angolo, in ogni tugurio sarebbero

sorti al grido dell' angustia paterna generosi campioni senza aspet-

tare invito
,
senza accettare mercede

,
senz' altra speranza che il

merito del sacrifizio, e il guiderdone del cielo
;
e quali congiunti in

ordine religioso come i Templari o i Maltesi
,
altri con giuramento

militare come tanti altri ordini cavallereschi
,

altri legati solo dal-

Tunita dello spirito e dal vessillo di salute come i crocesegnati, sa-

rebbero corsi in folia alia tomba degli Apostoli ad implorare dal

successor di S. Pietro una benedizione ed una lancia
5
ed EgH ,

Gedeone novello , altro impaccio non troverebbe
,
che lo scegliere

fra tanta moltitudine e licenziare i meno atti.

Questi spettacoli di fede non sono
,

il sappiamo ,
alT ordine del

giorno, alT altezza del secolo : di questo secolo la cui speranza e di

vivere nella volutta, il cui intento e di accumular ricchezze, la cui
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politica e 1' inleresse , la cui ampiezza e la nazionalita, la cui reli-

gioneeil razionalismo. Ma fate, come teste dicemmo, cheil movi-

mento di fede gia impresso in Germania dalle mission!, in Francia

dal disinganno, si stenda.alle altre genti europee e vi produca qtiella

energia di operazione che naturalmente ne divampa j
fate che i

ravveduti politici si confermino nei sentimenti, gia concepiti all' a-

spetto dell' orda sanguinaria dei Comunisti ,
e sclamino risoluta-

mente: per noi non ci e mezzo
;
o unita cattolica sotto il Vicario

di Cristo, o strage e saccheggio sotto il gerofante Mazzini : fate

che cessino per conseguenza le gelosie, ed ai Cattolici si permetta

di sentire ed operare da cattolico
;
e poi lasciate pure allo spirito

animator della Chiesa il pensiero di difenderne il Pastore supremo.

Ogni Vescovo parlera al suo clero, ogni Parroco scegliera tra suoi

parrocchiani, ogni reggitore di anime confortera i cuori piu gene-

rosi
}
e gli uni per acquistarsi merito, gli altri per difender la Chiesa

correranno a far siepe contro 1'irruzione dei harbari novelli e a pro-

nunziare o voti di religiosi o giuramenti di militari sul brando be-

nedetto dal Vicario di Gesu Cristo.

Capisco che sorridera forse qualche lettore, e m' interroghera se

io creda vicino quel ritorno. Ed io gli rispondero , che se non

vicino, Io credo almeno possibile e futuro, non sembrandomi pro-

babile che 1' intera societa cristiana si ostini nel disconoscere un

obbligo che la natura sociale le impone. Gli rispondero che la fede

ognor crescente nei popoli ben potra fra non molto costringere certi

avvocati ricciani a cangiar tenore e a riconoscere anch' essi nel

Vicario di Gesu Cristo, non piu un Principe straniero, ma il Padre

comune. E chi sa se non e appunto un principio di questo risorgi-

mento caltolico quella voce
,
che dal giornale tedesco di Franco-

forte straeva \' Univers (18Novembre 1852) essersi cola trovato

presso un arrolatore una Circolare per formare truppe a servizio

della Chiesa e della Religione, ove non si ammeiteranno se non gio-

vani di una riputazione intemerataf Chi sa se a quest' ora piu d' un

fedele, piu d'un militare degno successore d'ei Baiardi e dei Dugue-

sclin non ha segretamente offerto al Pontefice una spada gia eser-

citata alia vittoria e un petto gia cicatrizzato dalle ferite?
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50. Ma checche sia dell'occulto future, a noi toraando al nostro

assunto basta il presente , I'immutabile, 1'assoluto
; vogliam dire la

natura delle cose per cui si fa chiaro che i gravami present! delle fi-

nanze romane nascono in parte da oblio delle vere relazioni sociali :

d' onde s' inferisce, che per se e secondo natura, anche per questa

parte il Governo dei preti sarebbe piu economico di ogni altro Go-

verno. Rifletteteci, letter mio gentile ; ponderate la frugalita del cle-

ro, il celibato per cui rinunzia alia successione, il Crocifisso da cui

riceve lezioni di poverta, le memorie storicbe d'onde apparisce la sua

economia, 1'antica parsimonia nel numero degli ufficiali, le violenze

per cui fu costretto ad istituire una amministrazione piu prodiga ,
i

risultamenti consimili prodotti dal principio utilitario in molti Stati

europei, il sopraccarico che questi lasciarono gravitare sulle fmanze

romane, la tendenza del Clero a smentire i principii eterodossi e dei

cattolici a tornare alia riverenza verso Roma : e capirete che le finan-

ze romane non sono disperate dai medici (eccettuato il medico di Rus-

si) e che i preti non sono per natura di lor professione incapaci di

.ben governare uri popolo.

SI. A vedere quanto essi possono in cio ch'e governo, conver-

rebbe lasciar loro libera la mano all' opera: e libera essa fu allorche

quel sommo politico di Sisto V, lascianuo a ciascuna provincia, a

ciascun municipio quella liberta dolcissima che formo per due secoli

T ammirazione e 1' invidia di popoli soggetti ad altre signorie, pure

con due sole Congregazioni la S. Consulta ed il Buon Governo,

strinse in perfettissima unita tutte le membra dello Stato, con quel-

la economia d'impiegati, e pero di stipendii, che rendea tenuissi-

me le pubbliche gravezze. questo il Governo che vagheggiavasi

nel 1815 da coloro dei quali il Farini cosi parla : II partito cleri-

<c cale risorse colle idee, colle quali era caduto ... II Consalvi era

u lontano : predominavano in Curia, malgrado il Papa, i piu avven-

<x tati e fanatici, ai quali parea mill' anni di capovolger tutto (T edi-

fizio Napoleonico )
i

.

4 FARINI Lib. 1, Cap. I, pag. 7.



DELLO STATO PONTIFICIO

Togliete da queste parole del Farini il solito formolario della

passione, ricordandovi, che tra quegli che predominavano in Curia

era quel fedelisshiio amico e consigliere intimo in tutte le sue

sventure del glorioso Pontefice, il Cardinal Bartolommeo Pacca
;

toglietene la consueta ipocrisia di quel mdlgrado il Papa, la quale

finge abbindolato il Sovrano per non dir se ribelle : e vedrete che

la frase citata altro non significa se non che i preti anteponendo

1'antica economica amministrazione, parto della gran mente di Si-

sto, non volcano quel nuovo ordine di cose, che il Consalvi, fosse

persuasione o necessita, avea recato da Vienna sul tipo dei Govern!

secolareschi per metterle in atto nel Governo pontificio.

52. Qui il Farini medesimo
,
che tutto dee biasimare

, vitupera

il Consalvi e per quello che innovo e per quello che ritenne, con

quella prosontuosa sicumera che impone agl' ignoranti, e che 6 si-

curissima del fatto suo, quando tutta si riduce a biasimare i fatti

altrui, senza nulla arrischiare del proprio. Ma dopo la pubblica-

zione della Storia pose egli pure la mano alle riforme-, e noi non

sappiamo quanto sia riuscito il Farini Ministro ad innovare la pub-

blica istruzione in Piemonte : ma se fosse vera la fama che corre

dovrebbe oggi essere piu indulgente a chi tutto innovava per im-

pulso altrui
, egli che fece ( perdoni il vocabolo )

un fiasco ,
inno-

vando una piccola parte per propria arroganza. Ma il vero & che

1' impiantare un sistema alia moderna sopra basi all' antica
,

era

impresa tanto impossibile quanto e impossibile che il principio uti-

litario, anima, come dimostrammo, delle societa ammodernate, si

appoggi sulla giustizia, ed una societa atea si innesti sopra una so-

cieta, cattolica. Non fu dunque colpa del Consalvi
,
ma naturale

impossibility dell' opera quella che impedi il riuscimento delle ri-

forme consigliate dai laici e che trovarono test& nel parlamento bri-

tannico un nuovo panegirista. Singolar panegirista in verita che

vuol egli straniero ed eterodosso correggere il disordine dei gover-

ni italiani e cattolici in quel momento appunto in cui parte del suo

ministero k gia caduta e parte vacilla, sapete perche? perche la

nazione commossa va gridando contro la mala amministrazione ?
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contro la prepotenza aristocratica, contro la nullita degli uomirii di

Stato nella presente aristocrazia inglese : scena curiosa davvero che

ha piu del oomico che del tragico ;
e che fa venir voglia di dirgli

levati prima la trave dall' occhio l o di ricordargli che ne sa pii

il matto in casa propria che il savio nell' altrui .

Or qual meraviglia che riforme consigliate da riformatori di tal

fatta che non conobbero fino al 1855 il disordine della casa propria

non possano ottenere in casa altrui alcun buon effetto? E qual giu-

stizia permette di attribuirne ai preti la colpa, ed inferirne la loro

incapaeita nel Governo? Andate ad esaminare le istituzioni loro

quando operarono senza dipendenza dal laicato, e trovandole co-

stantemente rovinose allora i vostri biasimi saranno ragionevoli.

E certamente 1' opera delle antiche istituzioni, essendo opera uma-

na, potea lasciar molto da desiderare e correggere. Ma dal momen-

to che queste correzioni vennero richieste dai secolari e su quel tipo

che essi medesimi vanno da tanti anni biasimando e correggendo e

rieorreggendo nei proprii loro Govern!
,

1' inferire 1' incapacita dei

preti dal mal riuscimento di ci6 che questi rifmtavano ,
non e ne

logico nfe leale.

53. Vane scuse risponderebbe forse il Cirwnto (il quale in

opera di nimista alia Sede Pontificia puo vantarsi di non cedere

nfe al Farini ne al suo Piemonti) , pretendendo assolutamente che

il governo Pontiflcio debba modellarsi sulle false e spesso immorali

idee dei libertini. Sapete voi perche le riforme non riuscirono? per-

che le furono semplici lustre. Ulilissima istiluzione un Consiglio di

Stato ma e un illusione 2
; la Consulta (per le finanze) e una schiera

di individui la metd dei quali per lo meno sono persone degne di

rispetto e di fiducia. Ma finora niun' aperta rimostranza niun atto

pubblico da cui risultasse una franca prolesla (pag. 107). L' aristo-

crazia romana uomini eccellenli, manca dattivila. llpapalo poi

oh qui il documento dell' articolista e solenne: unico mezzo, dice il

1 Ejice primum trabem de ocnlo tuo.

2 Cimento 3 serie, vol. IV, pag. 105 segg.
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dabbenuomo, per rialzare il popolo alT dltezza dei tempi era quello

di farlo partecipare agT interessi della nazione ilaliana : do non si

voile .... questa condotla altera la pura missione spiriluale a cui

Roma si sforza di attenersi (pag. 117) ... metta in accordo il diritto

canonico colle nuove cosliluzioni dti popoli per rialzare la propria

grandezza ed aulorita, riprenderv il posto assegnatole dalla Provvi-

denza, convincere il mondo che T inlelligenza e la dotlrina non han

fatto divorzio dalla casta sacerdolale (ivi).

54. Bravo signer Cimento /bene assai! Se non abbiamo franteso

voi vorreste, in due parole, che tutte le istituzioni con cui il Pon-

tefice si adopera a conciliare gli
animi si cambiassero in Opposizione

costituzionale
;
e che Roma obbediente a questa opposizione accet-

tasse dai libertini le dottrine e le istituzioni. Ma di grazia chevuol

dire mettere in accordo i due diritti? Vuol dire, se non erro, trarre

dall' uno e dall' altro gli elementi conciliabili e formarne un tutto
;
e

questo appunto si va tentando : e col tempo, colla sapienza romana,

coll' assistenza divina si otterra. Ma allora che direte voi? Tornere-

ste a lagnarvi che le riforme si fanno solo per meta, solo per illusio-

ne, e correrete tosto col pensiero all' accusa di fr odolenza o d'inerzia

contro le supreme autorita, contro le persone piu venerabili della

terra, se queste non riescono a quel portento a cui lavorano da piu

di un secolo con si disgraziato successo i tanti legislated laicali.

Gran materia avremmo di serio ragionamento se volessimo usci-

re dal nostro arringo ,
e mettere in mostra la lealta

,
la generosi-

ta
,

la fortezza, la benignita con cui il regnante Pontefice diede

opera a conciliare quanto era possibile i desiderii di questa riforma

con la riverenza ai diritti esistenti e.i principii di governo cattoli-

co. Ma questo ci condurrebbe ad applicazioni speciali ,
che se da

noi sarebbero dirette a stabilire 1' universale principio e a combat-

ter 1' errore di chi pretende screditar la Chiesa infamandone il tem-

poral reggimento, ad altri potrebbero sembrare trattazione politica

mossa da animo che parteggia per questa o quella forma di ammi-

nistrazione : e noi, gia 1'abbiam detto, difendiamo qui il principio

cattolico, non il governo temporale.
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. V. Condusione.

. Epilogo. 56. Vero fonte delle maldicenze. 57. II proposito di prote-

stanteggiarci 58. annunziato da Gregorio XVI 59. proseguito oggi

'.(>) Ja guerra al governo Pontificio. 60. Puo un cattolico cooperarvi?

55. Lasciamo dunque in disparte codeste specialita e per conclu-

dere eccoci a voi, letter cattolico
;
a voi che vorreste vedere nel pon-

tificio ,1' ottimo dei Governi, e che per qualche momentaneo e acci-

dentale incommode o trascorso credete vederlo il piu fiacco, il piu

inerte, ii piu disordinato di tutti. Fosse egli pur tale oggidi ,
il che

e falso
, questa sarebhe una crisi passeggera ,

uno di que' travagli a

cui la Provvidenza sottopone i popoli come
gl' individui in castigo

dei loro falli o in prova di loro virtu : e il cui rimedio non e di

spogliare i possessori legittimi ,
ma togliendo prima la cagione per

cui dalla Provvidenza si maneggia un tal flagello, farli avvisati dei

loro torti : di che avele opportuni stromenti tante e antiche e re-

centi istituzioni mediante le quali in Roma e si facile promuovere

sino al soglio supremo ogni modesta rimosti-anza dei sudditi. E cosi

dovete confortarvi e provvedere quando vi punge alcuno di quei

falli particolari ,
che ben ponno succedere come sempre succede-

ranno, anche negli ottimi fra i Governi.

56. Ma se le vostre doglianze procedono dal giudicare del Governo

pontificio non per qualche disordine isolate e momentaneo ma per

generali apprensioni fondate sopra teorie novelle, confortate da po-

chi fatti particolari ,
e ripetute da mille bocche forse imperite, av-

ventate, sedotte, seduttrici
5 allora, di grazia, ponetevi in guardia,

e rammentate esser questo il linguaggio stesso che costoro parlano

per tutto Europa affine di sommovere i sudditi contro i governanti,

e insospettir questi contro i sudditi : e che lo zelo infernale di chi

sehizza queste fiamme, raddoppia le sue vampe, quando trattasi di

alienare i popoli dal Vicario di Cristo.
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57. A ben intendere tutta la trama diabolica di questo assalto con-

tro del quale vogliam premunito il lettore, avvertite non esser questo

se non un episodic per cosi dire di quella Iliade, o un particolare

assalto di quell' empia guerra che da molti anni il protestantesimo

avea preparato al cattolicismo in Italia siccome fino dal 1844 la

sa. me. di Gregorio XVI notificava con 1' enciclica inter praecipuas

machinationes nella quale si espone il movimento della nuova so-

cieta biblica detta dell' Alleanza crisliana
,
istituita nell' anno pre-

cedente in New-York, col proposito deliberate di protestanteggiare

1' Italia. Al vedere in quel solenne ammonimento del Vicario di

Cristo annunziati gli esordii e vaticinati i calamitosi effetti che oggi

ne travagliano, comprenderete viemeglio cio che fin da principio

abbiam detto non trattarsi qui ormai di suggerimenti per 1' ammi-

Ristrazione degli Stati Pontificii, ma di arti efficaci per atterrare

ki Italia e in Roma specialmente il cattolicismo inoculandole il pro-

testantesimo cui per tre secoli ella seppe rispingere si generosa-

mente *.

58. Infatti in quell' enciclica raccontava il Pontefice
, scopo di

que' settarii essere d'infondere in capo ai Romani e agli altri Italiani

le idee di liberta religiosa o piuttosto la mania di religiosa indiffe-

renza : ben vedendo tanta essere 1' influenza di Roma e dell' Italia

su gli altri popoli che sedotti gl' Italiani sarebbe tolto un fortissimo

ostacolo alle lor mene. Stabilita poi fra tutti i popoli la liberta di co-

scienza essi veggono sgorgarne come da natural suo fonte la liberta

politica con tutti gl' increment! ch' essi appellano la pubblica pro-

sperita. Come vedete, lettore, le informazioni sulle quali si appog-

giava quel gran Pontefice sembrano piuttosto una storia dei tempi

presenti che un annunzio d' assalto futuro. Ma proseguiamo.

Come si fara per sedurre in tal guisa gl' Italiani? L' impresa,

dicevano, non dee riuscire difficile essendo continue il correre degli

i Machinationes suas novo quodam ordine disposuerunt ad Italorum potis-

simum nostraeque ipsius urbis civium animos prima veluti aggressions appe-

tendas.
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Italian! in ogni terra d onde in gran numero poscia ritornano in

patria gli uni fervidi amatori per se di novita, gli altri facili a gua-

dagnarsi per la corruzione dei lor costumi, altri finalmente pronti

a renders! per la miseria in cui si travagliano . Anche questo pro-

posito e in via di piena esecuzione
;
e ben sanno i nostri lettori con

quanto studio per tutta Italia vengano aggregate alle sette queste

tre classi d' uomini fanatici o corrotti o venderecci.

Ma di qual mezzo si serviranno costoro principalmente? Diffon-

deranno sottomano Bibbie volgari corrotte, e con esse libri e liber-

coli atti a distogliere dall' ossequio della Ghiesa e della Santa Seder

chi avra la sventura di leggerli : ed a comporre o volgarizzare li-

bracci di tal fatta daranno opera codesti medesimi Italian! emigrati

o associati alle sette. Ed aflinche tali pubblicazioni riescano oppor-

tune ad introdurre 1' assoluta indifferenza in Religione, il comitato

che dovra scegliere i libri da pubbliearsi non amrnettera mai nel suo

grembo due persone che professino la stessa opinione religiosa .

Anche questo mezzo di Bibbie e libri e libercoli, sanno i nostri let-

tori con quanto zelo si vada adoprando in Italia, non solo cola in

Piemonte ove la rea stampa mostrasi a visiera alzata, ma anche per

tutto altrove ove a spanderla con maggior sicurezza vien rivestita

della piu sottile ipocrisia *.

Conchiude il gran Ponteflce condannando quella consorteria di

alleanza cristiana con tutti coloro che a lei prestano 1' opera ia

qualunque modo o il favore esortando i Vescovi a vegliare sopra

la retta spiegazione della Scrittura nelle pubbliche lezioni e sopra le

mene dei settari nel diffondere Y errore : al quale intento accende

specialmente quei Vescovi le cui Diocesi sono piu vicine ai confini

d' Italia ovvero quelli delle regioni fuor di essa che vengono dagl'Ita-

liani piu frequentate per ragion di conimercio. Volgesi per ultimo ai

Principi italiani ricordando loro quanto importa anche al loro tem-

i Parecehi di tali libretti di stampa inglese ricevemmo leste dalla Toscana

tatti con titoli speciosissimi che ricorderemo a suo luogo. Sentinelle d' Israello

all' erla !
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porale interesse il resistere ai tentativi di codesti settari, essendo

chiaro per lunga e dolorosa esperienza non esservi mezzo pid effi-

cace che la liberta religiosa quando vogliasi ribellare ai Principi i

loro popoli. II che, soggiunge, vien professato pubblicamente da

que' settarii
;

i quali mentre da un canto protestano di non volere

eccitar ribellioni, riconoscono per altro che dalla liberta di coscien-

za risultera spontanea ancor per 1' Italia la liberta politica
*

.

59. Come vedete, lettore, il vaticinio di Gregorio fu perfettamen-

te avverato in gran parte nel 1848. La liberta religiosa fu chiesta

da tutti i promotori di liberta
,
e benchfe riousata dai Principi ,

la si

tolsero per forza malmenando come ognun sa quel primo articolo

dello Statute ove la Religion Cattolica si dichiarava religion dello

Stato. Ma poiche il movimento italiano aborti, e gl'
italianissimi

addottrinati dal Machiavelli non ne sperano altra volta buon esito

se non si tolgono dagli occhi quel pruno del governo temporale del

Pontefici
;
contro di questo sono ora diretti gli sforzi tutti dei ne-

mici del cattolicismo in Italia, in Ispagna, in Francia, in Inghilter-

ra. L' inteoto non vien dissimulato : libri e libercoli e giornali e

parola di emissarii, tutto mira a tale intento: si fingono malvagita

che non esistono, si -calunniano le intenzioni, si travisano i fatti,

1 Quare cum statutum illis sit, populos universes conscientiae sen potius

erroris libertate donate, ex qua, veluti a suo fonts politica etiam libertas cum

publicae ad ipsorum sensum prosperitatis incremento dimanet ; nihil tamen sibi

posse videntur nisi primum apud Italos Romanosque cives aliquid profecerint

eorum deinceps auctoritate atque studiis penes reliquas gentes magnopere usuri.

Atque id facile se assecuturos confidunt cum tot ubique terrarum Itali sint di-

versis in locis degentes, indeque in patriam hand levi numero remeantes ; quo-

rum non paucos vel novarum rerum studio sua iam sponte incensos vel corru-

ptos moribus aut inopia afflictos nullo fere negotio ad nomen societati dan<lum,

vel saltern ad suam operam pretio illi vendendam alliciant. Eo igitur curas suas

converterunt ut horum manibus undiqve conquisitit vulgaria corruptaque Bi-

blia hue advehantvr et in manus fidelium clanculum ingtrantur: itemque vt

distribuantur una simul pessimi alii libri libellique, ad mentem legentium ab

Ecelesta sanctaeque hitius sedis obsequio abalienandam , Italorum eorundem

ope compositi aut in patrium sermonem trantlati.
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si esagerano gP inconvenient! : tutto insomma e buono purche possa

sperarsene vitupero al governo dei Pontefici, con tal vitupero si

confida promuovere P intervento straniero, colP intervento straniero

la mutazione di esso governo e P abolizione di ogni influenza iera-

tica, ostacolo insuperabile in Italia alia liberta religiosa e per con-

seguenza alia liberta politica. Ed affinche all' empia congiura non

mancbi il valevole suffragio del coltello eccoti una setta italianissima

sorta espressamente per affrancare P Italia e renderla repubblicana

giurare esplicitamente come la guerra a tutti i Principi cosi in par-

ticolare al Papa re 4.

60. Ecco, lettore, tutta la trama d'onde muove e secondo la quale

s'intesse oggi in Italia la congiura antipapale.

,
Fitto col pensiero in questo divisamento dei malvagi, ponderate

se per intolleranza di qualche male passeggero che in tanta scia-

gura di tempi il pio e santo governante non riesce ad impedire, vi

convenga far eco alle querele e crescere possanza alia rabbia dei

nemici di Cristo : e se vedrete quanto sia codesta indegna cosa per

un cristiaho
5
anzi quanto sia vergognoso ed improvvido anche so-

lo per un uom ragionevole ed onesto il farsi scbiavo di simili

combriccole o zimbello ai tranelli che preparano alia patria nostra

un danno si immense
$
deliberate di procedere quindi innanzi con

quell' avvedimento e cautela che merita la bisogna , ogniqualvolta

udite ronzare lo sciame di quelle vespe il cui pungiglione se non &

mortale per la picciolezza di sua ferita, mortalissimo diviene per la

moltitudine delle punture.

-H> .

1 L' Univers 13 Settembre -I85o reca la seguente formola del giuramento

estratta dai process! che ne furono fatti in Toscana. Au nom de Dieu et du Peu~

ple je jure fidelite a V Italic qui se doit reunir en une seule republique ; je jure

une guerre continuelle a tous ses ennemis etrangeres et domestiques , et avant

tout aupire d'entre eux au Pape roi; je jure de me conformer aux instructions

qui me seront transmises par les delegues du triumvirat qui dirige Vassocia-

tion,jejure de garder le secret sur les statuts et les operations de V'association

Joules les fois qu'il ne me serait pas donne de les realiser pour le bien de la sain~

te cause : ainsi soit il et pour toujours.
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Coll' animo cosi predisposto esaminate le obbiezioni o piuttosto

le impertinenze e i vituperii vomitati contro il Governo temporale

del Sacerdoti e del loro Gerarca
;
e troverete per lo piu che finclie

dura nel mondo quella specie di apostasia della politica dal Vangelo,

il clero non pu6 evitare simili accuse, come gli eterodossi non pos-

sono a meno di vomitarle. E siccome il clero nel rimanersi fermo

sulla rocca della verita evangelica compie un atto di suo dovere,

salva a voi medesimo quella fede che vi e si cara e prepara alia so-

cieta e alle generazioni future giorni meno perversi e meno infelici
;

siccome ogni fedele che resiste al torrente
, partecipa alia gloria di

benefattore dei suoi pronipoti e di difensore della Chiesa, cosi ogni

vigliacco che si associa ai detrattori in tali accuse favorisce i ne-

mici della fede
, osteggia la societa e prepara nuova serie di scia-

gure ai figli nostri.

Con tale doppio avvedimento tollerando i mali veri ed inevitabili,

correggendogli emendabili, negando e confutando le calunnie adem-

pirete ad un tempo il debito e di buon cattolico e di buon cittadino

e contribuirete alia pace di voi medesimo e della civil comunanza,

che tanti malvagi od incauti vanno scassinando con la perpetua

guerra delle maldicenze e dei sarcasm! .

Serie II, vol. XII. 12



UBALDO ED IRENE
RACCONTO DAL 1790 AL 1814

La Villa Panfili, a chi esce da porta san Pancrazio sulle colline

meridiane di Roma, non porge all' occhio, il quale avidamente la

cerca, alcuna bella vista di verzura o di fiori
$
ma 1' uomo cammina

avvallato in un viottolon basso tra le grige arcate dell' acqua Pao-

la, e i palazzi del Vascello e de' Quattroventi, che nella fiera e osti-

nata ossidione del 1849 furon dalle artiglierie de'ribelli romani e

de'francesi rotti, divelti, fracassati e in tante guise di sgretola-

menti aperti e strambellati, che paiono ruine di grottesche biz-

zarre e strane.

Ma giunto che tu sia alia maestosa porta della Villa, in sul primo

entrare ti trovi come per incantesimo trasportato nell' antica sede

dei campi Elisii, ove 1' ombre degli eroi spaziavan beate lungo le

chiare sponde fiorite dell' asfodelo eterno, che nei limpidi fonti del-

le acque si specchia fra i sempre verdi allori, e i mirti; onde si co-

ronavano in vita i capi de' vincitori e le lunghe chiome delle ioni-

che donzelle. Iri in un gran cerchio d'arbori annosi ti s'aprono

vasti viali ornati d' elci, le quali come lunghi e larghi corridor!

verdeggianti consertano e intessono i rami da cui penzigliando i
'
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varii corimbi dell' ellera, maritata ai grossi tronchi, forman padi-

glioncelli e frappe e fiocchi ondeggianti al dolce aleggiar de' zef-

firi che scherzando fra le fronde n' abbellano e avvivano le cupe

ombrie e i ruvidi rami. Sotto certi macehioni di bosso e in tra

le fitte chiostricelle delle sagine rizzansi sopra i piedestalli mar-

moree statue antiche mescolate coi rigonfi vasi di Canopo, i quali

metton fra i colombarii d' un sepolcreto romano colle iscrizioni di

cento lapidi mortuarie mezzo sotterrate nelle ruine de' muri e dei

recinti de' vasi
,
che accolgon le ceneri aduste dei vincitori del

mondo, a' quali non era vasla abbastanza la terra dal Gauge al Bo-

ristene, dalla Mauritania all'Aureo Chersoneso, ed or giacciono un

pugno di polvere chiuso in vasetti figulini d' un pal mo.

Poc' oltre al colombario si stende un prato verdissimo tramezza-

to d'arbori altissimi e densi, i quali adombrano dal fianco tramon-

tano il ricco e nobil palagio e lo difendono dai buffi di borea e di

maestro : e il palazzo ha poco discosto in fra una macchia di platani

una casinetta di forma capricciosa mezzo svizzera, mezzo inglese

e per un terzo italiana a loggette e terrazzini, nella quale allog-

giano i figliuoli del Principe coi loro istitutori
;
ma fra cotesta ma-

gioncella e il palazzo sorge fra i rami degli alberi un abituro di

vista rusticana e villesca per temperare il magnifico e il grazioso

de' mentovati edifizii.

II sublime palagio poi del Signore che s' inquadra nel mezzo di

tante liete verzure, mette colla banda del meriggio sopra un' alta

proda ricinta di marmorei parapetti a ringhiera, sotto cui stendesi

un regale giardino screziato di graziosi meandri di mortine tosate

a disegno, le quali ti rappresentano le bianche colombe della casa

Panfili col verde ramuscello d' ulivo in bocca: 1' aquila e il giglio di

casa Doria, e le sbarre dell' inclita casa di Talbot, onde ci vennero

le due chiare stelle britanne la Guindelina Borghese e la Marietta

Doria. Sotto la loggia del palazzo nel centre del giardino sgorga

con limpidissimo velo a imbuto una gran fontana che lene e soave

si ripiega e spande in istille rugiadose sopra una bellapescaia in cui

guizzano mille maniere di pesciolini d' oro, d' argento, di minio e di
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cinabro, e pelaghetti, e ridotti, e isolette, e cascatelle, e schizzi e

gemitii lungo i capilvenere e i muschi
,
e dentro le grotte e i seni e

i covi ricoprono i doccioni, i quali danno spirit! e armonie all' orga-

no acquaiuolo che s' accerchia in capo al ninfeo.

Tutto il rimanente della Villa si stende in pianure, in dossi
,
in

monticelli, in vallette, in isfondi pieni di boschetti di querce, di lec-

ci, di pioppi, di nassi, di carpinelle, di tremoli e d'ontani, sopra

i quali si spiccano largamente intorno i dirittissimi e altissimi pe-

dali de' pini che formano la piu superba e orgogliosa pineta dei

contorni di Roma. E fra quelle selvette, e fra quei prati, e per

quelle valli rampollano e schizzano in alto, e sprazzano, e scorro-

no
,
e sbalzano

,
e s' adimano cento ricchissime polle d' acqua ,

le

quali prima per pispini e cannelle e sbocchi e gorghi e rovesci

di vaso in vaso, di conca in conca, dibacino in bacino, scherzano

in mille ragioni di sprizzi, di rose, di gemrae, d' iridi, e scorrimenti

bizzarrissimi a studio, finche raccolte in laghi, in guazzi, in bagni,

in cavernette, e pignoncelli e sassaie, per alia fine docili e chete

s' avviano in fiumicelli azzurrini e si stendono fra le rive fiorite con

passaggi di ponti e di tronconi che vi si specchian dentro e rabbel-

liscono le prospettive.

Per entro i vasti recinti vedi poi nel piu folto de'boschi e nel

piu sfogato delle piagge palazzetti e cascine, e masserie di vacche,

e parchi di selvaggina, e stufe di fiori, ed aranciere, elimoniere, e

recessi d' ombre, e riposi e anfiteatri di zolle, e lunghissime distese

di camelie, d' ortensie e di magnolie, le quali partono dal palazzo

d'Olimpia, e dilungansi, e incrociansi, e consertansi in bellissime

vedute di sfondi verso il Vaticano, e lungo la val di Tevere, e per

gli antichi sepolcri della via Appia, insino ai colli albani e ai mon-

ti del Tusculo e del Giove laziale.

Se non che nel maggio e nel giugno del 1849 si bella Villa e re-

gale, in quella stagione appunto, in cui piu vigoriscono i fiori, e si

colorano, eoliscono ebrillano di mille luci, fu, ahi crudel rimem-

branza ! fatta campo e vallo di guerra, e centro di cruente, aspre e

accanite battaglie. Perocche i valorosi francesi toltala d' assalto ai
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feroci repubblicani, ed ivi trincerandosi e dietro ai pedali de' pini,

dell' elci, e de' cerri schermendosi, duraron fermi contra gl' impeti

disperati de' ribelli romani, sinche ributtatili dietro ai dossi deLpa-

lazzo de'Quattroventi, in su quelle alture rizzarono i gabbioni del-

le batterie, ed essi campeggiaron sicuri nella Villa Panfili. Ma in

quegli assalti, e in quegli trascorrimenti di carri e di cavalli, ifiori

furon calpesti, malmenati e diserti; i cedri e gli aranci sconfitti, t

lungbi viali delle camelie dati al guasto e scassinati, le fontane

scomplgliate, rotte, e di poltiglia, di cadaveri e di sangue torbide

e sozze
;

la verdezza de' prati e la giocondita de' fiorellini natii fatti

strazio dell' ugne de' cavalli, dello scalpiccio de' pedoni, del furor

della miscbia.

Ivi poco al di qua del vago teatro delle camelie i francesi fecero il

sepolcreto degli animosi commilitoni morti in quei combattimenti :

ma vinta Roma dal loro valore, e tomato il Vicario di Cristo alia glo-

riosa sua sedein Vaticano, 1'inclito signer della Villa non pati che tan-

to valore fosse sepolto in terra profana e aperta sotto i rovesci delle

piogge e sotto i cociori del sole e il furiare de' venti: ma commosso

d'alta pieta e religione voile che quell' ossa de'prodi e fedeli com-

battitori, onorate, riverite, e dalla romana riconoscenza compiante,

riposassero in pace in terra benedetta e sotto i possenti presidii del-

la gran Madre di Dio.

Laonde nel piu cospicuo e rilevato luogo della Villa, ove sboc-

cano i piu lunghi e favoriti viali di quella, spalleggiati d' arbori e

rinfrescati dalle fontane rizz6 un tempio aperto a guisa d' arco trion-

fale, soffolto da marmoree colonne; e raccolte ivi 1'ossa de' guer-

rieri sotto un gran monimento a scaglioni di marmo bianco, sopra

quello eresse una piramide cbe accoglie nel cercbio della niccbia di

mezzo 1' immagine augusta di Maria Immacolata, la quale sculta in

candidissimo marmo benedice all' ossa de' forti cbe difesero il tro-

no immortale del Vicario di Cristo, figliuolo di Dio ne'cieli, e del-

le viscere sue in sulla terra. Ogni grado di quella santa scalea

ha inciso i nomi de' famosi che perirono in quella chiostra
;
e negli

altri tre lati della piramide e pregato pace all' anime loro con
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iscrizione francese, italica e latina
;
ma il frontone dell' arco porta

scolpito il nome del Principe don Filippo Doria Panfili, che il no-

bile,raausoleo per magnanimo impulse di cristiana cortesia eresse

e dedicd. Ed acciocche il terreno, ove furon da prima sepolti que-

gl' invitti, non fosse tocco da vanga o marra, ne pie lo calpestasse,

o il dente d' animale quell' erba ne brucasse, fece tutto il luogo di

giuca arborea giuncare , che colle largbe foglie sempre verdi a

guisa di palme a ombrello il ricoprisse, e colle candide campanelle

de' suoi fiori il rallegrasse : e il boschetto delle giuche dai larghi ce-

spi degli aloe e delle opunzie quasi a cornice di quel mesto quadro

fe bellamente col loro pallido verdeazzurro cingere e circondare.

Ombre de'bravi della Senna riposate tranquille sottoil celeste am-

manto di Colei ch' e forte nelle battaglie e vinse del pie gagliardo

e schiaccia il principe de' ribelli ! Deh diteci se gl' intrepidi vostri

commilitoni spenti sui campi d' Alma, d' Inkerman e di Balaclava

troveranno nella inospita Crimea un altro pio e cortese che raguni

quell' ossa, ed erga sovr' esse un tempio alia Reina de' Cieli che le

custodisca e protegga ! Certo somigliante favore non ebbero i vo-

stri fratelli caduti sui dossi e nelle valli di Montenotte, fra i para-

petti dei ponti d' Arcole, di Bassano e di Lodi, sulle colline di Mon-

tebello e di Novi, sulle rupi di Rivoli e nei piani di Marengo. Ben-

si su quella terra, che bebbe tanto sangue nelle battaglie, e I'ossa

di tante migliaia di prestanti guerrieri copre dolorosa
,
vedemmo

surte le guglie e i trofei sontuosi e superbi del gran Conquistatore,

ma non vedemmo gia una Croce mai che dell
1

ombra sua divina

le consolasse e dicesse ai venturi Qui sotto 1' ali del perdono di

Dio giacciono ad attender 1' ultima squilla i robusti di Francia

Con effetto quelle guerre micidiali pel conquisto d' Italia non

furono mai confortate dalla religione, la qual suole versar tanto

balsamo sulle ferite del soldato, lenire i suoi dolori, accogliere sui

campo di battaglia o negli spedali militari 1' ultimo respiro del

combattente. Non cosi a dir vero interveniva nelle schiere aleman -

ne, che in ogni reggimento aveano il loro cappellano castrense: ed

era spettacolo insieme di commovente pieta e di speranza cristiana
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il vedere dopo le battaglie negli spedali ,
massime delle chiese

,

que' poveri moribondi alzar 1'occhio alle sante immagini de' squal-

lidi altari e chiedere e volere ad ogni patto il confessore. Ma sic-

come altri eran tedeschi, altri boemi, altri ungheri o slavoni
,

i

zelanti sacerdoti italiani che non intendeano i loro idiomi brigavan-

si con cenni, o con qualcbe parola latina di significar loro che ba-

stava in quegli emergenti il buon volere : si picchiassero il petto,

stringesser loro la mano, e gli averiano assoluti. No
;
alcuni volean

confessarsi ad ogni patto, eziandio per interprete; laonde i Sindaci

della terra mandavano per quei garzoni d' albergo ( gente per lo

piu scostumata e scorretta) i quali pel lungo e continue passaggio

di tante truppe d' ogni schiatta e d' ogni linguaggio, aveano ap-

preso, cosi alia grossa, alcune frasi piu comunali degli usi della

vita : e noi cogli occhi nostri vedevamo quegli austeri soldati con-

fessare umili e compunti a que' giovinazzi le colpe loro ed essi ri-

dirle al sacerdote
,

il quale ai confessi imponeva in quelle strette

mortali la penitenza di baciare il Crocefisso
, gli assolveva

,
e mo-

riano contenti.

Noi conoscemmo parecchi di cotesti garzoni, i quali erano un

testiraonio luculentissimo dei profondi consigli della divina Sapienza

intorno alia santita dell' augusto Sacramento di Cristo
,

e del sa-

crosanto sigillo del secreto che lo ricopre e conchiude. Imperocch6

trovandosi per li tempi dappoi que' licenziosi garzoni alia bisca e

alia gozzoviglia nelle brigate de' scapestrati, e uscendo talora al-

cuno per ischerno a dire Oh tu hai fatto il prete, ov' e la chie-

rica? dalli la baia che ha fatto il prete ;
su dunque narraci un

po' i peccati de' boemi e de' moravi L' altro, caduto dalle pazze

risa subitamente nel serio s' aggrottava, e detto un mi maravi-

glio ! che discorsi son questi ? mutare incontanente ragionamen-

to, e gli altri sguaiati rimaner taciti in secco senza piu osare d' ag-

giugner verbo.

Ubaldo dilungatosi, come vedemmo, rapidamente dalla madre,

aecompagno il primo Console a Milano e a Pavia
;
combattfe valo-

rosamente a Montebello nei piani di Casteggio 5
e poscia in quella
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gran giornata di Marengo, avvegnache si giovane ancora, meritos-

si un Bravo, corazziere ! da Murat e da Bonaparte, che 1' a-

vean veduto far prodezze meravigliose, specialmente nell' atto che

il generale Monnier volendo sdruscire colla sua divisione per con-

giungersi alia linea di battaglia, fu improvvisamente assalito da un

corpo d' usseri ungheresi. II giovane Altavilla piombo loro addosso

come un lione, e tanto con pochi suoi corazzieri meno puntone e

di taglio, che tenne a bada gli ungheri sino al sopravvenir d' una

colonna che sgomber6 il passo al generale.

L' anno appresso fu alia campagna del Mincio, allorche 1' eser-

cito di Brune voile sforzarne il passo contro 1'indomita resistenza di

Bellegarde. Ubaldo fu de' primi a saltare sul ponte di Goito, quan-

do in quel fierissimo scontro il generale Dupont ricacci6 1' oste ol-

tre il fiume, il general Suchet occup6 i posti della VoltaMantovana,

Moncey co' suoi gittossi animoso fra le schiere nemiche e insigno-

rissi di Monzambano, mentre il fiero Loison assaltava grosso e im-

petuoso il Borghetto. Ubaldo ebbe da quei moschettoni de' Croati

due palle, una delle quali percosse nel cimiero dell' elmo e piegol-

lo alia banda, sicche la gran criniera spargeaglisi per lo viso, e do-

vette raccoglierla e annodarla per cacciarsela nel collarino della

corazza
;
un' altra palla die di riciso nella costolatura del torace e

in quell' acutangolo schianci senza forargli la panziera. Di che ten-

nesi avventurato, e per le braverie di quella giornata ebbe dal Ge-

neralissimo il grado di Capitano conferitogli sul campo di battaglia.

II primo gennaio del 1801 il vittorioso Brune tenne in rispetto

col finto attacco sotto Verona il general Bellegarde j
ma intanto

avendo 1' intrepido Delmas, alia testa dell' antiguardo , gittato un

ponte a Bussolengo, Ubaldo fu della prima frotta a passarlo 5
e fat-

tosi poscia ammirare pel suo coraggio nei duri cozzi della Chiusa

e della Corona, segui la marcia di Moncey il quale venia su pel Ti-

rolo serrato e minaccioso incalzando il Maresciallo Laudon per con-

giungersi con Macdonald, che cogli audaci suoi cacciatori dalle ne-

vose e gelate rupi de' Grigioni nell' aspro dicembre scendea come

fulmine a insignorirsi del Lavisio e di Trento. Ubaldo rimase col
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retroguardo nella piccola citta di Ala, ove conobbe gli antichi amici

di suo padre, e donde seguito poscia le varie fortune della guerra

sino al trattato di Luneville, e segnalossi in molte altre fazioni sot-

to la condotta del general Ney , dopo le quali gusto i frutti della

pace d' Amiens. II primo Console non dimentico mai il valore del-

1'Almavilla sui campi di Marengo, e voluto da lui nella sua guardia,

lo segui sempre in tutte le imprese sino al 18 Maggio 1804, in cui

Bonaparte, gridato Imperatore de' francesi assunse il nome, terri-

bile e ammirando all' Europa, di Napoleone. Ubaldo che sino dal

giorno 29 Maggio 1802
,

in cui era stato creato 1' Ordine della

Legion d' Onore, fu pel suo valor militare creato Cavaliere
, dopo

1' assunzione di Napoleone all' impero, assisteva nel tempio degli

Invalid! all' inaugurazione di quel Cavalierato imperiale ,
che per

meritarlo accendeva nei petti francesi tanto ardore nelle battaglie,

e spronavali a scagliarsi intrepidi e baldi contra le bocche fulmi-

nanti delle batterie, sulle brecce de' baloardi, sul ciglio de' terra--

pieni, sotto le cariche impetuose de' cavalli nemici.

Ma il giorno due dicembre di quell' anno 1804, sebbene il gio-

vane soldato avesse 1' animo sparse e vagabondo fra quei vortici di

mondani pensieri che tutto rapianlo a se medesimo, nulla pero di

meno trovandosi alia guardia del trono di Napoleone nel tempio di

Nostra Signora al momento che il Sommo Pontefice Pio VII entra-

va maestoso colla tiara in capo per incoronare 1' Imperatore, sen-

tissi rifluire in petto rapidissime le antiche idee religiose. L' augu-

sto sembiante del Vicario di Cristo gli ricordava la sua prima fan-

ciullezza, quando la pia contessa Virginia sua madre chiamavalo

con Irene al suo fianco, e inginocchiatasi coi suoi cari gemelli di-

nanzi all' immagine del Redentore, faceali pregare per Fesaltazione

di Santa Chiesa, pei bisogni della CristSanita
, per le incessanti af-

flizioni del Sommo Gerarca Pio VI, il quale gemeva sopra i disastri

e i sacrilegi del reame di Francia e sopra i pericoli che minacciavan

F Italia. Quelle prime dolci e figliali impressioni dell' anima inno-

eente gli si suscitavano in quell' istante vivacissime e poderose, che

tutto il fiero petto sentiasene commosso e agitato, e sotto la corazza
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batteagli il cuore gagliardamente, e rigorgavagli ardente il sangue

nelle vene; e 1'occhio altero, 1'occhio stesso chinavasi dinanzi a tan-

ta maesta e non osava d' affisarsi in quel sembiante, il quale avve-

gnache si umile e mansueto, fa pur tremare le potenze della terra.

L' Europa stupita alle rapide mutazioni degli antichi ordini ,

delle sue monarchie, stava mirando ove tanti e cosi gravi accidenti

accennassero di risolversi, e a quai termini sarebbe condotta. Na~

poleone intanto
,
come aquila che dall' altezza de' suoi voli guarda

roteando a qual preda calare improvvisa , aggiunge all' Impero le

piu floride province che lo circondano
,

e trovato 1' alto serraglio

dell' Alpi , pensa di francarlo assegnando per ultimo gioiello della

sua corona 1'occidente d' Italia e disegnando in suo pensiero d'esten-

derlo dal Capo Circeo sino alle sponde del Baltico.

Milano gli offre la Corona di Ferro, e Napoleone accoppia volon-

teroso al nome d' Imperatore de' francesi quello di Re d' Italia
;

scende a Milano, ove Ubaldo 1' accompagna, e assiste alle splendide

feste dell' incoronazione : ivi Y Imperatore lascia a Vicere d' Italia

Eugenic, e riparte per Fontainebleau, ove lo attendonole gravi cure

dell'imperio e le sorti d'una nuova e orribil guerra ch'egli ode Ion -

tano romoreggiare : laonde visitato il gran Campo di Boulogne , e

mirata bieco 1'lnghilterra che di mezzo I' oceano il guarda sicura ,

sente che dopo la rotta di Trafalgar 1' ombra di Nelson gli dice

Napoleone , conquista pur la terra
,
ma fuggi il mare: al leone

britanno tu non isvellerai un crine della sua giubba ,
ma egli

quando men te 1' attendi saltera minaccioso sul continente a di-

spennar 1'aquile imperial! Napoleone sorrise freddamente, e

intanto, visto che Inghilterra, Austria e Russia si collegano a' suoi

danni
,

all' aquile sue vincitrici fa spiegare un rapidissimo volo , e

non 1' arresta che sui campi d Austerlitz
, sopra i quali vede brillar

la sua Stella, ch' ei riconosce e saluta.

II di primo dicembre 1805 Napoleone dallo spianato del monte

di Santon vede le schiere austrorusse, ne considera le posture, ne

indovina le mosse, ne prevede gli errori, eda quella vedetta grida

a' suoi generali Domani sera quell* esercilo e mio Distende
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intanto la sua diritta al lago di Menitz guidata dal maresciallo

Soult: appoggia il centre sulle chine del Santon, e 1'affida a Berna-

dotte
; pianta la sinistra al pie delle montagne fra i due bacini della

Schwartza e della March, solto la condotta di Davoust
,
ordinando

aLannes di proteggerla puntando con una delle sue ale al Santon:

affida il comando della cavalleria a Murat
,

e poi guardasi nuova-

mente intorno con quell' occhio che non isgarra Chi occupa ,

disse a Murat
, quel monticello coronato da quel piccolo moniste-

ro? Nissuno, Sire Ah. esclamo, quel posto difendera fiera-

mente la mia diritta che non sia attorneggiata dai russi : va, Mu-

rat, fa piantare su quel ciglio una batteria
,
e manda i miei coraz-

zieri a munirne gli aocessi

Detto
,
fatto : quella cavalleria greve sale il poggio ,

e mira dal-

1' alto la sinistra nemica che si distende ordinata fra il Telnitz e il

Pratzen, aspettando il dimane, che dovea farla smontare da quelle

fortissime allure. Quel piccolo monistero che incoronava il pogget-

to, scelto da Napoleone a batter di fronte la gola dei due fianchi
,

era un priorato della grande e antica abbazia de' Benedettini del

territorio di Briinn. Allorche i monad vidersi circondare da quegli

eserciti poderosi, ripararono all' abbazia lasciando vuoto il priorato,

entro i chiostri del quale i corazzieri allogarono i cavalli, ed essi pre-

sero albergo nelle celle e nelle altre stanze del monistero. Ubaldo en-

trando nelle camere del Priore trov6 in una cassa due grandi e belle

immagini di san Pietro e Paolo incise da eccellente bulino, perche

piacendogli assai, e non patendogli il cuore che venissero a mano di

qualche scredente che facesse loro ingiuria o mal governo, le si pre-

se
,
le arrotolo strettamente e ficcollesi nella corazza dove rialza lo

spicchio del torace e lascia un po' di spazio tra il petto e T usbergo.

Surto il giorno due
,
e ingaggiatasi quella fiera battaglia, i russi

per improvvido consiglio di Kutusoffcalano dalle eminenze di Pra-

tzen per circondare la diritta francese; ma il celere Davoust, avvi-

satone dal generale Margaron , volge improvviso a ingagliardire la

destra nel duro cozzo: il maresciallo Soult, visto 1'errore di Kutu-

soff, gittasi a signoreggiar la battaglia sulle falde e sulle vette del
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Pratzen donde grandinava sui russi; i quali avvedutisi ben presto del-

1'enorme ingannoinch'erano caduti: fatto per ordine di Kolowrath

un controfronte subito e impetuoso ,
danno alia carica per insi-

gnorirsi nuovamente del balzo : respinti , s' attestano e slanciano

serrati al conquisto ;
ma i fulmini delle baUerie li rompono ,

sba-

rattano e sfracellano, spingendoli nella bassura, attorneandoli, efa-

cendoli in gran parte cattivi. Intanto Soult colla punta d' una co-

lonna fa uno sdruscio improvviso sulla sua sinistra per impadronirsi

dei posti avvantaggiati di Bosenitz, mentre Lannes occupa forte col

nerbo delle sue falangi le altezze di Blazowitz, dalle quali percuote

e martella sopra due fianchi la diritta sperperata de' russi, e Murat

la carica fieramente colla grossa de' suoi cavalli.

A tanta sconfitta dei due corni della battaglia, i russi tentano di

ristorare e dar massa e profondita al centre coll' inviare spedita-

mente i corpi di riserva e la guardia imperiale. Di che resi fondi e

gagliardi, fanno impeto colla cavalleria sopra una delle piu animose

squadre francesi e la mettono in volta: Napoleone lo sente appena,

che fatto cenno al generate Rapp ,
con una parte della cavalleria

della sua guardia lo spinge al soccorso del centro. Ubaldo col suo

squadrone si disserra fra i primi come un vento turbinoso sopra i

cavalli nemici, e s'accende un combattimento clie avvampa e mug-

ge e tuona furibondo e crudele, atterrando, spezzando, fracassando

quanto gli si para dinanzi. Trema la terra sotlo 1' impeto dei caval-

li
,
el' acre bomba e rintrona e scintilla ai colpi delle scimitarre ,

agli incioccamenti delle corazze, agli urti, ai nitriti, alle grida ch-e

sorgono e si tramestano in quella mischia terribile e sanguinosa.

Ubaldo cavalcava quel giorno un fiero Stallone morello delle ga-

gliarde razze latine, di quelli cbe

Pascon !' erbe Campane e ifien Falisci,

pierii di foco e d'orgoglio che gli traboccava dagli occhi e dalle nari

aperte e gonfie ,
che odoravan da lunge la battaglia -,

ei divorava

co' rigni il terreno, zampeggiando irrequieto, guizzando gli orecchi,

sbattendo la coda e squassando la criniera
, impaziente di correre
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nel folto della pugna. Ma le trombe appena avean dato il segno,

e tutti gli squadron! s'erano disgroppati all' assalto, 1' impetuoso

destriero, stretto fra la serra de'cavalli che inabissavano alia carica,

non sente piu il freno che lo corregge, e via portando il cavaliere,

si precipita nella folta de' moscoviti. Ubaldo vistosi in cosi duro

frangente mena la spada a cerchio per dar luogo agli aiuti de'com-

pagni; ma i russi circondatolo incontanente, e stipatiglisi addosso,

il prode corazziere veggendosi chiusa ogni via, da disperato furore

investito
, vende cara la vita sua vibrando gagliardissimi colpi alle

teste, ai petti e alle braccia de' russi.

Se non che tocco una sciabolata di traverso fra il naso e la boc-

ca, e penzolandogli il labbro sino al mento, coi denti in mostra volge

una scigrignata di ripicco a un ufficiale
,

e una punta ad un altro

con tanta forza che gli scavalca, e tenta spronando di ricuperarsi ,

ma il cavallo imbizzarrendo e impennando, lo fa sbilanciare in sella.

A quel tentenno il giugne una scimitarra fra 1'orecchio e la guancia,

che gli stronca il soggolo ; cascagli 1'elmo, e in men ch'io nol dico

una grandine di colpi gli sfende il capo in tre lati
, gli squarcia le

gote, gl'intacca la fronte, e spaccagli il sopracciglio sinistro. Quella

faccia e tutta sangue, che gli sgorga e fila per tutto, e lo sforma e

rende orrido e spaventoso ai nemici
;
ma toccogli un manrovescio

nella tempia e sgretolato il cranio
,
casca fmalmente per raorto di

cavallo sul terren lurido di sangue.

Intanto il general Rapp coi cavalli grossi e coi leggeri ,
soccorso

dai veterani della guardia a piedi, avea riversato i primi squadron!

d' Ouwaroff della guardia moscovita
,
e mescolatosi per fianco , e

co' suoi terribilmente ferendo e uccidendo, urta e rovescia gli squa-

droni del centro
,
e in due bande li divide e sequestra dalla batta-

glia, perseguitandoli, incalzandoli
, premendoli sino a gittarli nelle

falangi di Bernadotte che colla baionetta trafiggonli da tutti i lati,

e fannoli arrendere. II principe Costantino fratello dell' Imperatore

in quella pressa fu a un pelo di rimaner anch' egli prigioniere di

guerra. Quel disordine e quello sbaratto fu cosi subito, e lo smar-

rimento de' russi e de' tedeschi cosi formidabile ,
che in un attimo

caimoni, borabe, cavalli e stendardi vengono in poter de'francesi.



490 UBALDO ED IRENE

I due imperatori Alessandro e Francesco dall'eminenze d'Auster-

litz veggono sgomenti il tremendo conquasso de' loro eserciti
,
e

osservano che la disfatta della destra e del centre, da luogo ai vin-

citori di ricacciar la sinistra nel piano d'Austerlitz, d'avvilupparla,

circondarla, attanagliarla nelle serre de' colli e buttarla, coi rapid!

movimenti che fa operarle addosso Napoleone, dentro i pantani, li

sfondi e le fitte de'maresi d'Erenowiltz e di Birnbaum. II generale

Rapp a tanta vittoria vola verso il padiglion di Napoleone, e vistolo

alle vedette del balzo
,
vi sale agitando il cappello dalla lunga ,

e

gridando Vitloria ! viva I'Imperalore !

Ma gli austrorussi fulminati dalle artiglierie, rinchiusi in un cer-

chio di fuoco, spinti ne' guazzi, nelle pozze e nelle melme. rotti,

oppressi, macellati gittan I

1

arme a terra, si rendono prigionieri, e

chiaman merce ai vincitori : cbi vuol fuggire gettasi sui gbiacci del

lago , che gli si spezzan di sotto e aflbga miserabilmente. Ventimi-

la cattivi, quindici mila morti, quaranta handier?, dugento cannoni,

quattrocento carri d'artiglieria, tutto il hagaglio e gran numero di

cavalli coronarono per Napoleone la vittoria d' Austerlitz e i trionfi

di quella gran giornata, che decise dei destini della Germania, anzi

dell' Europa.

Anche molti francesi, com'e natural corso delle battaglie, riraa-

ser morti e feriti nei contorni d' Austerlitz : nel campo russo e nel

campo austriaco molti ebbero i conforti della religione dai Cappel-

Jani castrensi: ma i cristiani di Francia vider mai nel morire faccia

di sacerdote? udiron mai le voci della speranza? sentironsi ricor-

dare nell' ultimo respiro le consolazioni della divina bonta, il rifu-

gio delle sue misericordie? Sulla terra che ricopre 1' ossa di tanti

prodi sorge solitaria una croce, che nell'augusto silenzio parli elo-

quente ai cuori fedeli, e dica loro Pregate requie ai campioni di

Francia ? Quella croce non vi fu piantata -,
e sotto quelle zolle

sanguinose son ricoperte ad un modo 1'ossa de'cavalieri e de' caval-

li : le membra de' cristiani e de' giumenti. Deplorabile condizione

di que' tempi funesti di miscredenza
,
che ora la Francia, fatta piu

religiosa, ha redento dalla passata empieta sui campi d'Algeri e di

Costantina. e sulle spiagge della Crimea.
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Terminata la battaglia, e accordata la solita tregua per la ricerca

de' morti e d,e' feriti, si videro mesti e rammaricosi gli austriaci e

i russi mescolarsi ai francesi, e con manipoli accesi ir tutta la notte

in traccia dei loro commilitoni
,
mentre i zappatori affondavan le

lunghe fosse da ricevere i morti e i palatori li ricopriano. Avresti

veduto sotto le orride batterie di Clotzau, di San ton
,
di Pratzen e

di Kostieradek i monti spaventosi de'cadaveri mutilati in mille guise

dalle fitte scaglie della mitraglia : e per tutte le chine, i dossi e le

vallee di Holabitz
,

di Blosovitz
,

d' Ulaschovitz
,

di Luzokovitz
,

di Satschan e di Krule
,
ove furon piu aspre e accanite le mischie,

giacere abbandonati e gementi i feriti a migliaia, molti de' quali in

quei rigori della stagione invernale
,
ch' e crudissima in Moravia

,

erano rimasti dal primo mattino insino a notte fra dolori inestima-

bili delle membra monche
, squarciate e infrante. I cercatori po-

neanli sulle barelle e portavanli al carriaggio, o fatta sedia con due

moschetti e un po' di frasca , posavanli su quella per trasferirli

sulle vie di Briinn, d'Austerlitz, di Madritz e di Waschan per esser

condotti a curare negli spedali e nelle chiese.

In quelle pietose ricerche, ove udian gemiti, sospiri e lai accor-

reano colle faci
;
ma essendo il buio grande trapassavan talora sen-

za vederli coloro cui la forza del dolore, o la fievolezza per lo gran

spargimento del sangue ,
aveva tolto la voce

;
e cosi que' miseri

rimanean derelitti al gelo della notte e moriano fra gli spasimi e le

angosce piu crudeli. In uno di quegli avvolgimenti procedendo un

drappello di cercatori francesi , avvenne a un soldato di porre il

piede sulle reni d' un giacente in un solco del campo : perche pal-

pato allo scuro e posto per caso le mani sulla canutiglia degli spal-

lini, s'accorse ch' ivi giaceva un ufficiale : chiama i compagni, ac-

corron colle faci
,
e lo veggono giacer boccone senza dar segno di

vita. Rialzanlo per riconoscerlo
,
ma essendo caduto colla faccia di

sotto, il sangue e la terra gli s' eran tanto appiastrati sul viso, che

tutte le fattezze eran come da una maschera chiuse e ricoperte te-

nacemente
;
ne potendo all'abbandono di tutta la persona conoscere

s'ei fosse morto o semivivo, gli mettono una mano sotto panni per

sentire se le carni ancor serbassero un po' di calore.
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MANCINI. 4 edizione accresciuta di 4 discorsi inediti del Mamiani

sulla sovranita e di una prefazione del Prof. P. L. Albini.

Torino 1853 un volume in 12.

II titolo di questo libro dice per se medesimo esservi comprese

due opere diverse, benche non prive fra di loro di logica dipenden-

za. Le lettere incominciarono a pubblicarsi fin dal 1841 per opera

del Trincbera volgarizzatore dell' Abrens. Alle due prime del Ma-

miani e alle due risposte del Mancini allor pubblicate, altre cinque

ne vennero poscia aggiunte del primo tutte versanti intorno al me-

desimo soggetto ,
vale a dire intorno ai fondamenti filosofici del di-

ritto. I quali il Mamiani vuol trovare in Dio
,
non gia come altri se-

guitatori della leoria delV assoluta moralitd, ravvisandolo collo scruta-

re prima o gli atti umani o gli umani sentimenti o gli umani concetti,

ma colla contemplazione immediata generate ed onlologica del BENK.

Impresaincui asserisce a tilolo di grandeonore aver datoiprimi passi

U nostro Pallavicino, il quale . . . e ne'suoi 4 librisuL BENE da riputare

sommo filosofo . . . e nello stile esempio bellissimo e forbitissimo di
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amenitd e di eleganza e un di quei rari pensalori che nanno in com-

pagnia di Platone osato inwcare il palrocinio delle muse (pag. 173).

Ciononostante manca in lui al parer del Mamiani il dedurre la scien-

za morale con insieme la filosofia del dirilto da quei solo supremo

enunciato del bene assolulo ,
conducendo tal deduzione per sola virtu

di ragionamento in una serie vasla di teoremi; la quale derivi da un

solo dovere lutti idoveri ed e converso tutti i dirilti da uno (p. 174).

II Mancini all' opposto cerca le basi del diritto in quella ch' egli

appella personalitd umana , considerata come mista dell' elemento

morale e del sensibile. Ed ecco, soggiunge, come nella sorgente stessa

della nozione del diritto, la filosofia e la storia ; i principii ed i falti,

manifestansi egualmente necessarii ( pag. 73, 74). La sentenza del

Mamiani accenna
,
come il lettore ben vede

,
a quell' ontologismo

che tutto spera trovare nella pura idea immediatamente intuita.

Noi che ci persuadiamo 1' uomo non innalzarsi al puro ideale senza

1' aiuto dell' elemento sensibile
,
non siamo disposti a rinunziare a

quelle dottrine cbe ricercano gli elementi della morale o nel con-

cetto, o nel sentimento, o nell'aMo umano, senza la cui considerazio-

ne non veggiamo come 1' uomo risalir possa al bene assoluto. Sotto

tale aspetto incbineremmo piu presto alia Personalild del Mancini
,

se 1' elemento sensibile ch' egli vuole introdurre nella genesi del di-

ritto venisse subordinato pienamente all' elemento morale.

Ma non crediamo pregio dell' opera Tintertenerci a discutere lun-

gamente intorno alle due opposte sentenze
;
le quali, se, filosofica-

mente considerate sarebbero degne di qualche ponderazione, pec-

cano per altro in quanto vi si presentano innanzi colla spiccata fi-

sonomia del razionalismo
, promettendo ,

al solito, di tutto creare

1'ordine morale a punta di ragione rinnegando quegli elementi con

<jhe la pietosa bonta di Dio voile soccorrere alia debolezza umana

guidandola con positive rivelazioni. La quale infmita degnazione

viene dal Mancini espressamente negata
1

,
dal tema del Mamiani

1 La sola opinione che ripose il principio della Morale nella retta Ragione

puo contendere senza apparenza di audacia con la vostra; imperocche essendo

Serie IL vol. XII. 13
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naturalmente trasandata. II che non si dice da noi nel senso di

quella setla di mistici ragionevolmente biasimata dal Mamiani
,
se-

eondo i quali non pu6 darsi scienza veruna razionale del bene, do-

vendo questa fondarsi tutta quanta sopra un'autorita prima, arcana

ed inappellabile 5
ma si in quanto crediamo importantissimo pur

nell' atto di consentire alia ragione i suoi diritti
,

ricordarle per6

insieme le sue debolezze
5
e non ragionare giammai tra Cristiani

di materie morali con quell' assoluto oblio della divina rivelazione

con cui ne parlavano, orbi come erano di tal lume, i soft del gen-

tilesimo, caduti appunto per questo in quei deplorabili errori dai

quali noi veniamo campati finche ci atteniamo a quell' ancora.

La seconda parte di questo libro ragiona intorno all' origine ,

natura e costituzione della sovranita in quattro discorsi che dir si

possono un compimento delle lettere, in quanto erasi qui accennato

come morale precelto il dovere di concorrere ad edificare, con tutta

insieme lasocieta, un comando civile
( pag. 220

). Questa materia

cbe 1'A. non voile nelle lettere dichiarar lungamente per non deviar

dal sup tema; svolgesi poscia nei quattro discorsi, consecrati a sta-

bilire la tesi favorita del partito moderate, vale a dire il diritto de-

gli ottimi a governare le genti. II primo discorso esamina i sistemi

diversi e trovali tutti difettivi. II secondo stabilisce unico imperante

la legge morale. Nel terzo riconfermato il principle della sovranita

della legge, si pretende mostrare
,
essere degli ottimi 1' esercitarla

indipendentemente dal volere del popolo ,
benche tocchi al popolo

la Ragione, secondo Dante, il lume di Dio v e 1'Assoluto non rivelandosi all'uo-

mo che per lei, e desso 1'unico legame Ira 1'io e la divinita ; e d' altronde non

potendo Dio prescrivere altre azioni se non quelle che alia retla ragione si con-

formano
,
ne discende che seguendo i dettami della ragione si segue cio che

piace a Dio cioe la legge morale (pag. 56,). II lettore non potra a meno di non

sorridere a questo sonsma di un tanlo 1'ilosofo per aiTrancarci dalla ragion di-

vina, sonsma che farebbe pieta anche applicato a queslo lumicino della ragion

nostra. E qual e quell' idiota che non ne capirebbe 1'assurdo se gli si dicesse:

i matematici non possono insegnarti nulla ehe sia contrario alia tua ragione j

.dunque alia tua ragione e inutile ogni insegnamento dei matematici?
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1'elezione degli ottimi. Nel quarto discorsc finalmente si tenta con-

ciliare mediante 1' amore legge e liberla.

Non protrarremo il nostro esame intorno a queste dottrine del

Mamiani
, poiche non ha molto che ne abbiam ragionato diffusa-

mente nella trattazione che abbiam per le mani intorno alia Sovra-

nita del popolo. La, confutazione di questo assurdo sistema e forse

cio che vi ha di meglio nei quattro discorsi. La tesi principale ,

vogliam dire il diritto degli ottimi a governare ,
ci sembra fondata

perpetuamente sulla confusione di due principii affatto diversi
,

il

principio cioe dell' autorita sociale e del suo buon uso, e il princi-

pie del suo possedimento : che 1' autorita sociale sia diretta al bene

comune; che a questo ben comune giovino le doti dell' intelletto e

del cuore
5
che sia per conseguenza obbligato a procacciarsele chi

governa e a ricercarle nel candidato chi sceglie liberamente il go-

vernante, tutte queste sono verita indubitate che derivano dalla

natura stessa di autorita. Ma che il segno d' onde si discerne la le-

gittimita della persona governante sieno codeste doti interne, que-

sto e cosi falso come e falso che il segno debba avere le proprieta

del segnato. II segno debbe avere la proprieta di essere somma-

mente visibile, laddove il segnato deve avere proprieta conformi

alia sua natura. Onde il dare per principio di legittimita 1' ingegno

e altre doti consimili, sarebbe appunto come se voleste dare per

insegna di una butma locanda, la bonta del suo trattamento o la

pulizia dei suoi letti, e per segno di
:buone frutta la dolcezza del lor

sapore. Certamente se la locanda e buona trattera bene i suoi ospi-

ti
5
se buono il frutto accarezzera il palato. Ma poiche 1' insegna

della locanda e i caratteri esterni di un buon frutto si ricercano a

scegliere ci6 che dovrem poscia saggiare, merito dei segni e esser

visibili e il condurre colla maggior possibile certezza a rinvenire

ci6 che cerchiamo. Ma di questo gia molto abbiam detto
,
e molto

continueremo a dire ed anche, se occorre, a ripetere, essendo im-

portantissimo considerare questa materia sotto tutti gli aspetti e

porla sotto tal lume che riesca evidente ed innegabile anche agl' in-

telletti meno perspicaci.
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Dal fin qui detto ognuno comprende essere questo uno di quei

libri nei quali i dotti possono trovare dei cenni di speculazione utili

a ponderarsi
4

-, gl' indotti dei lacci di sofismi in cui incappare.

Proprieta comune sventuratamente alle scritture di tutti coloro che

a strazio della verita rivolgono le doti d' ingegno e di eloquenza
che a tutt' altro uso avean ricevuto dalla Bonta del Creatore.

II.

Institntiones philosophicae MATTHAEI LIBERATORE S. I. Edilio octa-

va novis curis emendata et aucla. Romae Typis S. Congrega-
tionis de Propaganda Fide 18oo.

Tanti sono i miglioramenti e le giunte che 1' A. ha fatte a quests

nuova edizione de' suoi elementi di filosofia, che la rendono meri-

tevole d' una rivista. L' A. ha da prima ridotta questa sua opera a

metodo piu scolastiro dividendone spessissimo la materia in diverse

proposizioni o in distinti punti, che agevolassero ne' giovani allievi

la pronta intelligenza della trattazione. Ne sia esempio 1' articolo

secondo del capo primo del diritto individuale, dove parlando della

proprieta, n' espone la dottrina con queste cinque proposizioni:

1 Utilissimo ci sembrerebbe a quel colale del Cimento (V. Civiltd Cattolica

II ser. vol. IX, pag. 432) che si scandolezzo si forte di nostra irriverenza verso

il Montesquieu, il leggere cio che ne dice il Mamiani a pag. 241 : ove parlando

di quei dotti che non altro si videro d'ogni intorno che un muto e cieco e incon-

sapevole avvicendarsi di cagioni e di effetti fatali , soggiunge : e quindi usci

fuori la puerile definizione della legge del Montesquieu ,
alia quale nondimeno

applaudi tutto il secolo, tant'era la fama dell'uomo, lo splendore del suo stile,

la fortuna della sua patria, e tanto ai filosofi di quella scuola stava bene addi-

rizzato ed appropriato il rimprovero di Catone ai Romani , di aver perdulo i

veri vocaboli delle cose. Montesquieu ha perduto i vocaboli ! Montesquieu e

puerile nel defmir la legge! E cio nello Spirito delle leggi! E cio per sentcnza

del Mamiani ! Che scandalo, Dio buono, che scandalo pel Cimento !
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Pr. I. lus slabilis proprietalis non oritur ex pacio.

Pr. II. lus stabilis proprielatis non oritur ex legibus cicilibus.

Pr. III. lus stabilis proprielatis immediate oritur a natura.

Pr. IV. Factum primigenium , quod ius proprielatis determinat
,

est humanae activilalis exercilium.

Pr. V. Res propriae possunl a parentibus filiis fiaereditate trans-

mitli.

In fine poi delle proposizioni aggiunge la soluzione delle princi-

pal! difficolta in forma parimente scolastica. Questo metodo ci sem-

bra opportunissimo alia buona istituzion giovanile e desidererem-

mo vederlo universalmente seguito si in fatto di trattazione come

in fatto d' insegnamento. Dall' essersi esso abbandonato o negletto

nelle scuole vuol ripetersi 1' oscurita e confusione d' idee onde i

giovinetti escono del corso scientifico
, addestrati non a definirti

limpidamente un vero e dimostrartelo con sodezza di prove, ma sol-

tanto a farti una lunga cicalata con nozioni vaghe ed incerte e bat-

tendo bene spesso la campagna all' impazzata. Di che ne avviene

1' esser poscia esposti all' assalto di qualsiasi errore, senza saperne

avvisare e schermire i colpi : ma restando presi e come sopraflatti

dalla copia delle parole e dai lenocinii dell' eloquenza.

Ma tornando al nostro proposito , 1' opera di cui parliamo e di-

visa in tre volumi ed abbraccia cinque parti : la logica ,
la metafi-

sica generate, la metafisica particolare, 1' etica, il diritto di natura.

In tutte e cinque 1' A. ha ritoccato accuratamente il suo lavoro
;

sicche nella prefazione ba potuto dire esser questa 1' edizione che

esprime defmitivamente il suo pensiero, e secondo la quale egli in-

tende che sia interpretato o anche corretto cio che ha detto nelle

altre *. Anche lo stile ne e stato reso piu semplice e piu alia por-

tata de' giovani allievi.

1 Quare ftaec, quae nunc prodit, editio mentem auctoris definite exprimit,

et ad eius normam corrigenda vel cxplicanda vtlim, quae in aliis reperiuntur.

Vol. I, Praefatio pag. VIII,
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Nella parte specolativa 1' A. ha inteso di condurre il discente per

guisa che mentre schiva i delirii dell' odierno razionalismo, non

trascorra nell' eccesso coiitrario del cosi detto Iradizionalismo I.

Se e indubitato che i razionalisti hanno radicalmente corrotta la

scienza e avviate le menti per un sentiero che mena a certa ruina
;

non e men vero che la dottrina de' tradizionalisti invece di abbat-

terli li favorisce. II che avviene non solamente per la natural co-

gnazione che passa tra errore ed errore
;
ma altresi per la falsa

opinione che ingenera : non potersi altrimenti sfuggire il raziona-

lismo, che rinnegando la ragione. E senza cio
, reca veramente

meraviglia il vedere come spesso nello stesso sistema si uniscono i

principii del razionalismo e del tradizionalismo, secondo che scor-

giamo nel Gioberti; e come dal professare questo secondo si passa

talora ad abbracciare il primo, secondo che scorgemmo nel La Men-

nais. Un tal fenomeno fa segno manifesto piu intima assai essere la

relazione che corre tra amendue, di quello che pare a prima vista.

E veramente il Tradizionalismo riguardato intimamente va a risol-

versi nel sistema che stabilisce come ultimo criterio di verita la ra-

gione universale
j
e questo poi nelle ultime sue conseguenze mena

al razionalismo : perche togliendo al lume individuale della ragione

\ lllud potissimum curandum est ut inter Scyllam et Charybdim medium

teneatur iter; nimirum ut duo ilia extrema Rationalism! et Traditionalismi,

aeque infesta menti, caveantur ; quorum alter rationis lumen per se omnia

posse, alter nihil posse deblaterat. Ambo haec absurda capitalem labem rationi

afferunt, et iniuriam benefico rerum omnium Auctori irrogant. Primus enim

hominis vires etraggerat, secundus de gradu deiicit. llle Deum, scientiarum

dominum, a mente removet; hie Deum ita reducit, ut mentem ipsam, quae

ilium susceptura est, subtrahat. Uterque naturam rationis pessumdat eamque

out divinam out nullam efficit. Sine Deo, qui intelligentiae sol est, intelligen-

tiae vita operatioque nullo modo aut perperam explicatur; at sine lumine in

ipsa intelligentiae natura insito , ne Deus quidem a nobis dignosci posset.

Turpiter igitur sibi illuderet qui ad unum declinandum errorem, in alterum

abiret praeceps. Si stultus est qui donum ad donantem non refert; sapient

profecto did nequit qui, ut donantem extoUat, donum ipsum respuit. Vol. I,

Praefatio pag. VI.
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il poter conoscere 1' esistenza di Dio, rimuove dal giro delle cono-

scenze umane una tal verita e viene da ultimo a confondere Dio

stesso colla ragione del genere umano. L' A, ha fatta cosa utilis-

sima per la retta istituzione de' giovani, col porre tra le altre giunte

al suo corso 1' esame di codesta quistione, e una piu dilucida espo-

sizione del modo onde si generano in noi le idee universal).

Quanto alia parte pratica della filosofia V A. ha toccato tutti i prin-

cipali punti di etica e di diritto si privato e si puLbliro in ordine al

hisogno de' tempi. Specialmente la parte che riguarda il diritto so-

ciale
, pu6 dirsi rifatta interamente da quello che era nelle prece-

denti edizioni. Sua principal cura e stata di ripurgare i principii

regolatori della morale e della societa dal fango onde li bruttarono

gli scrittori protestanti; i quali dall' assurdo principio dell'indipen--

denza della ragione dedussero una dottrina, che mentre nella sfera

individuale k fredda, incoerente
,
ineflicace

,
nella sfera sociale di-

venta generatrice di confusione, di tumulti, di ribellioni. giustis-

sima la sentenza dell' A. la dove dice : Enimvero mmquam pax in

soeietatem el ordo in vitam humanam rcditura siml, donee morum

disciplina a coeno detergatur quo rationalistae illam deturparunt.

Nee satis est si adiuncla tan turn aliqua aut iUaliones resecentur ,

quasi luxuriantes rami ; sed omnino oportet ut falx radici admovea-

lur et principia ipsa funditus convellantur *. A tale intento 1'A. non

solo si e studiato di fare una piu dilucida esposizione dei diversi si-

stemi razionalistici di morale e di diritto, ma si e trattenuto a con-

futarli piu largamente, investendoli non solo nelle perniciose loro

conseguenze, ma nei loro stessi falsi principii. Siamo convinti che

questo corso filosofico nella forma in che e ora ridotto sia per riu-

scire di molta utilita per la retta istituzione de' giovani.

L' edizione altresi ne e stata curata con diligenza si per la niti-

dezza de'
tipi, si per la qualita del sesto, e si ancora per 1' esattezza

delle correzioni; sicche 1' opera e stata liberata dalle gravi mende

oecorse nelle precedenti edizioni.

\ Vol. Ill, Praefalio, pag. VIII.
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III.

Conversione del celebre sonatore di Pianoforte Hermann Cohen ora

Carmelitano Scalzo descritta per I. B. G. Versione dal francese.

Firenze presso Pietro Ducci 1855.

Che si converta un giudeo e raro avvenimento : rarissimo che un

settario
;
ad ogni modo v' ha esempii dell' una e dell' altra conver-

sione. Ma che un giudeo, settario ad un tempo e propagatore delle

piu inique congreghe ,
ebbro di volutta da parecchi lustri e idola-

trato dal mondo tutt' improvviso abbandoni la natia perfidia, disdica

i diabolici giuramenti, dia un calcio alle vanita terrene e si dedichi

olocausto a Dio in uno de' piu rigidi Sodalizii, egli e tal prodigio

che ove non si fosse veduto a' nostri giorni in Ermanno Cohen si

seguiterebbe a riputare pressoche incredibile. Tanta meraviglia

adunque ben meritava di essere narrata a' presenti e tramandata agli

avvenire
5
e percio fecero assai lodevolmente e 1' autore del rac-

conto sovraccitato e coloro che dalla francese in cui esso fu in ori-

gine scritto voltaronlo nella nostra favella. Delia quale scrittura

dovendo noi dire il nostro avviso non sappiam cio fare piu oppor-

tunamente che compendiandone in qualche pagina il contenuto,

persuasi che questo qualsiasi sunto bastera per la sua importanza

ad eccitare desiderio dell' intero libretto
,
e nello stesso tempo ci

varra di scusa d' aver in questa alquanto alterata la solita ragiorie

delle nostre riviste.

Ermanno Cohen nacque di genitori ebrei nel 1821 in Amburgo
di Sassonia. Di sei anni eseguiva sul pianoforte le piu difficili mu-

siche teatrali e cominciava ad inventare assai lodevoli composizioni.

Compiti appena i due lustri la madre il condusse in giro per la Ger-

mania a destar di s& meraviglia, a cogliere allori, a guadagnar denari.

Giunse nel 1834a-Parigi ove fu tosto abbindolato dai promotori delle

societa segrete i quali si diedero attorno per farmi capo emissa-

rio (sono parole dello stesso Ermanno) di tutte le orribili dottrine
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venute dal fondo deirinferno a pullulare nella cloaca parigina-, atei-

smo, panteismo, fourrierismo, sansimonianismo, comunismo, so-

cialismo, sollevazioni, strage de'ricchi, saccheggi, abolizione del

matrimonio, terrorismo, uso comune di tutti i piaceri e simili

mostruosita incatenarono ben presto un giovanetto di quattordici

anni. Divenni adunque uno de'piu zelanti propagator! delle sette

die hanno giurato di rinnovare la faccia della terra, e percio il be-

niamino di alcuni moderni profeti della pretesa civilta . Fece pure

amicizia con Giorgio Sand e questi ( ossia questa, dacche nessuno

ignora che sotto tal nome copresi la piu pazza romanziera de' nostri

di) I'invogli6 talmente della lettura de' suoi e degli altrui romanzi

che il misero giovane ne tenea sempre qualche copia sopra il piano-

forte per pascolodi sue passioni, le quali non emestieridi direquan-

to fieramente inorgoglissero. Quindi Ermanno Non e vizio, scris-

se poscia di se, che io non avessi allorquando in compagnia di un

celebre sonatore che mi era maestro ed amieo percorsi 1' Inghil-

terra
,

la Svizzera , 1' Italia e la Germania sempre piu bramoso di

novita filosofiche e cercante in ogni luogo proseliti delle avvele-

nate dottrine che io avea apprese fin da giovanetto. I preti io li avea

in conto di esseri antisociali e riguardava sopratutto i monaci quai

mostri da fuggirsi non altrimenti che gli antropofagi . La passione

poi del giuoco il ridusse piu volte all'estrema miseria avvegnache

guadagnasse smodatamente dell' arte sua; quindi avvenia che la

subitanea mutazion di fortuna facea tal senso di disperato dolore

nel nostro Ermanno che piu volte provocollo al suicidio. In una

parola, si raccoglie dalle sue lettere medesime che piene di tristi-

zia e fatali per se e per altrui furono le vicissitudini della sua gio-

vinezza; alia quale ripensando 1'infelice israelita avea ben ragione

di appropriarsi le parole di S. Agostino : excesserunt caput meum

vepres libidinum et nulla erat eradicans manus.

Ma la mano operatrice del gran portento aspettava che Io spinaio

infoltisse a dismisura per mostrare viemeglio la sua divina possanza

nel trasformarlo di repente in giardino di elettissimi fiori. Come il

fatto avvenisse non si pu6 rigorosamente accertare
, dappoiche
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Ermanno mutato in altro uomo da quello di prima a chi gliene

facea quistione contentavasi di ripetere modestamente secrelum

meum mihi senz' altro manifestare. Nondimeno raccogliendo qua e

cola alcuni brani di sue lettere scritte a varii amici e da questi pub-

blicate se ne ricava abbastanza compiuta la storia la quale e ap-

punto la seguente.

Celebravasi nel 1847 il mese mariano in una Chiesa di Parigi

intitolata a S. Valeria. La sera v' avea scelta musica diretta ed

eseguita da parecchi cori di dilettanti , preseduti dal principe di

Moskowa. Questi non potendo un di intervenire all' usato convegno

preg6 Ermanno a voler fare le sue veci. Accetto 1' invito il cele-

bre israelita unicamente per far cosa grata all' amico e gloriosa

all' arte sua. Duraute la sacra ceremonia se ne stette svagato e in-

differente : ma al momento del benedirsi il popolo coll' Ostia sacro-

santa senti tutt' improvviso commoverglisi T intelletto e il cuore e

in quello formolarsi quasi da se un atto di fede e questo aprirsi ad

afietti vivissimi e indefinibili. II venerdi seguente prov6 ancor piu in-

tensi i medesimi sentimenti e parvegli die in quel momento solen-

ne un peso gli gravasse le spalle e costringesselo, mal suo grado, di

curvar la fronte e far riverente tutta la persona. Commosso adun-

que ma non convertito cominci6 da quel tempo a volersi istruire

nella cattolica religione ,
e percio ebbe ricorso ad un degnissimo

sacerdote il quale confortandolo nel santo proposito gli die a leg-

gere una facile sposizione della dottrina cristiana. A mano a mano

che il nostro Ermanno rovistava nel catecbismo invogliavasi bensi

di farsi seguace di Cristo ma non sapeva indursi a rompere la ca-

tena die tenevalo vituperosamente schiavo. Continue pertanto an-

cor qualche mese nella via disordinata di prima finche
, trovandosi

in Ems di Germania nell' Agosto dello stesso anno, entro in una

Chiesa dove celebravasi la S. Messa. Le sacre ceremonie gli ecci-

tarono in mente una meraviglia non piu provata per 1' addietro
;

alia meraviglia succedettero mille divoti affetti : finche
,
venutosi

all' elevazione dell' Ostia, si senti come spetrare il cuore e ruppe in

un dirottissimo pianto, provando (dice esso medesimo) ci6 che
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dovette provare S. Agostino nel suo orto di Cassiaco allorche intese

il celebre tolle,lege che ebbelo finalmente affermato nell' incerta e

peritante brama di mutar costumi. Tatt' improvviso, soggiugne,

mi parvero quasi scbierati dinanzi a me ma odiosi e ributtanti tutti

i miei falli commessi fin dal primo uso della ragione: ed io ne fa-

ceva una dolorosa confessione a Dio e tosto una fiducia per lo ad-

dietro sconosciuta diffondeva sopra il mio dolore un balsamo che

oltremodo mi corifortava.

A quest' ultimo colpo della misericordia divina Ermanno si dife

vinto. Ritorno senz'indugio a Parigi e quivi nel ritiro e nella ora-

zione si dispose al S. Battesimo che gli venne conferito il 29 Agosto

1847 nella cappella di N. D. di Sion alia presenza di eletti spettatori.

In rimirare la compostezza della persona e la modestia non descri-

vibile del volto con che il nostro catecumeno curvava la f'ronte gia

cotanto altezzosa al giogo di Cristo non v' avea occhio che non lagri-

masse, non cuore che non rendesse grazie a Dio dell' operate por-

tento. Nondimeno la scelta corona che il circondava era lungi dal

pur sospettare di quali carismi fruisse e in quanta gioia per istraor-

dinario favore andasse lieta e naufraga quell' anima benedetta. Per

nostra buona ventura fu pubblicato un brano di lettera nella quale

Ermanno racconta del suo battesimo e della celestial visione che

gli apparve appena versatagli sul capo 1' onda salutare. Lo Spirito

Santo
( die' esso tra le altre cose ) quasi per suggellare la sua pro-

messa scende sopra di me e mostra al mio sguardo rapito in estasi

ci6 che veruna creatura non potra mai comprendere ,
1' infinite !

Si ho veduto
( chiusi gli occhi del corpo, ma aperti quelli dell' ani-

ma) ho veduto uno splendore immenso, infinite . . . e miriadi di

teste di angeli circondati d' argentee nubi i quali cantavano inni

d' un incanto ineffabile . . . un grato fuoco mi penetrava ed il mio

sguardo non ostante la luce che in ogni luogo splendeva non si la-

sciava immergere in que' raggi. Nel mezzo di una luce ancor piu

Candida v' era il trono di gloria in cui assidevasi Gesu Cristo con

alia destralasua amatissima madre e a' pie la schiera de'santi . . .

E cosi continua il fortunate neofito narrando a periodi tronchi e
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slegati il favore di cui venne insignito : sebben giunto a certo punto

del suo scritto veramente, soggiugne, dovrei lacerare questa car-

ta, poiche non contiene neppure una languida immagine della rea-

lita delle cose che mi si pararono dinanzi ... Si vidi il Paradiso

della Chiesa trionfante ... No questa non e una illusione, e un' ap-

parizione.

II di otto di settembre fu ammesso la prima volta alia sagra

Mensa e il due di Decembre dello stesso anno ricevette la Confer-

mazione da Mons. Affre Arcivescovo di Parigi. Con qual ardore si

disponesse a ricevere questi due Sagramenti e facile il conghiettu-

rarlo dopo il fin qui narrate : come pure egli e ragionevole il sup-

porre che ne ricevesse grazie e illustrazioni del tutto straordinarie.

Chi assistette ad ambedue i santi riti dice che il fortunato credente

traspirava dal volto un non so che di sopraumano. Del resto Erman-

no, per quanto era in lui, si studiava di celare gli affetti che sen-

tiya nel cuore.

Ma nol mantenne per guisa che a piu indizii non palesasse la

vampa del celeste fuoco che beatamente il coceva. Eran sue deli-

zie il passar di molte ore e, poco men che non dico, gl' interi giorni

nell' adorare Cristo in Sacramento. Di che avvenne che standosi

una sera nella cappella delle Carmelitane tutto assorto in contem-

plazione arrivo senza avvedersene 1' ora del doversi chiudere la

chiesicciuola. Perche una delle suore avvertillo a volersene dipar-

tire, non essendo dato ad uomini il restare piu oltre in quel luogo.

Obbedi Ermanno
,
ma con vivo rincrescimento di non poter sere-

nare fino a tarda notte il suo Diletto. Perci6 il di vegnente desi-

gn6 di comporre una milizia di onore la quale vegliasse notte tempo

avanti al SS. Sagramento. Trov6 in breve le desiderate cerne e

ordinatele in un divoto drappello die principle il 6 Dec. 1818 e

nella Chiesa di N. D. delle Vittorie al pio Sodalizio di giovani laid

per T adorazione notlurna dell' Auguslo Sacramento. II qual soda-

lizio dilatatosi dapprima in Rouen e in altre citta piu vicine (per

opera specialmente del sig. Carlo Letellier divenuto dipoi celebre

per le sue austerita nell' ordine di S. Francesco) a poco a poco si
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^stese per tutta la Francia, siccbfc a quest' ora toccheranno forse

a quaranta le pie Associazioni o fondate o dirette da Ermanno con

imraenso vantaggio della cattolica religione. Per opera di lui adun-

que in quelle ore appunto che la giovanil tracotanza piu folleggia

ne' teatri, ne' fondachi, e ne' turpi amori, havvi nelle precipue citta

deli' inclita nazione qualche drappello di eletta gioventu cbe adora

all' Ostia divina e pernotta pregando da Dio misericordia al secolo

perverso. Delle quali notti parlando Ermanno esce tra gli altri

in questi dolci sentimenti : Una sete sempre piu ardente mi spin-

geva al Forite d' acqua viva e divoravami la fame del Frumento

degli eletti. A contemplarvi come bramava eran poche le ore del

di : mi -associava pertanto ad alcuni cristiani accesi del medesimo

foco e passavamo le notti nelle vostre chiese, cosicche 1' aurora ci

trovava ancor genuflessi dinanzi al vostro splendore . . Notti inenar-

rabili! .... in quelle notti di paradiso, o mio Gesu, mi attiravate a

voi con si valido allettamento, con si dolce, si tenero, si amabile in-

canto che, rotto 1' ultimo filo ond' era ancor legato al mondo
,
mi

fu agevole il dedicarmi interamente a Voi per quanto mi basti la

vita.

II desiderio di sacrarsi Sacerdote era antico in Ermanno quanto

la sua conversione, dappoiche anche prima di ricevere il S. Bat-

tesimo meditava seco stesso del come poter giugnere al grado

sacerdotale. Yegliando poscia nelle adorazioni notturne del SS. Sa-

cramento gli venne di piu la vocazione allo stato religioso. Da pri-

ma concerto di ritirarsi insieme con altri due direttori dell' Ado-

razione a vivere di conserto in luogo segregato dal mondo sotto

comune disciplina. Leggendo poscia la vita di S. Giovanni della

Croce invogliossi grandemente dell' ordine de' Carmelitani. Si reco

dunque al Romitorio di Agen, la vigilia appunto della festa del pro-

feta Elia fondatore dell' ordine. Co!a fu accolto da' PP. con infmita

amorevolezza e datogli agio di ritirarsi ne' santi Esercizii a matu-

rare viemeglio la sua vocazione. Nella quale con raro fervore insi-

stendo, convenne, attesal'antica sua condizione di giudeo, di cbie-

dere a Roma le clebite dispense percbS potesse venir accolto nel
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sodalizio. I superior! di Roma negarongli il chiesto favore : ma

Ermanno impaziente di piu oltre induglare nel secolo e persuaso che

Iddio il voleva nell' Ordine del Carmelo non isco.raggi punto per tal

ripulsa : parti esso medesimo per la capitals dell' Orbe cattolico e

giuntovi peror6 a voce e con tal efficacia Ja sua causa, che in breve

pote far ritorno .in Francia colla sospirata facolta di entrar novizio

nel convento di Broussey, cuna della restaurazione de' Carmelitani

scalzi in quel paese.

Noi non seguiteremo il fortunate novizio nella nuova camera da

lui intrapresa. Troppe cose ci resterebbero a raccontare del suo

fervore e della vita apostolica a cui, terminate il tempo della prova

e degli studii, si applied con alacrita e costanza indefessa. II libretto

a cui rimandiamo il lettore narra intorno a ci6 molte particolarita

utili e dilettevoli ad un tempo; come pure si estende nel dare una

vera idea dell' Istituto de' Carmelitani e delle asprezze che vi si

praticano 5 (Jal che meglio campeggia la virtu del nostro convertito

il quale non solo non indietreggi6 davanti a quelle, ma fu ad altri

esemplare nell' abbracciarle con giubilo e scrupolosamente osser-

varle. Alcuni brani di lettere di Ermanno che vi si recano verso

il fine dimostrano di qual tempra sia lo zelo del fortunate religioso,

e quanti vantaggi, oltre a' gia ottenuti
,
debbansene aspettare in.

pro degli erranti dalla via della salute. Le quali cose ponderan-

do il pio lettore non porra mente , speriamo, a qualche disordine

di racconto e impurita di lingua italiana che forse, come a noi av-

venne, gli accadra d' incontrare nell' operetta fin qui lodata, nello

scrivere e tradurre la quale gli autori di essa non ebbero altro di

mira fuorche di rendere nota a comun conforto una celebre con-

versione.
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IV.

DIALOGO

TRA UNO INVISIBILE E LA CIVILTA CATTOLICA I

Inv. Ah impertinente, impertinente !

Civ. Catt. (Guardando altonila inlorno senza veder nessuno) Oh !

hi e che parla?

Inv. A me dar del ridicolo !

C. C. (Come sopra) Oh questa e bella : sentir parlare e non ve-

dere nessuno!

Inv. A me dello slealc, del coccodrillo ! A me imputare che quegli

articoli furono composti per eccitar I' odio verso il governo dei preti :

T odio, turpe passione che mai grazie al cielo prese stanza nelf animo

nostro ne verso persona ne verso sodalizio governo o partita politico

qualsiasi !

C. C. Ma scusate, signore, io non vedo nessuno, fatevi almen

Vedere se volete discorrere.

Inv. Ah, adesso capisco! scusami un poco, tenevo in dito 1' a-

nello di Gige, adesso lo tolgo (divien visibile). Eccomi: mi vedi

adesso? Mi conosci?

C. C. Vi vedo benissimo ma non mi ricordo d' avervi conosciu-

to mai.

Inv. Come non mai conosciuto, se hai scagliati tanti viluperi

contro di me cambiando come un giuocoliere il bianco nel nero inter-

pretando tutlo a tuo capricdo e arrivando sino al paragone eol coc-

codrillo ?

1 Vedi a Cimenlo Serie 3. a
, vol. VI, 15 Settembre 1855, pag. 369-373.
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C. C. Eppure io torno a dirvi che non vi ho veduto mai, che non

so chi siate.

Inv. Or bene sappilo adesso. Io sono 1' autore degli articoli sopra

le finalize pontificie.

C. C. Ah! ora intendo : di quelli inseriti nel Cimento?

Inv. Appunto.

C. C. Ma, caro mio, come volete ch' io me la sia presa con voi r

che vi abbia chiamato sledle, animalo dalV odio, coccodrillo e che

so io, se voi non metteste a pie di quegli articoli, non che il nome,

neppur un' ombra di iniziale, neppure un X o un Y? Io non me la

presi con chi componea quegli articoli, la cui materia tutta cifre

concrete esce interamente dalla sfera dei principii speculativi e mo-

rali nei quali mi son racchiusa. Me la presi col Cimenlo il quale

prosiegue 1' opera da lungo tempo intrapresa e da lui e da molti

altri giornali della sua risma, i quali fanno di tutto per eccitare

quell' odio contro il Governo Pontificio. Che voi abbiate scritto con

altra intenzione, sia pure (quantunque a dir vero il vostro frasario

non mostra sempre non che amore, neppur riverenza verso quel

governo) : ma che il Cimenlo non voglia eccitare quell' odio, pu6

protestarlo a sua posta , ogni uomo assennato giudichera la prote-

sta contraria al fatto sol che legga poche frasi di quel libello infa-

matorio, che sta proprio alia coda dei vostri articoli, ove gli uomi-

ni piu venerandi della prelatura romana vengono ricoperti d' ob-

brobrio.

Inv. Oh bella questa ! Perche costui (che ben merita, non pos-

siam negarlo, il nome d' energumeno che tu gli dai) se la prende

con tutti quei venerabili personaggi, e tu te la prendi con me che

ho scritto si posatamente e vuoi farmi suo complice?

C. C. Vi replico, signore, che non me la son presa con voi; che

1' intento d' eccitar I' odio contro il governo dei preti 1' ho attri-

buito al Cimento; che costui pote benissimo valersi per odio di cio

che voi avrete scritto per amore come un fanciullo stizzoso puo

gittar per obbrobrio in faccia al fratello una riprensione fattagli
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dalla madre con tutta la tenerezza dell' affetto materno. Ghe se tut-

to cio non vi basta
;
se volete assolutamente far causa comune col

Cimento e prendere per voi tutto ci6 che io dissi sul conto suo,

allora, permettetemi il dirvelo, la colpa e vostra: mettervi in tal

compagnia e protestare amore e riverenza egli e proprio come se

per augurare il buon capo d' anno a un vostro amico vi associaste

ad un branco di malandrini che vanno a svaligiargli la casa.

Inv. Chiacchiere chiacchiere! tu parli proprio di me quando mi

dici consigliere ridicolo, sleale, coccodrillo.

C. C. Replico che non parlo ,
che non potea parlar di voi non

sapendo chi vi foste. 11 ridicolo era appunto quel Cimenlo che per

isbaglio io dissi del 7 Aprile e dovea dire del 16 : il quale scrivendo

dal Piemonte dove tanto hanno che piangere sopra le finanze, dove

i sequestri mettono all' incanto perfin le scarpe e le penlole dei po-

verelli, dove ottocento ingiunzioni di novelli sequestri li minaccia-

vano (V. la Palria di Torino 29 Settembre 18oo) ,
dove mai non

dominarono le Arpie mazziniane, dove gli ottocento milioni di de-

bito vanno crescendo e
gl'

interi municipii si dimettono per non

sapere come esigere le gravezze ,
e le professioni si abbandonano

per non saper come pagarle , sissignore dal Piemonte costui si to-

glie la briga di venire a censurare 1'amministrazione Pontificia con

tutta quella giunta di personalita e di vituperii che 1' altro anonimo

gli somministra. Questo e cio ch' io dissi ridicolo come il Dama-

sippo d'Orazio, ma che avrei potuto chiamare con ben altro titolo.

II coccodrillo poi, mi meraviglio come Io prendiate per voi, mentre

citate voi medesimo il tomo in data 10 Settembre 18oO ove si parla

dello Statuto di Firenze. E come mai poteva io indovinare nel ISoO

che nascerebbe un Cimento nel 1852, che nel Cimento stamperebbe

un anonimo nel 18oo, che quest' anonimo sareste voi? Sareste mai

voi quegli che scriveva nello Statulo contro le finanze pontificie?

Inv. Almeno non negherai che a me si volge il titolo di sleale
,

giacche e motivato sopra un preteso mio sbaglio di citazione la

quale per altro era esattissima.

SerieIl,wl.XII. 11
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C. C. Esattissima?

Inv. Sissignora, esatlissima : le parole testuali e il senso $eUa ci-

tazione nostra Iravansi precisamente all' anno primo (e chiaro che

dovea essere la prima serie) vol. 2, pag. 707-708.

C. C. Oh se aveste citato in codesto modo la citazione davvero

sarebbe esattissima ed io mi sarei trovata assai meno imbrogliata.

Ma voi come citaste, eccolo qui ripetuto alia vostra pag. 370: l.
a

serie, pag. 707-8. Or la serie e composta di il volumi e voi senza

citar volume citate solo la serie e la paginal Confessatelo : chi vuol

citare con esattezza non cita cosi.

Inv: Ma hai pur detto di aver percorsi tutli gli 11 volumi a quel-

le pagine senza trovar le parole citate. Intanto eccole qui pag.

707-708.

C. C. Questa volta avete ragione. Nell' esaminare in ogni volu-

me codeste pagine io non ricordai che per I' aumcnto successive

degli associati, che oltrepasso ogni nostra espettazione fui costrelta a

fare fino a sei edizioni dei due primi volumi, perloche non fu pos-

sibile ottenere una paginazione identica in tutte *. Or la vostra ci-

tazione trovasi appunto nel 2 volume e questo nella nostra edizio-

ne (Napoli 1851 ) riporta quelle parole a pag. 723. Qual meravi-

glia che la vostra citazione non mi sia sembrata esattissima?

Inv. Ma intanto hai saputo benissimo indovinare che il sunto ci-

tato Irovasi in una tua corrispondenza : e con questo dire e disdire

mostri di saper benissimo do che affermi ignorare.

C. C. Io non dico e disdico; ma ripensando a quei tempi ho po-

tuto indovinare con qualche probabilita quello che e realmente, che

quelle parole non erano mie ma del corrispondeate. E le parole di

un corrispondente (permettetemi il dirvelo) una citazione esattissi-

ma non le avrebbe mai imputate al periodico che le inserisce
,
sa-

pendo tutti benissimo ci6 che io protestai espressamente ad uno

1 Indice delle materie della Civilta Cattolica, I serie
, avvertenza prelimi-

nare pag. 6.
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degli scrittori dello Statuto che dai corrispondenti si accettano i

fatti e non le leorie 1
.

Inv. Oh a che puerilita, a che inezie hai ricorso ! Per un picco-

lo sbaglio di citazione tanto fracasso?

C. C. E pare a voi inezia o puerilita il giustificarsi dall'accusa di

aver bistrattato un galantuomo e di aver contraddetto se stesso?

Inv. E a te sembra poterti giustificare dalla taccia di contraddi-

zione in termini mentre scrivesti : la Civilta viene chiamala in

causa non sappiamo il perche giacche e citata a sproposito, perche

avverso il famoso giornale Lo statuto .

C. C. Scusate, Signore, voi avete cambiato qui le nostre parole,

e cosi avete prodotta una contraddizione in termini. Noi abbiam

detto won sappiamo il come 2
, e voi ci fate dire non sappiamo il

perche 3.

Inv. perche, o come e tutt' uno.

C. C. Tutt' uno eh? A buon conto cessa la contraddizione nei

termini.

Jnv. Ebbene sara contraddizione nel senso.

C. C. Neppure nel senso se non ce la mettete voi. Analizzate

quella proposizione ,
che cosa vuol dire? Essa si risolve in queste

due. 1." La Civilta Cattolica e chiamata in causa perche giudico

avverso al governo Pontificio lo Statuto di Firenze. 2. Non sap-

piamo come sia chiamata in causa, giacche e citata a sproposito e

pero non possiamo verificar la citazione.

Inv. Or via finalmente una volta con codeste quisquilie gramma-

tical! e conchiudiamo con un dilemma la Civilta Cattolica non

sapendo rinvenire argomenti e ragioni ebbe ricorso a puerilita di pa-

ginatura, a false ipotesi, ad insulse lepidezze nel suo odio verso di

noi , ed in allora dovrd intitolarsi con allro sostantivo o con altro

1 V. Civilla Cattolica, I serie, vol. IV, pag. S28.

2 Civilta Cattolica II serie, vol. XI, pag. 165.

3 Cimento 15 Settembre i855, pag. 369.
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aggettivo : o si sdegna perche abbiamo riportato frasi contro le qudli

ella protestb, e in tal caso le sue opiniotii almeno su questo tema si

aflanno alle nostre 1, ed ella riconosce con noi gli error! deli' ammi-

nistrazione pontificia.

C. C. Perdonate
, Signore, la conseguenza non regge. lo posso

benissimo aver protestato di non abbracciare le dottrine ammini-

strative dei miei corrispondenti senza abbracciare le dottrine con-

trarie. L'ho detto e replicato mille volte. lo qui parlo di principii e

non di applicazioni concrete
;
difendo la Chiesa nell' aver accettato

un governo temporale, non difendo ogni prelato nel modo con cui

governa ; insegno riverenza cattolica non economia politica 5
studio

i doveri di cristiano, non le cifre di Finanziere. Quindi vedete che

le vostre cifre non che approvarle o condannarle neppur debbo leg-

gerle e riraango ferma in cio che dissi
,
che un buon cattolico ben

puo colla debita riverenza biasimare o correggere questo o quel

punto di amministrazione, ma se vuol farlo come a cattolico si con-

viene
,
mandi le sue osservazioni al ministro che pu6 correggere

non al pubblico che sol puo mormorare. Che se assolutamente gli

paresse necessario ammettere il pubblico al segreto delle sue cifre,

si guardi almeno dal consegnarle a certi editori che noti gia per

accanimento di passione, per eterodossia di dottrine
, per infedelta

di citazioni
, per incapacita di discorso

, per infamia di maldicenza

gittano necessariamente il lor vitupero sopra tutti coloro che mo-

strano di associarsi alia causa medesima. Pubblichi gli scritti suoi

come suoi : ed allora non partecipando alle altrui vergogne potra esi-

gere da ogni galantuomo la riverenza dovuta al merito
,

il rispetto

dovuto alia persona e perfmo se occorresse un discrete compalimen-

to agli sbagli involontarii.

1 Cimento, pag. 372-373.
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V.

Discorso Analomico-Fisiologico, o Breve Descrizione delV economia

animate nelTnomo, ad appendice del Catechismo Medico Ragio-

nato di PIETRO ANTONACCI d. C. di G. Roma coi tipi di Pro-

paganda 1855.

Osservazioni pratiche sul cholera asialico del Dotlor CARLO SALVANINI

Bolognese Societa tipografiea Bolognese e Ditta Sassi 1855.

II Discorso Analomico-Fisiologico messo in luce quest' anno dal

ch. Antonacci ha principalmente per iscopo di compiere la tralta-

zione e di agevolare 1'intelligenza del Catechismo Medico Ragionato

da lui pubblicato. e da noi riveduto 1' anno scorso, e del Manuale

di mcdicina, chiruryia e farmacia gia stampato alcuni anni avanti.

E 1' A. ebbe gran ragione di farlo, perche senz' anatomia 1-a scien-

za e la pratica dell' arte medica manclierebbe della sua base pre-

cipua ,
e sarebbe impossible a ben intendersi

,
come non e pos-

sibile d'intendere la struttura d' unu macchina e di ben governarla

senz'avere una giusta conoscenza delle sue parti e del suo organi-

smo. Perci6 avendo TA. assunta la nobile impresa di metter in ma-

no de' missionarii cattolici clie partono per lontani paesi compen-

diato in pochi e brevi volumi quanto e richiesto ai bisogni ordina-

rii della terapeutica, arte utilissima allo scopo del loro apostolico

zelo, 1' opera sua sarebbe rimasta monca e quasi inutile se non 1'a-

vesse corredata di un sufficiente comperulio d' anatomia.

Per6 questo nuovo volume dell' Antonacci non e gia fatto sol-

tanto per utile de'missionarii, ne ha coi precedenti volumi tal con-

nessione
, che non possa separarsene. Esso puo stare tutto da se e

leggersi con vantaggio e con diletto da chiunque siasi, il quale anco-

rache non debba inoltrarsi piu che tanto nelle discipline mediche,

abbia nondimeno vaghezza di conoscere un poco il meraviglioso
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artificio del corpo umano. E chi e che non 1' abbia? Certamente tra

g'li
innumerevoli oggetti che il mondo sensibile presenta tuttodi alia

nostra contemplazione, non ve n'e niuno che debba tanto solleticare

la innata nostra curiosita quanto il microcosmo che fa parte di noi

medesimi. II nostro corpo e la piu ingegnosa e stupenda macchina

che esista nel mondo della materia da noi conosciuto; esso riverbe-

ra e riepiloga quasi in se stesso tutta la natura esteriore colle sue

leggi, co' suoi fenomeni e colle sue armonie, e in esso, meglio che

altrove, risplende ad ogni tratto il dito sapientissimo di Dio che ne

fu 1'artefiee e costruillo qual conveniva che fosse per servire de-

gnamente d' organo e di sede allo spirito umano investito da Lui

della signoria dell' universo. Laonde fra gli studii che diconsi na-

turali, lafisiologiadeiruomo tiene luogo precipuo, e sarebbe trop-

po disdicevole 1' ignorarla a chiunque si pregia di cotali studii, e a

chiunque ancora ambisce generalmente il titolo d' uomo colto ed

erudito. All' importanza poi e al diletto di siffatto studio s'aggiun-

gel'utile che se ne trae pel buon governo della vita, giacche i pre-

cetti e le regole d' igiene piu necessarie a sapersi scaturiscono im-

mediatamente dal ben conoscere 1* organica costituzione deH'uomo

e come si compiono in esso e s' intrecciano le funzioni della vita

animale
,
e in quai guise si turbano e si corrompono dando luogo

a mille generazioni di malori, cui sovente potrebbe cansare, chi,

senza esser medico, avesse nondimeno un po' del fisiologo.

Ora a tal fine puo giovare non poco il libro delTAntonacci. Esso

non e, a dir vero, ne pretende di essere un libro classico, dove 1'ana-

tomia e la fisiologia s' insegni a fondo e con quell' ampiezza che

richiedesi a fare un maestro dell' arte
;
ma e sibbene un' operetta

popolare, accessibile a tutti
,
in cui con brevita

,
con ordine e con

pianissima semplicita di forme si descrive il corpo umano in tutte le

parti che lo compongono, e nelle precipue funzioni di ciascheduna.

Essa dividesi in tre parti ,
secondo la divisione che suol farsi del

corpo umano in tre membri principal! ,
cioe capo ,

tronco ed eslrc-

mita; e in ciascuna d'esse 1'A. percorre ordinatamente tutti gli or-

gani che vi son contenuti, dando di ciascuno e delle sue parti com-
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ponenti la nomenclatura, la descrizione, gli usi e sovente ancora le

malattie a cui van soggetti ecc. Queste tre Parti poi che compon-

gono la sostanza dell' opera, sono precedute da una descrizione os-

sia prospetto generale del corpo umano, e seguite da im Corollario

in cui si fa una succinta enumerazione e classificazione delle sostan-

ze solide, e delle liquide ond' esso tutto si compone. II volume in-

tero non ha piu che un centinaio di pagine ,
ed e corredato in fine

di sei tavole rappresentanti 1' uomo nei diversi principali aspetti in

cui 1' Anatomia suol considerarlo : la prima ne mostra le forme

esterne, la seconda ne rappresenta il sistema muscolare, la terza il

sisterna viscerale ,
la quarta il nerveo

,
la quinta il vascolare e la

sesta 1'osseo. Queste tavole mettendo cosi sott'occhio in altr'ordine

la contenenza del libro servono ottimamente a riepilogarla e a scol-

pirla piu viva nella memoria.

Un altro opuscolo dello.stesso A. e non ha guari uscito in luce,

il qual e un quaderno di poche pagine ,
ma nei calamitosi tempi

che corrono, quando tante contrade anche nella nostra Italia tro-

vansi di bel nuovo minacciate o invase dal cholera, il conoscerlo

puo riuscire a molti di gran giovamento. In esso 1' A. riproduce

con parecchie aggiunte i regolamenti pratici tanto preservativi co-

me curativi da lui gia pubblicati altre volte contro il reo morbo
;
al

che fare lo indussero e il nuovo bisogno che il rincrudire di esso

morbo ne ha recato e le richieste di molti i quali ne hanno veduti

o sperimentati i saluberrimi effetti. Ai regolamenti seguono .tre

lettere scritte all' A. da alcuni valenti medici
,
come sono i dottori

Dazio Olivi
, Augusto Benaglia , Angelo De-Angelis, Serafino Ra-

poni i quali avendo in Montesanto, in Tivoli e in Monte-San-Gio-

vanni adoperato contro il colera il metodo curative da lui insegnato

(il quale consiste principalmente nei far uso d'olio d'olivo) gli fan-

no gran lodi e congratulazioni dei felici successi che ne sperimen-

tarono.

Somigliante a questo dell' Antonacci e 1' opuscolo pubblicato re-

centemente dal dottor Carlo Salvanini di Bologna ,
il quale fin dal

primo scoppiar che fece quest' anno in quella citta il morbo asiatico,
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avendone avuta , com' egli dice
,
continua pratica ,

e felicemente

combattutolo troncandogli in molti casi ogni forza or nei primi ac -

cessi or anche a corso gia inoltrato, ha reso di pubblica ragione al-

cune sue Osservazioni pratiche sul cholera asialico
,
affme di ren-

dere piu universale quel giovamento ch'egli ne ha provato grandis-

simo. In poche pagine egli qui insegna, Che debbasi fare onde pos-

sibilmente evitare il colera, indica i Preparativi necessarii per chi vuol

curare cholerosi al proprio domidlio, Quali cautele debbano avere le

persone che accostano o servono cholerosi, descrive i sintomi e pre-

scrive la cura del morbo nei quattro diversi stadii in cui presentasi

ftincubazione, ftirritazione, di stato algido e cianotico, e di reazio-

ne, soggiunge il da farsi dopo che e guarilo o morto il choleroso, e

finisce couAlcune conclusioni pratiche sul cholera, seguite da un'Ap-

pendice contenente Alcune ricette , preparazioni officinali e medica-

menti semplici esperimenlali utili nella cura del cholera-morbo. Noi

ne accenneremo solo il primo e 1' ultimo dei precetti ivi contenuti,

i quali ben mostrano la cristiana saviezza e pieta dell' A.
,
e sono

i. Di aver 1' animo tranquillo, il che, die' egli, non sara difficile al

cattolico ispirandosi ai principii della propria religione, che e la sola

la quale pu6 dare vera calma e pace al cuore dell'uomo
5
2. Di ser-

bare negli assalti del morbo una forte rassegnazione in Dio, la quale

invigorendo le forze morali dell' animo giova anche moltissimo ad

avvalorare nei corpo le forze fisiche sia della natura come dell' arte

raedica contro la violenza del male. La sperienza infatti dimostra

che la paura ,
1' agitazion dell

1

animo e la prostrazione degli spirit!

possono influire grandemente ora a provocare gli accessi del colera,

ora a svilupparne rapidamente la funesta energia; e noi stimiamo

che non vi sia a cio rimedio o preservative migliore di quello che

suggerisce il ch. Salvanini.

E qui, a proposito del colera e de' suoi rimedii
,
dobbiamo dare

almeno un brevissimo cenno d'un' importante pubblicazione venu-

taci or ora tra mano e intitolata : II cholera- morbus in Milano nel-

V anno 1854. Relazione della Commissione sanitaria municipale.

Questa Relazione forma un volume in 4. di 120 pagine, e contiene
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un esatto rendiconto di quanto fu posto in pratica dal municipio

milanese per contenere nei piii angusti termini possibili le stragi del

morbo devastatore, e degli effetti che se ne ottennero. A questo ren-

diconto storicamente esposto segue una lunga e minuta serie di ta-

vole statistiche, di documenti e di prospetti, come diconsi, allegati

alia relazione
,

i quali occupano piu che mezzo volume. L' impor-

tanza, la copiael' accuratezza dei ragguagli e dei particolari pra-

tici ivi contenuti mentre dall' una parte mostrano lo zelo operoso

ed illuminate di quel nobile Municipio nel provvedere alia pubblica

igiene, rendono clalFaltra questo libro utilissimo tanto ai medici ed

igienisti, come agli statisti e governanti, somministrando loro pre-

ziosi materiali di studio per vie meglio conoscere c combattere pra
-

ticamente il morbo asiatico. Pero a ben fare cotesto studio, divenu-

to oggimai si importante alia salute pubblica, i dati che puo fornire

una sola citta
,
benche grande e popolata com' e Milano

,
non ba-

stano a gran pezza. Laonde sarebbe grandemente a desiderarsi che

1'esempio del municipio milanese venisse in questa parte anche da

altri imitato
, pubblicando in simili casi Relazioni compilate con

pari diligenza ed ampiezza.



EPISTOLARIO INEDITO

D I

SILVIO PELLIGO 1

LETTERE RIGUARDANTI LA PRIGION1A

41. SILVIO al Proeonsole sardo di Venezia.

La bonta che V. S. Illma ha avuta fin dal principle della mia detenzione

in Venezia, di chiedere notizia di me a questi sigg. President! e Consiglieri

onde farmi oflerire i soccorsi della mia famiglia, mi obbliga ad esprimer-

gliene la mia gratitudine prima di partire pel mio destine. Mi si permette

di mandare alcune carte a mio Padre; oso pertanto pregare V.S.di voler-

sene incaricare. Se non fosse troppo indiscreta la mia dimanda, la suppli-

cherei inoltre di scrivere qualche riga a mio Padre, o a mio fratello, onde

confermare 1' assicurazione che loro ho data, ch' io sono rassegnato. Ella

potra intendere dal Vice Presidente Gardani in qual modo io abbia rice-

yuta la mia sentenza: piu medito sulla mia disgrazia, e piu mi persuado
che devo ringraziare Dio, giacche essa mi ha fatto ricorrere a un bene ine-

stimabile, la RELIGIONE. Mi premerebbe infinitamente che i miei poveri

Parenti tenessero per certo che ii mio maggiore, il mio unico desiderio e

di vivere in Dio , com' essi
;

e che sperando di conseguire perfettamente

questo scopo io sono piu felice nel ritiro che il mio trascorso mi ha meri-

tato, che nol sarei nel mondo. Ho gia loro espresso questi sentiment] in

una lettera, ma siccome potrebbero credere che la pieta figliale mi faccia

nascondere la desolazione del mio cuore, sara per loro un gran conforto

il sentire da V. S. Illma ch'ella ha saputo realmente da questa Commission*

Io stato di calma in cui la Provvidenza si e degnata, e si degna tenermi.

Trovo temerario che un infelice mio pari, colpito dalla Legge, si rivolga a

1 V. il volume precedente a pag. 684.
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Lei con tantaliberta; ma so che gli animi egregi non disdegnano di com-

piangere gli sventurati, e V. S. Illma mi ha d;ito pro\ a dell' interesse che

questi le ispirano. Affidato a cio, la supplico di onorar sempre la mia fa-

miglia della sua protezione e della sua benevolenza, e se le si presentano

occasioni, di continuare anche in avvenire a consolarla. Fra i miei rimorsi

il piu doloroso si e quello d'aver afflitto in guisa si crudele Parenti tanto

rispettabili, e tanto amorevoli; ma creda, Illmo Sig., che ho errato piu per
debolezza per non aver saputo resistere ad un complesso di circostanze,

che per fanatismo, e che S3 anche la mente prese parte a delirii riprove-

voli, il mio cuore non era capace d' iniquita.

Alle consolazioni chela prego di dare a' miei Parenti, la supplico d'ag-

giungere ch' Ella sa che io fui sempre trattato qui colla piu generosa dol-

cezza
,
e che egualmente nella fortezza, ove sono mandate, nessun rigore

aggravera il mio destine a meno ch'io demeriti la bonta del Governo; il

che spero in Dio non sara mai.

Pongo fine alia importunita, che mi sono preso V ardire di recarle, pre-

gandola a scusarmene, e gradire questo rispettoso attestato della mia rico-

noscenza e della mia fiducia nel cortese e compassionevole suo animo.

Ho 1'onore d'essere con tutta ia venerazione.

Venezia, 25 Marzo 1822.

42. SILVIO al Proconsole sardo in Venezia.

Illmo Sig. Sul punto di partire per Spielberg, oso ancora pregare V. S.

d'una grazia. Fra i libri che desiderava di portare con me, sono alcuni che

non si ebb s il comodo di provvedermi ;
mi rivolgo quindi a Lei onde

suppliearla di volermeli far comprare. Mio Padre, o mio fratello (a cui par-

tecipero il disturbo che mi prendo la liberta di darle) la rimborseranno.

Essi libri sono : Le rime di Guido Cavalcanle, Vol. 1. - II Cortigiano del Ca-

stiglione, Vol 1. - Raccolta di prose ad uso delle R. scuole di Torino,\o\. 2.

- Sinonimi del Grassi, Vol. 2. - Le opere di Dante, esclusa la Divin-a Corn-

media, cio^il Convito, la Volyare eloquenza ; la Vila nuova; laMonarchia;
le Rime; queste opere si trovano raccolte in due soli volumi, edizione eco-

nomica di Venezia, e si vendono anche separate dai tre tomi della Divina

Commedia. In caso che i librai non volessero separarle, prendero anche tut-

to, giacche si fatto soprappiu di spesa non e ragguarde\ ole. A tanta bonta

eh' io prego V. S. a voler avere per me, voglia aggiungere quella di ritira-

re i libri che da questo sig. Custode di S. Michele le verranno rimessi a

nome mio
,
e di spedirmeli quindi a Spielberg unitamente ai suddetti da

comprarsi.

Le chieggo perdono di tanto ardire
;
la mia riconoscenza sara indelebile.

Ho 1' onore d' essere col piu profondo ossequio.

S. Michele di Murano, 25 Marzo 1822.
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43. SILVIO al sig. Onorato Pellico.

Carissimo Padre. II permesso ch'ebbi dall' eccellente mio sig. Commis-

sario superiore di scriverle 1' altro ieri da Udine, mi ha veramente rasse-

renato
,
e sono certo che Ella, caro Papa, e tutta la famiglia ,

al ricevere

quella lettera, saranno consolati sentendo in qual generosa maniera il pre-
lodato sig. Commissario superiore ci faccia viaggiare e non solo ci risparmi

ogni mortificazione, ma ci colmi d' atti di degnazione e d' umanita. Ora

egli ha la bonta di permettermi nuovamente di scriverle
,
afilnche la mia

cara famiglia si tranquilli maggiormente nell' intendere che il mio viaggio

progredisce in egual modo, godendo io inoltre buona salute, e perfetta ras-

segnazione al volere delTAltissimo. Siamo in una terra di Carinzia a poche

miglia da Lubiana. Domani giungeremo in quest'ultima, donde poscia par-

tiremo per Spielberg. Ivi ho gia la consolazione di sapere che avremo per

alloggio un locale sanissimo e bello. Spero che cola non tardero a ricevere

lettere da Lei, caro Papa. Mi scriva al nome mio
,
a Brunn in Moravia

ferma in posta.

Allorche avro nuove di Lei, della carissima Maman, e di tutta la fami-

glia, e che sentiro che stanno bene e senza piu inquietudine a mio riguar-

do, io saro pienamente tranquillo. La prevengo, caro Papa, che essendomi

stato permesso di portare dei libri con me da Venezia, ed avendo bisogno

d' avere alcune opere pe' miei studii ho pregato il sig. Vice-Console Sardo

di Venezia di comprarmi qualche volume che mi mancava: la spesa dee

essere di poche lire : ricevendone ella il conto dal detto sig. Vice-Console,

la prego di farnelo rimborsare.

Abbraccio con tatto il cuore Lei, 1' ottima Maman
,

il mio Luigi, il mio

Francesco, la mia Josephine e la mia Mariette e sono.

Adelsberg, 30 Marzo 1822.

44. SILVIO al Sig. Onorato Pellico.

Carissimi Genitori, fratelli e sorelle. Quand' io meno me Io aspettavar

quando la lunga abitudine della vita rinchiusa gia mi trovava rassegnato a

non aver piu se non in cielo, la consolazione di riabbracciare i miei cari,

ecco risplendere lagrazia! M'e impossibile, miei dilettissimi
, esprimere

la riconoscenza, con cui ho ricevuto questo insperato dono. Tutti i miei

sentimenti sono in tumulto, e per la loro folia mi sento inetto a spiegarli.

Questi sentimenti sono: adorazione verso quell' ottimo Iddio che non

m' abbandonb nella sventura, voti d' amore verso tutti i cuori di cui ho.

provato la bonta, desiderio, ardentissimo desiderio di asciugare le lagri-

jne ch' io costal alia mia si buona
,

si cara famiglia, Ma fra quest! ed
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altri dolcissimi palpiti che non so distinguere, pur se ne mescola uno do-

loroso! Trovero io vive tutte le persone della mia famiglia? Erano tutte

cosi necessarie al mio cuore ! Io era tanto in debito con tutti di riparare

colla mia tenerezza gli strazii ch'io loro cagionai!

Si
;
la sventura m' ha piegato a poter sostenere qualunque colpo. Oh

genitori! oh fratellil oh sorelle! Chi di voi mi stendera le sue braccia?

Lo so, Io so! tutti, sevivete! Se ve ne mancassero alcuni, vogliate pre-

parare il mio cuore, scrivendomi subito a Milano.

Non v' inquietate qualora il mio arrivo tardasse. Non possiamo viaggia-

re con sollecitudine, perche la nostra salute esige riguardi: io stesso ho

avuto bisogno di prendere alcuni giorni di riposo in questa citta!

L'atto di clemenza, con cui S. M. 1'Imperatore ha degnato di annove-

rarmi fra i graziati fu emanato il 26 Luglio, e le piu pronte deter ir.inazio-

nivennero quindi prese, ondela mente sovrana fosse esegui'a. L'annun-

zio della grazia ci fu dato il 1 d' Agosto. Uscimmo nella stessa sera, del

soggiorno infelice; e, rimasti in Brtinn sino alia venuta del Gommissario

che doveva accompagnarci, partimmo la mattina del 6, e giungemmo in

Vienna la sera dell' 8. Penso che fra cinque o sei giorni , potremo rimet-

terci in viaggio.

E inaudita la bonta con cui siamo stati trattati, dacche abbiamo cessato

d' essere colpiti dalla legge. La benefica intenzione di S. M. e adempita
da cuori pieni d' amorevolezza e di nobilta. Iddio libenedica tutti!

Non vi affanni, o miei carissimi, il timore che tanti anni di lontananza

e di miseria
,
abbiano essicata 1' anima mia, e che non abbiate a trovare

in me quel Silvio che tanto tanto vi amava. Io sono sempre 1' istesso Sil-

vio. La sventura non m' ha certo peggiorato, anzi, osero dirlo, m'ha fatto

migliore. E il vero scopo di tutta la vita che m' avanza, sara sempre sem-

pre di migliorarmi ancora.

Rallegratevi meco in Dio. Egli che m' ha tanto assistito in tutti i dolori

fisici e morali d'unalunga prigionia egli ci assistera ancora! Egli non mi

rimanda fra le vostre braccia, se non per ristorarci con questa consolazio-

ne, delle gravissime angosce che abbiamo sofferte!

L' affluenza de' pensieri e delle emozioni mi fa scrivere senz' ordine

come un fanciullo. Avrei tante affettuose espressioni a dirvi e non le tro-

vo. Perdonate alia mia attuale imbecillita. Oh quanto maggiOri torti avete

a perdonare al vostro povero Silvio ! ed io so
,

io so che il vostro amore

coprira tutti i miei torti.

Sappiate, per vostra norma, che nulla ci manca pel viaggio. L' Impera-
tore ne fa le spese; ed a tutti i comodi, richiesti dalla salute, viene gene^

rosamente provveduto.

Ardo di rivedervi tutti e ahimfc! tremo di trovare che alcuno mi

manchi,
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Frattanto vi abbraccio con somma tenerezza
,
e colla piu viva brama

d'influire al contento de'vostri cuori tutti, e particolarmente di quelli de'

miei venerati genitori.

Vienna, 10 Agosto 1830.

45. SILVIO al sig. Onorato Pellico.

.'W.'Ar, .--;< ^!WH.-:MT.' T ;

"
-.

:

, t<,<o-l,/i' "J

Onoratissimo padre. Si, si il Cielo ha esaudito i nostri voti; si
, ottimo

dei padri; si, madre mia dilettissima, miei cari fratelli e sorelle, il vostro

Silvio e uscito della lunga sepoltura, ove ha tanto deplorato i propri torti

e le afflizioni cagionate a si buoni genitori, a si cara famiglia!

La mia salute e discreta. Oltre la clemenza usatami dall' Imperatore
nel rendermi la liberta, Egli ha voluto che io fossi trasferito coi piu gran-

di riguardi, onde io giungessi sario a casa: il modo con cui venni trattato

in viaggio fu un nuovo tratto di somma benignita, Iddio benedica tutti

quelli che m' hanno compianto e fatto del bene ! e fra essi Lei, mio dilet-

to Padre. La sua lettera m' ha trasportato di consolazione . Io ne era an-

siosissimo. A Milano non vidi il sig. Lavarin : percio rimasi senza notizie

specificate della famiglia. Solo intesi dal sig. Console, che il mio adorato

Padre e il mio Luigi vivevano. Oh! Dio ne sia lodato!

S. E. il sig. Conte Tornielli ha avuto la bonta di farmi qui notificare

che s' io abbisognava di denari, Io manifestass; : poscia mando la carissima

lettera, che ora m' empie di dolcezza. Oh mio buon padre !

Se il mio soggiorno qui non verra prolungato, non m'occorrera di

profittare dell'offerta. In caso di bisogno me ne prevarro; e gliene porgo
intanto i piu teneri ringraziamenti. Fra le perso.ie della famiglia ch'Ella

caro Padre, mi nomina, si tace della nostra buona Marietta: il mio cuore

teme che ci sia mancata: aveva cosi poca salute!

Le scrivo in fretta e posso appena accennarle gli affollatissimi senti-

menti che m' inondano 1' anima. Non mi estendo, affinche non si ritardi la

partenza di questa lettera, ma non posso tralasciare di parteciparle quanta

sia anche la mia gratitudine, per la generosa degnazione che ha avuto S.

E. il sig. Conte Governatore di questa citta di farmi dare, pel tempo in cui

devo essere qui trattenuto, un alloggio buono, con risparmio di tanti dispia-

ceri a cui la mia posizioue avrebbe potuto espormi. Iddio benedica. tutti i

miei benefattori !

Diletto Padre, diletta madre, li abbraccio col resto della famiglia e spe-

rerei che fra due o tre giorni, i miei amplessi possano essere veramente

interi, con tutta la persona, II cuore e gia con loro.

II gia infelicissimo, ora felice, e sempre amantissimo loro Silvio.

Novara, 12 Sett 1830.
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46. SILVIO alia sig. Giuseppina Pelllico.

Mia Giuseppina. II tuo Silvio e qui, e non vede Fora di dirti quanto

il suo povero cuore e stato inondato di gioia e di emozioni tenere
, giu-

gnendo ieri sera alia casa paterna, ed avendo la consolazione di riabbrac-

ciarei Genitori ed ifratelli! Tu mi mancavi, mia buona sorella, io sentiva,

10 sento la tua lontananza: ma mi conforto pensando che non sei piu a

500 miglia da me, e che non sara difficile ch' io vada presto a fare la mia

riverenza alia sig. Superiora di Chieri. Non e A ero, che se un giorno ti

comparisco innanzi deporrai un momento la tua gravita superiorica , per

dirmi che mi vuoi bene? Si, si; tu pure m'hai perdonato le tante afflizio-

ni che le mie sventure ti cagionarono. Anche la buona Marietta mi man-

ca ! Oh quanto avrei fissato volentieri il commosso mio sguardo su quella

nostra santa sorella ! Mafreno il mio rincrescimento, ridicendomi ad ogni

istante. Ella non e lungi da noi. Ella, felice in Dio, gode anche dell' at-

tuale nostra consolazione; Ella e un angiolo che ha contribuito ad otte-

nermi le grazie che ho ottenuto. Ella veglia e prega ed esutta incessan-

ct temente, vedendo le bonta, onde ci colma il Signore. Piangiamola, e

poi ridiamo del nostro fanciullesco pianto, ed esultiamo anche noi.

Ringrazio anche te, mia diletta arnica, della tanta parte che avesti colle

tue orazioni e colla tua virtu
,
al bene da me conseguito. Iddio te ne ri-

meritera, sai ? Egli solo puo rimeritartene, ed io ne Io preghero per tutta

la mia vita. Mi rallegro dell' onorevole posto a cui sei salita, e me ne ral-

legro tanto piu perchk so che tu sei umile, e che il presedere alle tue so-

relle non sara se non un nuovo motive di perfezionare la tua soa\ e carita.

11 Signore ti conceda i doni necessarii al tuo posto, e ti conduca alia san-

tita senza piu mandarti tribolazioni troppo gravi : quelle che soffristi per
causa mia furono gia si enormi ! bastano. D' or innanzi ti voglio contenta,

sana, fortunata in tutti i tuoi desiderii. Tale & pure il voglio ,
che suppli-

chevolmente prego al nostro buon Dio, parlandogli degli ottimi Genitori, e

di questi due angioli di tenerezza fraterna, Luigi e Francois.

Guai a te, Giuseppina mia, se al primo momento di tempo non mi scri-

vi qualche riga, o amorevole o in collera, come tu vuoi, purche tu finisca

per abbracciarmi: ne sono ansiosissimo
,
e credo che cio voglia dire che

io t' amo assai assai. Ma a forza di bavardage, voila que j'
oublie de te rac-

conter quelque petit brin de mes dernieres aventures. Tu es curieuse

comme toutesles ames aimantes, et tu brules de savoir; poiu-quoi je n'ai

pas te* ici une semaine ou deux plus tot. 1. J'ai&e malade a Vienne: mes

paumons, impatiens de respirer 1'air natal ne voulaient plus recevoir celui

du pays de mon malheur: ils ont 6\& rendus a la raison par une saign^e

et ce qui s' en suit 2. J' ai 6i6 malade a Bruek et idem et idem. 3. A
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Feld Kirchen on ne salt comment
,
ni pourquoi, nous avons fait halte

pendant cinq jours etj'ai presque cru, qu' au lieu de venir en Ita-

lic on irait visiter les beaux deserts de la Hongrie, comprends-tu? Les

troubles de France m' ont fait bien peur. Enfm Dieu nous a aide". Feld-

Kirchen nous a vus partir, et nous ne sommes plus arrete's jusqu' a Milan.

Le Commissaire imperial qui nous accompagnait e"tait le plus digne des

hommes, c' tait une ame doue"e des sentimens les plus nobles, c' tait un

tendre frere. Nous avons toujours e"te" trait^ avec des e'gards tres particu-

liers. 11 suivait en cela 1' ordre de 1' Empereur, mais il remplissait cette

aimable charge, comme ne 1' ai-je pas deja dit? comme un tendre frere

De Milan, ou j'
arrivai le 10 de ce mois, je viens le lendemain a Novare ou

un petit reste de malheur m' a barr6 le chemin jusqu' avant-hier. Oh ! com-

bien ces jours m'ont paru longs! Mais fi done! N'y a-t-il pas des Anges qui

veillent pour moi ? Notre Mariette n' est elle pas a leur tete ? Eh bien ! ce

petit reste de malheur a e'te' dissipe'. Aussitot libre le grand jour d' avant-

hier
j'

ai laissd-la la bien triste Novare (toute pleine de braves gens qu' el-

le est), j'ai dormi a Verceil. Je suis reparti hier de grand matin et vers

le soir je fus dans les bras de oh quel Pere! quelle Mere ! quels freres!

Maintenant je suis aussi dans les tiens: serre-moi de toute la force et

pleurs et ris comme moi!

Adieu, ma mia: garde-toi bien de m'oublier, sais-tu? Adieu, Adieu!

Ton Silvio , qui t' embrasse aussi de la part de Papa ,
de Maman

,
de

Louis et de Francois et m6me de ce bon laideron de Marguerite.

Turin, 15 Nov. 1830.

47. SILVIO alia sig. Giuseppina Pellico.

Ma chere Soeur. Ta tendre amitie" contribue a mon contentement, et je

t' en sais bien bon gre. Chacune des expressions que tu m'adresses mon-

trent ton excellent coeur. II y a bien peu de families si cordialement unies

que la notre
,
et y a-t-il rien de plus doux que de s' entr' aimer de toute

son ame, Pere, Mere, et enfans ? L' attachement qui nous unit tous vient

sans doute de nos chers Parens, dont la bonte" est si faite pour inspirer

la tendresse et le desir d' etre bon. Toi, notre Mariette, nos freres et moi,

nous sommes des oiseaux d' une niche"e
, qui ne sont nulle part si a leur

aise que lorsqu'ils se chuchottent a 1'oreille ce joli petit ramage: Je

f aime, je f aimc, je t aime.

J' ai entendu avant hier le pane'gyrique de la Conception, par Francois

aux Rosines. J' ai e"te" fort satisfait de notre modeste Orateur, qui sans fai-

re beaucoup de tapage, sans menacer de sauter en has de la chaire pour
tirer les oreilles des auditeurs et des auditrices, sans lever les jambes pour
escalader le ciel, s'insinue, plait, persuade et sait bien faire aimer Notre
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Seigneur ,
sa sainte Mere

,
et toutes ces braves gens qvii sont la haut en

Paradis.

La re've'rende Mere
,
le the"ologien Martinengo, le Pere Maurice, les

Pharmaciennes, tout le monde se rappelle de toi et t' aime bien. Ta char-

mante eleve Barbarina a chante" le Tantum ergo avec une jolie voix et

beaucoup de grace. Nousavons promis au theologienMartinsngo d'aller un

de ces jours visiter toute la maison des Rosines. Francois a fait une pro-

messe pins meritoire: il s' est engag pour le pane"gyrique de la Fete-

Dieu.

Bon jour, ma bonne soeur. Toute notre nichee te chuchotte les mots je

f aime,je faime,je t' aime y comprise Mariette, sais tu? Car tout qu'elle

soit avec les esprits Bienbeureux (a ce que j'espere), elle ne cesse

pas d'etre aussi avec nous, bien pres, ainsi que toi qui lis cette lettre a

Quiers et que pourtant j'
embrasse ici sur mon coeur. La sante de Papa

et de Maman est a 1' ordinaire. Prions Dieu qu'il nous les conserve. Louis,

Francois et moi, nous nous portons aussi bien. Mes poumons n' ont plus

rien qui les gene. A' force de prier pour moi vous m' avez desenterre", r^-

suscit^, rajeuni, delicid. II ne vous manqu3 plus que de me pousser avec

YOUS en Paradis.

Adieu, nous t' embrassons tous et de bon coeur.

Ton Sylve.

Turin," 10 D^c. 1830.

Serie II, vol XII. 15
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COSE ITALIANS.

STATI PONTIFICII. 1. Concistoro secreto 2. Atti governativi 3 L'artedella

lana 4. distribuzione di premii b. Danni cagionati dalle acque in alcu-

ne province 6. II colera in Roma 7. Feste e monument dell' Inmia-

colata Concezione 8. Menzogne dei giornalisti.

1. H d\ 28 Sett, la Santita di Nostro Signore Papa Pio IX tenne

nel Palazzo Apostolico del Vaticano Concistoro Segreto nel quale do-

po 1' ozione del titolo cardinal izio di S. Lorenzo in Lucina in vece di

quello di S. Maria in Aracoeli fatta dall'Emo Card. Fransoni, furono

dal Santo Padre proposte ventuna Chiesa, e venne fatta a Sua Santita

1'istanza del Sagro Pallio per sette Chiese Metropolitane.

2. Nel num. 218 del Giornale di Roma e stampata la Dichiarazione

ministeriale, equivalente ad un trattato fra il Governo della Santa

Sede e 1'Estense per attuaie e regolare la corrispondenza telegrafica

elettrica fra i due Stati. La dichiarazione e segnata colla data del d\ 6

Setlembre, e stabilisce le piu minute particolarita necessarie ad assi-

curare ad ambo i governi un'esatta reciprocazione di pesi e di diritti,

ed ai privati la fedelta e diligenza del servigio.

Intanto nello Stato si prosegue con grande alacrita la costruzione

delle linee telegrafiche secondarie: e il secondo giorno d'Ottobre fu
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inaugurata solennemente la linea tra Ferrara e Bologna gia com-

piuta, la quale sara posta a servizio del privati dal giorno 15 del

corrente Oltobre.

Con notificazione della Segreteria di Stato in data del 28 Sett. 1855

stata divietata fino a tutto il Settembre 1856 1'esportazione all'estero

delle uve, del mosto, del vini comuni
,
dell' aceto, e del tartrato aei-

do di potassa impuro (lartaro grezzo), a cagione dello scarso ricolto

delle uve guastate ancor quest' anno dalla nota infezione.

Fra i quattro soggetti proposti rispettivamente dai consigli provin-

cial! di Fermo e Civitavecchia sono stati scelti e nominati da Sua San-

tita a Consultori di Stato per le Finanze il sig. Conte Commendatore

Raffaele Bonafede per la provincia di Fermo, e il sig. Principe Don

Marc'Antonio Borghese per la provincia di Civitavecchia.

3. Per vantaggiare Tarte della lana non ha il governo risparmiato

ne premii ne incoraggiamenti di sorta, e i fabbricanli dello Stato Pon-

tificio han bene corri*posto a queste sollecite premure. Ne fanno bel-

la testimonianza i drappi presenlati all'esposizione proposta dal mi-

nistero del Commercio e apertasi dal 1. al 13 di Settembre nell'aula

massimadel Campidoglio. Ventisette fabbricalori dello Stato vihanno

inviato i loro drappi di varia finezza e colore : e in tutti secondo il

grado proprio di ciascuna qualita vi hanno gli uomini esperti di que-
ste manifatture riconosciuto generalmente scelta di belle lane nostra-

li
, uguaglianza di fili

,
tessuto regolare e consistente

,
tinte solide

,

vivaci ed eseguite in lana, buon apparecchio e grata lucidezza. Pu6

dirsi con verita che i tessuti lani dello Stato sono presentementein

grado di gareggiare coi foreslieri per durevolezza, per morbidezza e

per tenuita di prezzo.

4. Altre due distribuzioni di premii si sono fatte in Roma, e le ri-

feriamo volentieri perche mostrano lo zelo del clero romano nella

istruzione del flgliuoletti popolani. L' una d' esse fu eseguita la Do-

menica 23 Settembre nella chiesa di S. Andrea della Valle, e vi furon

distribuiti drappi ed altri oggetti da vesti ai fanciulli, che'frequen-
tando le Scuole notturne vi posero piu diligenza e ne colsero maggior

profitto. II d\ seguente I'Emo Sig. Card. Caterini presedette s\ all'ac-

cademia in onore dell' Immacolato Concepimento di Maria Vergine ,

e s\ alia premiazione dei giovanetti che usano alle Scuole Crisliane

della Trinita dei Monti.

5. Nella terza settimana dello scorso Settembre (dal 21 al 22) le

piogge dirotte di ben trent'ore continue han cagionato gravi disastri

in varii luoghi delle province di Ancona, di Urbino e di Pesaro. Le

strade inondate e guaste, il ponte del Vallato sull' Esino portato Yia

dalle acque, rotti i ponti sul Rubbiano e moltl altri al di la di Seal-
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gallia e in tal numero che nel solo Chiaravallese ne rovinarono quat-

tro , 11 terreno in piu luoghi smottato : in breve
,
lo sgomento e il

danno fu per tutto grandissimo. Piacque a Dio che in tanta tribola-

zione nessun uomo perisse 5
e le autorita accorse con sollecitudine a

riparare ai mali cagionati riuscirono a riaprire, scorso appena qual-

che dl, le principali comunicazioni, e specialmente quella fra Bologna

e Ancona.

6. Per dare un ragguaglio esatto della infezione colerosa
,
che ha

travagliato finora, e segue ora, sebbene eon molta mitezza, a travaglia-

re la citta di Roma ci varremo di quel tanto che nel la parte officiate

del Giornale di Roma vien riferito al num. 227 di quest' anno.

II colera manifestatosi sul declinare dell' estate in questa capi-

tale con grande mitezza a fronte delle altre citta, ora, grazie alia

divina Provvidenza, e quasi intieramente cessato. Esso sviluppossi

principalmen te ne'contadini intentiai lavori campestri dell'agro ro-

mano, e in molti casi spesso associate alle periodiche ed anche alle

perniciose non rare in Roma nella stagione estiva.

Al primo manifestarsi del morbo Sua Santita teneva avanti a se

una speciale Congregazione perche fossero presi i necessarii provve-
dimenti : e tutte le autorita interpret! delle sovrane disposizioni si

occuparono di tutto cio che esigevanole circostanze, nominando de-

putazioni sanitarie, aprendo case di soccorso, e visitando gli ospeda-

li appositamente stabiliti pei poveri colerosi. II braccio nuovo del-

1' arcispedale di S. Spirito in Sassia fu destinato per gli uomini, un
braccio di quello di S. Giovanni in Lalerano per le donne : e perche

la distanza non fosse di danno e di pericolo, altro ospedale veniva a-

perto nell'ospizio di S. Galla, come piu centrale. E per scemare la

riunione degl'infermi di malatlie ordinarie negli ospedali comuni,

un ospedale provvisorio venne aperto nell'ospizio della Trinita del

Pellegrini. I preposti alia direzione di questi stabilimenti corrispo-

sero con attivita e zelo alle provvide intenzioni del Santo Padre, ed

il clero regolare e secolare con sollecitudine e carita e accorso da

per tutto a prestare i necessarii soccorsi ed a somministrare i conforti

della religione.

<c 11 popolo, specialmente quello dei Rioni, ove erano piu frequenti

i casi, ha dato prove solenni di suapieta con spontanee e commoven-

ti processioni, dalle quali si e astenuto, docile alia voce dell' autori-

ta, quando in varie chiese furono esposte le piu insigni reliquie.

a 11 colera col percuotere, come altrove, specialmente la classe

meno agiata, ha fatto un buon numero di orfani. Quei del passato

anno furono tutti raccolti in luoghi pii o di educazione conveniente

al loro stato, senza recare aggravio al pubblico erario. Hanno loro
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provveduto la Santita di Nostro Signore che nella suagrandeedine-
sauribile carita e accorsa sollecita in loro aiuto; gl' istituti

, che si

consacrano in modo speciale ad aiutare i poveri, ed inoltre le spon-
tanee elargizioni del cittadini e specialmenle del clero, colle quali si

e formata un'annua somma di oltre a 4000 scudi per circa 10 anni,

tempo credulo sufficiente a compiere la morale e religiosa educazio-

ne di quegli infelici.

E quella carita, che ha soccorso gli orfani del passato anno, si oc-

cupa con sollecitudine anche di quelli del presente : perche Dio au-

menta nei cristiani il sentimento della commiserazione in ragione

dei bisogni.

Le notizie delle province fanno manifesto che da per tutto il mor-

bo fatale e sul finire, e come annunciammo nel num. 186 di questo

giornale, ci e grato ripetere che generalmenteestatalodevolelacon-

dolta di ogni persona di mezzo a tale sciagura, e che anime benefi-

che hanno in ogni luogo prestata 1' opera del loro zelo e della loro

cari la .

Cio ba.sta a chiarire le vicende del morbo
,

le sollecitudini del

governo , e la generosa carita di quanti han concorso a mitigare gli

effetti della grave calamita. Solo aggiungeremo con vivapena i nomi
di due illustri membri del corpo diplomatico rapiti dal morbo alia

riverenza ed all' affetto degli addolorati loro colleghi. L'uno si e il

sig. Conte Augusto di Liedekerke Beaufort inviato straordinario, e

ministro plenipotenziario dei Paesi-Bassi presso la Santa Sede e la

Real Corte di Sardegna, morto fra i conforti della cattolica religione

il giorno 27 Settembre alle ore 5 pom. a Rocca di Papa, ove erasi

ritirato a villeggiare; e del quale furon celebrati i solenni funerali

nella chiesa parrocchiale di S. Rocco il di 9 d'Oltobre. Nel qual di

appunto verso le 5 del mattino moriva del medesimo colera e mu-
nito dei santi sacramenti il sig. Marchese diS. Giuliano Gagliati inca-

ricato di affari interino di S. M. il Re delle due Sicilie presso la San-

ta Sede.

7. Seguono ancora a celebrarsi in Roma nelle diverse chiese le so-

lenni feste dell'lmmacolato Concepimento di Maria SS. Nei giorni 17,

18 e 19 Aprile la congregazione urbana dei Nobili Aulici solennizzo

con devota e bella pompa le glorie di Maria Vergine Immacolata nella

chiesa di S. Lorenzo in fonte : quindi nel 14, 15 e 16 di Settembre fu

fatlo un triduo con la solita pompa religiosa nella chiesa di S. Maria

della Quercia per cura dell' arciconfraternita quivi eretta ;
e un altro

triduo non meno solenne ebbe luogo nei giorni 21
,
22 e 23 nella

chiesa di S. Maria del Pianto per opera dell' arciconfraternita della

Dottrina Cristiana e dell' Oratorio Notturno,
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Aggiungiamo di piu le seguenti offerte fatte per la Colonna in

onore dell' Immacolata Concezione che si sla innalzando in sulla

piazza di Spagna in Roma: cioe da Monsig. Mariano Ricciardi Arci-

vescovo di Reggio in Calabria scudi 50 : dal sig. Ab. Daguerry cu-

rato deila Maddalena a Parigi scudi rom. 18, 60: dalla sig. Contessa

Caterina Marescalchi nata Brignole Sale scudi 10: dal sig. Cav. Giu-

seppe Calzada gerente il consolato Pontificio in Odessa scudi 36, 64.

8. Se a forza di menzogne si vollero mai concitare i popoli del-

ritalia al malcontento ed alia rivolta, egli e a dire che presentemente
si e oltrepassato ogni confine d' audacia in arte tanto ignominiosa.
II governo che sopra tutti gli altri e preso di mira e il governo de-

gli Stati Pontificii : contro del quale ogni giornalista che pizzichi di

libertino vuole ora scagliare a prova il suo sasso. Cio e ben naturale
;

lo spirito protestante che informa il loro sistema politico li spinge a

questo. Abbiano o no volonta di fare e dir male ad arte
,
un Papa

che abbia regno nell' Italia non puo avere le loro simpatie. Ma cio che

riejce incredibile si e di vedere che questa vertigine colpisca quasi

contagio appiccaliccio teste piu ferme
5
e per lasciar le metafore, di-

ciamo aperto che allamente ci stupiamo di vedere ammesse in certi

giornali difensori di ben altri principii, eambiziosi d'esser tenutiper

autorevoli, accuse gravissime contro un governo ,
che in forza della

loro professione religiosa e politica dovrebbero trattar certo piu cor-

tesemente, se non piu giustamente. Tn questo si comportano essi con

la stessa leggerezza, per non dire una parola piu severa, che gli av-

versarii contro i quali ogni dl sono alle prese. Perdarne una pruova
evidente a quanli hanno nor di giudizio imprendiamo qui una breve

confutazione di tre giornali, la Gazz-etta di Milano, il Times diLon-

dra, e il Piemonte di Torino
,
differentissimi fra loro quanto a fama,

a principii, a fazione politica, adabilita di scrittori
,
e li mostreremo

combinarsi nondimeno tutti e tre nel pubblicar fatti non veri a danno

del nbstro governo-, sebbene indotti ciascuno da ragioni molto diverse.

Una corrispondenza stampata dapprima nella Gazzetta di Milano,

e riprodotta poi da molti altri giornali, porta 1' impronta tutto pro

pria della falsita, qual e r avventatezza indeterminata delle asserzio-

ni
5
e per solo questa avrebbe dovuto essere rigettala da chi ama la

riputazione di quel giornale. Fra la nebbia pero di quelle parole am-

bigue che affermano, e negano, e indovinano, e riferiscono, e accerta-

no, e metlono in dubbio la stessa cosa a un tempo medesimo, spicca-

no alquante asserzioni, che sono proprio le desse che lo scrittore vuol

ingerire nei suoi lettori, e queste sono sventuratamente mere falsita

di suo conio La prima fara ridere davvero i nostri Romani. Nei caf-

fe, dice, nelle piazze, nelle sale derate, in ogni convegno, e in ciascun
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parlare il soggetto e sempre di non lonlana e probabile amministra-

zione straniera. Or ooi abiliamo Roma r e nulla abbiamo udito di que-

sta cicalio
,
e di questo slrepito ;.e giochiam le mille per una che i

Romani sapranno or qui da noi laprima volla qual sia lamateria eo-

stante dei lore conversari. Inventata la favola bisognava renderne

una ragione: e il corrispondente latrova li pronta nel vicino ritorno

delle celebrita aristocratiche dal viaggio di Parigi ove sonosi trasfe-

rite a vedervi 1'esposizione, secondo che essi pensavano ;
ma secondo

1'oculato corrispondente per mulinarvi cangiamenti di Stato oalmen
di Governo. Se questo sia un calunniare tanto rispettabili personag-

gi, ovvero un far loro publicamente la spia nol vogliamo decidere

noi: a noi preme di rovesciare tutla la responsabilita dell'accusa

non leggera sul capo di chi la fece, certi come siamo che la nobilta

romana e ben lontana dal cospirare a danno del Principe, verso del

quale e cosi sinceramente devota. Parlasi appresso di lettere scrit-

te da un Au gusto Personaggio a Sua SanlitA intorno a certe lar-

ghezze da concedersi ai sudditi pontiftcii ,
di risposte mandate

,
e di

repliehe dispiacevoli sopravvenute. Tutto questo e mera favola, che

non ha neppure il pregio del la novita essendosi le cento voile ripe-

tuta, e sempre in sul vano. Termina in flue il corrispondente con una

lunga filastrocca intorno alia corruzione ch'egli ravvisa in tutto 1'or-

dine burocratico dell' amminislrazione dello Stato, e ne deduce la ne-

cessila d' uno stile non Pontificio per rimuovere cotanto male. Col la

sua logica arriverebbe a dare un tutore straniero a ogni governo,
dove 1'ordine burocralico fosse corrolto. Ma lasciamo la logica, che

imprudenza e cercarla in tal corrispondente. E ella poi la classe dei

pubblici officiali cosi guasta e tanto general mente siccome quivi si

afferma? non fa egli nulla il governo per correggerla , per puri-

ficarla
, per migliorarla? E pure il corrispondente dovrebbe saperne

alcuna cosa di precise : or perche non dime vei bo ? Una sola cosa e

vera in questa corrispondenza: L' avversione
,
e lepratiche subdolea

proprio va.ntag.gio degli oppositori del governo formano il principale

oslacolo alia buona amministrazione dello Stato. Se v' avesse di fatto

fra quell i che vivono in Roma, e sono per avventura pagati dal go-
verno per concorrere ai ben pubblico colla loro opera, chi si desse

intorno per la citta a spargere senza ragione il mal contento, o man-

dasse, cheepeggio, qua e cola alle gazzette dell'Italia efuori dell'Ita-

lia accuse false che hanno il suggello estrinseco della verita perche

vengono dal luogo medesimo dei fatti; queste pralichesubdole, que-
sta opposizione disonorata opporrebbero all'azione governativa osta-

coli e ritardi e sollecitudtni da rendere viepiu difficile che non la trat-

tazione dei pubblici affari.
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II Times nella sua cofrispondenza, riprodotta dal Corriere Mercan-

tile di Geneva nel suo numero 228, reca in tutto died fatti e tutti

died sono falsi. Eccoli posti per ordine siccome sono narrati, con ap-

presso ai singoli punti la loro confutazione.

1 . II governo papale ricusa positi-

vamente i passaporti a tutte le persons

che vorrebbero prendere servizio nella

legione anglo-italiana . . .

INon si sa che nello Stato Pontificio vi

sieno arrolatori, ne il governo dovettc

dare veruna disposizione intorno a que-

sto punto gia regolato da leggi esistenti,

ne s'e potuto negare il passaporto a ve-

run volontario,perche nessuno s'e pre-

sentato a dimandarlo per tal titolo.

2. II Conte Esterhazy cbbe I'altra se-

ra un colloquio secreto con il S. P. che

durb diverse ore dopo I' arrivo di un

corriere da Vienna. Terminata la con-

ferenza, qucl diplomatico parti imme-

diatamente per Napoli. Questo fatto...

II Conte Esterhazy non s' e mosso di

Roma, ed appunto in la'giorni trovava-

si nelle gioie doroesliche d'un figliuolo

recentemente parloritogli dalla nobile

consorte. Tutt'i commenti adunque ap-

poggiati a questa partenza sono mere

invenzioni.

3. / carcerati politici nelle differenti

prigioni degli Stati pontificii . . . sono

l>00 o 600 in tutto lo Stato.

I rei di delitti puramente politici ap-

pena forse giungeranno a 30. Ben mi-

nore altresi di quello allegato dal Ti-

mes e il numero dei carcerati per de-

litti comuni
,
commessi pero per ispi-

rito di parte. Ma egli sarebbe assai

strano il volersene dar colpa al gover-

no
, quasi un secondo delitto dovesse

liberare dalla pena del primo.
4. Gli artisti in conseguenza della

diffieolta di avere il permesso di portar

arrm.... furono quest' anno impediti a

fare i loro soliti studi dietro natura,

Non e guari uno di essi ecc.

Noi stessi che scriviamo,lutlochedue

o tre volte soltanto abbiamo avuto oc-

casione di uscire di Roma, ne abbiamo

iiondimeno nei soliti siti rincontrati

parecchi: e sappiamo da un di loro che

quelli che usavano e dovevano recarsi

nei paesi da studiare ci sono iti que-
st'anno siccome tutti gli altri anni. Ri-

dicolo e poi il fatto che dicesi accaduto

al signer X il quale sarebbe state spo-

gliato dei suoi abiti da certi ladri se un

cacciatore non fosse giunto in buon

punto a liberarnelo. Meschina facolta

d' invenzione ! Non avrebbe poluto im-

maginarne un qualche altro piii tragico

questo corrispondente che ha immagi-
nato da capo a fondo tutla la sua rela-

zione?

5. Si ebbero ULTIMAMENTE serie ap-

prensioni per la tran'quillita di Roma
stessa

(
a cagion dei ladri

)
e si diede

ordine ad un MTROreggimento svizzero

di venire a farvi guarnigione.

Sono PIU' DI SEI MESI che, secondo il

consuetomutamento di guarnigioni, fu-

rono dati gli ordini per far venire in

Roma un reggimento di svizzeri; e per-

che dovea venire da luoghi infetti di

colera ne v'era necessita urgente ne fu

ritardata 1' esecuzione
,

la quale avra

luogo ora che si puo comodamente.

II dirsi poi UN ALTRO fa supporre che il

corrispondente non abiti Roma
,
dove

non si trova ne fu da cinque anni e piii

a questa parte nessun reggimento sviz-

zero.

6. Si dice che nello scorso Aprile fu

accordato al Conte Mastai , nipote del

Papa, e ai fratelli Antonelli il permes-

so di esportare 100,000 rubbi di fru-

mento e una eguale quantita di gran
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turco; ma in fatto una quantita molto

maggiore fu esportata.

Fatto il divieto dell' esportazione dei

grain* , furono tanti e tali i lamenti giun-
ti al governo ,

die questo dove condi-

scendere che una certa quantita si pcr-

mettesse di vender fuori lo stato. Si

fisso per tutto lo Stato la cifra di pres-

so a 100,000 rubbi di frumen to, e circa

altrettanto di gran turco; la qual cifra

dovesse compartirsi fra le province in

ragione del loro prodotto ,
e fra i pro-

prietarii di ciascuna Provincia in pro-

porzione delle loro ditnande rimpetto

alia quantita conccduta alia Provincia.

Ecco lo specchio di cotal divisione pel

frumento cui sfidiamo il corrispondente

del Times a smentire. Per amor di bre-

vita emettiamo 1' altro simigliante pel

gran turco, inutile a prodursi dopo 1'e-

videnza della seguente prova.

Propr.
chiedenti



trovarsi il tesoro in imbarazzo per tal tire la nuova data dal corrispondente

somma che non giugne agli ottocento che manchino gli a/ionisti. Possiamo

mila scudi, essa sara pronta molto pri- assicurare cbe anzi la cifra destinata a

ma dell' epoca fissata per la sua rcstitu- dividers! in azioni e orainai presso a

zionc. coprirsi.

9. II mezzo proposto per rimpiazzare 10 Per la xarta ernessa dnUa Tianca

il sistema di nppalto del monapolio del di Roma non si pud ottenere legatmen-

sale e tobacco e degno di essere notato te in iscambio altra mnneta che quella

come esempio del modo col quale si di rame assai scaduta.di valare.

trattano gli affari ... La Banca cambia i suoi viglietti con

Questo sistema adottato -e messo in oro od argento. Quindi cbi.ba la carta

istampa fino dall'Ottobrc del 1884, -ed emessa dalla Banca puo avere oro od

allora ne parlarono tutti i giornali sic- argento, se vuole: pcrche nessuna legge

come di sistema pieno di accortezza e obbliga ad accettare il solo rame in

di utililii.Oui non ci tocca che di smen- iscambio dei viglietti dclla Banca.

Scorgesi dalle cose dette finora che neppure unasola asserzione del

corrispondente del Times e vera. Ma piu incredibile cosa e (bisogna

ripeterlo perche i lettori imparino ache sorta corrispondenti si affidi

il Times) che in questa corrispondenza null'altro vi fosse dalle died fal-

sita infuori svelate da noi. Or dicasi a un dipresso il medesimo delle

corrispondenze sopra gli avvenimenti di Roma che slampansi dal Pie-

monte in Torino. Sa ognuno in che modo questo giornale cerca d' in-

famare il Governo Pontiftcio. Ha un corrispondente, il quale con Ire

me/.zi facilissimi fa la storia di ftoma a rovescio. I. Inventa di suo capo
certe favole che vende come fatli

;
come p. e. quando assicuro (ROMA

25 Agosto) che il Governo Pontificio avea poste le mani sopra i deposit!

del S. Monte di pieta. II. Muta a suo grado le circostanze tutte d' un

caso da nulla, per fabbricarvi gran casteili in aria; come quando dal

semplice fatto che di due carrozze di popolani un po' brilli dal vino

correnti a rotta fuori della porta del popolo 1' una accortasi per tem-

po dell' appressarsi del S. Padre pote rivolgersi indietro, T altra do-

vett'esserefermata alia distanza di un 50 passi dal Pontefice
;
ne com-

pose la storiella (ROMA 1 Settembre) che i due cocchinon vollero ral-

lentare il corso, urtarono nel battistrada, passarono dispettosamente

avanti al papa, lo impaurirono, ecc. ecc. e tutto questo per provare

in gual conto lo tengano i popolani di Roma. III. Spiega a modo suo i

fatti che son veri, malignaudo sopra grintendimenli ed i fini delPo-

perare; come quando{RoMA 15 Settembre) allega la nomina dell' Em.

Card. Viale ad Arcivescotfo di Bologna, e 1' attribuisce ad arti cupe,

e a malizie fini ed ambiziese. In altre eta un tale corrompitore pu-

blico della storia contemporanea sarebbe stato condannato dall'indi-

gnazione comune al silenzio : questa nostra, orgogliosa di tanta cri-
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tica posta negli studi storici, e condannata invfce dal Piemonte gior-

nale a trangugiarsi ogni paio di giorni tulle quesle fanfaluche. E in-

credibile quante ne abbia infilzale 1' una dopo 1'allra in queste ulli-

me settimane. 1 letlori il vedranno da loro dando un' occhiata alle

colonne che aggiungeremo qui sollo, seguendo esatlamenle Tordine

di data e di fatti tenuto dal favoloso cronacista di quel giornale.

ROMA 19 Settembre.

leri fu solennizzata qui la vittoria

riportata dalle truppe alleate. ,. Tutti

si attendevano che vi si recasse il Card.

Antonelli, o per lo meno qualche auto-

rita ecclesiastica . . . ma la lusinga fu

vana.

La sacra cerimonia fu
,
secondo il

cousueto, lutta cosa privata dei france-

si, e nessun invito ne fu fatto alle au-

torita governative ed ecclesiastiche.

11 cholera continua a serpeggiare per

la cittd. Dissi che il governo non se ne

prendevi affatto cura . . . Se al gover-

no non importa cha il cholera non cntri

e non si propaghi . . . ha pero im'.ari-

eato il Cardinale Vicario. , . di conti-

nuare ad aizzare le donne del popolo a

girare la notte process ionalmente coi

piedi nudi ecc. ecc.

Nel num. 6 di questa cronaca e nar-

rato quanlo abbia fatto il governo per

soccorrere gli attaccati dal morbo, e fra

le altre cose vi si dice come abbia prov-
veduto a diaiinuire il numero delle

processioni, le quali lungi dall' essere

stimolate dal governo, erano impedite

con quell;; maggiore efficacia.che e pos-

sibile in un popolo che teme meno

dall' unirsi in processione per pregare,

di quello che sped dall' unirsi nei tea-

tri per sollazzarsi.

Alcune notti fa si presentarono i bir-

fi al quartiere del battaglione Caccia-

fori, ed impriyionarono quattro sotto-

uficiali e quattro eomuni trasportan-

doli nel carcere politico di S. Michelc.

Qualche tempo prima vi erano stati

condotti altri due sotto-ujfiziali.

Egli e vero che nel battaglione Cac-

ciatori furono arrestati alcuni militari:

ma e falso che fossero arrestati dai bir-

ri, falso che fossero quattro sotlo um-

ziali, falso che fossero portati nel car-

cere politico di S. Michele. Un sol ca-

porale con nove eomuni furono messi

agli arresti daH'aulorita militare, e se^

condo la disciplina militare.

DALLE UO.UAGME 18 Settembre.

Dopo avere il corrispondente narrato

alcuni ladronecci fatti , e certe taglie

imposts da certi masnadieri conchiude:

che il governo se ne sta colle mani alia

cintola , e, lascia fare a questi ladri di

campagna.
Delle tre taglie imposte la sola di

Mons. Ginnasi d'lmola e vera : le altre

due per lo meno non sono conosciute

in Koma da veruno. Del reslo il go-

verno ha dalo ordini all' autorita, spe-

dite milizie, promessi premii grand! ,

presi i concerli colle guarnigioni au-

striache per distruggere la banda che

infestaquellecampagne. II facile gettar-

si in sul Toscano ha impedito finera il

poterli stringere e arrestar tutti.Ma an-

che quest'ultimo rifugio e stalo lor tol-

to per la cooperazione cominciata delle

fdrze toscane, e si spera che in breve

sara quella provincia libera d' ogni ti-

raore.
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ROMA 22 Settembre.

Questa corrispondenza ripete 1' accu-

sa che il governo Pontificio non concor-

resse alia festa celebrata dai francesi in

Boma per la vittoria degli alleati, e nel

periodo seguente chiama in colpa le au-

torita governative e municipal! di esse-

re intervenute al canto del Te Deum
fattosi in Civitavecchia il giorno 1 9 ,

perche cosi non manlennero la ueutra-

lita degli Stati Pontificii. Quesla con-

traddizione e troppo ridicola
,
ne sa-

rebbe da credere se non si leggesse nel

num. 227 del giornale. La corrispon-

denza finisce col parlare degli arrola-

menti per la legione anglo-italiana im-

pediti dal governo colle stesse parole

presso a poco del Times, che noi ab-

biamo teste solennemente smentite.

ROMA 29 Settembre.

Il concistoro che doveva aver luogo il

27 fu tenuto invece ieri PUBLICAMEN >

TE . . . In questo concistoro e stato pit-

blicato il concordato conchiuso fra la

S. Sede e la Corte Austriaca.

In questo concistoro SECRETO non e

stato publicato il concordato conchiuso

fra la S. Sede colla Corte Austriaca
,

perche sebbene sia esso sottoscritto e

ratificalo, i protocolli pero lion sono an-

cora giunti a Roma.

Vi rammentate il recentissimo rinno-

vato divieto di esportare il grano alV<e-

stero ... Or bene posso assicurarvi che

e stato accordato un permesso partico-

lare per imbarcare in Ancona mille

rubbia di grano.
Nessun permesso e stato finora con-

ceduto di trasportar grano al di fuori

dello Stato ne dal porto di Ancona
,
ne

da altro silo qualsivoglia.

Altra miseria e la moneta di rame...

Quello che e peggio sembra che il pro-

getto del Ministro delle ftnanze di riti -

rare il rame, e depositarlo al banco di

S. Spirito emettendo tante fedi di depo-

sito non possa efjfettuarsi, dacche Mons.

Vitelleschi, commendatore di S. Spirito

si rifiuta di ricevere il deposito. . . per-

che la moneta di rame non eguaglia

realmente il valors nominale.

II disegno del Ministro delle Finanze

e tanto lungi dal non potersi attuare,

che fra breve sara posto in opera : e la

ragione voluta porre in bocca di Mons.

Yitelleschi non mostra altro che 1'igno-

ranzadelcorrispondente, chenon sa che

51 deposito si rende tal quale a chi lo

fece, valga poi quello che puo valere.

Larecca pontificia conia oro ed ar-

gento pel Ministero delle Finanze . . .

Pero quelia moneta e devoluta intera-

mente alla]Corte Papale, ai Cardinali

ed ai prelati; per gli altri creditori non

v'e che questa moneta di rame.

La zecca conia presentemente per la

Banca e non pel Ministero. II Ministero

delle Finanze paga tutli del paro i cre-

ditori con ugual ragione,ridonando cioe

le monete che riceve dagl' inlroiti or-

dinarii dello Stato. II rame non entra in

questi pagamenti che in una qualche

porzione.

Da questo saggio, che avremmo potuto rendere molto piu vistoso,

ogni lettore di buona fede puo intendere qual fine si abbiano questi

corrispondenti allora quando non iscrivono altro che puree balzane

menzogne. Quanto ai giornali che Je stampano e da fare diverso giu-

dizio. In Londra 1' avversione a Roma Cattolica, e la cecita dell' opi-

nione prevalente in sul momento, esige dal Times il sacrificio della
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yerita e della giustizia per contentare il pubblico. A Torino le ire

dei libertini contro il Pontefice Romano, e i desiderii di sovvertire

gli altri Stati dell' Italia consigliano 1' esministro di far correre nel

suo giornale ogni sorta di calunnie, purche si riesca ad uccellare

sempre piu nuovi gonzi. A Milano la lontananza forse, forse la fidu-

cia d' un uomo creduto informato ed onesto, e forse anco lo stordi-

mento di tante grida che rintronano le orecchie contro il governo
Pontificio, non ban falto considerare abbastanza quanto degradavasi
la Gazzetta a lasciarsi cosi trarre in inganno ,

e farsi eco involonta-

ria di passion! odiate, ed odiose. Comeche vada la faccenda, puo un
leltore di buona fede credere omai piu a tali corrispondenze?

TOSCAXA. (Nostra corrispondcnza] 1. Colera in Firenze. 2. La scuola Sanese

di pittura. 3. Due lavori topografici. 4. Nuova serie dell'archivio sto-

rico italiano. b. II Ministro piemontese lascia Firenze. 6. 11 processo

del Martinati e de' suoi complici.

1. 11 colera riaffacciatosi quest' anno in Toscana al cadere del mese

di Aprile, vi ha persistito con maggiore estensione di durata e di

spazio che forse in altri Slati d' Italia
,

fino all' incominciare del

mese di Ottobre. Quasi ogni citta, ogni castello, ogni borgata, e fino

le aperte campagne e le alte e ventilate giogaie degli appennini, fu-

ron dal micidiale morbo desolate. Vuolsi che circa a 23 mila, sia il

numero dei morti di colera nel periodo dei cinque mesi. Fra le citta

Siena sola ha avuto il singolarprivilegio di restarne totalmente ille-

sa, ed e percio che gran numero di forestieri fin dai primi dell' esta-

te ivi si ricovrarono e i pubblici alberghi e gli ameni casini delle sue

suburbane campagne rigurgitavano di persone da ogni dove con-

corse. Ad Arezzo invece per tre volte incrudeli a diverse riprese

il flagello, mietendo vittime in ogni classe di cittadini, e togliendo

di vita i medici fra i primi. A Pisa, ove in principio quasi non era

comparso, infien in sull' ultimo; ed entro di subito nel palazzo rea-

le, ov' all' eccezione del granduca, trovasi riunita tutta la Heal Fa-

miglia in un colle LL. AA, il Conte e la Contessa di Trapanr. La

Maggiordoma di questa Princlpessa fu tra le prime vittime. A Li-

vorno infurio il male nei suoi primordi, ma decrescendo poi sul ca-

dere del Luglio gradatamenle, e riducendosi infine a miti propor-
tion! si spense del tutto. Per altro, a differenza dell' anno decorso,
sia per essersi ormai le menti assuefatte all' idea del pericolo, sia

che abbia risparmiato timore la piu lunga e meno intensa durata

della epidemia, non fuvvi in quella popolosa e affaccendata citta

emigrazione di negozianti ,
o cessazione di traffichi

5
ma piuttosto



238 CRONACA

doglianze che a danno del commercio si esagerassero al di fuori le no-

tizie delta pubblica salute pericolante. A Lucca al contrario visitata

per la pritna volta questo mese d' Agosto dal flagello, lo spavento fu

generale : si chiuser le botteghe, furon deserte le strade, fuggirono i

cittadini alle campagne Se non che 1'Arcivescovo ed il clero lucchese e

la compagnia delta della Carita diedero in mezzo allo sconforto del

pubblico bellissimi esempi di annegazione cristiana di se medesimi

in aiuto dei prossimi. Di Firenze poi^ ove il colera cominciato alia

raeta del mese di Giugno non si e spento che coi primi d\ dell' Otto-

bre, molte ed onorevoli cose vi sarebbero da raccontare. Per segna-
lato favore della Divina Provvidenza, la citta capitale seppe conser-

varsi immune da ogni terrore nei lunghi tre mesi e mezzo delT im-

perversare del morbo. Non fuvvi ne emigrazione ne scoraggiamento
in alcuno; ma si fecero bens\ continue preghiere pubbliche, e tridui

divoti, e procession! di sacre immagini con segni di pieta sincera e di

profonda divozione del popolo. La sera a ogni angolo di strada

s' illuminavano I tabernacoli, e cori di giovani cantavano le laudi a

voce alta in mezzo al concorso di u-na folia tacita e reverente che

stava con raccoglimento ad udirli. In mezzo a queste sventure, il

Granduca Leopoldo ha porto la piu generosa assistenza ai suoi sud-

diti, e prodigo del denaro e della persona, ha piu volte visitato i

colerosi negli spedali, gli ha soccorsi con larghe elemosine, confor-

tali con amorevoli parole, raceomandati alle cure degl' inservienti e

dei medici, ed ha perfino fatto parte ai convalescenti- dei vini della

sua real mensa. Fin che il male e durato, 1' augusto Sovrano non si

e mai discostato nemmeno un giorno dal la sua citla capitale. Ne e

da lacere della Venerabile Gonfraternita della Misericordia, antica e

memorabile istiUuione di Firenze, che> in tutte le eta quando si e

trattato di sventure pubbliche hasaputo mostrare ove giunga lo spirito

della carita veramenie cristiana. Essa durante 1' invasione del colera,

sotto la sferza del cocenle sole dei mesi di Luglio e d' Agosto e stata

in continue molo a servigio dei poveri, salendo le luride scale delle

case Joro per torsi suite braccia a un terzo o quarto piano il malato,

e pietosamente adagiato sulla lettiga porlarlo sulle spalle dei fratelli

agli spedali. E sotto quelle vesti di tela nera col viso nascosto dalla

bufFa, erano delicati giovani di nobili famiglie, ecclesiastici costiluilt

in dignita, onorati negozianti e non meno uomini della infima classe

del popolo che lasciavano il martello e 1' incudine per accorrere sen-

za vanita e senza ostentazione all' ufficio pietoso. Ed il publico ne

resto edificato per modo, che tutli per le strade spontanei levavansi

il cappello al frequenle apparire dei cataletti della misericordia, ed

il comando mililare ordino che ad essa i soldati rendessero gli onori
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mililari come al loro generale. Ma cio che piu mostra il frutto degli

esempii generosi, si e che in questa cireostanza fu incredibile il nu-

mero del nuovi fralelli che ascrivevansi alia compagnia ,
e che per

lo zelo di prestar 1'opera loro attendevano in folia avanti alia porta

di essa di giorno e di nolle che le chiamale Ar

enissero, e facevano a

gara per esser dai Capi prescelli alia gila. Per maggiormenle in-

fervorare lo zelo dei fralelli, fudai magtslrali della compagnia decre-

talo, chs coloro che avessero porlalo cenlo malali di colera, avrebbe-

ro avulo in premio una medaglia d'argenlo 5
ma essi unanimemenle

risposero che siccome non allendevano a premio alcuno delle opere
loro in quesla vila

,
cosl pregavano r.he la spesa di quesla medaglia

fosse invece erogala a pro dei poveri orfani. Cessalo il flagello i fra-

telli della misericordia si separarono in silenzio, ne dei merili indi-

vidual! di veruno, nulla si e sapulo, ne i nomi loro sonoslali divul-

gali, ma solamenle e cresciula nella venerazione del popolo la socie-

ta cui ciascuno dissi appartiene. In generale in lullaToscanail cle-

ro si e segnalalo per lo zelo con cui ha esercilalo il proprio ufiicio

ovunque si e manifeslalo il morbo, e il lanlo benemerilo ordine dei

PP. Cappuccini scello al servigio spirituale degT infermi negli spe-

dali, v'e accorso con lale un ardore di carila da riuscire di grande
edificazione a lulli. II colera ha indislinlamenle rapilo da ogni clas-

e della sociela il suo Irislo Iribulo, e si hanno da deplorare le pir-

dile di uomini illuslri nelle lellere, e nelle arli. Fra quesli e da no-

tare i I prof. Giuseppe Arcangeli segrelario dell' AccademiadellaGru-

sca, lelleralo escrillore di vaglia, e lodalo Iradullore degl' Inni di

Callimaco
;
come allresi il giovane scullore Pielro Freccia allievo del-

1' insigne Barlolini, e Giuseppe Bezzuoli maeslro di pitlura nell' Ac-

cademia Fiorenlina, arlisla celebrato per la profonda cognizione del

disegno, per la molla vivacila del colorilo. e per la coslanle imilazione

del bello di nalura L'ullimo quadro di lui Evasedottadalserpentefr-

gurava in quesl'anno all' esposizione di Parigi nel recinlo consacralo

alia moslra delle arli belle.

2. La morle di queslo insigne pillorp, va forse a recare una variazio-

ne imporlanle nellascuola fiorenlina
; giacche conlro i principii edil

guslo di che era in arle maeslro e soslenilore il Bezzuoli, va elevan-

dosi una valorosa schiera di giovani pillori uscili in gran parle dalla

scuola sanese, che inlende alia reslaurazione del purismo degli anli-

chi maeslri del quallrocenlo. E menlre la imilazione della nalura

considerala perfella nelle leggi ideali dell' eslelica, era il conlinuo

oggello degli sludii del primo ;
inlendono i secondi alia imilazione

pura dei model li che la nalura offre, senza perfezionamenli atlinli

dall'immaginazione degli uomini. E quesla, che secondo alcuni e
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provvida restaurazione dei sani principii dell'arle, e secondo altri,

un voler ricacciare 1' arte omai adulta all'infanzia. Egli e pero da di-

re che se un tal rinnovamento tende a spogliar 1' arte di quell' ina-

pronta pagana che le impressero nei secoli andati e i corrotti tempi
e le indisciplinate fantasie dei pittori, e a ricondurla a quel sobrio e

casto concetto cristiano che animava i dipinti dell' Angelico e di Pie-

tro Perugino, niuno sara che non faccia plauso agli sforzi della scuo-

la sanese.

3. Di due egregi lavori di topografia in rilievo prossimi a compiersi

in Firenze e d'uopo far parola ai lettori. II primo concerne 1'isola

d' Elba riprodotta in intiero con somma accuratezza dal Cav. Miran-

doli ispettore del corpo degl' ingegneri militari. L'altro e la topogra-
fia in rilievo di tutta la Toscana da uno a 400 mila in rapporto col ve-

ro, lavoro del Professore Pompeo De Cuppis. Ambedue questi mo-
delli pregiabili per la precisione matematica con cui sono condotti,

ban peroggetto di far presente all'occhio dello spettatore moltome-

glio che una carta geografica, lo elevarsi delle montagne, la discesa

delle valli, lo svariato corso dei fiumi e dei torrenti, la sinuosita delle

spiagge mariltime, le inclinazioni delle pianure, tulta insomnia la

configurazione geodesica di ambedue le regioni. E senza dubbio oltre

la molta soddisfazione di chi accuratamente si faccia ad esaminarli,

possonsi ritrarre da tali lavori grandi vautaggi per la costruzione di

pubbliche opere, come strade ferrate, ponti, acquedotti ecc. 11 Prof.

De Cuppis e uomo gia noto per la sua Selenngrafia o Atlanle delle re-

gioni lunari inedito ancora, ma da esso offerto al patrocinio del Gran-

duca di Toscana e dell' Arciduca Principe Ereditario, che hanno di-

mostrato di avere in molto pregio un' opera tale che onora le scienze

matematiche in Italia.

4. E stata teste riassunta in Firenze per cura di Giovan Pietro Vieus-

seux la pubblicazione di una Rivista periodica che ha per titolo Nuo-

va Serie dell' Archivio Storico Italiano. E nolo che dal 1825 al 1830,

era il Gabinelto di Vieusseux in Firenze un centre di studii storici,

politici e letterarii. Vi si pubblicava il giornale famoso VAntologia, di

cui diversi letterati italiani erano i compilatori. Pietro (iiordani
,

il

Colletta, il Poggi, il Leopardi, il Montani, il Capponi e varii altri era-

no i socii di questa libera accademia, che fin! come ognun sa, col de-

stare le giuste upprensioni del governo che fe cessare la pubblicazione

dell'antologia. Indi in poi sottentro a questa la prima Serie dell' Ar-

chivio storico italiano, semplice raccolta di documenti inediti di cose

patrie o di cronache, materiale assai opportune a chi volesse in av-

venire dedicarsi a far opera di forli studii sopra le vicende storiche

d' Italia. Compiutasi quella prima serie, la seconda che viene oggidi
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alia luce ritra& della natura dell'una e dell'altra delle due cessate pub- /

blicazioni , giacche oltre la continuazione del material! istorici ossia

di pregevoli document! nuovamente sottratti alia polvere dei privati

e pubblici archivii, contiene dei lavori speciali sopra la istoria poli-

tica e letteraria d' Italia
,
delle riviste dei libri che escono in luce, e

degli articoli di critica sopra opere gia pubblicate da gran tempo.
Ad essa dan mano varii uomini di lettere non meno di Toscana che

del resto d' Italia, e in ispecie della Lombardia e del Piemonte.

5. Nel mese di Settembre ebbe luogo la interruzione delle relazioni

diplomatiche fra il Piemonte e la Toscana. II ministro piemontese in

Firenze Marchese Francesco Sauli Senatore del Regno , dopo il rifiu-

to fatlo dal Granduca che fosse presentato alia Corte il giovane con-

te Antonio Casati novellamente addetto alia Legazione sarda in To-

scana, e figlio al conte Gabrio Casati emigrate lombardo e gia podesta
di Milano, calo d'improvviso le armi e lascio Firenze con tutta la Le-

gazione. Sicrede generalmente che laFrancia siasi offerta come me-
diatrice per appianare questa differenza.

6. Si e dibattuto parimente nel mese di Settembre il processo poli-

tico Martinati e complici avanti la Corte Regia di Firenze, Presidente

il Cav. Niccolo Nervini. Era Antonio Martinati vicentino precettore in

casa il Conte Trissino parimente di Vicenza
,
ma che dimorava in Fi~

renze. Giovane il Martinati di civili maniere e di una qualche coltura

d'ingegno erasi legato alia setta democratica mazziniana, ed era stato

eletto dal Comitato di essa setta residente in Roma
,
e presedulo da

un tale sotto flnto nome di Marco, come agente principale della fazio-

ne in Toscana. Ivi col sistema delle centurie e decurie come quelle
della Propagazione della Fede, dovevasi ccslituire una societa segreta

atnliata a quella di Roma e dal comitalo romano dipendente. Si die

ogni premura il Martinati per allacciare della gioventa in questa so-

cieta democratica, e per mezzo di lettere scritte in cifra e di segretL

messaggi avea raccolto dei complici in Siena, in Livorno, ma piu che

altrove negliumili villaggi della provincia sanesec Deboli pero erano

i mezzi, fiaeco il concorso, discorde 1' opera dei settarii in Toscana.

La polizia venuta in sospelto opero una perquisizione improvvisa in

casa di costui di notie tempo ,
e sdquestratagli gran quantita di carte

e document! in cifra lo tradusse alle carceri. E resultato dal processo

(che il governo ha lasciato pubblicare) che uno di questi important!
documenti scritto in cifra misteriosa e vergato sopra un sottilissimo

foglio velino
, nel sequestro che ne fu fatto, presentato dal Delegate

di polizia al Martinati perche ne desse oonto, fu da esso rapidamente
ridotto a una piccola palla stropicciandoselo fra le mani e inghiottito.

Vuolsi che in quello scritto fosser segreti d'alto rilievo
; egli inlerro-

Serie]I,vol.XII. 16
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gatone dal giudici, rispose niuna importanza aver quella carta, salvo

che in essa leggevasi il nome di un amico infelice che con questo

stratagemma egli intese a salvare. Ghe del resto nei dibatlimenti del

processo, nulla egli ha impugnato, anzi vantavasi con sfrontatezza di

appartenere alia fazionre democratica, e senza tema palesava i rei in-

tendimenti di quella di preparare la riscossa del la democrazia
,

e la

sovranita popolare come opere di vero amor di patria e d' Italia. Fu

condannato, oltreaidue anni di sofferta prigionia, a mesV90 di erga-

stolo
; gli altri compile! , persone tutte del volgo e di recenteaccolte

nella congrega ,
cbi a 56 mesi chi a 40. Era fra di essi ibtappezziere

Francesco Peruzzi imputato del tentativo d' assassinio commesso nel

Novembre 1852 conlro la persona del Presidente del Consiglio dei Mi-

nistri Cav.-Baldasseroni. Venne costui sotto flnto nome arrestato a Ge-

nowa, e restituito ultimamente dal governo Sardo in forza del vigenle

trattato d'estradizione. 'All'epoca in che eglicommise il delitto non

era per anche pubblicato il nuovo Codice Penale Toscano, e la petri

di morte era abolita.

'II.

COSE STRANIERE.

SPAGNA e PORTOGALLO. 1. Nuovo decreto intorno alia nomina di alcune dignita

della Corte di Spagtta 2. Avvenimento al trono di D. 'Pietro V Re di Por-

togallo.

1. Del le cose spagnuole poco o nulla di nuovo. Continua il colera,

continuano le bande degl' insorti, le quali nelle loro scaramucce al-

ternano le piccole vittorie colle piccole seonfitte, continua intine la

vendita de'beni ecclesiastic'! col la natural seguenza di gran cordoglio

de' cattolici e di trionfo de' libertini. Varie altre notizie si stampano

ogni d\ ne'fogli, ma esse sono di minor rilevanzase ne eccettui la no-

vella sempre piu probabile, sebben non ancor certa, dell'alleanza di

quel regno eolla Francia e Tfnghilterra e da ultimo la leggeche mo-

dera 1'elezione di alcune Uignita di corte. Questa legge toglie alia Re-

gina la facolta di scegliersi a talento il Maggiordomo, I'lntendente ge-

nerale e la Cameriera maggiore, e quindi la numerosa famiglia degli

omciali subalterni a questi impieghi. D'or innanzi adunque apparterra

al coKhsiglio de' ministri la sceKa de' tre dignitarii (che la Regina do-

vra approvare) e a questi la scelta delle dignita inferior'!, ciascuno

nel la sua categoria. Se non fosse troppo lunga, meriterebbe di esser

<jui riprodotta la Relazione de'motivi; da cui i Ministri si dissero in-
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dotti a proporre una tal riforma. Un brevissimo sunto bastera a dar-

ne una qualche idea. Cominciano i Ministri coll' annunziare alia Re-

gina che la sua casa non pu6 essere comparata a quella d'una fami-

glia parttcolare: che gli alti impieghi della servidumbre di corte ban-

no sempre esercitato una influenza che or i Ministri vogliono cresce-

re, per crescere insieme il presligio della Regina la quale e quasi

1' oggetto di un culto di adorazione per il popolo Ma il carattere

de'governi costituzionali e fondato sopra un principio di difiidenza tra

il popolo e il piu alto potere dello Stato. Tal. principio vuolsi distrug-

gere, identificando quegli impiegati colla politica del paese. Ecco,

Madama, perche i vostri ministri pagatori de'loro atti a Dio, alia na-

zione e alia M. V. devono ,
come fanno per le cariche elevate della

Monarchia, proporvi coloro che hanno debito di vegliare al prezioso

deposito della persona di \\ M. e della sua augusta famiglia: giacche

cio che vi riguar.da comprende gl'interessi di 15 miUioni di spagnuoli. . .

Nei cambiamenti naturali, necessarii e convenient! a certi riguardi

che possono succedere nella politica generate del paese non convie-

ne che i capi della casa di V. M. si separino da gli interessi universa-

li... in una paroia, identificando piu che per 1'addietro questi official!

con V. M. e col suo governo, gli afftri pubblici si risolveranno con

piu fiducia e tranquillita . Dopo queste premesse enlra la Relazione

ad annoverare le doli di che debbono essere forniti i suddetli alti uf-

ficiali per conchiudere modestamente che essendo esse molte e su-

blimi e percio difficili a trovare da chi e meno esperto, i Minislri ac-

coriissimi come sono si sobbarcano per amore della Regina all'inca-

rico di rinvenirli. See vero quello che ne scrissero alcune corrispon-

denze e segnatamente V Ind. Beige la Regina si ricuso in sulle prime
di firmare un tal decreto che la spodestava di un'autorita tanto ge-

losae importante. Ma infine dovette cedere alle violente esigenze del

suo gabinettoe la volula legge oltenne la real firma il 15 Settembre.

Alcuni giorni dopo la Regina aborU, non senza sospetto che una tal

disgrazia fossele accaduta per il dispiacere di quella legge. II Leonespa-
nol annunzio tosto con troppa sicurta e die come certo il sospetto fa-

cendovi attorno qualche commento poco rispettoso al governo : il

che valse la querela del fisco, e il carcere al direttore del foglio e pro-
babilmenle gli verra ancora una condanna,

2. Colmo di grandi speranze e di esultanza fu per la nazione lusita-

na il 16 Settembre, nel quale il Re D. Pedro - V usciva di.minore e

afferrava le redini delio Stato. Egli nacque quinto figliuolo di Donna
Maria II il 16 Sett. 1837: eredilo il trono alia morte di sua madre il

15 Nov. 1853 restando pero fino al compimento della minorita sotto

la tutela del padre. E cugino dell' Imp. Napoleone 111, nipote del
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principe Alberto d'Inghilterra e pronipote del Rede'Belgi. Nel gior-

no adunque sopraddetto v'ebbe solenne adunanza delle Cortes e ad

esse il Re Ferdinando padre del giovin Sovrano presento il figlio gia

inaturo al regno esponendo nello stesso tempo la buona indole di lui,

e quanto la nazione ne dovesse attendere di bene. Tocco pure, ma
perle general!, dell'operato da sedurante lasua reggenzae della sol-

lecitudine soprattutto con che veglio a mantenere i diritti e le gua-

rentigie del popolo portoghese. Fin\ col render grazie all' una e al-

1'altra Camera, agli ufficiali di tutte !e classi dello Stato e a'ciltadini

d' ogni condizione per le prove d' affetto che gli avevano in ogni tem-

po tributate. Allora il giovin Re di Portogallo si levo alia sua volta

dopo prestato il giuramento alia costituzione e lodandosi dapprima
di esser capo di cosi nobil nazione, ringrazio de'benefizii fatti a se e al

paese 1'augusto suo padre, promise di mantenere le liberta porto-

ghesi e invoco il concorso delle Camere per radempimento della dif-

fieil carriera che era sul cominciare.

Succedette quindi un triduo di feste nobili e popolari : ma cio che

piu monta si e che il glorioso avvenimento fu pur solennizzato con

parecchie opere di pubblico e durevol vantaggio, tra le quali voglion-

si accennare le seguenti. In Lisbona si apri un tronco di strada fer-

rata fin a Corregado ,
istituissi per cura del municipio un monte di

pieta ,
si fondarono dalle Dame dell'altaSocieta con alia testa la Du-

chessadiBraganza due asili d'infanzia e fu ampliato il ricovero degl'in-

digenti. II municipio di Oporto inauguro Tilluminazione a gaz-, e Tas-

sociazione commerciale della stessa citta stabili un monte di pieta

e una cassa di soccorso pe'negozianti onorevoli edisgraziati. A Coim-

bra venne aperto un asilo di mendicita e a Villa Reale una casa per
]e povere partorienti. Di piu in ogni luogo si distribuirono a'poveri

abbondanti sussidii.

BAVIERA (Nostra corrisp.). \. Apertura del Parlamento 2. Pia associazione

3. Restauro d' un monumento dedicate alia Vergine 4. Festa sacerdotale.

1. Molti giornali che hanno annunziato la solenne apertura del

Parlamento bavarese pel settimo sessennio, avvenuta li 15 Sett, non

fecero menzione di una particolarita che merita di esser conosciuta ed

imitata da qualunque governo rappresentativo. La Baviera fedele alle

sue religiose ed antiche tradizioni costumo mai sempre d'implorare

il soccorso di Colui
,
che e pei Re e pei popoli Tunica sorgente di

ogni bene, prima che i suoi novel li rappresentanti diano principio alle

discussioni parlamentarie. Adunque la Maestd del Re Massimiliano II
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giusta la pieta de
j

suoi augusti antenati invito per tale effetto 1'au-

torita ecclesiastica ad intimare pubbliche preghiere nelle chiese par-

rocchiali della citta di Monaco, ed egli medesimo nel predetto gior-

no si reco con gran .pompa alia chiesa di S. Michele, stata gia de'

PP. Gesuiti e dove un tempo era il focolare che mantenne calda e

viva nel petto de' Bavaresi la fede, allorquando la eresia ammorba-

va del suo pestifero veleno quasi tutta la Germania. Nella suddetta

chiesa, previo il canto delPinno Veni Creator, fu pontificata la mes-

sa votiva dello Spirito Santo alia quale assistevano insieme col Re i

RR. Principi fratelli Luitpoldo ed Adalberto, il Ministero di Stato, i

Pari del regno, i Deputali al Parlamento, e tutte le altre autorita ci~

vili, militari, e di corte. In quel consolante spettacolo una sola cir-

costanza diminuiva la gioia de'cuori, ed era il vedere che non tutti

gl' intervenuli alia sacra funzione apparlenevano alia pristina fede

professata con si eroica costanza dalla cattolica Baviera. Alcune ore

dopo, il Re celebro nella magnifica sala del trono nel suo palazzo I'a-

pertura del Parlamento.

2. Altro titolo di elogio dovuto alia cristiana pieta del Re Massimi-

liano si e 1'aver accettato assai di buon grado 1'ufficio di protettore

della pia Unions de' cittadini monacesi recentemente istituita, sotto

I'invocazione della Madonna Patrona della Baviera. Non sara inop-

portuno il narrare Torigine di questa nuova re'ligiosa congregazione.

Nel mezzo di una piazza centrale di Monaco ergesi una colonna sor-

montata dalla statua di Maria SSma con in braccio il suo divin Fi-

gliuolo benedicente la citta. L'EIetlore Massimiliano Duca di Baviera,

che tanto servigio presto alia Chiesa nella famosa guerra de'trent'an-

ni, dedico alia B. Vergine tal monumento nell'anno 1638, e la iscri-

zione incisa nella base ne ricorda il motive Rex, Rer/num, Regimen,

Regio, Religio restaurata sunt sub Tuo Praesidio. Questa colonna

divenne di poi pei monacesi come il luogo di propiziazione in ogni
calamita e bisogno, intorno alia quale non solo veggonsi tuttogior-

no divoli che vi pregano ginocchioni ;
ma dove altresi nelle pub-

bliche sventure si fanno pubbliche preci e si offrono sacrifici con

istraordinario concorso e fede de' divoti. Or la medesima colonna ha

dato incitamento alia divozione di alcuni monacesi ad aggregarsi in

pio sodalizio, quasiche vogliano a piedi della medesima, siccome a pie

del suo trono consecrarsi all'augusta loro Signora. Di tale associazio-

ne adunque il Re Massimiliano si e dichiarato protettore.

3. E qui e da toccare di una festa che teste ebbe luogo presso la

stessa colonna. II tempo ne avea alquanto oscurata la bellezza
,

e la

statua della Vergine, che e di bronzo
,
aveva in gran parte perduto

la sua doratura. Monaco riconosce da Maria tra i molti beneficii
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anche la cessazione del colera, che vi menostrage nell'anno passato.

Alcune pie Dame desiderando che la cilia rendesse alia sua Patrona

anche un attestato durevole della sua gratitudine, feceroappello alia

pieta citladina per unacolletta da impiegarsi nel ristauro della pre-
delta colonna. La sola prima colletta supero un migliaio di fiorint.

Datosl con si buoni auspicii cominciamento all' opera, si trovo entro

la : corona che cinge il capo della S. Regina il venerabile deposito dl

alcune sacre Reliquie che vi sono state quindi riposte edaccresciute,

aggiungendovi quelle de' Principi degli Apostoli Pietro e Paolo. Nel

breve spazio di due mesi fu indorata la statua
,
furono lustrati i

marrai, e ripuliti i bronzi. La mentovata pia Unione prese la dire-

zione della festa, con cui doveva metlersi novellamente alia pubbli-
ca vista il sacro monumento. Ne fu stabilito il 28 Agosto, anniversa^

rio del giorno in cui 1' anno scorso si fecero a pie della colonna so-

lenni preghiere per la cessazione del colera. La piazza e le vicine

slrade erano addobbate a festa. Molte pie associazionl e confraternite

mossero processional menle dallavicina chiesa parrocchiale diS. Pie-

tro, seguite da Mons. Arcivescovo co' suoi Canonici, da alcuni Mini-

stri e Consiglieri di Stato e da allri ragguardevoli personaggi. 11 R.

Parroco della delta chiesa canto solennemente la S. Messa sull
j
altare

innalzato dirimpetla alia colonna; ed il concorso del la popolazione

fu lale e tanlo, che sarebbe difficile il dime precisamenle il numero,
il quale superava di cerlo i 20, 000. Al veder tanle migliaia di per

sone a lestaa testa ragunate e compresse in quel luogo, sembrava che

la piazza, e le adiacenli vie fossero divenule uu lempio in cui la di-

vozione de' fedeli ben. meritava dl avere per tello il cielo. Si prov-

yide inollre che di tanta pieta cogliessero frutlo ancora i poverelli:

e percio venne stability che le offerle le quali si farebbero in ele-

mosina pel S. Sacrifieio da celebrarsi in lal circostariza- cedessero

csclusivamenle a loro vantaggio. Esito di siffatta proposla fu la som-

ma di fiorini ^57 e 45 caranlani (303 sc. rom, e bai. 10) che furono

tutti erogali a beneficio de' poveri, versandone 505, car. 10, nel la

cassa del Consiglio Comunale di pubblica Beneficenza, e gli allri 252

car. 35 nelle mani dellaConferenza di S. Vincenzo de'Paoli. Di quesla

solennita parlando un oltimo giornale cailolico non si conlenne dal

prorompere ne'seguenti termini di esullanza. S^, ciaseuno deve ral-

legrarsi che si abbianoavulo in cosi generosa considerazione i pove-

relli ! Oh quella festa fu un novel lo trionfo delld nostra S. Fede !

Un novello attestalo, che la maggioranza esuberante de' monacesi

ne si schifa ne si vergogna di professarla ! Un segno evidenle, che

noi siamo ancor nelle mani dell'onnipossente Iddio a dispetto delle

rie tendenze de'nostri tempi .
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4. A queste novelle vuolsi aggiungere un cenno di un' altra festa

non meno ^dificante e degna d' hnitazione, che >noi chiameremo una

festa sacerdotale, celebratasi agli 11 di questo mese in un villaggio

appellate Dorfen. A'21 di Agosto nell'anno 1830furono ordinati preti

dal defonto Arcivescovo dPMonaco 60 alunni del -Seminario di Fri-

singa, i quali farono quindi spediti all'esercizio del loroS. ministero

non solo per 1' Arcidiocesi di Monaco ma eziandio per altri luoghi.

Uno fra essi, il parrooo di Dorfen, fece un dolce invito a
J

suoi anti

chi compagni ,
molti de' quali non si eran piu veduti da 20 anni in

qua, di recarsi presso di lui per celebrare nella sua chiesa il cos\ detto

giubileo del loro saeerdozio. cioe un ringraziamento pel 25mo. anni-

versario della loro ordinazione. Da diversi luoghi vi convennero 18 ec-

clesiastici, e la popolazione !i accolse con segni di non ordinaria gioia 5

avendo sollevato archi di trionfo e disposto ghirlande di verdura

lungo la via. E quando erano per recarsi alia chiesa per celebrarvi

la solenne Messa eucarislica, la gente faceasi loro incontro con palme
e fiori alternando i suoi viva col suono de'sacri bronzi. Nel seguente

giorno i medesimi ecclesiastic'! vo Hero celebrare una messa di requie

pel defonto Arcivescovo che impose loro le mani e per 17 de' loro

colleghi gia passati alia eternita. Noi crediamo che usi siffatti utilis-

simi tornino a maniener vivo lo spirito ecclesiastico nel clero
,
e il

fraterno affetto che debbono sentire i sacerdoti pe' loro compagni.
Ad ottenere tin tale scopo e rivolto princ'rpalmente lo zelo de' Ve-

scovi di Baviera, i quali percio vanno introducendo nelle loro diocesi

la pratica degli esercizii spiritual! pel clero. II pio ritiro ebbe luogo
nelle diocesi di Spira e di Ratisbona, dove proposero le medilazioni

i PP. Gesuiti in diverse riprese, ossieno mute, ed in quella di^Passa-

via, dove lo stesso Monsig. Vescovo voile aggiungere il suono della

parola allo slimolo continue de' suoi santi esempii.

AMERICA \ . Nuova .perfidia de' Know-Nothings in Louisville 2. Fuga del

Gen Santa-Anna Dittatore del Messico 3. Mutazione del presidente della

Repubblica di Bolivia.

1. Nel Vol. VIII della II serie a pag. 338 parlammo del nuovo par-
tite o setta che si voglia appellata de' Know-Nothings, la quale mi-

naccia gravemente le cose cattoliche.deH'Americanegli Stati federati.

Quasi ogni d\ leggonsi pe' giornali tali prove di sua baldanza e per-
fidia che parrebbero incredibili nella terra di liberta de'culti, se non
si sapesse oggimai che ove phi abbonda la liberta de'falsi culti, ivi il

cattolico e piu osteggiato. Passando sotto silenzio mille altre bruta-
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lita del la setta non possiam tacere di una pia recente accaduta in

Louisville il 6 Ag. in occasione del la scelta di alcune autorita rauni-

cipali. Yolevano i Knoiv-Nothings la nomina di qualche loro candi-

date: e tanto piu la volevano perche ultimamente avean ricevuto una
disdetta nel Massachusetts e nella Virginia; il che scemava la terribi-

li.ta dl lor potenza, fino a far dire a qualche giornale che il rio par-
tito era prossimo alia ruina. Si proposero adunque di spuntarla a

qualsiasi costo, eziandio coll'apertaviolenza. Dopoaver fatto correre

ne' giorni precedent! gran copia di scritti velenosissimi contro i cat-

tolici, venuto il d\ delle elezioni vi si recarono armali e disposti alia

lotta : s' impadronirono in sulle prime delle schede
, respingendo

con violenza quanti sembravano contrarii a' lor candidati. Del che

irritati molti elettori levaron alto le grida, minacciarono, e si scalda-

rono i sangui: detto, fatto: si venne alle mani e un' orribil mischia

lascio sul campo qualche decina di morti
,

oltre a buon numero di

feriti e malconci : parecchie case vennero assalite, derubate e incen-

diate e poco manco che il furore non .giugnesse a porlar le fiaccole

dell'incendio nella stessa Cattedrale. Esaminato poscia il fatto si trovo

che i danneggiati nella vita e nelle sostanze eran quasi tutti paciftcl

cattolici, e gli omicidi e devastator! appartenevano al partito de' Know-

Nothings. Guai se questa fazione giugnesse una volta al potere !

2. Tra le repubbliehe americane piu turbate e facili a mutar governo
e da noverare quella del Messico, la eui storia da sei lustri in qua

presenta tanti sconvolgimenti quanti non sostennero allri paesi nel

volgere di parecchi secoli. Sotto Iturbido che tolse il norrie di Ago-
stino I, piacque a' messicani di costituire un impero indipendente ,

il quale pero fu di corta durata, poiche in meno d'un anno (dal 19

Mag. 1822 al 19 Marz. 1823) fu convertito in repubblica. Ma questa

vuol essere federale o unitaria ? Ecco il gran punto di discrepanza

che produsse oramai tante rivoluzioni e fece scendere e salire al po-

tere tanti diversi presidenti. Nel 1824 trionfava il sistema della fede-

razione: nel 1837 signoreggiava l'unitario. Indianove anni nel 1846

restituivasi il prime che poscia si spegneva in parte nella rivoluzio-

ne del 1852-53
; poiche i venticinque suoi Stati rimasero secondo

certi riguardi indipendenti, sebben legati in qualche mcdo dal vincolo

federale, eleggendosi i governatori dal la potesta centrale, anziche

da'tnedesimi Stati. Da quell'anno governo la repubblica coll' autorita

di Dittatore il Gen. D. Antonio Lopez di Santa- Anna, uomo in cui per-

sonificavansi >
a cosl dire

,
le piu famose vicende messicane

,
avendo

esso avuto parte a tutte le rivoluzioni del suo paese e gia governa-

tolo sotto le varie forme di repubblica or federale or unitaria. Ol-

tre alia dignita dittatoria conferitagli a tempo indeterminato eragli
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stato concesso anche il potersi eleggere il successore. Non e qiii luo-

go di riferire com' esso dalKanarchia salvasse il suo paese ;
ne la

storia del suo ultimo goyerno si potrebbe tessere in poche pagine.

Ebbe il titolo di Altessa e parve agognare a quello di Maesta Impe-
riale. Fece di molto bene, e molto male non seppe o non pote im-

pedire.

Dopo varie turbolenze scoppiate qua e cola in parecchie province

il partito della rivoluzione crebbe a tal misura che Santa- Anna re-

puto di non poterlo oggimai piu frenare. Percio risolvette di pigliar

la via d'un volontario esiglio. Fe annunziare che ei recherebbesi con

buona mano di milizieagli Stati di Pueblo e di Vera-Cruz sotto colo-

re di sedarvi le popolazioni agitate. Ma un tacito presentimento an-

nunzio toslo che il Dittatore tentava lafuga. Tra via una buona parte

della soldatesca gli si ribello, cotalche a stento pote glugnere ad im-

barcarsi nel porto di Vera-Cruz e di la fuggirsene all' Avana. A' 13

Ag. si seppe la cosa a Messico. I Generali e gli official'! civili s' affret-

tarono di trar fuoriil programma politico della rivoluzione del Gen.

Alvarez conosciuto sotto il nome di piano d'Ayiitla, il quale tracciava

il da seguire in simile contingenza. Si procedette issofatto a creare

una specie di Giunta composta de' delegati di ciascuno stato, la quale

nominasse un Presidente provvisorio. Tocco la Presidenza per sei mesi

al Gen. D. Martin Carrera e il comando supremo delle milizie al

Gen. La Vega.

Benche 1'anarchia non vi durasse piu di un giorno, s'ebbero non-

dimeno a deplorare parecchi eccessi contro le abitazioni di alcuni

parenti del Santa Anna e di qualche onorato citiadino. V'ebbero

nella mischia piu morti e molti feriti. Secondo il piano d' Ayutla il

Presidente provvisorio dee convocare tra due settimane dal suo istal-

lamento un Congresso straordinario che . costituisca la Nazione sotto

forma di repubblica rappresentativa popolare .

3. Anche la Bolivia ha mutato presidente e al Gen. Belzu e succe-

duto il Gen. Cordova. Delta repubblica fu in questi ultimi tempi agi-

tata crudamente da doppia sorgente di sciagure interne ed esterne.

Queste ultime, che eran la guerra intimatale dal Peru, cedeltero al-

cuni mesi addietro insiem colla cadutadelGen.Echenique presidente

della repubblica peruviana. Rimanevan tuttavia le interne le quali

faticavan senza posa il Presidente. Or questi agognando, siccome sem-

bra ,
all' autorita dittatoria

,
convoco il Congresso e mise in giuoco

1'arte gia usata con frutto in Buenos-Ayres dal Gen. Rosas, la minaccia

cioe di spontanea dimissione. Dipinse a neri colori la condizione in-

terna del paese dicendo : dominare in ogni luogo 1'anarchia, soffocar

r egoismo i patrii sentimenti : ogni classe di persone dimentica delle
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ideemorali: pigrizia nella. cullura del terrene: libidine sfrenata dt

pubblici impieghi: le femmine stesse divenute rivoluzionarie; insom-

ma ogni cosa procedere alia dirotla. II congresso non accelto ladi-

missione, ma neppur concedette al Presidente 1' aumento di aulorrta

che esso desiderava. Per la qual cosa vedendo che 11 potere gli dovea

venir meno fra poeo e che dall' altro canto gia traevano innanzi al-

curit antichi aspirant! tra cui il Gen, Santa-Cruz e il Dottor Linares,

penso di far eleggere il Gen. Cordova suo genero probahilmente per

lusingarsi del la speranza di poter un giorno risalire con miglior for-

tuna alia dignita suprema del suo paese.

GUERRA D'ORIENTE. \. Narrazione dell' attacco di Sebastopoli. 2. Valore del

combattenti d'ambe le parti. 3. Eccidio di Sebastopoli. 4.Ultimi fatti.

5. Improbabilita di vicina pace.

1. Speravamo di poter narrare in questo quaderno una breve ma
esatta storia dell' attacco e della caduta di Sebastopoli cavandola da

irrefragabili document! e non dalle semplici asserzioni de' giornalisti

che troppo spesso abusano della facolta d' inventare. De'documenti

official! (per non dire delle migliaia di lettere particolari) ce ne piov-
vero a fusone, dappoiche i General! Pelissier, Niel, Simpson, La Mar-

mora e i capi supremi de' navigli Lyons e Bruat sia ne' loro ordini

del giorno, sia nelle loro relazionia'proprii governi annunziarono la

famosa vittoria con singolar accordo nella sostanza degli avvenimen-

ti, che sono i gia recati dal telegrafo per lutlo Europa e da noi rife-

riti oell'ultima nostra cronaca. Ad ogni modo non puo accertarsi in-

teramente il falto finche si desiderano le relazioni parlicolareggiate

de' Gen. Russi, le quali, non sappiam perche, non vennero ancora

slampate 1. Le narrazioni de' Gen. alleati, pognamole pur esattissi-

me, non parlano se non dell'operato da loro, e solo accennano quel

piu o meno che sanno dell' inimico: e dunque necessario per compir
la storia 1'attendere a' documenti di ambedue le parti.

Nondimeno il piu si puo accertare fin d'ora ricorrendo alle rela-

zioni sopraddette e specialmente a quelle del Gen. Niel e del Gen. Pe-

1 Ci giugne in queslo momento 1' Ordine del giorno dato I'll Settembre del

Principe Gortschakoff a'suoi soldati, in cui il Generale si diffonde nell'encomiar-

ne la bravura con che resistettero fino all' estremo momento. In due soli punti

discorda dal racconto degli avversarii e sono 1. che 1'assalto comincio alle ore

10 e mezzo del inattino : 2. che i russi non ritentarouo di preudere Malakoff

dopo perdutala per la prima volta.
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Ussier. II primo, da quell'espertissimo comandante del Genio ch' esso

e, si distende particolarmente nel dar rilevanza a'lavori non piu ve-

duti che i suoi dovettero eseguire per avvicinarsi alia piazza e assa-

lirla. Si sa che negli assedii la strategia ha minor pane a petto del-

1' arte poliorcetica ;
e che i zappatori e gli artiglieri lavorano presso

che soli dielro le tracce del corpo del Genio. Al contrario il Gen.

Pelissier nel suo rapporto entra meno nelle minutezze e da un quadro

piu generate della terribile e gloriosa battaglia. Per non ripetere 11

gia raccontato nell'ultimo nostro quaderno faremo opera di estrarne

sollanto la narrazione dell'attacco da noi flnora taciuta, costringendo-
la nondimeno il piu che ci fia possibile.

Giunti i lavori francesi del Genio a 25 o 40 metri dalle opere prin-

cipali della piazza: terminate 1' allogamento di cento batterie (350
bocche da fuoco per gli attacchi di sinistra e 250 per que' della de-

stra), e appostati gl' inglesi a 200 metri dal gran Redan con 200 can-

noni, fu deciso tra Pelissier e Simpson ,
non dissemienti i general!

del Genio e dell' artiglieria, di procedereall' assalto finale della citta

assediata. Venne quindi affidato al Gen. De Salles e al suo primo cor-

po francese, rinforzato all' uopo d'una brigata sarda, I'attacco del

bastione centrale. Agl' inglesi il gran Redan, al Gen. Rosquet la tor-

re di Malakoff e il piccolo Redan del carenaggio. Quest' ultimo assa-

limenlo come il piu difficile e decisive era cost disegnato: il Gen.

Mac-Mahon a sinistra dovea impadronirsi di Malakoff-, il Gen. Dulac

a destra soggiogare il piccolo Redan e il Gen. De la Motterouge do-

minare nel centro la cortina che lega le due opere anzidette. Avvici-

nate adunque di nascosto le colonne: disposte le milizie del Genio

con apparecchi per gittarponti; forniti gli artiglieri d'attrezzi, micce,
martelli e trapani per inchicdare e schiodar cannoni e volgerli a

danno del nemico : muniti altri di utensili attaccali alia cintura per

aprir passaggi, colmar fossi e creare impedimenti: assicuratosi infine

tutto 1' esercito dalle spalle e dal lato piu esposto, dopo aver canno-

neggiato spaventosamente per tre giorni le fortificazioni, venne il

momento dell' assalto, ossia il meriggio dell'8 Setlembre. A bello stu-

dio erasi scelta 1' ora suddetta affinche rimanesse tempo sufficiente

agli assalitori di eseguire il colpo, e non vi fosse pericolo che 1'e-

sercito russo campato fuor di citta potesse prima della notte accor-

rere in soccorso Scoccato il momento prestabilito, usciron dalle trin-

cee i tre gen. Mac-Mahon, Dulac e de la Motterouge: e i tamburi e le

trombe battendo e sonando il passo di carica, alle grida di Viva

f Imperatore mille volte ripetuto si precipitano contro le fortezze

le lor falangi.
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La divisione Mac-Mahon lanciasi contro Malakoff: ivi la larghezza

e la profondita del fosso
,

1' altezza e lo scoscendimento delT erta ne

rendono difficilissima la salita
;
ma ogni difficolta svanisce davanti a

que' fervidi guerrieri : giungono al para petlo : sono addosso ai russi

che si fanno uccidere anziche indietreggiare e che perduti glischiop-

pi baltagliano colle zappe ,
colle pietre, con quanto lor viene alle

mani. S'ingaggia quiviuna terribile tenzoneacorpoacorpojintanto i

francesi guadagnan terreno, saltano dentro le opere e pochi momenti

dopo la loro aquila sventola vincitrice sopra la torre. Gia a deslra e

al centro le division! Dulac e de la Motterouge si erano impadronite del

piccolo Redan e della Cortina spingendosi fino alia seconda cinla an-

cora in costruzione, quando ogni cosa pericolo per la disgrazia avve-

imta al Gen. Bosquet, il quale colpito da una grossa scheggia di bom-

ba, dovette abbandonare il campo. Gli succedette nel comando il Gen.

Dulac. Intanto il Genio colmava le fosse, apriva passaggi, gittava ponti.

Allora fu dato il segno dell' attacco agP inglesi e piu tardi al Gen.

De Salles. Gl' inglesi aveano ducento metri a varcare sotto una ter-

ribile pioggia di mitraglia : in un momento tutta 1'area resto coperta

de' lor cadaveri. Nulladimeno le colonne .non si arrestarono e giun-
sero imperterrite nella direzione del punto culminante. Discese nel

fosso scalarono, malgrado degli sforzi de'russi, lascarpa edespugna-
rono il saliente del Redan

;
ma cola giunti, dopo una prima zufla che

costo assai cara ai russi, non trovando dinanzi ase se non uno spazio

libero e fulminato senza posa dalle palle del nemico che stavasi rin-

cantucciato ne'suoi ripostigli, e non bastando i nuovi arrivanti a sur-

rogare i caduti, dopo due ore d'inegual combattimento indietreggia-

ronocon tal intrepido contegno che i russi non furono arditi d'inse-

guirli. Dal canto suo il Gen. De Salles moveva i suoi all' attacco del

bastione centrale. Anch' ivi fu spostato in sulle prime il russo
;
ma

questi merce di alcuni cannoni pria nascosti, della grandine di palle

che i suoi moschetti vomitavano da ogni parte, di alcuni fornelli fatti

scoppiare opporlunamente e soprattutto di una carica iropetuosa e

numerosissima, riguadagnarono il perduto terreno e costrinsero an-

che i francesi a cessarsi dopo avervi tollerati gravissimi danni. Si

voile ritentare il fatto sperandone miglior fortuna
;
ma il Gen. Pelis-

sier lo credette inutile
,
e percio ne mando a tempo il divieto. Pari-

mente 1' assalto del piccolo Redan e della Cortina, sebben sostenuto

lungo tempo con incredibile valore, riusci quasi interamente a vuoto.

Conciossiache alia difesa di questo punto cooperavano assai le batte-

rie dei forti del nord, i cannoni de' vascelli nemiu, e lo scoppio fortuito

di una grand* polveriera de' russi. Tre volte le division! Dulac e de la
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Motterouge s'impadronirono del piccolo Redan e della Cortina, e tre

volte ne furono respinti ;
finche protetti da due batterie alia Lanca-

stre fatte accorrere all' uopo s' impossessarono definitivamente della

sinistra parte della Cortina. Indarno i russi tentarono piu volte di ri-

cacciare i francesi da Malakoff: quest' era presa e con questa fu presa

Sebastopoli.

2. Si combatte adunque valorosamente da ambe le parti, e chi nega
al vinto il tribute di valoroso guerriero percorra le relazioni de' Ge-

nerali alleati
,
e vedra se la vittoria non fu lor contrastala eroica-

mente. Del resto il solo novero de'rimasti sul campo (che e il gia indi-

cate un' altra volta, e tra cui, per dir solo de' francesi, vi furono 5 ge-

nerali uccisi, 4 feriti e 6 contusi) prova clie 1'impresa fu malagevo-
lissima e pagata a caro prezzo di sangue. Non e dubbio che le perdite

de' russi
(
il che prova viemeglio la crudezza della mischia e la lor

bravura) riuscirono troppo piu numerose, benche per ora non si pos-

sano ancor accertare. Se e vero che il Principe Gortschakoff inter-

pellasse il Maresciallo Pelissier
,

se ritirandosi i russi da' porti del

nord esso si torrebbe il carico di 15 mila malati, si puo ben argomen-
tare che quasi tulti quegPinfelici cadessero nelle ultime giornate; poi-

che si sa che prima gl' infermi s'inviavano a mano a mano a curarsi in

Sinferopoli. Resta quindi assai probabile 1'opinione di parecchi gior-

nalisti che 1'ultima difesa di Sebastopoli sia costata tra morti e feriti

un 30 mila guerrieri ai russi: il che diviene tanto piu verosimile, dopo-
che lo stesso Gortschakoff e costretto di riferire che ne'venti giorni che

precedettero il 5 Settembre
,

il bombardamento nemico gli costava

giornalmente da 500 a 1000 uomini. Argomentisi ora quanto piu deb-

ba essere stato micidiale il bombardamento degli ultimi tre giorni e

soprattutto 1'attacco che gli tenne dietro !

3. L'incendio appiccato alia citta dal russo fuggitivo non la rovino

per modo che ogni cosa andasse perduta, ne il vincitore vi trovo sol-

tan to
,
secondo che annunziava il Gen. Gortschakoff, un mucchio di

rovine insanguinate. Oltrealla cattedrale quasi intatta (dedicata tosto

da' francesi al culto cattolico) rammiraglio Lyons nella sua relazione

al governo di Londra fa un novero d<-lle opere pubbliche poco o nulla

danneggiate venute neile mani degli alleati. Dice che il forte della

quarantena non ha sofferto gran fatto dalP esplosione della polve-
riera : che ha intatta la parte volta al mare e molti cannoni ancor atti

al servizio. Cosi le fiamme nocquero assai poco al forte Nicolo, es-

sendo le sue difese marittime ancor sane, e sane le costruzioni in pie-

tra. Rimasero pure in perfetto stato i cinque docks e i magnifici bacini

colle macchine a vapore destinate a riempirli dell' acqua della Cer-
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naia. Riguardo poi a'privati edifizii ognun vede che una citta puo
dirsi incendiata, anche allorche buon numero di essi scampa dall* in-

cendio, siccome'sembra essere accaduto in Sebastopoli.

4. Che avvenne dopo della vittoria ? Pochissimo si sa dell' opera-
te in Crimea nel mese or trascorso da quella memoranda giornata :

eppure egli e certo che non si stette colle mani alia cintola, premendo
all' una parte il trar profilto dall'aura favorevole e all'altra il dimi-

nuire 1'abiezione della disfatta e allontanare peggiori disastri. Ma op-

portunamente il Globe in un articoletto che ha sembiante di avviso

officiale ammonl i lettori a non aspettarsi oggimai col la solita frequen-
za le notizie del campo : dappoiche, diceva> se finora trattandosi di un
assedio regolare era di poco o niun danno lo svelare al nemico i pro-

prii disegni, diverrebbe nocevolissimo il manifestarli d' or innanzi,

esigendo rartedellastrategia il piu profondo segreto delle intenzioni

de' general!. Nondimeno si sa che, lasciati due o tre mila uomini alia

guardia della citta conquistata, il Gen. Pelissier va disponendo le sue

truppe per stringere sempre piu i forti del Nord e interompere la

comunicazione che resta tultavia aperta tra quelli e Sinferopoli. II

che intende di conseguire per mezzo di due movenzecombinate, dal-

la Cernaia cioe e da Eupatoria. In quest' ultima citta furono sbarcali

un 25 mila uomini trasportativi da Kamiesch i quali aggiunti a 30

mila turchi che gia vi si trovavano formano un corpo di milizia assai

forte. Non diciamo delle piccole scaramucce avvenute dall'unaedal-

1'altra parte come neppure de'lievi avvanzamenti fatti dagli alleati piu

per esplorare il terreno che non per volervisi soffermare. Un solo

scontro di cavalleria che meriti di esser riferito avvenne ultimamente

adodici miglia da Eupatoria : in esso il Gen.d'Allonvillesperperoila

cavalleria russa del Gen. Korff guadagnandone sei cannoni, dodtei

cassoni, e dugencinquanta cavalli. Piccolo acquisto verso il troppo

piu che si pretende. Che poi il 29 Sett, si cominciasse di buonalenail

bombardamento de' forti del Nord e che i russi ivi stanziati cedessero

in plena ritirata fu detto e ridetto da quasi tutti i giornali: ma la no-

vella attende daparecchi giorni la conferma.Dal complesso de' fatti che

si operano in Crimea e da' prognostici de' fogli piu accreditati sembra

assai probabile che il Gen. Pelissier voglia sbarazzare delle milizie rus-

se la penisola della Tauride prima del fine di questa stagione. -V e

chi pretende invece che, assicuratosi bene del litorale della Crimea,

movera piuttosto contro Odessa e specialmente contro NicolaielF 1

i Nicolaieff una citta moderna coilocata quasi ad ugual distanza tra Odes-

sa e Perekop.su! confluente del Bug e deli'lngoul, presso 1'antica Olbia colonia
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divenuta oggimai una seconda Sebaslopoli; e cosi spiegano le conti-

nue richtestee 1'incessante invio di nuove truppe alleate nell'orienle.

Anz.i un recentbsimo dispaccio (non officiate) annunzia che i navigli

da guerra degli alleati.gittaron<rancora il giorno.8 Oltobre davanti

alia prima di dette cilia.

5. La paceadunquediventaognidi piu difficile, sebbene debba sup-

porsi che si brami dalFunae dall'allra parle de' liliganli. Gia parla-

siche le Polenze d' occidente vorrebbero esser risarcile delle spese

della guerra ,
da pagarsi pero direttamenle al Turco. Ora il solo pa-

gamenlo diuna guerra cos\ giganlesca-e lale che fa orrore a pur do-

verlo calcolare 1. Del reslo lo sborso del danaro non sara Tunica ne

la principal difficolta alia pace, Dicesi che 1' Aulocrale annunziando

lacadula di Sebaslopoli al Re di Prussia gli soggiugoesse che la

Russia non indielreggia giammai dopo un disaslro
,
e poscia ripetes-

se che e' vorrebbe restar privo del telto di sua casa anziche di un

sol palmo della Crimea . Ma quesle minacce saranno forse invenzioni

di giornalisli : non cosl per fermo la dichiarazione indirizzala dal-

1' Imperalore medesimo al Governalor di Mosca nella quale e delto

formalmente che il popolo (russo) e pronlo a versare il sangue fino

all' ultima slilla per conservare 1'iniegrita dell'Impero del quale non

soffrira mai che si stacchi la minima parle .

de' milesii. La cittaduzza non conta piii di cinque o sei mila nativi del luogo:

ma ii governo russo vi tiene ordinariatnente un diecimila operai pe' lavori delle

darsene e delle fortincazioni dappoiche intende di costruirc cola una piazza di

priiuo ordine. Al che si porge mirabihnente la giacitura del luogo inlernato den-

tro terra un 23 legbe e di tante discosto dalle bocche del Dnieper, precipua arte-

ria di quell' immenso impero. Dopo il cominciamento della guerra della Crimea,

e a mano a mano che Sebastopoli pericolava, quivi crebbero gli operai fino a

trentacinque mila per affrettare i molti lavori che ancor rimangono a compiersi

affinche Nicolaieff divenga formidabile e capace di dar molestia agli alleali. Di-

cesi che vi si facciano apparecchi giganteschi e che due piccole tlotte di barche

onerarie vi trasportino da Wosnesenk e dal Dnieper un imraane quantita di

provvigioni d'ogni fatta. Di questi giorni dev' essersi cola recato 1'Imp. Ales-

sand ro per provvedere con maggior sollecitudine al da fare nelle present! cir-

coslanze.

1 Un corrispondente di giornali calcolo co&i in grosso quanto sia finqui co-

stata la guerra d' Orienle agli alleati, e perciodi quanto sarebbe debitrice la Rus-

sia allorquando nel firmar la pace si obbligasse a pagarne le spese. Secondo lui il

dispendio nionterebbe all'enorme valore di 7 milliard!, il solo interesse de'quali

al cinque per cento frutterebbe circa un milione al giorno, e quarantamila

franchi all'ora.
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Aggiungasi che da molti piccoli fatti si puo argomentare essere la

Russia irreconcil labile coll'lnghilterra, poiche a questa piuttosto che

alia Francia cerco di nuocere durante la campagna della Crimea. Sara

antica antipalia, sara mal uraore cagionato dalla pubblicazione de'se-

creti documenti relativi alle mire del defunto Czare sopra la Turchia:

il fatto si e che gl'inglesi furon presi di mira in peculiar maniera. Cer-

to i Frances! (come osserva sapientemente la Bilancia nel suo articolo

de' Contrast^) si mostrarono in questa guerra uomini generosi e soldati

d'onore
;
e cio per indole della nazione e per 1'influenza cattolica del

clero che nessuno avverti sinora, ma che senza alcun fallo ha prodotto
i suoi benefici efFetti. Laddove 1'inglese piu d'una volta diede prove
di cupidigia sfrenata, di rapacita, d'animo crudele. Anche nella guer-
ra navale, soggiunge lo stesso periodico, 1'Inghilterra non ha fatto

nulla di straordinario che la collochi al di sopra della Francia. II

maggior male recato a Sveaborg e dovuto alia batteria di mortai che

i francesi postarono sullo scoglio Abraham. Ag!' inglesi resta pero
il vanto poco invidiabile d'aver distrutto nel mar d'Azofi una pro-

digiosa quantita di navi mercantili
,
di case e di depositi di biade ap-

partenenti a'privati, e nel mar bianco eziandio qualche monastero

isolate. Quest' osservazione che sa certamente di forte agrume noi ci

asterremmo dal riportarla, se non fosse per raccontare che molti tra

gli stessi fogli inglesi dicono a tal proposito parole assai piu gravi e

vorrebbero far credere che la nazione intera e umiliata del non aver

avuto la parte ch'ebbero i francesi sia nella guerra, sia nel trionfo.

Opportunamente adunque il Moniteur stampo un breve articolo di

elogio dell' operate dall' Inghilterra nella lotta d'Oriente; ilche pero
non fe cessare gli sdegni dell'implacabile Times, il quale insiste per-

che sia richiamato il Gen. Simpson dal supremo comando. Per buo-

na ventura il merito del Gen. inglese fu altrimenti giudicato dalla

sua Regina, dall' Imp. Napoleone e dal Redi Sardegnache mandaron

anche a hii decorazioni e tribute di lode.



L' ARISTOCRAZIA
DEL DIRITTO

I

// diritto fra i cattolici e fra i protestanti.

SOMMARIO

1. II libertine vuole liberta e guarentigie ma ottiene schiavitu e dispotismo.

2. Esempio dell' Inghilterra 3. cui si minaccia togliere il libero insegna-

mento. 4. II diritto cade ove cade il cattolicismo 5. vigoreggia ove

questo regna 6. e diviene guarentigia di liberta.

1 . Ragionando intorno all' aristocrazia delle capacita fummo con-

dotti a riconoscere die quando trattasi di congiungere le moltitu-

dini in comunanza, capacita suprema 6 il diritto di autorita *. E poi-

che potea taluno paventare, come sogliono gli ombrosi libertini, lo

spettro pauroso del despotismo, aggiungemmo che il regno del di-

ritto e base eziandio d' ogni social liberta e d' ogni sua guarentigia.

Fermiamoci lettore a contemplare questa verita importantissima

saggiandola allo sperimento e nella societa cattolica che la riverisce

e nell' eterodossa che la disconosce. Due fenomeni si osservano nel

progressive svolgimento delle societa eterodosse, i quali sembrano

1 V. Civilta Cattolica vol. XII, pag. 129.

Smell, vol. XII. 17
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contraddittorii. Da un canto un indoraabil trasporto per la liberta

e a proporzione della mania di liberta la progressiva invasione del

despotismo : dall' altro canto una illiraitata fiducia di vincolare con

materiali contrast! i governanti, e un incremento della costoro pre-

valenza a proporzione dei legami in cui si vogliono incatenare. Ve-

dete cio che va succedendo in Inghilterra.

2. Non e persona oggi di mediocre accorgimento che non si av-

vegga del progressivo alterarsi degli spiriti nel popolo inglese i.

Quella proverbial sua riverenza al diritto, quell' affetto alle antiche

tradizioni , quella tenacita delle abitudini aristocratiche e simili

altri caratteri di John Bull vanno inserisibilmente cedendo il luo-

go allo spirito altiero di democratica indipendenza che prepard e

compi altrove lo sconvolgimento europeo. Anche cola le istituzioni

antiche sono ormai chiamate a sindacato e colpite senza gran ri-

guardo dalla pubblica riprovazione ,
F aristocrazia parlamentare

sente che il timone dello stato le sbietta di mano, e va cedendolo

con bel garbo fingendo volere ove necessita la costringe. Quanti

saranno i malaccorti che a tal vista grideranno : ecco ! il popolo in-

glese conquista liberta senza avvedersi che a proporzione dell' al-

terazione democratica va alterandosi ugualmente 1' antica idea di

guarentigia del popolo e di temperamenti contro i soprusi del go-

verno : e gia le universita, i comuni, il clero colla perdita dei loro

privilegi sono sgagliarditi nella resistenza che finora opposero ad

ogni tentativo di estremo dispotismo. Rimaneano liberi e sicuri

neir interne gl' intelletti dalla ministerial prepotenza : ma oggi ecco

a quanto dicesi prepararsi la tirannia ancora per gl' intelletti, la

quale come i lettori ben sanno vien maneggiata nel continente da

quella calamitosa istituzione che in Francia si appelld gia univer-

sita e che ottiene il suo compimento nel ministero di pubblica istru-

zione. L' Inghilterra andd libera finora da codesta schiavitu delle

1 Pub vedersene prova recente sopra un articolo dell' Umvers 6 Agosto ove

parla della guerra, che fanno il Rossuth ed altri emigrati alia costituzione bri-

uumico. mostrajidone le assurdita.
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intelligenze 5
e sciolta da tal catena, se vide propagarsi ogni errore

eon audacia desolatrice, non si trovo per lo meno legata la lingua a

rispondervi, 1'iritelletta a rifiutarlo, i padri a salvarne i figliuoletti

adolescenti.

3. Ma ecco anche per questa liberta si rara e sotto governi per-

secutori si vantaggiosa alia Chiesa Cattolica annunziarsi ormai vi-

cino 1' eccidio. Ne troviam la minaccia nell' Independance Beige

riportata dal Monitors Toscano dei 3 Agosto 18oo ove si annunzia

il disegno di Lord Grey di arricchire anche 1' Inghilterra di un mi-

nistero di pubblica istruzione. Non sappiamo qual esito abbiano

avuto i progetti del Lord. Ma checche ne sia siam lungi dal tener-

gliene il broncio : e chi pu6 risentirsi che 1' eresia si sforzi di pro
-

pagare e perpetuar se medesima? Ella obbedisce in questo alia legge

universale di tutto il creato ove ogni essere cerca perpetuarsi. La

sua perpetuita ella la vede nel protestantesimo : la perpetuita del

protestantesimo nel ribellare alia Chiesa le generazioni crescenti :

la ribellione di queste nel tenerle ignoranti del cattolicismo : unico

stromento efficace di tale ignoranza Timpedir 1'accesso della verita

agl' intelletti : mezzo efficacissimo d' impedirlo 1' insegnamento in-

catenato. Dunque ecco la conseguenza che sembra volersene

trarre in Inghilterra : dunque s' incateni 1' insegnamento ,
e se ne

abolisca 1' indipendenza istituendo il ministero di pubblica istru-

zione.

Cosi il progresso del principio demagogico figlio legittimo della

ribellione protestante, mentre grida liberta demagogica porta ve-

ramente ad abolire nello spirito del popolo e nelle istituzioni del

governo quel genio, quell' idea di liberta ordinata che sopravvisse

finora alia persecuzione e alia legale abolizione del cattolicismo di

cui era figlio ;
alia riverenza del diritto va succedendo la prevalen-

za della forza , la bacchetta del policeman cede il campo di Hyde-

park alle baionette e alle sciabole
,
e i banchetti di Martin Hall si

conchiudono con invettive e pugni , invece dei toast cerimoniali,

consueto compimento in Inghilterra dei pranzi politici.
Che piu? il

tenore tutto quanto dell' ultima seduta del Parlamento mostra un
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gravissimo pervertimento nella camera del comuni, usa in altri

tempi a correre in sussidio del governo nei periodi critici
5
laddo-

ve in quest' anno altro non ha fatto che screditarne le opere e in-

vaderne i diritti
,
debolmente difesi dal Palmerston contro le pre-

tensioni dei turbolenti avversarii.

Or d' onde codesta pugna di affetti che sospirano a liberta e di

fatti che propendono a schiavitu ? Dal mancare fra gli eterodossi il

carattere fondamentale della societa cristiana (ma veramente cri-

stiana, vale a dire cattolica) che consiste appunto in quella sublime

idea del diritto, nel quale abbiam dimostrato incardinarsi tutta la

societa e 1' autorita da cui essa s' informa. Si parlo certamente di

diritti anche nelle societa pagane; se ne parla nelle eterodosse, nel-

le miscredenti e perfino nelle efimere societa dell'ateismo o del suo

sinonimo 1' indifferentismo. Ma in tali societa e egli veramente pos-

sibile il regno del diritto? Pu6 egli quivi immaginarsi e consolidarsi

quello scettro di equila che forma al dire di un re profeta il carat-

tere distintivo del regno del Messia 1 ? Non si da regno del diritto

senza unita del diritto, ne unita del diritto senza 1' unitd di quelle

dottrine ond' esso s' ingenera. Ed ecco perche il diritto fuor della

Chiesa Cattolica e oggi ridotto o alia immobilita di una credenza

tradizionale cieca e muta nel rendere di se ragione e immobile a

syolgersi (come nello scisma greco), o in quella legge delle plura-

lita mediante la quale un ministero di furbi o prepotenti fa giusto

domani ci6 che ieri fu ingiusto: e pubblicato un comando, sia pur

contrario a tutti i principii di natural giustizia, intima dispotica-

mente : forza dee restore alia legge, e cosi crede far regnare il di-

ritto
,
mentre non fa regnare altro che la brutal forza delle vere

o finte pluralita.

Quindi e facile il comprendere per qual motivo sia cessata o in-

debolita, ove cessa o s'affralisce il cattolicismo, la fede nella poten-

za del diritto : e per 1' opposto e facile intendere la causa di quella

contraddizione che in secondo luogo notammo al principio ,
della

1 Virga aequitatis virga regni tui.
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sterilita di quei contrast! costituzionali, cui certuni continuano pur

oggi, malgrado di tanti disinganni, a considerare come unica sal-

vaguardia contro 1' assolutismo. Costoro vi parlano continuamente

della schiavitu a cui la Chiesa cattolica ne ha ridotti col suo rispetto

all' autorita facendoci incapaci per coscienza a ribattere le voglie

tiranniche; deplorano la cecita di certi popoli che nel patto fonda-

mentalenon serbarono guarentigie di senati e parlamenti; ammo-

niscono gravemente che quando verranno a nuovi patti con qualche

Eletto della nazione
,
non sieno si dabbene da non ammanettarlo

con buoni lacci incarcerandolo in una o in due camere sicche ne an-

che possa viaggiare a diporto o menar moglie a consiglio d' amore

senza essere ben governato da coloro cui egli governa: e cosi ag-

giuntavi poscia una buona dose di giuramenti pensano aver prov-

veduto alia liberta meglio del cattolicismo
,
senza ricordarsi che le

leggi e i diritti e i giuramenti ogni forza ripetorio dalla coscienza di

chi vuole osservarli. La qual coscienza quale unita abbia fuor del

cattolicismo , gia noi T abbiam detto * ed essi sel veggono ;
e qual

valore sociale aver possa senza unita puo comprendersi da chiun-

que sappia esser quasi sinonimi unita e societa.

5. Se invece di tracciare utopie veleggiando a caso per un mare

ignoto ,
meditassero costoro sopra il viaggio percorso dalle societa

cristiane guidate colla bussola della fede dal pescator del Vaticano
,

comprenderebbero agevolmente che in ogni societa cattolica i tem-

peramenti ,
benche sotto mille forme

, sempre si trovano
,
non po-

tendo non esser temperate il governo ove regna il diritto : e vera

cagione per cui codesti temperament! parvero aboliti altro non es-

sere se non il graduate introducimento del principio eterodosso nei

cervelli specialmente di molti pubblicisti cattolici, pei quali il diritto

divenne un sogno di anime pie e la coscienza un legame dei dab-

benuomini gittati in balia de'furbi. Con codesti sentimenti an-

date a fidarvi, "diceano, alia coscienza dei governanti ! E ne avea-

no ben onde
5
che iidarsi alia coscienza di governanti che professino

1 V. Civilta Cattolica I serie, vol. II. II protestantesimo e I'unitd sociale.
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di non conoscer leggi alia coscienza, ella e risoluzione buona per

quegli animali di Esopo che presero a re loro il Leone.

6. Ma quando la coscienza e, come fra cattolici, qualche cosa piu

che una parola o un concetto arbitrario
,

allora il dire ai sudditi ,

voi siete certi del diritto vostro benche obbedienti, egli e una spe-

cie di assioma che noi prendiamo a dimostrare
,
e tanto gagliardo

quanto pu6 essere qualunque di quei tanti dettami morali cui niu-

no pensa a negare, e che guidano la condotta di ogni uom pruden-

te, benche non manchino i casi di eccezione in cui la prudenza del

leale vien tradita dalla slealta del furbo e del prepotente.

Siccome per altro codesta universal diffidenza nelle coscienze e

una preoccupazione pur troppo assai generale ancor fra i cattolici,

il lettore non vorra disdirci
, speriamo ,

I' insistere fortemente sul

carattere anticattolico di che ella s' impronta.

.- .

'

.
S.H.

'

v
"<

;

Principle delta diversita nel far regnare il diritto.

7. La diffidenza nasce dalla pretesa liberta di coscienza. 8. Si diffida del

Mormone adultero. 9. Dell' inglese trafficante idolatria. 10. del tugh

indiano micidiale. 11. Diffidando della coscienza altrui si ricorre a diritto

e forza propria. 12. Impossibility di procedere qui per equita e benevo-

lenza. 13. Ci vuol contrasto ed equilibrio. 14. Al cattolico naturalela

liducia nei concittadini, IS. e alia societa uu carattere di spontaneita e di

amorevolezza. If;. Per cui si rassomiglia alle opere del Creatore.

7. Osservate dunque in primo luogo che
,
siccome abbiam det-

to poc'anzi, ella e necessaria conseguenza di quella pretesa liberta di

errore che sotto nome di liberta di coscienza venne bandita dalla

Riforma. La qual pretesa liberta produce oggi fra gli eterodossi tali

frutti reali che ci fa comprendere a quali eccessi ella ci condurreb-

be di barbaric se 1'uomo fosse logico sempre nelle co'nseguenze an-

che a dispetto del sentimento, e se il sentimento dell' Europeo non

fosse sempre raddolcito dai balsami della Chiesa, anche cola ove si

pretende disconoscerne ed annientarne le influenze. Or se codeste
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barbaric possono penetrare nei cuori sotto forma di doveri e diritti,

e se per conseguenza in una libera societa si pud dubitare ch' esse

divengano in molti dettame di condotta morale
j qual meraviglia che

altri diffidi d'ogni persona in cui s' imbatte, specialmente nella tan-

ta mania di proselitismo che accende oggidi i settarii ? Esemplifi-

chiamolo nella pratica.

8. I nostri lettori gia conoscono la trista genia dei Mormoni che

in America stanno costituendosi a bell' agio uno degli stati di quel-

la Confederazione colossale. E nel loro stato gia e stabilita politica-

mente la poligamia con nori so quant' altre brutture. Or quando

costoro chiesero di far parte della repubblica vi furono tra i depu-

tati del Congresso certe anime naturalmente oneste a cui parve

cosa orribile e illegale 1' ammettere simili laidezze in una repubbli-

ca che pei suoi statuti e delta cristiana. Or costoro qual risposta

ebbero dai legati dell' Utah ? Gli Statuti della repubblica vogliono

che sia libera la coscienza nell' interpretazione della Bibbia. Or nel-

la Bibbia noi troviamo quelle pratiche che a voi sembrano si laide.

Qual dritto avete voi di imporci la vostra interpretazione e di

Tietarci la nostra ? Non sappiamo che nel Congresso americano si

trovasse risposta valevole a tale argomento : voi, lettor cattolico, qual

sentimento avreste se un di costoro doveste ammettere a tratto di-

mestico colla moglie e colle figlie vostre? Non aprireste i cent' oc-

chi di Argo per tema d' un uomo cui nulla ripugnano le piu diso-

neste brutture?

9. Passiamo in Inghilterra e troverete in Birmingham una fab-

brica d' idoli ad uso degl' Indiani. II primo vostro movimento sara

senza meno di rinfacciare a codesti mercanti che si dicon cristiam'

1' indegno traffico e la complicita della idolatria. Ma non dubitate
;

posta la liberta di coscienza la lor giustificazione e pronta. Oh bel-

la! E qual diritto avete voi di sentenziare contro 1' indiano s'egli e

persuaso in sua coscienza di dovere adorazione a Brahama, a Visnu,

a Siva ?

Se vi avreste a male che gl' Indiani ricusassero a voi ii diritto di

credere nella Bibbia, perche ricusar voi agl' Indiani di credere nei
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Veda? Non mi state a dire che il Vangelo e evidentemente credibi-

le : questo sarebbe un imporre altrui la vostra evidenza. Se questo

voi lo negate alia Chiesa cattolica, come 1'usurpate per voi ? Se poi

agl' Indiani non e illecito seguir la loro coscienza
,
come accusare

noi che li secondiamo nell' adempimento di tal dovere ?

Come vedete, lettore, un di costoro potrebbe senza difficolta ado-

rar quegl' idoli che fabbrica e vende, se la coscienza glielo sugge-

risse
,
e naturalmente all' adorazion dell' idolo Indiana terrebbe

dietro la pratica della morale Indiana.

10. Or di questa morale volete voi saggiare un centellino ? Ec-

covelo fra le curiosita della esposizione parigina : Havvi cola un

pugnale che ha servito ad ammazzare 700 e piii persone. Que-

sto pugnale era 1' arme favorita di un Tugh. La setta dei Tugh

sparsa per tutta T India, cui non k venuto mai fatto alFInghilterra

estirpare per quanto vi si adoperasse, tiene per fede religiosa uc-

cidere quanta piu gente possa affine di placare la dea Kali dea

della morte. Questa setta suddividesi in tre classi: la l.
a ha per

ufficio strangolare, la 2.* uccidere a pugnalate, la 3.
a
avvelenare

per mezzo dell' heuka. II Principe Alessio Solikoff afferma aver

veduto a Delhi un Tugh vecchio venerando confesso e convinto

di avere strangolato 999 persone di che gloriavasi avvertendo

ch'egli erasi fermato di proposito a questa cifra cabalistica *.

Che ve ne pare, lettore, di codesta morale ? Se un di questi vecchi

venerandi cercasse stringere amicizia con voi ecciterebbe egli in voi

gran fiducia , specialmente se sapeste che il dettame della sua co-

scienza e per lui inviolabile ? Ora ammessa in una societa quella

liberta di coscienza che moltiplica le mogli nell' Utah
, gl' idoli a

Birmingham , gli strangolati nell' India , ogni nostro concittadino

potra essere un mormone ,
un tugh ,

a professare in sua coscienza

1 V. Cattolico 17 Settembre 1855, il quale soggiunge che questi miserabili

credono lecita qualsivoglia perfidia per conseguire il loro intento. Eglino cer-

cano stringere amicizia coi viaggiatori , perseverano per intieri mesi e quando

giunge il momento favorevole eseguiscono freddamente il loro disegno. Essi poi

usano sotterrare speditamente le loro vittime spargendo le aolle di fieri.
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qual altra enormita piii gli piaccia ( ne ve ne ha alcuna che non

trovi un sofisma sul quale appoggiarsi )
: qual meraviglia che con

tali concittadini non si faccia a fidanza, ma si pretendano guaren-

tigie material! essendo invisibili e pero inutili le morali? Ecco dun-

que la diffidenza sociale natural frutto della liberta di coscienza.

11. Non e chi non veda la conseguenza pratica di tal dottrina.

L' eterodosso che non puo piu fidarsi universalmente nelle co-

scienze sente henissimo 1' inutilita di predicare il dovere per for-

mare una unita sociale : e pero invece di predicare a tutti il do-

vere verso ciascuno , predica a ciascuno il diritto verso tutti.

E poiche un diritto non corroborate dall'ossequio del dovere e

privo di effetto reale
;

1' eterodosso volendo pure ch' esso ottenga

1' effetto predichera perpetuamente 1' uso della forza congiunto es~

senzialmente al diritto. Ed ogni individuo costretto in tal guisa ad

appoggiarsi solo alia propria forza o a quelle che potra guadagnare

alia propria associazione
; qui mettera ogni sua fiducia sforzandosi

di porre s6 stesso come al centro dell' universe e tutto trarlo a se

medesimo. Ne questo e piu per lui eccesso irragionevole dell' amor

proprio, ma logica conseguenza dei suoi principii : cotalche e filo-

sofi e moralisti e giuristi tutti dovranno dargli ragione e fondare

cosi sopra il diritto individuate e la forza tutti i legami sociali. La

forza d'esercito e di polizia assicurera il governante sul trono; alia

resistenza dei deputati e della guardia nazionale raccomandera il

suddito la borsa e la vita; e tutta la gerarchia intermedia degli uffi-

ciali mirata con sospetto ugualmente e dai governanti e dai sudditi

dovra sottoporsi a cento controlli, i conlrolli abbisogneranno di mil-

le registri, i mille registri di milioni di scrivani che formeranno 1'e-

sercito burocratico da cui sono impigliati tanti governi senza sape-

re come sprigionarsene. E come mai se ne sprigionerebbero se non

hanno un uomo in cui fidino? Se ogni controllore destinato a veglia-

re sulle perfidie altrui pu6 abbisognare d' altro controllo che disnudi

le proprie? E questo stato di perpetuo sospetto costringe ogni cit-

tadino a studiare piu i doveri e i diritti altrui che i proprii, a fin di

sorprendere in fallo chi male amministra il governo, affin di sapere
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se sia lecito il resistergli e fino a qual punto si stenda tal diritto nel

suddito? In somma chi nol vede? 1' universal diffidenza equivale a

stato iniziale di guerra fra tutti i cittadini *.

12. inutile il dire che in una tal societa equita e benevolenza

non entrano se non per una felice incoerenza che obbedisce al senti-

mento invece di obbedire alia logica. Ad un cuore onesto ed umano

la benevolenza e innata, innata la discrezione. Ma se dovesse stare

ai principii , poiche la societa vive solo di quel diritto rigoroso cbe

ha per sua guarentigia la forza e puo adoprare la propria ovvero

invocare la forza sociale-, ogni diritto non rigoroso, ogni ragione di

pura equita ,
di pura benevolenza

,
come non pu6 sostenersi colla

forza, cosi non ispera soddisfazione. Fa pieta un operaio affamiglia-

to che langue coi figli
suoi per inedia : ma qual diritto ha egli ver-

so il suo impresario quando questi ha pagato a rigor di tassa la

sua giornata? E questa tassa chi pu6 fissarla a dieci
, se le braccia

mi si offrono anche solo per cinque? E se il parlamento tassera il

dieci per legge, dove trovera poi un diritto che mi vieti di chiuder la

fabbrica? sospendere il lavoro?

13. Ecco come si procede logicamente in una societa ove la co-

scienza universalmente non parla ;
ed ecco perche, dacche la riforma

prevalse nella classe colta e specialmente fra i politici ,
il contrasto

fra i poteri e I' equilibria eiiropeo divennero 1'unico appoggio, Tu-

nica guarentigia e dei sudditi nella societa e delle genti nel com-

mercio internazionale.

1 Stava sotto i torch! questo articolo quando giunse alle nostre mani 1' Ar-

monia dei 26 Settembre 1855 ove si riferiscono le parole medesime dei Ministri

Spagnoli i quali confermano (e la loro testimonianza non e sospetta ne di iguo-

rare ne di osteggiare il sistema
) rispetto agli ordiui rappresentativi cio che

stiam qui dicendo dello spirito eterodosso, base delle relazioni fra principe e

sudditi essere la diffidenza : La indole de los gobiernos constitutionals esta ci-

mentadaen unprincipio de desconfiansa entre el pueblo y el muy alto poder del

Estado. E notate che cosi parlavano quei ministri alia loro Regina ,
onde sa-

viamente la Regeneration : la declaration es tan franca como absurda .
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14. Quanto e diversa da co^esta 1' idea cattolica ! Persuaso un

uomo onesto che uno e fra tutti i suoi concittadini, tranne qualche

anomalia irragionevole ,
il dettame della coscienza e sovrumana la

forza che aiuta a seguirlo, comprende benissimo delle cento volte le

novantanove qual sia il principio pratico che guida ogni suo concit-

tadino per onoratezza almeno se non per coscienza
,

essendo cosa

ripugnante anche sol per onore 1'andar contro ad un principio mo-

rale professato in una societa generalmente e riverito. Ogni qual-

volta dunque i suoi interessi su tal principio possono appoggiarsi ,

da questo egli ripete piu volentieri la tutela dei proprii diritti che

non dalla forza
;
la quale ben pu6 a lui molte volte venir meno co-

me puo trovarsi gagliarda dalla parte del torto. Per altra parte chi

non sente quanto sia piu onorevole ad uom che ragiona prevalere

per vigore del diritto con cui gl' intelletti. si soggiogano, che della

forza che incatena solo la parte animalesca?

fi dunque nel cattolico naturale la fiducia nelle coscienze ed alia

sua citta pu6 applicarsi quel titolo profondamente filosofico che la

Scrittura da alia societa dei giusti allorche dice: Sedebit populus

meus ... in tabernaculis fiduciae
*

;
fiducia la quale se non esclude

una prudente cautela per tenersi in guardia contro le anomalie, da

per altro al generate andamento della societa una tutt' altra indole

ehe quella sospettosa e tutta o giuridica o subdola o violenta che dal

principio eterodosso naturalmente si forma. II privato supponendo

capaci di sentire il dovere cosi i concittadini come i governanti,

senza rifiutare le guarentigie material! appoggia principalmente i

proprii diritti alle ragioni con cui pu6 persuaderli. II governante

senza deporrela spada di giustizia a freno dei renitenti confidapero

di muovere i sudditi col valor dell' autorita e colla giustizia delle

leggi -,
ben conoscendo che questa giustizia dee fmalmente ottenere

1' assenso moralmente universale ,
fondata com' e nei principii cat-

tolici universalmente venerati. 11 filosofo (e specialmente il filosofo

popolare vale a dire il catechista) persuaso che il dovere non e

1 Is. XXXII, 18.
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vocabolo inane, sul dovere principalmente insiste, mediante il quale

tutti si muovono spontaneamente in ossequio del diritto senza che il

diritto abbisogni di quella forza erculea con cui ciascuno dovrebbe

trarre tutti all' ossequio del diritto stando al principio eterodosso.

E poiche alle coscienze trovano accesso le voci non sol della giu-

stizia, ma anche dell'equita, della benevolenza, e, per dirlo con voce

piu cattolica, della carita
-,

1' adempimento dei doveri social! pre-

dicati dal filosofo e dal catechista cattolico tende a conseguire come

la soavita nell' operare spontaneo, cosi la pienezza delle relazioni

amorevoli.

16. Di che la societa tutta intera acquista, quell' indole d' impe-

ro paterno e di fraterna amorevolezza per cui le faccende cammi-

nano piu in forza di coscienza che di controlli e burocrazia
,

i

deboli ottengono non solo il dovuto ma il convenevole, i forti im-

pongono piu coll' autorita che col timore, 1' unita si ferma piu per

la tendenza delle volonta verso il diritto che per Y attrazione vio-

lenta della forza invocata dal diritto. Ecco, lettore, il carattere, Tin-

dole propria della societa cattolica allorche i principii della fede

sono realmente attuati nella pratica universale. La divinita di que-

sta fede partecipata cosi dalla civile societa riproduce in questa il

carattere proprio di tutte le opere di Dio; la cui onnipotenza pe-

netrando fin nell' intimo d' ogni natura le impartisce quella sponta-

neita di operazione che la trasporta verso lo scopo del Creatore, lad-

dove 1' artefice umano non potendo cangiare la tendenza naturale,

dee trarre dalle nature per forza anche ci6 che esse spontaneamen-

te ricusano.

Date in mano a tale artefice 1' organamento della societa
;

s' in-

gegnera di condurlo a bene col contrasto delle forze : confidatelo

invece al Divino Istitutore della societa cristiana
,
lo produrra col--

1' armonia spontanea delle tendenze interne. Quest' armonia for-

mando un medesimo concetto, un medesimo dettame morale e nei

governanti e nei sudditi formeraper questi una guarentigia si ferma,

che ben potra ogni uomo prudente appoggiarvi il tenore consueto

della sua condotta, benche certe anomalie eccettuative mostrino la
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possibilita di violazioni e per eonseguenza consentano 1' uso di ra-

gionevoli cautele quando si ottengano senza violare la giustizia, la

lealta, 1' obbedienza *
.

S- in.

Effetti morali del diritto nella socield cattolica.

17. Evidenza assiomalica di tal proposizione 18. fondata sopra un giusto

regno della pubblica opinione. 19. Se i governanti esorbitarono la socie-

ta era viziata. 20. Societa cattoliea forma governanti cattolici e giusti,

ed e converso 21. 1" ingiustizia costante ed evidente non troverebbe coo-

peratori, 22. sarebbe contraria all' interesse del Principe.

17. SI : i sudditi sono fermi nei lor diritti quando la societa e

cattolica : e la fermezza di questi diritti e il vero, 1'efficace tempe-

ramento d' ogni disordinato assolutismo : questo abbiam noi detto

un quasi assioma perche reso evidente dai termini stessi della sua

formola. Conciossiach&
,
in che consiste 1' assolutismo che si vuole

escludere ? Consiste
, suppongo ,

nella sostituzione dell' arbitrio u-

manc al dover della giustizia. Ora qual e in tal materia la dottrina

1 Quali sieno queste cautele, a noi non tocca 1'esaminarlo, e ssendo codesto

un problems speciale e pratico ,
la cui soluzione dipend e dagli elementi posi-

tivi e svariati che ogni popolo presenta nei moment! critici delle sue trasfor-

mazioni ; problema in somma strettamentejpolitico, da cui la Cii-iltd Cattoliea

professa di astenersi, dedicata com'ella e unicamente al ristoramento deiprin-

cipii morali principalmente in ordine alia civilta cristiana. Se pero alcuno dei

nostri lettori bramasse studiare piii adentro intorno alle pratiche applicazioni

di questi principii ,
il ch. RUPERT uno dei valorosi compilatori dell' Univers ,

giornale si caro a tutti i cattolici, gli esibisce una guida nelle sue lettres sur

I'aristocratic et la propriete offerte da lui al pubblico quasi compimento appun-

to delle nostre dottrine.

Poursuivant la these soutenue par la CiviltA Cattolica now* ferons voir que

le systeme peut se degager des principet faux et subversifs dans lesquels\les en~

nemis de toute puissance avaient interet a Venvelopper, qu'ilpeut etre mile en

certaine$ circostanccs, et comment il await pii, I'titre en efftt (pag. 208).
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pratica del caltolicismo ? Che ogni grave "violazione del diritto al-

trui e grave colpa ,
che ogni grave colpa danneggia piu ancora 1'a-

nima di chi la commette che 1' interesse contro cui si commette -

7

che chiunque potendo e dovendo non impedisce tal colpa, ne par-

tecipa il vitupero ,
e non di rado dee ripararne i nocumenti

;
che

1' obbligo di tali riparazioni non ammette dispensa ne anche in quel

trihunale ove ogni piu grave scelleraggine si perdona. Queste e si-

mili dottrine notissime ad ogni cattolico timorato vengono dalle

sacre istorie,dai canoni, dai decreti pontificii, dagli esempii de'Santi

ribadite perpetuamente in cuore ad ogni cattolico di mediocre istru-

zione : e che sieno fatte pei governanti non meno che pei sudditi
,

essi 1' odono perpetuamente e dai rimproveri di Natanno a David-

de e dai fulmini di Elia contro Acabbo e Gezabella
,
e cosi via via

anche nel nuovo Testamento da quanti furono fervidi apostoli e ze-

lanti sacerdoti che prima al sinedrio, poi ai Teodosii, agli Arrighi,

ai Venceslai
,
ai Ludovichi e ai mille altri imperanti parlarono il

linguaggio insegnato da Pietro agli Ambrogi, ai Tommasi , ai Fe-

nelon
,
ai Beaumont

,
ai Droste

,
ai Vicari

,
la cui successione non

interrotta oh qual conforto ed ammirazione darebbe a certi cuori

sinceri che cercano guarentigie per tutto altrove senza avvedersi

che gia ne sarebbero in possesso sol che volessero e sapessero usar-

le quali a lor le presenta la Chiesa Cattolica !

18. Con una tradizione costante di document! si autentici, di

esempi si generosi, pensate qual debba riuscire lo spirito di una

societa cattolica, e qual forza questo spirito debba esercitare sull'a-

nimo di un regnante fosse egli pure sfrenato da ogni timor di Dio e

da ogni dettame di coscienza. Non dicono anche i nostri avversarii

che invincibile e la potenza della Opinione reina del mondo? Ed essi

eel dicono di una opinione qualunque o vera o falsa, in qualunque

societa sia credente o scettica. Or se questa pu6 tanto anche atlor-

che erronea pretende regnare ingiustamente, quanto potra in una

societa cattolica, la quale nel pensare e si una, nel parlare si fran-

ca, nell'operare si efficace, come quella che tutta e animata da una

medesima fede infallibile ? Sia pure che null?, prema al monarca di
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Dio e di coscienza
;
come esimersi dal sentire o il vitupero di che

lo cuoprono i sudditi, o le renitenze del grandi, o il bisogno del loro

concorso nel governo? Questi e simili altri element! di forza che

rendono potentissima 1' opinione ancor su i privati, quanto cresco-

no di gagliardia sull' animo del regnante, eperl'altezza della per-

sona esposta a tutti gli sguardi e pel pregio della dignita ch' ei te-

me di perdere !

19. -Son mi state ad opporre che vi furono in ogni tempo anche

nella cristiana societa principi malvagi e talora se volete anche ti-

ranni : che questo nulla prova contro 1'assunto nostro se non dimo-

strate che la societa da loro oppressa era veramente, era pienamente

cristiana : ch' ella tenea fermissimo ogni domma della fede, che alia

fermezza del credere era pari la franchezza del parlare e 1'efficacia

dell' opera. Se do voi non dimostrate, mai non potrete conchiudere

che 1' opinione pubblica fra cattolici non imponga una moral ne-

cessita ai govern! di riverire il diritto
,
e che la mancanza di tal

riverenza nei governanti non sia anzi 1' effetto di un mal fermo

cattolicismo nella societa. Egregiamente al proposito nostro il ch.

Rupert in una recente operetta che raccomandiamo caldamente ai

pubblicisti onesti e cristiani : ri est ce pas une verite rendue cha-

que jour plus sensible, que le pouvoir n' est, en definitive, que T or-

gane de la societe choisissant en son nom le Men ou le mal qu
1

elle

veut reellement et demeurant incerlain lorsq' au dedans d' elle la

voix et les sentiments du devoir ne savent pas s' elever au dessus de

F accent lumultueux des passions ? Ne nous en prenons jamais qu' d

nous memes de T imperfection des lois qui nous regissent et n' accu-

sons pas si facilement les pouvoirs qui nous gouvernent *. Cosi egli

delle cui parole 1' universalita vuolsi intendere con quella discre-

zione che sempre tempera le universalita morali.

20. Tutto puo sull' animo degli imperanti la societa, e se essi

non sono quali ella pur li vorrebbe, la colpa e in gran parte di lei

che non e qua!' esser dovrebbe. Datemi una societa veramente e

i Lettres sur I' aristocratie et la propriete. Paris 1855, pag. 4.
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pienamente cattolica e ne saranno indubitatamente cattolici nei lo-

ro sentiment! o per lo meno nelle opere i legislator! e i governanti :

testimonio il Belgio ove un re eretico governa da cattolico i catto-

licissimi fiamminghi, laddove certi governanti cattolici governano

da eretici, ove il cattolicismo del popolo s' imbastardisce o per la

influenza di opinion! eterodosse o pel torrente che inonda di emi-

grati miscredenti.

Posta dunque codesta quasi onnipotenza del fermo opinare so-

ciale sull' animo dei governanti e posta la profonda riverenza del

cattolico verso il diritto, egli e certo che questo non pu6 violarsi

senza colpa e vitupero. Dunque quando almeno la passione non

10 trasporti ad affrontare ogn' infamia, ogni pericolo, ogni resi-

stenza, 1' assolutismo di un governante cattolico non osera affron-

tare la maesta del diritto allorche questo autorevolmente gl'
intima

hue usque venies et non precedes amplius. E se tanto non ottenne

11 principio cristiano nel secolo scorso, c!6 fu appunto perche in-

vasa dal principio eterodosso la societa andava perdendo 1' essere

cristiano. E di vero quale esser cristiano rimaneva al cadere dello

scorso secolo in quella parte della societa che vive piu strettamente

a eontatto del principe e suol chiamarsi la bonne socitte, la sotiett

brillante, ma dovrebbe chiamarsi societa cortigiana, societa corrot-

ta, societa adulatrice? Tutti sanno che non in Francia solamente,

ma da Lisbona a Pietroburgo Voltaire ne fu 1' idolo e simbolo ne

fu 1' ateismo. Prostrata a pie di quell' idolo, annichilita nel nulla

di quel simbolo, quale influenza poteva esercitare la societa su i

Principi se non incodardirne gli animi ad ogni resistenza e pro-

strarne nel fango ogni maesta? D'allora innanzi tutta la fortezza en-

comiata da costoro nei governi fu nel combattere la Chiesa inerme,

tutta la lor clemenza nel condonare il delitto contumace. Qual

prova piu bella che la societa influisce su i principi e li modella

sul tipo di se medesima?

Ripetiamo dunque : se in una societa cristiana il diritto e sacro-

santo vi sara riverito ancor dal Principe; se ogni diritto vi e rive-

rito dal Principe, ogni diritto e temperamento all' assolutismo del
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suo potere. Procedera questo finche niun diritto si oppone; ma

giunto a quel termine irremovibile ... Si arrest6 al dio Termine il

fulmine stesso di Giove Capitolino.

21. Ma ricusasse pur il sovrano di arrestarvisi, dove trovera egli

cooperated alle sue ingiustizie in una societa veramente cristiana?

Son pochi giorni che un giudice padre di numerosa famiglia, dopo

lunghi anni di servigi resi allo Stato, richiesto in Ciamberi di pre-

stare il suo braccio alia esecuzion della legge contro i conventi, sa-

crificava se stesso e la famiglia rispondendo da eroe e da martire a

chi minacciava 1'uno e 1'altra : io devo prima obbedienza a Dio mio

creatore e mio giudice ; e ne avea per premio la destituzione. E

quant' altri furono in Piemonte e ancor piu nella cattolica e gene-

rosa Savoia che ricusaron T opera a rischio di perdere 1' ufficio. Or

se pari al sig. Eugenio Naz fossero tutti gli ufficiali di quel gover-

no
5

se per un Naz che spogliato trionfa
,
non si trovassero cento

Persogli che vendono la coscienza e si curvano
,
d' onde trarrebbe

quel governo gli esecutori dei suoi misfatti?

22. 'Sebbene a che stiam noi domandando donde trarra coopera-

tori, mentre il governante medesimo in una societa cristiana spinto

gia a riverire il diritto dalla forza dell' opinione vi trova insieme

il primo dei suoi proprii interessi? In altre societa, ove tutto 1'ap-

poggio dei governanti sta nell' accortezza delle cabale, nel numero

degli armati
,
nel coraggio dei complici ;

sia o non sia riverito il

diritto poco monta per chi comanda : egli sa di essere riverito e te-

muto per tutt' altri motivi che per amore e riverenza alia giustizia.

Ma nella societa cristiana ove colla potenza di questo nome un Prin-

cipe sa ch' egli penetra fin nell' intimo delle coscienze, che scrive

cola entro.le sue leggi col dito stesso di Dio, che obbliga ad osser-

varle anche quando 1' occhio e la sferza del governante non giun-

gono a frenarne o vendicarne le violazioni
;
chi non vede essere in-

teresse del governante il mantenere fermissima questa riverenza al

diritto e farlo credere superiore ad ogni umana potenza, inviolabile

ad umana passione? Si disse che ove Dio non fosse, un politico do-

vrebbe inventarlo
;
che la religione fu invenzione dei politici i quali

18
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1' immaginarono per contenere i popoli. Or queste e simili altre

sentenze che altro vogliono signih'care finalmente se non che torna

a conto al Principe d' ispirare al popolo che riverisca governatrice

suprema dell' universe 1' Eterna Giustizia? E come pu6 questo ispi-

rarsi al popolo se primo a riverirlo alm^no esternamente non e il

governante medesimo? La riverenza al diritto e dunque pel gover-

nante come un dovere di coscienza, come un comando dell'Opinione,

cosi un interesse in ogni societa. Ma nelle miscredenti ed etero-

dosse e impossibile formare 1' unita di concetti da cui dipende la

forza sociale del diritto: cotalche in esse 1'astuzia di un governante

o la cabala d'un partito mutano da oggi a domani la cosi detta Opi-

nione pubblica facendole gridare oggi Abbasso , Morte ,
come ieri

grid6 Viva ed Osanna : fra cattolici all' opposto non pu6 abolirsi

questa unita di concetto se non in quanto si abolisce 1' influenza

della Fede e dellahiesa chene custodisce il deposito. Finche que-

sta Chiesa parla autorevolmente e la fede congiunge in una sola

sentenza il popolo , sacrosanto e ogni diritto : e un Principe che

sappia calcolare saviamente i proprii interessi , comprendera tor-

nargW a conto riverire come divino il diritto del saddito sulla peco-

rella
,
aflGkiche il suddito riverisca come divino quel del Principe su

tutto il territorio del suo reame. In tal guisa ove la societa e vera-

mente cattolica si congiungono nel cuor del regnante a tutela del

suddito i dettami di giustizia ,
i sentimenti di onore

,
i calcoli del-

1' interesse , senza parlare di mille altri impulsi accidentali e secon-

darii che nelle varie congiunture ingagliardiscono quest' argomento,

or per la personale rettitudine del Principe e dei sudditi, or per le

influenze straniere, ora per patti e trattati.



QUALI SONO AL PRESENTE IN ITALIA 1

Promettemmo nella fine del passato articolo che avremmo con-

siderata la istituzione che esaminiamo, non piu nelle remote sue

origin! straniere o nel suo primo mostrarsi tra noi
;
ma propria-

mente secondo quello che essa e al presente con tutte le modifica-

zioni recatevi in non poche citta d' Italia. Ne credasi che nel fare

quella promessa noi non sentissimo il vespaio che andremmo a stuz-

zicare: si tratta di mettere il dito e forse il ferro su cosa viva e

quant' altra mai delicata e risentita. E noi ci rassegnavamo alia dura

necessita di compiere un dovere che per riuscire al suo scopo, dee

per forza urtare qualche suscettivita rispettabile si, ma anche for-

se un po' schifiltosa. Tuttavolta accostandoci al suggetto e medi-

tandolo accuratamente piu da vicino, siam venuti in pensiero che

si sarebbe potuto riuscire allo stesso effetto per un' altra via; la

quale senza aver vista di notare questa o quella citta o Sala in par-

ticolare
, ottenesse pure 1' intento di suggerire alcuni mezzi

, per

ischivare gli sconci notati altrove, procurare dei piu sicuri vantaggi;

e fare insomma che il bene cui la istituzione pur frutta in alcuni

luoghi possa esser piu largo, piu sicuro, meno adulterato dalla

1 V. questo volume a pag. 16.
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mistufa del suo contrario. Con cio saremmo eziandio dispensati dal

pensiero di far conti sottili sopra molte cose degli Asili, le quali,

venute all' aperto colla stampa, si potrebbero ad ogni diritto chia-

mare ad un esame, cbe ci porterebbe molto per le lunghe e che dl-

verrebbe molto probabilmente obbietto di gratuite suspizioni e ma-

levolenze. Bastera dunque raccogliere qui in cbiare e semplici pa-

role colle nostre considerazioni quello che ci e venuto fatto di udire

da savie e cristiane persone o di leggere nei loro scritti riguardo

alle cautele cbe si vorrebbero avere
, perche gli Asili d' infanzia

riuscissero opera veramente utile; e non sara mai davvero, se non

e davvero caritativa e cattolica. Ove poi la esposizione di queste

modificazioni o cautele riuscisse a persuaderne ,
almeno in parte ,.

1' attuazione alle tante cristiane ed egregie persone che vi hanno

mano, questa piccola fatica avrebbe avuto un compenso maggiore

assai delle sue speranze. desideriamo noi altro che il bene vero

e sicuro di quelle innnocenti creature? E se le nostre considera-

zioni han qualche peso, chi ama sinceramente quel bene stesso po-

trebbe senza taccia di leggerezza metterle da banda, senza almena

tentarne il valore ed esaminame la portata ?

E pria di tutto ci si permetta di tornare, forse per la terza volta

in questa materia, sopra quell' affetto domestico e di famiglia, al

quale le Sale di asilo, troppo universaleggiate e non ben condotte,

recherebbero una offesa e nori lieve. Noi crediamo esser questo un

punto di tanta rilevanza
, che non ci basta 1' animo di lasciarlo

;
e

siam condotti quasi nostro malgrado a ritrattarlo ancbe piu di pro-

posito. Fu gia osservato che nelle classi ininori ed infime della so-

cieta gli affetti domestici sono comunemente piu teneri e piu te-

naci, che non nelle piu alte
;
e forse a renderli tali contribuisce non

poco la circostanza, che nelle prime tutte le cure deH'allevamento

non son divise con mani straniere
,
e costano sollecitudini, priva-

zioni e sacrifizii piu incessanti e piu dolorosi che nelle maggiori

condizioni non sogliono. Certo tra le ricche ed agiate persone non

pu6 accadere che i genitori debbano patir la fame per sustentarne

la prole ;
laddove questo e caso non infrequente tra i poveri con
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quelle conseguenze di mutuo affetto e gratitudine che mal si com-

prendono da chi non li sente. Ma quale che ne sia la cagione ,
il

fatto e certissimo
,
e chi ha avuto, per ragione di sacro ministero,

qualche intimita colla plebe anche infima, studiandone i dolori per

consolarli ed i traviamenti per correggerli , chiunque ,
diciamo , e

stato a questa scuola dee avere osservato che sotto ai cenci e nei

tugurii albergano comunemente tali tesori di affetti paterni, filial!,

fratellevoli, domestic! insomma, che indarno si cercherebbero nel-

le aule derate e negli splendidi appartamenti. dove se ne fa pom-

pa piu studiata e si conosce 1' arte di mentirli con piu artifizio.

Questo poi crediamo avere ordinato la Provvidenza non solo per

consolare di quelle caste delizie tante vite che lottano perpetuamen-

te col bisogno e colla fatica
;
ma eziandio per frenare di un piu

poderoso rattento quei miseri dal trascorrere al delitto assai piu

spesso che altrimenti nonfanno. Nelle famiglie popolane il trascor-

so di uno, massime ove fosse il padre, e sventura somma ed irre-

parabile di tutti
;
ed e incredibile quanto sia potente questo pen-

siero ad infrenare i passi furiosi della cupidita e dello irascibile.

L' idea che un eccesso istantaneo getterebbe moglie ,
madre

,
fi-

gliuoletti, sorelline nell' estremo della mendicita e della dispera-

zione, e come una diga di ferro che rompe il corso sfrenato ad un

puledro disserrato a precipitosa camera. Nella citta di Napoli ,
tra

quel popolo cosi pieno d' imaginazione e di sentimento, non e raro

vedere in una rissa 1' uomo che sta sul ferire o sull' uccidere, fer-

marsi tutto un tratto e dire all' avversario con un sorriso feroce e

spiccando quasi ad una ad una le sillabe : hai ragione che ho moglie

e figliuoli ! altrimenti . . . ., e ritirarsi tranquillo. Ne altro esprime

presso la plebe bolognese 1' avere la ca in co, cioe 1' avere la casa

in capo, in quanto non avendo 1' uomo famiglia, nessuno non dan-

neggia col suo misfare
,
ed esser quindi capace di ogni cosa. Le

statistiche poi dei delitti confermano queste osservazioni ,
dimo-

strando che
, ceteris paribus , sopra cinque delinquenti , quattro

sono scapoli , o squietati, come pur dicono con parola significan-

tissima i popolani accanto al Sebeto.



Ora noi non sappiamo se i nostri lettori abbiano mai posto men-

te alle tante maniere onde la moderna societa tende, indirettamente

si, ma non per questo.meno efficacemente a debilitare quelle intime

domestiche aflezioni
;
nella quale tendenza sarebbe anche a rico-

noscere una non ultima cagione del sempre crescente numero di

delinquent!. Si potrebbe cio leggermente dimostrare per tutte le

condizioni della societa ma alia nostra materia basta V accennarlo

per la popolana. Lo scaduto costume
,
che disaffezionando il mi-

glior sesso dal matrimonio, allettandolo alia sfrenatezza d' una va-

ga Venere, cui alcune polizie si tolgono il carico di rendere alia sa-

nita meno pericolosa. La dura necessita di numerosi eserciti stan-

ziali, che adusando lungamente molta gioventu alia militare licen-

za, la rende poco paziente dei vincoli coniugali quando fia reduce

al patrio tetto, e ci6 per non dire della difficolta in che trovansi i

cosi tornati d' iniziare una carriera che li ponga in grado di soste-

nere i pesi del matrimonio. Le graridi fabbriche e manifatture che

avendo reso in alcuni luoghi quasi impossibile il lavoro domestico ,

ed avendo assottigliati i salarii dell' operaio a quanto basta appena

a sustentarne 1' individuo obbligano le intere famiglie a vivere

sparpagliate, senza vedersi altro che la sera, e forse neppur la sera,

quando la distanza della Manifattura appena consente all' operaio

il veder la casa nella Domenjca, dove pure la Domenica si guarda

ancora. La smania di esercitare la beneficenza pubblica in grandi

stabilimenti e sempre con una larga dose di burocrazia
;

la quale o

che debba alimentar vecchi, o che debba ristabilir convalescent!, o che

debba sustentare militari invalidi,o che che altro vi piaccia, appe-

na conosce mai il recar soccorso al domicilio del bisognoso ;
ma

comincia sempre dallo ammassare
, agglomerare o stivare i miseri

nei detti stabilimenti ad aspettarvi quel filo di soccorso, in che si

assottiglierebbe anche una fiumana
,
condannata a passare per la

lunghezza tortuosa di cosi avidi ed aridi canali. Ai quali perche

non si potrebbe aggiungere quell' altro impedimento delle bettole,

delle osterie, dei restaurants d'ogni genere multiplicati oggi quanto

per avventura non furon mai ? 11 marito e padre getta alia famiglia
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una parte del suo salario che basti a sfamarla, quando pur basta,

ed egli se ne va a gavazzare e giucare coi compagnoni allabettola!

Or a qtresti tanti argomenti che favoriscono lo scadimento di quel

cosi salutare spirito, diciam cosi, di famiglia, noi non crediamo che

sia provvido consiglio 11 dare un' akra spinta collo staccare cosi di

buon' ora dal ceppo materno fin dalla infanzia gli appena nati ger-

mogli. E per questa ragione medesima noi riputiamo innaturali,

ruiiiose e poco men che crudeli le cosi dette sale di Culla o Creches,

quando non fossero giustificate e comandate da un vero stringente

ed universale bisogno. Lo sappiamo che le madri ne sono contente

e ve ne benedicono
;
ma esse non apprendono le conseguenze del

favore che loro si fa
5
ed il confortarle, 1'aiutarle a compiere da per

se stesse quel loro dovere ci parrebbe opera di maggior carita che

non 1'offerir loro facile e gratuito il destro di farlo compiere da ma-

ni stipendiate ed estranee. Con eio apparisce chiaro che noi ammet-

teremmo come opera utilissima gli Asili', quando fossero ristretti al

bisogno vero sia degli orfani natural!, sia di quelli che altrovechia-

mammo artifidali; cioefatti tali o dalla impotenza assoluta o dalla

malvagita incorreggibile dei genitori. Anzi se pure alcuno volesse

recarein dubbio la nostra opinione intorno alia inopportunita del-

1' opera fuori del caso del bisogno, non si vorra certo negare cbe se

fuori di questo 1' opera e utile, con questo 1' opera e necessaria. Ora

quando il necessario non fosse ancora assicurato, vi parrebbe egli

da savio il provvedere all' utile, e ad un utile che da alcuni e messo

grandcmentein forse? Nonignoriamoessereprescritto comunemen-

te nei Regolamenli per gli Asili, cbe a questo bisogno si debba dare

la preferenza; ma forse nel fatto questa preferenza non e sempre

conceduta, e certo non pare che si cerchi il bisogno, ma si crede di

aver fatto abbastanza quando si aspetta che il bisogno si present!

per provvedervi.Cosi per ragione di esempio suppongasi una citta di

presso a centomila anime, che avendo le sale non puo raccogltervi

che circa 300 bimbi; non vi pare egli che gli orfani di quella dop-

pia maniefa vi debbano essere in maggior numero di tre centinaia?

Se dunque potreste averH tutti bisognosi, perche contentarvi di un
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quinto o di un sesto
;
e pei quattro quinti o pei cinque sesti dare

un allevamento che molto meglio si potrebbe dare dalla propria ma-

dre e nella famiglia? Vedete pertanto che qui non si nega il bene;

ma si cerca il bene maggiore, il piu sicuro e che abbia meno peri-

colo di un male conseguente per indiretto. Anzi noi crediamo que-

sto punto di tanto momento, che trattandosi d' impossibility della

madre di restare in casa obbligata a procurarsi altrove un men ri-

stretto salario
, riputeremmo meglio fatto se si desse alia madre

stessa ci6 che costerebbe giornalmente il bimbo nell' Asilo
,
indu-

cendola a restarsi in casa alia custodia ed all' allevamento dei suoi

nati. In altri casi
, soprattutto quando la perversita dei genitori

rendesse necessario il separarne la prole, vede ognuno, che la cu-

stodia di questa negli Asili non sarebbe rimedio che dimezzato, e

sarebbe piu sicuro raccomandare gl' infanti a specchiata famiglia di

parenti o di caritative persone che 1'adottassero per loro, ricevendo

un compenso pel mantenimento dell' orfanello
;

il qual compenso

scemerebbe e finirebbe anche al tutto, quando esso comincerebbe

a guadagnar qualche cosa. In somma a questo inconveniente da noi

temuto dello scadimento degliaffetti domestic! sarebbe provveduto,

ogni qual volta 1' opera del tenere tutto il giorno i bimbi si restrin-

gesse a provvedere un bisogno non ad offerire un comodo, il quale

potrebbe indurre a trascurare un dovere che pure si avrebbe la pos-

sibilita di compiere per s& medesimo. Questo poi si otterrebbe con

sufficiente sicurezza quando per condizione ad essere ammesso ne-

gli Asili si richiedesse un' attestazione del proprio Parroco, il qua-

le assicurasse il tale bambino essere nell' assoluta impossibilta di ri-

cevere un cristiano allevamento sotto il proprio tetto. Ove i mezzi

naturali mancano
,
e conveniente che sottentrino gli artificial!

;
i

quali, in caso diverso, avrebbon vista di contrariare la natura e di

rifare a rovescio 1' opera del Creatore.

Non si creda tuttavia che con questo solo si sarebbe provveduto

a tutto. Con questo si sarebbe appena rettificata la materia circa

quam, o, a dire piu chiaro, il suggetto intorno a cui deve versare

T opera degti. Asili. Questi, in quanto assumono tutto quasi intera-
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menteT allevamento degl' infant!, dovrebbono essere circoscritti al

solo bisogno della orfanezza. Fuori di questa, dovrebbon prendere

solo una parte dell' allevamento stesso per alquante ore del giorno,

per maniera poco dissomigliante dalle ordinarie scuble. Ma e nel

primo e nel secondo caso resta a determinarne la maniera. Ed intor-

no a questa, si dovrebbe mettere ogni studio per iscbivare lo scon-

cio notato altrove
5

di ausare cioe i figliuoletti ad una decenza e

coltura esteriore cbe fosse eccessiva al loro stato, e che gl'
indur-

rebbe a rimanervi con iscontentezza, o a volerne uscire con danno

inestimabile e loro e della sociela a cui appartengono. Se usciti

dagli Asili debbono rientrare in isquallidi tugurii, in putide e fu-

mose officine
;
se debbono tornare sotto ai cenci e ad una vita du-

ra, laboriosa, piena di privazioni, di fatiche e di sofferenze, tra le

quali non fia certo ultima la prepotenza, lo spregio, il fasto inso-

lente e T ingiustizia di qualche Signore o Signora, che gli and6

settenni a carezzare negli Asili, se, diciamo, codesta e la loro con-

dizione, noi non crediamo che sia prudenza civile e molto meno

carita cristiana iniziarne una infanzia che a tutt'altro si troverebbe

apparecchiata. Se tutta lor vita debbono vivere miseri ed in tugurii

( e per ora la moderna filantropia progress!va lungi dal trovar mo-

do di farneli uscire, sta giucando di mani e di piedi per rendere

quella necessita piu inesorabile ), ci pare anzi consiglio di provvida

pieta far loro passare anche la infanzia in qualche cosa non guari

dissomigliante dal tugurio, sequestratane sempre, s' intende, la im-

mondizia, che in nessuncaso puo essere cerca e voluta direttamente.

Lo sappiamo : questa parola sembrera stranamente dura e fara

inarcar le ciglia ed aggrinzire il naso a piu di un filantropo. Ec-

covi colti, si gridera, colle mani nel sacco, a contrastare un po-

co di forbitezza a quelle povere creaturine! Ma che ci volete fare?

tutte le grida e tutti gli scontorcimenti del mondo non varranno a

scemar d' un capello il peso di una logica illazione. Ed e logica il-

lazione essere una improvvidenza, che-confina colla crudelta, 1'ini-

ziare 1' infanzia plebea ad una coltura, cui non pctra per nessuna

maniera mantenere nella gioventu e nella virilita. Piuttosto dunque
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che ispirare a quella infanzia disdegno ed impazienza della propria

bassezza, & bellapieta ispirargliene stima, infonderle nell'animo ras-

segnazione, tranquillita, contentezza ancora in quell' u mile stato;

e per quanto cio possa parere poco meno che ineredibile ai gaudenti

ed orgogliosi del secolo, siamo persuasi che il Oistianesimo lo pu6,

lo ha fatto, lo fa tuttavia, ed esso solo ne possiede il segreto.

Nl Cristianesimo quando i ricchi ed i grandi si vollero fare amici

e eonforto dei poveri, nella impossibilita di parificare a sk facendo

ricchi e grandi tutti i poveri ( sogno serbato ai cervelli balzani del

nostro tempo), pig'liarono quello spediente, un po' duretto se volete,

ma pure unicamente efficace-, di fare ciok se stessi uguali ai poveri

ed un po' piu sotto. Ed eccovi il frate frencescano di lana grossa

(del quale il secolo, se fosse manco stupido ed empio, capirebbe,

non che altro il tornaconto sociale), scalzo il piede e tosato il capo,

eon addosso una tonaca pesante e ruvida, che non gli e schermo

ai rigori del verno e gli e fardello insopportabile nelle vampe della

state
;
e neppure la notte puo svestirla, quando in un bugigattolo

di cinque piedi cubici prende un riposo agitato ed estuante, che al

meglio gli fia rotto dal martellare fragoroso pelMattutino. Del vitto

poi non accade parlare: voi, o lettore, ne dovete ricordar qualche

cosa se vi e avvenuto mai di sporgere il naso in un refettorio di

Cappuccini. Cosi nel Cattolicismo si forni6 1'amico, il conforto
,

V incivilitore del popolo. II quale all' aspetto di un uomo spesso

colto ed agiato, talora nobile e ricco, che volontariamente si sob-

barca aprivazioni ed a stenti piu gravi dei suoi, pote persuadersi,

che dunque in quelle privazioni ed in quegli stenti vi debb'es-

sere qualche cosa, che gli rende, non che accettevoli, ma de-

siderabili: e cosi imparo ad acconciarcisi almen con pazienza, quan-

do altri da tanto piu gli elegge e gli porta per elezione. Quell' abito,

quella figura, quella ruvidezza fratesca fa afa al secoloprogredito e

dilicato : noi volemmo tolta di mezzo quell' anticaglia del medio

evo, ed^lla consolazione del popolo abbiam provveduto con un

garbo portentoso. Noi abbiamo raunate quindici o venti dozzine di

pupi e di pupe j
le abbiamo lavate, pettinate, parate e profumate
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ancora con acque nanfe e con manteche
;
le abbiamo tenute in sale

bene aerate, decenti, diremmo quasi eleganti secondo loro stato,

fino ai sette anni ad appararvi non so quante belle cose sotto il di-

screto ed amabile reggimento di una Signora maestra in fichu ,
e

tra le carezze di Marchesane filantropiche e di Baronesse sentimen^-

tali, che si avvicendavano a muta a muta. Ma che? al piu bello li

piantiamo, li rimandiamo ai loro cenci, li rincacciamo nei loro tu-

gurii; e vi pensi chi vuole. Ma adagio un poco! compiuto il ter-

mine fatale del settennio, come avranno quei poveretti la ispezione

seltimanik del medico e del cerusico? chi paghera loro il parruc-

whiere ed il dentista? Oh ! pensate ! possono a loro grande agio cre-

pare di una febbre maligna e di cholera! Ma se non vendono un

paio di scarpe od un lenzuolo ( a pur supporre che in casa ci siano
^.

non vedranno ne medico ne medicina
;
salvo il caso che la smania

di attivare un lazzaretto pei colerici, e far con cio cominciare a cor-

rere i salarii sospirati ad una falange d'infermieri e d'inservienti,

non li trascini coi gendarmi a morire piu spacciatamente di dispetto

e di paura tra i sogghigni crudeli di mercenarii senza viscere. Se

tale ha da essere la condizione della plebe adulta, ed assicuratevi

che tale sara senza rimedio e si fara anzi sempre peggiore col sem-

pre piu cristianeggiarsi che va facendo la societa moderna, se ta-

le, ripetiamo, ha da essere la condizione della plebe adulta, vede-

te quale e quanta sia la crudelta nostra, quando volemmo che T in-

fanzia plebea lungi dal disdegnare, imparasse ad avere in qualche

pregio la propria bassezza
5 proponemmo che le sue sale di Asilo, o

scuole che vogliate dirle, non fossero guari diverse dalle loro case,

e che la donna o I' uomo che deve moderarle e presedervi fosse

persona che non si differenziasse gran fatto nelle esteriori apparen-

ze dal padre e dalla madre, e che li somigliasse il piu che esser possa

nella sollecitudine e nell' amore. Condotte le cose a questi termini,

intendiamo chele Marchesane e le Contesse ispettrici troverebbero

una molto maggiore difficolta a compiere la loro missione, e ce ne

duoleirifinoairaninia. Giaesse anche al presente ve la truovano non

piccola; e piu d
1

una ne fa segno nei mantenersi
,
anche neMe piu
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intime comunicazioni coi bimbi, in rispettosa distanza da essi, per

giusta tema non forse qualche ospite schifoso, di sotto alia tuni-

chetta infantile abbia a trasmigrare ed accasare piu nobilmente tra

le seriche pieghe della ricca gonna ;
e ben ne fa segno nel premu-

nire la rnano della dilicata sua veste nei rari casi che una carezza

effettiva e propriamente prescritta dall' uffizio. Ma esse c' insegna-

no che il raerito e tanto maggiore quanto e piu forte 1'annegazione;

enoi crediamo di far loro grande servigio quando proponendo di

crescere la misura di questa ,
non facciamo altro in sustanza che

procurare I' incremento di quello.

Per ci6 che si attiene alia istruzione, noi stimiamo che per gli anw

ni posti tra il secondo ed il quinto ,
comunemente appena se ne

trova la capacita. Che se pure la madre per questo capo pu6 qual-

che cosa, sia per quella rispondenza misteriosa di sensi e di affetti

che trova nell' infante, sia per la unicita del soggetto a cui rivol-

gonsi le sue cure
;
ove queste siano dirette a molte dozzine e come

in massa e da persona estranea, poco o nulla si potra conchiudere.

E cosi noi venivamo nel pensiero che, salvo il caso di necessita che

stringesse piu ad un allevamento da balia che ad una istruzione da

maestro, salvo, diciamo questo caso , a vero insegnamento non si

potesse pensare prima dell' anno quinto. E nel fatto questo e in con-

chiusione il tempo utile dell'apprendimento eziandio negli Asili, per

quanto vi stiano anche appena compiuto il secondo. Da quelli esco-

no i bimbi di sette o di otto anni
5 e, veduto la scarsa suppellettile

d'istruzione che ne portano, s'intende bene che solo gli ultimi due

O tre sono stati i veramente utili : tutto il rimanente fu tempo e

iiato sprecato. Tuttavolta che che sia di questo, per noi il che ed il

come insegnare a quei bimbi e faccenda molto spedita, e crederem-

mo di farci ridere addosso, se ci mettessimo in sussiego dissertativo

quasi si trattasse dell' ordinamento di una Universita o di un'Acca-

demia. I lettori della Civilta Cattolica gia sanno il nostro pensiero

intorno alia istruzione della fanciullezza popolana. Catechismo su-

premo Bisogno degli istruendi
, supremo dovere degl' istruttori

5

se, salvo questo, vi potete aggiungere leggere, scrivere e un po' di
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conti, pu6 esser ben fatto, e noi non vi troviamo veruna difficolta.

Se dunque delle otto o dieci ore che si sta nella sola
,

se ne

impieghino due, 1' una la mattina, 1' altra nel pomeriggio, alia istru-

zione religiosa ,
e due altre allo stesso modo per 1' altra

,
a noi

non parra molto pel primo e parra sufficiente pel secondo og-

getto, avuto anche riguardo alia mobilita del soggetto ed alia mol-

lezza della cera in cui si suggella. Pel Catechismo poi mentre

vorremmo da una parte che si stesse scrupolosamente al pre-

scritto dai Vescovi nelle rispettive diocesi, desidereremmo dall' al-

tra che i maestri o le maestre non avessero altro carico che di

fare imparare a mente le formole messe a stampa, senza entrare

Mn dichiarazioni e spiegazioni, alle quali non hanno autorita
,
ta-

lora mancano di capacita, essendo somiglianti dichiarazioni piii

difficili e piu esposte ad errori che a prima vista non pare. Queste

si dovrebbon fare una od anche due volte la settimana da un sa-

cerdote, e ci parrebbe opportunissimo che si facessero in una chie-

sa o cappella, acciocche non solo il carattere sacro dell' istruttore,

ma eziandio la santita del luogo ammonisse tacitamente quei sem-

plicetti che imparare i Misteri della nostra Fede e qualche cosa

diversa dallo imparare i nomi delle bestie e le class'ificazioni delle

piante. Quanto all' insegnamento del leggere col resto
,
noi non

insisteremo molto, non ci trovando di aver fatto studii molto pro-

fondi in questa materia
;

e ne lasciamo quindi liberissima la scel-

ta dei metodi ai piu periti. Ci pare nondimeno che malagevolmente

se ne trovera uno che prescinda dal distinguere e nominare le let-

tere, comporre le sillabe ed integrar la parola. Che questo poi si

faccia in un modo piuttosto che in un altro, a noi pare cosa affatto

indifferente, ed approviamo di buon grado tutto
,
anche a rischio

che non se ne debba cavare verun costrutto. Vi pare? siamo stati

cosi sofistici e permalosi in tutto il resto
,
che certo avremmo mal

viso a fare degli schifiltosi sopra la grande quistione del se 1'Abbici

si abbia ad imparare sulla vecchia santacroce o sulle novissime ta-

volette. Un poco di condiscendenza sta bene anche a noi, che pure

ne pretendiamo tanta dagli altri.
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Ma nelle rimanenti quattro o sei ore in che si occupera quella

truppa di biibi usciti appena ieri dalle fasce? Questo davveroe

problema difficile, e che per buona venturanoi non siarno obbligati

a sciogliere, in quanto non fummo noi a consigliare che si attrup-
*

passero. Nondimeno anche senza avere studiato molto 1' igienica

infantile
, intendiamo bene

,
che il tenerli anche in quelle ore in-

chiodati sopra i banchi, sarebbe cosa pregiudizievole, innaturale e

perd quasi impossible in una eta, che appena si conduce per altro

che per gl' istinti indeliberati della natura. Ed e appunto un istinto

della natura quella mobilita irrequieta della infanzia e della fanciul-

lezza impaziente di star ferma, non che dieci ore, neppure dieci rai-

nuti. Ci par dunque che di quelle ore cm-due terzi in alferettante

riprese si dovrebbon dare al giuoco, alia corsa, al salto, a quegli

esercizii insomma che la puerizia sa inventare da se, senza aver bi-

sogno di lezioni e di maestri. Essendo poi tanti, e necessario che

abbiano un' area capace ,
e che non vi manchi chi gli sopravvegli

e moderi, perche non s' abbiano a pestare le membroline, fiaccare

, 11 collo o sgraffiarsi 1' un 1'altro il viso. Ma che un degnissimo e dotto

ecclesiastico si metta oosi davvero a prescrivere che i bimbi e le

bimbe debbano reggersi sul piedino or diritto or manco, che deb-

bano levare orizzontalmente or la gambetta destra or la sinistra, e

che debbano marciare a battuta
,
e che debbano arrampicarsi nel

tale o tale altro modo su per una pertica od una tavola piu o meno

inchinata, con tutto il resto che leggesi nel Manuale, codeste sono

baie e che pizzicano per giunta piu di un poco di ciarlatanismo ,

quando ci si vuol far credere che con cio la plebe ne restera risu-

scitata, rigenerata, beatificata e non sappiam che altro. La sustanza

e che i bambini ban bisogno di fare un po' di baldoria, e la fanno

negli Asili un sottosopra come per le case e per le contrade
,
salvo

una maggiore diligenza nel custodirli fatta altrimenti necessaria dal

trovarsi in tanto numero insieme e talora in camere o corti non ab-

bastanza capaci.

Ne in altra maniera vuolsi discorrere di quell' altra faccenda delle

nomenclature
,
anch' esse invenzione novella e pratica prescritta
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agli Asili d' Infanzia. Noi crederemmo di proporre un problema

molto difficile al nostro lettore se lo invitassimo a dirci dove, quan-

do e da cui imparo egli la prima volta le ore del giorno ,
i giorni

della settimana e i mesi dell' anno. Codeste cose s' imparano nel-

1'uso comune della vita e sono inseparabilmente congiunte all' ap-

prendimento del linguaggio. E forse per6 appunto che
!

gl' infanti

per la nuova istituzione erano stati in gran parte ritolti all' uso co-

mune della vita domestica
, nacque la convenienza e quasi il biso-

gno d'insegnar loro per vie artificial! quello che naturalmente e sen-

za accorgersene avrebbero imparato stando accanto alle madri e

ravvolti in tutti gli oggetti ed in tutte le faccende casalinghe. Ad

ogni modo neppure in questo possiamo trovare difficolta che ai putti

s' insegnino i proprii nomi delle cose piu ovvie
, purche si abbiano

due riguardi. II primo che non si vada troppo al ricercato e quasi

al pellegrino, atteso la condizione dei discenti, per non fomentarne

un vano orgoglio e non averne dei maestrini in erba, che sono ap-

pena in grado di essere scolarelli e dell' infima specie. II secondo

che non si creda neppur con questo di averli rigenerati ,
essendo

codesta cosa di cosi piccola importanza, che forse il meglio a frut-

tare sara un non far passare al tutto inutilmente le. ore, che reste-

rebbero delle otto o dieci
,
datene quattro all' insegnamento ed al-

trettante al muoversi ed al giocare.

Nulla non ci resterebbe forse ad aggiungere alle cose dette ri-

guardo ad una materia
,

nella quale ci siam dimorati piu di quello

che avreramo voluto. Nondimeno prima di lasciarla non vogliamo

preterire una considerazione la quale giovera a far le ragioni di

quello onde dobbiamo essere obbligati agli eterodossi, che primi ci

fecero il presente degli Asili d'Infanzia; e gia dicemmo fin da prin-

cipio non esservi in questo alcuno inconveniente
, che i cattolici

imparino dai loro fratelli separati qualche nobile istituzione. fi

giusto nondimeno che la nostra riconoscenza sia ragionevole e ra-

gionata, e s' intenda bene quello che avevamo noi dal proprio fon-

do, e quello che ci & venuto di fuori. Ora ad accettare gli asili quali

ci si offerivano, noi abbiam dovuto qualche cosa sottrarne, qualche
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cosa aggiungervi. Precipua delle sottrazioni e stata 1' universalita,

soprattutto ove trattisi di prenderli appena usciti di fasce e di am-

bedue i sessi : qaesto noi abbiam pensato doversi fare solo nel caso

di orfanezza o naturale od artificiale che sia. Fuori di questo caso

noi desiderammo che si prendessero i putti poveri di oltre a cinque

anni e si tenessero separati di sesso fino agli otto od ai nove, come

in iscuola. Da questa volemmo sequestrata ogni ricercatezza e so-

verchia decenza non pur nel luogo , ma nella persona ancbra pro-

posta a reggerla. Direte che i maestri e le maestre dovendo pure

essere fornite di una coltura che si vantaggia sulla plebea, dovran-

no di necessita avere altresi una esteriore apparenza che non e da

povero e da plebe 5
e noi mostreremo piu sotto come ed in cui pu6

aversi una cultura anche squisita sotto le sembianze di una poverta

piu nobile ma non meno sfornita della plebea. Quanto all'insegna-

mento ci parvero cosa poco meno che vana le nomenclature ,
cosa

confinante col ridicolo gli esercizii ginnici propriamente detti, at-

teso la condizione degli esercitanti. Pel resto volemmo che il Cate-

chismo fosse la parte precipua dell' insegnamento e lo volemmo-

insegnato come dollrina sacra
;
vi lasciammo il leggere, lo scrivere,

i rudimenti di aritmetica e per le bambine si potrebbero aggiun-

gere le prime mosse in ogni opera di ago e di maglia ,
osservando-

nondimeno che per queste 1'andare a scuola per parecchi anni po-

trebbe parer mejio necessario, ed ha vista di piu naturale che ezian-

dio nella fanciullezza resti in casa chi per proprio uffizio vi dee

restare poco meno che tutta la vita. Ora condotta la istituzione a

questi termini noi non sappiam vedervi che nel primo caso un orfa -

notrofio
;
nel secondo una scuola dei Fratelli della doltrina Cristiana

pei maschi, e per le femmine una scuola delle Suore di Caritd, o del-

le tante altre che sotto diverso nome compiono a' di nostri lo stessa

uffizio. Signori si ! si pu6 bene spalancar la bocca e per lo stupore

Cangiar lo canto in un o lungo e roco;

ma la cosa e qui. II concetto di Roberto Owen riforbito dalla moderna

filantropia, per essere acconciato a noi edaccettato da noi, hadovuto
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essere sottoposto ad alcune addizioni e sottrazioni
,
come farebbesi

con una formolaalgebrica. fiforse colpa nostra che dopo quelle tras-

formazioni
,

la formola perde ogni sua modernitd
,
e ci si presenta

non diremo aflatto come antichissima, ma certo come non nuova
,

ed in ogni modo anteriore agli Asili di quanto andarono innanzi al

Sansimonianismo S. Girolamo Emiliaui che prese egli e lascio ai

suoi figli la cura degti orfani
,

il Yen. La Salle che apri scuole pei

fanciulli del popolo ,
e S. Yincenzo de Paoli che commise alle sue

Suore d' istruirne le bambine. Sappiamo che in parecchie citta

d' Italia per cura dei Vescovi ,
di zelanti ecclesiastici e di persone

veramente cattoliche dell'uno e dell'altro sesso, gli Asili d' Infanzia

si sono condotti insensibilmente ad essere o questo , o qualche cosa

molto somigliante a questo. In tal caso noi non ci adombreremo

del nome nuovo
5 plaudiremo anzi di buon grado alia cosa santa

ed antica
,
e conforteremo quei generosi a perseverare nella bene

incominciata impresa. Ma dove gli Asili si straniassero da quel ti-

po cattolico
,
e perdurassero ad essere quello che li voller fare i

primi loro promotori umanitarii , noi non potremmo, augurarne

che male alia nostra patria, ed esortiamo le persone di buona fede

che vi hanno mario a guardar bene quello che fanno.

Vero e che si dovrebbe esanlinare con accuratezza se gli allievi

dei Fratelli e le alunne delle Swore e di coloro che quelli e queste

invitano , abbiano ben portante la personcina e le gambucce ben

dirette
;

e dovrebbe anche assodarsi se sappian distinguere il naso

daila bocca e non iscambino il porco colla capra od il gelsomino

colla lattuga. Dove tutti questi sconci si avverassero
,
noi non esi-

teremmo un istante a dare la preferenza alia nuova istituzione so-

pra 1' antica. Ma non ne avendo mai sentito a parlare ,
abbiamo il

diritto di creder questa, almeno altrettanto pregevole che 1' altra,

non foss' altro, perche non acchiude il bisogno della minestra quoti-

diana a chi forse non ne ha verun bisogno-, e non richiede una

macchina burocratica cos! numerosa e complicata ,
da non cavarne

leggermente un costrutto. E vi par egli cosa da pigliare a gabbo?

Un Consiglio di Amrninislrazione di un dodici a quindici ragguar-

SerielI,vol.XH. 19



290 6LI ASILI

devoJi personaggi : sette ad otto Ispettori ed Ispeltrici ; una sessan-

tina di Visitatriei e Conservalrici ; una deeina di Conservalori ; un

otto o dieci per la cultura spirituale, un paio di calligrafi ,
una

venticinquina di medici e cerusici , un dentista
,
due parrucchieri.

E tiitto questo gratuito. Stipendiati poi Direltrice e Sottodiretiricc,

Maestre proprietarie , Maestre supplenti, Maestre aspiranti ,
Com-

putisti , Raccoglitori, Scrivani, Serventi, tutti insieme un oltre a

venti, che uniti ai presso a centotrenta gratuiti, cornpiono un cen-

tinaio e mezzo di occupati per insegnare ad un venti dozzine
,

tra

pupi e pupe, di due a sette anni 1'abbici ed il cateehismo, che sono

le due cose veramente utili benche non egualmente necessarie di

quella istituzione. Cessi da noi Iddio il pensiero di sconoscere o di

non apprezzare abbastanza le rette intenzioni
,
ed anche la bonta

dell'opera che prestano tante egregie e veramente cristiane persone,

che ne debbono avere lode dagli uomini e ne troveranrio merito

appresso Dio. Ma a noi pare che nella gravezza e moltiplicita dei

bisogni, ond' e assediata la societa moderna
,
deve prendersi molta

cura che, con mezzi piccoli e semplici il piu che si possa, si otten-

gano effetti possibilmente massimi nella intensita e nella estensione;

ed a guardare come siano in alcune citta costituiti gli Asili
,
a noi

pare ehe si faecia tutto al rovescio : con mezzi grandi e molteplici

si ottengono molto piccoli e spesso non meno dubii effetti. Certo

ove quel eentinaio di fanciulli si raccomandassero ad un Fratello

della dottrina cristiana
,
e le altrettante fanciulle ad una Suora di

carita, quanto alia istruzione se ne starebbe sottosopra allo stesso
;

quanto al Cateehismo ed al costume ne saremmo meglio serviti e

piii sicuri
;
e quelle sollecitudini e quei dispendii si potrebbono ri-

volgere o ad allargare quest' opera stessa, facendo che tutta o quasi

tuita la fanciullezza popolana avesse quella coltura
,
ovveramente si

potrebbono rivolgere ad altri bisogni, dei quali vi e sempre abbon-

danza in questa povera umana famiglia. E dicemmo bene quei di-

spendii ; perciocche ,
fatta la ragion media

,
un bambino nell' asilo

costa un circa cinque soldi per giorno ,
che vuol dire un 7 franchi

e mezzo al mese, e 90 all'anno. Ora il mantenimento di un Fratello
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o di una Suora non potendo, come ne pare a noi, importare piii di

un 500 franchi annul
,

il tenere cinquanta bimbi nell' asilo costa

quanto il mantenere 9 religiosi o religiose che darebbero 1' istru-

zione ad almeno 600 : istruzione un po' piu grossiera, lo vediamo

anche noi
$
ma cbe per questo appunto ci pare piu opportuna alia

condizione dei bambini a cui s' impartisce. Con ci6 si vede che noi

non pretendiamo escludere il laicato dell' uno e dell' altro sesso dal-

1' esercizio di ogni opera di carita, e da questa segnatamente della

educazione della infanzia e puerizia plebea : ve lo vogliamo anzi

associate non pur coi sussidii ma coll' opera. Ad esso sarebbe aperto

larghissimo campo nel procurare efficacemente che tutti i bimbi e le

bimbe si giovino della istruzione ,
nello assistere il Fratello e la

Suora per condurre bene la santa e faticosa loro opera ;
e nell' aiu-

tarli pure col consiglio e colla mano. Ma se il laicato vuol davve-

ro esercitare la carita cristiana, non abbia troppa paura del ruvi-

do saio onde la persona devota a Dio si circonda
;
anzi si persuada

che quell' umile saio e la miglior sicurta che puo avere di fare cosa

veramente utile al prossimo e cara a Dio. Soprattutto prenda a

norma delle sue imprese di beneficenza Vincenzo de Paoli piutto-

sto ehe Roberto Owen : le opere del prime furono , sono e saranno

sempre eminentemente cristiane
;
laddove le utopie del secondo

,
a

volerne pure spillare qualche cosa sopportabile nel cattolicismo ,

bisogna sottoporle a tante manipolazioni ,
che in ultimo costrutto

fia molto se riescono una languida imagine delle prime.



UBALDO ED IRENE
RACCONTO DAL 1790 AL 1814

LA RITIRATA DI MOSGA

Nel Giugno 1812 trovandosi ai quartieri di Wilkowiski il cavalier

Francesco Rovereto corazziere delJa Guardia col Colonnello d' Al-

mavilla, uscirono un giorno al calar del sole sullariva del fiume a

diporto, ragionando insieme del divisamenti di Napoleone intor-

no alia campagna di Russia, ch'era in sull'aprirsi. Come furori

giunti a una bella macchia d' annose querce, si posero a sedere 1' u-

no rimpetto all' altro sopra due grosse pietre, le quali sorgeano

di mezzo a un' erbicina fresca e minuta, che le correnti acque ir-

roravano, quasi lambendone le prime zolle che speccbiavansi in es-

se. Guardato un po' attorno, e giovandosi del bel loco i due guer-

rieri, 1'occbio del Rovereto venne per avventura a cadere sul viso

deU'Almavilla, laonde, avvegnache il primo fosse piu giovane d'assai

e appena luogotenente, e 1' altro gia colonriello, tuttavia con quella

sicurta che davagli patria comune, e parentela lontana Colon-

nello, dissegli il Rovereto, il vostro viso e solcato per ogni guisa, di

maniera che sembra una carta geografica ;
tante sono, e volte per

ogni verso, le margini delle vostre ferite.

Le sono ben undici, rispose 1' Almavilla, e 1' ebbi tutte in do-

no dal filo delle scimitarre moscovite nella battaglia d' Austerlitz ;
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per la qua! cosa 1' imperatore dissemi giorni sono nella gran rasse-

gna che tenne con Murat Colonnello, e giunto il tempo di resti-

tuire ai russi i baci onde v'hanno screziato la faccia in Austejlitz

ed io gli risposi Sire, ne sento il debito di civilta, e bacer6 i russi

cosi saporitamente alia franciosa che lascierovvi impronta la rosa,

come dice il vecchio proverbio dei Paladini di Carlo magno

Di certo, colonnello Almavilla, riprese il Rovereto, io credo

che se tutti i volti dei granatieri e dei corazzieri della guardia fos-

sero cosi ben ricamati, sarebbe una meraviglia avederli: ma ci6

che mi stupisce si e come con ferite cosi profonde, massime nel

cranio, abbiate potuto campare.

Io riconosco la vita dai santi Apostoli Pietro e Paolo
;

e cosi

fossi loro stato piu fedele, come aveane fatto promessa, e poscia

colle dissipazioni della guerra e coll' usare continue fra le scostu-

matezze e 1'irreligione dei campi, non mi fossi disviato, e non

avessi fallito la mia parola a Dio !

Oh che c'entran eglino gli Apostoli? Sonvi apparsi e medi-

catovi le ferite?

No., ma furon cagione ch' io venissi curato con ismisurato

amore, e condotto a guarigione ; poiche dovete sapere ch' io la vi-

ijilia della battaglia d'Austerlitz entrato in un monistero abban-

donato, vi trovai a caso due belle immagini di carta di S. Pietro e

S. Paolo, che mi cacciai arrotolate fra la corazza e il petto. II di

appresso ingaggiata la battaglia entrai nel piu folto della mischia,

ed ivi coperto di ferite cascai semivivo in un solco, ove stetti boc-

cone tutto il rimanente del di in una pozza di sangue, il quale in-

tridendo la terra m' avea fatto una bogima in sul Viso che tutto il

sembiante erane impiastrato. Fui rinvenuto la notte palpone da un

soldato, che sentendomi caldo ancora, portommi con altri sopra una

barella nella gran Badia presso Brunn. Come io v'entrassi, e a qual

ora, nol vi saprei dire/, tanto avea smarrito ogni sentimento; se non

che fummi narrato da poi, che portato nella gran sala del Capitolo

cogli altri ufficiali, capitani e colonnelli feriti, ivi i monaci di quella

numerosa e santa Badia, che s' adoperavano con meravigliosa carita
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in nostro aiuto, sfibbiandomi la corazza ebber veduto tra la piastra

e il farsetto i due rotoli tutti sanguinosi : apertili, e trovatovi le

divote^immagini chiazzate di sangue, le baciaron divotamente, di-

cendo Oh ecco fra tanta miscredenza un pio e credente ufficia-

le
;
che il ciel lo benedica ! Avea i santi in petto : eb che fede? Co-

stui si vuol portare nelle mie camere, disse intenerito il padre

Abate

Intanto i cberusici mi sterran la faccia, lavanla col vin caldo,

veggono quegli sberleffi e me li cuciono collaseta, vi pongon lefal-

delle, e mi bendano e ribendano per ogni verso, cotalche non mi

rimase cbe un occbio solo scoperto a un po' di sportello tra le ban-

dicine : ma io in tutto cio non sentia nulla di me e non m' addiedi

punto di cosa che mi si facesse addosso. Stetti in quello sbalordi-

mento vie piu di due altre buon'ore, quando tutto a un tratto mi

sveglio come da un profondo letargo e parmi, quasi chi sogna d' es-

sere in coro co'frati, udir cantare lerusalem., cito veniet solus

tua; salvabo te, el liberabo te, noli tirnere: ego enirn sum Dominus

Deus tuus, Sanctus Israel, Redemptor luus Tendo nuovamente

1'orecchio, e mi percuotono altri canti chehanno riguardo aCristo

che viene al mondo per salute nostra. Mille idee mi brulicano in

capo, fra le quali che quella fosse la festa del Natale : ma no, dissi

fra me, ci corre piu di venti giorni ;
la Lattaglia d' Austerlitz fu il

due dicembre : ah la battaglia ! ma io fui pure in battaglia, e con

.grande sforzo ed impeto percossi addosso ai russi : ed ecco un altro

cantare, il quale risuona per le volte come d' un tempio, Ecce Do-

minus veniet cum splendore descendens, et virtus eius cum eo.

A queste nuove voci mi si risvegliano tutte le mie antiche idee

religiose ;
credo che Dio m' abbia miracolosamente fatto portare al-

1'eremo diLanzo; e senz' altro discorso gittomi del basso letticciuo-

lo per inginocchiarmi e recitare un Pater a Gesu mio Hedentore :

ma io non avea piu forze e caddi prostratq in terra, e pur volea

dire quel Pater. Se non che avendo smesso da molti anni 1' uso di

pregare, e avendo il capo stordito dalle ferite, non potea risovve-

nirmi per intero deH'orazione Dominicale. In quello stante fui preso
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da talvergogna di vedermi riuscito a tanta bestialita, che eomiu-

ciai a gridare Signore Dio, perdonate a questo giumento insen-

sate che non sa piu invocarvi E continuava a dirrai con isdegno

Animale! vedi a che sei giunto? A non sapere nk anco il Paler,

che ogni pastorello e ogni contadinuzzo cristiano sa come il dir

Babbo e Mamma! E meutre io dolorosamente gemeva ed era in

aagosce, mi percuote un baglior di lume nella parete, e sento affer-

rarmi da quattro braccia, che mi levan di peso e ricoricanmi sul let-

to. Con quell' occhio libero fra i bendaggi veggo un monaco vene-

rando di bianchi capegli, il quale mi acconciava sotto il capo i guan-

ciali con tanto amorech'io nol potrei dire appieno. Megli volsi quasi

tremando, e dissi Uomo venerabile, chi siete voi? e dove son io?

Voi, mi rispose piacevolmente in buon fraricese, siete nel moni-

stero di san Benedetto di Brunn, recatovi tutto coperto di ferite,

le quali furonvi curate, e portammovi in questa camera, ch' e la mia.

E dove fra tanto romor di guerra cantasi cosi tranquillamente

la pace del Signore, e innalzansi le laudi della sua gloriosa venuta

nel mondo?

Figliuolo, queste sono le voci de' monad che salmeggiano in

coro il mattutino dell' Avvento, e le speranze della salute venutaci

per 1' Incarnazione del Verbo di Dio : assistettero essi tutto il gior-

no i feriti, e dopo un breve sonno, quelli che non sono a guardia

de' malati, si ridussero in Goro secondo V usanza. Quella finestrina

onde vi salgono quelle voci, risponde sopra il Coro appunto, per la

quale io soglio pregar la notte dinanzi al Santissimo Sacramento,

che la delta finestrella riguarda.

Padre onorando, gli dissi tutto smarrito, levatemi di qui, ch'io

son peccatore e indegno di posare in si santo loco

Allora il venerabil monaco suono il campanello, apparve un con-

verso, a cui disse Fra Bonifazio, arrecate quel po' di ristoro che

sta accosto al fuoco : questo buon capitano dopo tanto sangue per-

duto n" ha bisogno Usci e rientr6 incontanente con una tazza di

brodo consumato
,
che tutti li spiriti mi ravviv6 in petto. Allora

1' Abate mi disse per dolce modo, ch' egli era stato ufficiale della
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guardia svizzera alia Corte di Luigi XV, e che resosi monaco, vi-

vea datrent'anni in quellaBadia. Del togliermi poi da quella came-

ra, non 1' averia mai permesso ;
anzi dormir egli nella stanzetta ac-

canto per accorrere a' miei bisogni : attendessi ora con pazienza a

guarire.

Padre, gli dissi allora commosso di gran compunzione a cosi

eroica e cortese carita, Padre, io ho piu bisogno di guarire deU'ani-

ma che delle ferite del corpo, perocche sono soldato e vissuto da

parecchi anni fuor della rimembranza di Dio, intantoche mi caddero

dalla memoria persin le orazioni, che ogni vecchierella cristiana sa

per cuore L'ottimo Abate mi prese amorevolmente ambo le ma-

ni, me le strinse, m'animo a fiducia in Dio
5
ed allorche fui miglio-

rato per modo che gia rizzavami sul letto, il che avvenne presso al

Natale
,
mi confess6 con indicibile consolazion mia ed ismisurata

gioia di lui. Rovereto, dirvi con quanta carita quell'Abate mi cu-

rasse, guardasse, assistesse per ben oltre a quaranta giorni, non si

potrebbe a lingua : e cio ch'egli adoperava con esso me, praticaron

di gran cuore con tutti i francesi i monaci coi quali viveano alia me-

scolata, ch'era una cosa singolare a vedere per que'lunghi corridor!

passeggiar lentamente un generale, sostenuto a braccia da due tar-

chiati conversi
;
un altro

,
cui una cannonata avea portato via le

gambe, esser tirato nel carruccio per le corsie
;
uncolonnello monco

d'un braccio
;
un capitano colla gamba di legno, un altro col braccio

al collo : a questo mancava un occhio, a quello il naso o 1' orecchio.

I piu aveano i capi bendati, le dita mozze, gli stinchi ancora in istec-

che : altri camminavano a grucce, altri in luogo di piede aveano un

mazzocchio: questi zoppicava del piedritto,quegli del pie manco, a

quest' altro eransi ritirati i tendini del ginocchio e andava balzelloni

'col bastone; uno era spallato, uno dilombato: costui camminava a

poggia e colui ad orza. Vi dico il vero, caro Rovereto, che la prima

volta ch' io mi trovai pe' corridori a codesto galante passeggio, e

vi mostrai questo mio bel mostaccio rinsolcato ed inciso come una

mappa degli agrimensori, non potei fare a meno di non ci ridere sa-

poritamente. Nonpertanto mi mori per venerazione il riso in bocca
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veggerido hi mezzo a quei prodi (un mese fa si vegeti, sani e ga-

gliardi) quelli caritativi cenobiti, esser veramente pie al zonpo, oc-

chio al cieco, sostegno al languido, consolazione all' afilitto 1. Oh io

non dimentichero mai tanta caritae gentilezza di que'buoni servi del

Signore ! e per conoscenza di tanto benefizio nelle altre guerre ch'io

mi trovai ho sempre tolto a difendere dalla licenza militare i moni-

steri: anzi vi dico che nelle guerre d'ltalia, del Tirolo, dell' Austria,

della Baviera, delle altre contrade cattoliche di Germania, io non

istetti mai si bene alloggiato come ne' monisteri e ne' conventi.

Noi Piemontesi sappiamcelo bene, ripiglio ilRovereto, poiche

eziandio non avendo conoscenti o al piu sol di veduta nelle case re-

ligiose, puossi viaggiar tutto il Piemonte, ospitati in quegli alberghi

d'ogni gentilezza con quell' antica cortesia, ch' e omai sbandita per

tutto altrove dalla civilta odierna. In san Pietro di Savigliano, alia

sagra di san Michele, alia Badia della Novalesa, in quella d' Alta-

comba, in molti conventi di Domenicani, io ebbi accoglienze cor-

dialissime
;
e abbiatevi per fermo che persin ne'piu poveri conven-

tuzzi de' zoccolanti e de' cappuccini trovate quel buon viso e piu

quel buon cuore, che cerchereste invano altrove.

Appunto per cio, disse Ubaldo, mi sa maleassai, che 1'lmpe-

ratore collo sterminare gli ordini religiosi abbia tolto all' Italia tanla

gloria di pieta, di sapienza ,
di dottrina e d'inesausta beneficenza,

gentilezza e cortesia. Egli vi fu tratto all' esca di tante ricche e va-

ste possession! ,
dalle quali ne colse tesori inestimabili di pecunia,

che dileguaronsi in un attimo come la nebbia al vento, e lascio mi-

sera e nuda 1'Italia, senza averle di tanti milioni ingoiati dalle guer-

re porto altro vantaggio che quello d' averle cresciuto a dismisura

i prediali e le imposizioni d' ogni ragione, facendole pagare insino

all' aria cbe respira, e la serva e misera terra che calpesta.

Oh, disse il giovane ufficiale sorridendo, i frati non s' atten-

deano in vero di udir oggi predicare e magnificare le tonache e le

1 Questo ci fu riferito a verbo da quel valoroso, a cui avvenne il case nar-

rate qui sopra, con tutte le circostanze ivi descritte.
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cocolle da due corazze : Colonnello, io dovro essere ai quartieri per

la zuppa del mio squadrone Cosi detto, I'AImavilla fe cenno d'al-

zarsi, e rizzatisi tornarono in citta
5
donde il di appresso partirono

pel passaggio del Niemen col grande esercito, che Napoleone gui-

dava al conquisto della Russia.

Forse dai tempi di Dario il mondo non avea veduto un esercito

di presso a cinquecentomila soldati cosi bene in arnese com' era

quello, che attravers6 tanta parte d' Europa quasi in bella mostra

di se. Noi che scriviamo, ne vedemmo cogli occhi nostri una gran

parte inoltrarsi nella Germania
;
ne quei grandi spettacoli che s'of-

fersero alia nostra fantasia giovanile potranno mai cancellarcisi dalla

mente. Per piu di due mesi continuarono a passarci dinanzi una Di-

visione appresso Taltra composta prima de'reggimenti di fanteria coi

granatieri alia testa, i moschettieri in mezzo, i cacciatori ei volteg-

giatori alia fine : dopo la fanteria procedevano i reggimenti di ca-

valleria, il primo di lance, Taltro di dragoni, per ultimo di corazzie-

ri : era poi chiusa ogni Brigata da una batteria di campagna con

artiglieri a pie e a cavallo, fucine, ferriere, strumenti di mascalcia :

chiudeva ogni Brigata il carriaggio del bagaglio, delle vettovaglie,

della farmacia, e persino de' padiglioni, degli strapunti, delle bran-

de per li spedali ambulant! quando 1' esercito campeggiava. Ma tutto

questo era cosi provvedutamente ordinato, e con si orrevol modo e

splendido guernito ,
che 1' Europa n' era in gran meravrglia e ter-

rore. Parea che tutto fosse messo a nuovo; cosi le divise de' sol-

dati, come i fmimenti de' cavalli da tiro, e il fornimento de' caval-

lieri in elmi, bonetti di pelo d' orso, e corazze, e guanti, e selle e

gualdrappe di pelli bianche e nere di montone con soppanni rossi,

verdi e turchmi-, che a vedere si bella gente, gagliarda, franca e

gaia avresti detto Costoro vanno per campioni di torneamenti e

di giostre

Aggiugnete a tutto questo 1' esercito d' Italia ben agguerrito, il

quale per la meta era in Ispagna a combattere le fiere e sparpa-

gliate zufie delle quadriglie castigliane, andaluse, navarre e biscai-

ne
5
e per 1' altra meta marciava gagliardo , spigliato e baldanzoso
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all' impresa di Russia
,
facendo parte dell' esercito imperiale colle

genti latine, toscane e piemontesi, e facendo corpo e massa da s&

colle legioni del regno italiano. Dal tempo della romana potenza

1' Europa non vide mai useir d' Italia si bella e numerosa gioventi

d' arme come in quelle guerre di Napoleone 5
e noi che la vedemmo

e fummo educati a quegli spettacoli, dobbiamo pure acquistar venia

dai veri italiani se talora c' incolse il riso descrivendo le torme, i

brancbi e le masnade che ci brulicaron da ogni zolla coi pennacchi

e le tuniche di velluto nel 1848. I duci delle legioni italiche del

1810 e del 1812 non ci uscivano dallo scrittoio, dalle corsie dello

spedale, dalle farmacie, e dai fondachi de' salumi e delle droghe ,

ma eran quegli esperti e prodi capitani che s' erano segnalati sui

campi di Marengo, d' Austerlitz, di Vagram, d' Ulma, di lena e di

Friedland.

Senonche pochi mesi dopo il ragionamento d' Ubaldo di Alma-

villa col giovane corazziere Francesco Rovereto, quanti avvenimenti

s' eran volti sopra le parti boreali d'Europa! E quanto sangue erasi

sparso, e quanto valore gittato indarno fra le nevi, i ghiacci e le

pruine della Duna, del Niemen, del Nieper, della Vistola e della

Beresina ! Alemagna, Italia e Francia stupefatte cercavan coll' oc-

chio i loro prodi, li chiamavano a gran voce, chiedeano del grande

esercito ch'-era marciato al conquisto di Mosca, el'occhio sbigotti-

to non vedea che deserto, e 1' orecchio non udia che silenzio, e in

luogo del piii numeroso e invitto esercito del mondo vedea la mor-

te che copria tutto d' un gran lenzuolo di ghiaccio, il quale si di-

stendea fitto, squallido e grigio dalle mura di Mosca sin' oltre al

.Boristene, e facea tegumento e sacco inesorabile e crudo sopra i

cavalli e i fanti, sopra i generali e i soldati. La morte non mietea

colla falce, ma col soffio degli aquiloni, e ad ogni buffo inondava

quei valorosi guerrieri di neve gelata, che intirizzia loro le membra,

onde cadute 1' arme di mano, essi cascavan sovr' esse senza moto e

senza vita irrigiditi come bronchi scavezzi dai turbine, e stramazza-

ti nel piu folto della foresta.
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Una sera nevosa sotto un cielo del color di cenere e di sabbia

trascinavasi ,
tutto rinvolto in una vecchia pelle d' orso, un guer-

riero pallido, scarno, colle labbra tremanti e bianche
, cogli occhi

affossati, solo, smarrito dalla gran via milltare in mezzo a stermi-

nate lande gelate, fra le quali erasi per buona ventura salvato da

una carica di Cosacchi. Non avea per tutto ristoro che una borrac-

cina ad armacollo con entrovi un po' di rhum che avea tolto di

dosso a un capitano d' artiglieria chetrov6 gelato sotto una ripa, e

con qualche sorso di quel liquore mantenea dentro un po' di calore,

che il tenea vivo : ma il soprawenir della notte, sotto quel cielo

d' acciaio, senza schermo e riparo, senza foco, e molto piu senza

cibo da oltre a vent' ore, non gli facea sperar di sopravvivere che

pochi istanti. Tuttavia, secondo che 1'amor della vita lo spronava,

contendeasi d' ire innanzi salendo un poggerello ,
e giunto in sul

colmo guardossi innanzi, se capanna ,
o abituro vedesse. Jn vero

nella Valletta di sotto scorse un castello signoriie con un gruppa

di case intorno, e diessi moto per giugnervi prima che annottasse
;

ma tanto era il nevischio gelato come la grandine che il percotea

per la faccia, e si macere le vie e solle per 1' altissima neve che da

lung' ora fioccava che peno a giugnervi insino all' abbuiare.

Questi era Ubaldo, il quale tuttoche Colonnello avea 1' aria d'un

gaglioffo che vagabonda scroccando i villani di casale in casale. I

suoi cavalli eran morti di freddo e per manco di foraggio, la sua

lucida corazza aveala gittata in un fosso per fuggire a una mano di

Baschiri che 1' inseguiano colle picchein resta; in luogo dell' elmo

di brunito argento aveva in capo un vecchio berretto di martore f

tutto ravvolto in un finissimo sciallo di Persia tolto in un magazzi-.

no di Mosca, il quale bendavagli eziandio gli orecchi
,

il collo e il

mento : i grossi spallini del suo grado avean perduto la trina e le

cannutiglie, ne v' eran rimasti che gli spallacci a scaglia sopra una

divisa scucita, e qui e la squarciata : non avea piu stivali in gamba

ma certe cotali scarpacce a 'bullette
,
tolte a un morto granatiere.

I soppanni poi eran pezzi di finissime pelliccette ravvolte a carne r
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che tutto il cigneano e fasciavan dal collo alle gambe : sopra tutti

cotesti preziosi cenci portava un pelliccion d' orso inzaccherato,

pien di mota, ed ora tutto farcito di neve fra pelo e pelo 1.

Pervenuto al castello picchio, e dopo mille richieste , fattegli da

una feritoia che rispondea nell' angolo della porta, gli fu aperto da

un omaccione tant' alto, con due gran mustacchi , imbacuccato in

una villosa pelliccia di bisonte, e con un paloscio sguainato in mano.

Ubaldo a quella vista si tenne morto; ma apertosi i panni e fatto

vedere la legion d'onore, la goletta d'argento, la sciabola nel fode-

ro , e ch' era si intirizzito da non poter aprire le dita delle mani
,

quell'uomo conoscendolo per un graduate francese, 1' introdusse in

una stanza terrena ben riscaldata. Ivi era la sua donna in un ga-

murro d' agnello ,
la quale con isguardo pietoso porsegli un gran

bicchiere di latte bollente
,
die alquanto gli smarriti spiriti richia-

mogli in petto; e mentre Ubaldo con modi cortesi ringraziava la

sua benefattrice
,
che non intendea parola se non polacca, il mas-

siccio torriere con un lume in mano rientr6 e fe cenno al colon-

nello che lo seguitasse.

Appena mise il pie in un androne oscuro
,
intese on grande ab-

baio
,
che venia di capo alle scale

;
di che il casiere comincio a gri-

dare in lingua livonia Accucciati
,
leone e s' udi il cagnaccio

ringhiare e grugnar cupo e dispettoso quasi dica sempre facce

nove in questa casa ! Di fatto Ubaldo giunto in sul pianerotto

vide un grosso mastino di pel grigioferro ,
che rincantucciato riz-

zava i pelliccioni, e gittava fmmrna dagli occhi ardenti, mostrando

certe prese aguzze ,
che Dio ci scampi da quelle morse. II casiere

entr6 in una sala attapezzata di pelle di Bulgaria a rosoni rossi e

dorati in campo azzurro, ma si antica, frappata agli orlicci, e qui e

cola divelta dalle pared, che pareva, e fors'era, dei tempi di re Ste-

fano Batori : tutto 1' altro mobile era un tavolone tarlato
,
e certe

1 E una languida immagine dei miseri avanzi di quel floridissimo esercito ;

e noi vedemmo in peggior arnese di questo uffiziali, colonnelli e i general! stes-

si, assai tie
1

quail fra tante pelli morian di freddo per mancanza di cibo.
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sediacce a dossiers di cordovano sborchiettato lungo gli staggi, e in

piu luoghi accartocciato e cadente. II casiere Iasci6 il lume sopra la

delta tavola, fe cenno a Ubaldo d' attendere, ed entr6 al padrone.

11 signore di quel castello era del piu antico lignaggio di Polonia,

e un di ricchissimo
, quando 'il regno era in istato

5
ma caduto in

mano delia Russia, 1' avo suo venne in disgrazia di Calerina II, la

quale confiscogli gran parte dell' avere in Lituania, in Curlandia, e

nella Bianca Russia : tuttavia il figliuolo era rimasto ancor ricco

delle stradotali materne
;

se non che avendo avuto mano nella ri-

iellion di Varsavia, istigata dalla Prussia, fu dall'imperatore Paolo I

spogliato quasi d' ogni sua possessione e confinato in Siberia
,
ove

mori di stento. Questi era figliuol di quest' ultimo
,
e vivea scarsa-

mente in questo suo castello, ch'era della moglie, bellissima e savia

gentildonna ,
morta di crepacuore , lasciandogli una figliuoletta

bambina, la quale era appunto allora nei diciassett'anni.

Poeo appresso il casiere usci
, riprese il lume ,

e accompagnd
Ubaldo al signore, il quale salutollo piacevolmente in francese, e gli

fe porgere da sedere. II gentiluomo era in una gran veste polacca

di lanetta corallina impuntitad'ovatta o di piumino d'oca, stretta ai

fianchi da un gran cordone verde a nappe mischie di fil d' oro e seta

vermiglia : aveva in capo un berretto di vlluto alia greca, e in piede

pappucce di marrocchin rosso
,
e stava fumando una gran pipa di

porcellana. Come Ubaldo fu seduto e annunziossi come colonnello

de' corazzieri di Napoleone Ebben, cavaliere
, gli disse il polac-

co, vedeste voi Poniatowski ?

Si, rispose 5
e 1'esercito di Napoleone deve alia sua intrepidez-

za e al coraggio de'suoi bravi polacchi il non esser distrutto appieno

nella ritirata da Smolensko
,
e dagli altri passi crudeli che incon-

trammo prima di rientrare in Polonia; tanto e 1'assedio dei cosacchi,

e Timpeto con che ci caricano i russi di Kutusow, di Wittgenstein,

e dell' istancabile Tchitchagoff ,
che ne circondano da ogni lato ,

e

ne' quali intoppiamo ad ogni sbocco, e diam di capo in ogni svolta

di colle e sovra ogni ripa di flume! II principe Poniatowski quando

piu siamo attanagliati e stretti, percuote improvviso i russi di fianco,
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li squarcJa, li sperpera, e protegge la ritirata de' francesi, massime

al passaggio delle fiumare gelate checiattraversano cosi di frequente

il cam mi no.

Ne godo, signer mi, come polacco, e come parente del Po-

niatowski
,
ma la disdetta di Napoleone e causa che il regno di Po-

lonia non rizzerassi mai piu. Se Timperatore avesse atteso al con-

siglio de' vecchi poloni , avrebbe svernato 1' esercito nelle nostre

piazze, e nella primavera 1' avrebbe mosso al conquisto del-la Mosco-

via : e si vi dico e assevero coi nostri savi
,
che Napoleone sarebbesi

non solo insignorito di Mosca
,
ma eziandio di Pietroburgo. E se

Rostopchin avesse arso la citta nel giugno, ai vostri cavalli non saria

venuto meno percio il foraggio, ne ai vostri uonoini la vettovaglia.

Quando Alessandro vide avanzare i francesi presso 1' auturino
, ai

suoi generali smarriti dopo la sanguinosa battaglia della Mowska ,

disse Confortatevi
, poiche a voi

,
che pur siete valorosi

,
sotten-

treranno altri generali formidabili, che Napoleone non potra supe-

rare ne colla cavalleria di Murat, ne colle artiglierie di Davoust, ne

colle falangi di Ney ;
ma si i miei generali lo schiacceranno e ri-

durranno al niente E chi son eglino? disse il Granduca Costan-

tino suo fratello Sono, rispose Alessandro, i mesi di novembre,

dicembre
, gennaio , febbraio e marzo : cinque generali in Russia

,

.cui niuna forza umana pu6 reggere incontro

E disse a meraviglia, soggiunse Ubaldo: poiche il nerbo dei

cavalli accasci6 pel freddo peri per la fame : le artiglierie , morti

quasi tutti i cavalli da tiro, rimasero abbandonate sui parchi , o

sprofondate nelle fitte dei fanghi , o affogate nei fiumi : i cinque-

centomila soldati intirizziti, cadute loro Tar-me di raano, aggelava-

no cosi nel fare la sentinella
,

nelle ronde
,

nei corpi avanzati
,
e

nelle esplorazioni, come campesggiando senza foco, senza cibo, senza

riparo. Nelle marce medesirae scalpieciavano per ridestare il calor

ne' piedi, ma lo stomaeo vuoto assiderava eziandio la persona; on-

decheper la via balenavano, vacillavano, tremavano, e cadean boc-

ooni come tronchi gelati. I compagni spogliavanli dei panni, cerca-

vanli nelle tasche per trovare un frusto di biscotto ,
o *in catollo di
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carne salata. Se tin cavallo per istanchezza e per fame cadea sotto

a un colonnello o a un generate, i soldati vi si gittavan sopra come

uno stormo di mulacchie, scoiavanlo, scarnavanlo, faceano a gran

stento un po' di fuoco per rosolarne i pezzi ;
e spesso quand' eran

gia mezzo arsicci e incotti, ed ecco una banda di Cosacchi venir so-

pra gridando 1' Urrd
,

e spingendo le lance soprammano cacciar

que' miseri, che fuggiano afferrando talora il tocco di cavallo mez-

zo abbrostito e sanguinoso, e correndo lo si addentavano aflamati,

come il cane inseguito ,
che mugola e corre

,
ma non lascia la sua

preda. E piu volte incontr6 che i soldati veggendo un officiale con

un po' di biscotto, gliel rapieno a viva forza
,
e correano a immac-

chiarsi nel piu fitto delle boscaglie per poterselo divorar sicuri :

dal che'ne avveniva, che dando poscia perle traverse a raggiugnere

i compagni , incappavano spesso ne' cosacchi
,

i quali ovvero ucci-

deanli ovvero spogliavanli sino alia camicia, e morian di freddo per

le fosse, e nei burroni come le bestie selvagge.

Voi mi fate orrore e terrore, sclamo il polacco. Dio mio ! a

che termini si ridusse il piu fiorito esercito, che ci rammenti !a

Storia!

Ne io v' ho detto a pezza le incredibili estremita, nelle quali

e caduto
;
che non e lingua che il potesse dire, ne mente d' uomo

che il potesse pensare, quando voi consideriate che il freddo giunse

oltre a ventotto gradi del termometro di Reaumur
;
e voi vedete un

esercito si numeroso in una citta bruciata e consunta, dalle ruine

della quale dee uscire in campagna, e viaggiare e serenare in luo -

ghi aperti, disabitati, senza legna da cuocere e da riscaldare, senza

pane, senza vino ,
con piu d' ottantamila uomini di cavalleria senza

un manipolo di fieno, senza un filo d'erba, in immense lande coper-

te di sei, d' otto e dieci pie di neve gelata come il cristallo, sopra la

quale deono campeggiare uomini e bestie, bagnati, coperti di ghiac-

ciuoli, coi panni indosso istecchiti dalle brine, colchi sulla neve,

e dalla neve, che fiocca dal rigente aere, coperti e mezzo sepolti. La

mattina ripigliare il viaggio, continue inquietati dai cavalleggeri,

dagli scorridori circassi, dai baschiri e dai cosacchi-, fuggi qua, fa
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testa la, dalla pe' monti, ingolati per le valli, guazza stagni, impozza

nelle melme, corri, torna, intraversa, rompi gli ordini; mezza le-

gione perde 1' avanguardo, un'altra si trova tagliata dalle artiglierie

che si buttano in mezzo ai fanti per non essere cerchiate dai russi.

Quando in un esercitosono rotte le ordinanze, quando gli uomini

d'una bandiera trovansi sotto un'altra, quando i granatieri s'intrup-

pano alia mescolata coi volteggiatori, e questi coi veliti, ne val piu

voce di generale o di maresciallo, e avete il nemico audace e grosso

sopraccapo, che vi preme e pigia e soffoca da tutti i lati, ne nasce

un serra serra, un parapiglia, una confusione ch' e immagine della

morte e dell'in
r
erno. Al riostro esercito e dato tanta caccia, ch'e

condotto a stato d' estrema disperazione. L' acre 1' aggela, il ciel lo

nevica, la terra 1'impania ne'pantani, lo inchioda nelle fitte, 1'at-

tanaglia nei crepacci delj^croste gelate, lo aflbga ne'gtjazzi, lo an-

nega nelle profonde riviere: il nemico circondalo, caricalo, percotelo

e rompelo d' ogni parte. Uomini, cbe pochi mesi addietro faceano

tremar di se 1' Europa atterrita, ora sono contriti dai freddo e dalla

fame; e condotti a tale, che trovato il cibo e trangugiatolo in fretta,

lo stomaco se n' aggrava e lo rimette, e dagli ambascia e tormini

violent! : il fuoco poi, ove non si pigli a grado a grado, nuoce ma
non ristora

;
anzi caglia il sangue, infrolla i muscoli e altrappa i

tendini, e fa urlare di spasimo e tramortire di deliquio.

Voi dite pur vero, soggiunse il polonese, poiche noi abbiamo

un soldato italiano capitatoci stanotte cosi intirizzito, che il pove-

rino, visto il forno del casiere acceso, e la donna apparecchiarsi ad

infornareil pane, vi si pianto innanzi alia bocca, s'aperse i panni

del petto, e ristoravasi a quella fiamma : ma che! non eran pochi

ininuti trascorsi, che la donna il vide sbadigliare, strabuzzar gli oc-

chi, allividire in faccia, gonfiare, cadere in terra e convolgersi e

raggomitolarsi pei dolori acutissimi, che il soprappresero in tutte

le giunture, e nel petto e nelle viscere. La mia figliuola Edvige, che

ha il suo quartierino sopra quello del casiere, udito quegli strilli, sic-

come umanissima e pia alzossi di letto, e involta in uua pelliccia

Serie II, vol XU. 20
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scese una scaletta secreta e venue al forno. Veduto ivi quel tapinel-

lo in tanto travaglio, ordino che recato fosse di peso in una came-

retta ov' e la stufa, sfibbiogli il sacco militare ond' eracarico il dos-

so, il fe spogliare e porre in letto. Ivi tanto con fomenti e con istro-

picciamenti di lane calde il venne curando, che parve alquanto gli

cessasse quella pena spasimosa, ond' ella ricoricossi, sperando che

quei crudeli accidenti si dileguerebbero in tutto fra poco d'ora.

Questa mattina Edvige essendosi levata, venne tosto a ragguagliar-

mi dell' avvenuto
; perche lodatala di si bella e nobile azione, scesi

con lei aH'infermo, e nel trovai tutto rattrattoe di colore paonaz-

zo : il confortatnrao con una tazza di brodo che gust6 assai
;
e chie-

stogli in francese di qual nazione si fosse, mi rispose : essere ita-

liano e della citta di Venezia

Mentre 1' ospite narrava ad Ubaldo que^ta pietosa ventura s' apri

1' uscio ed entro un'avvenente giovinetta in abito polacco, ch' era

in farsettin verdecupo serrato alia vita, rabescato di cordoncin d'o-

ro, e tutto aggirato al collo e ai manicotti d' un finissimo zibellino
5

avea in capo una tocca di rasetto cilestro con nappa d' oro in mez-

zo
-, portava una gran veste di cascemir amaranto, e in pie usatti-

ni di marrocchino vermiglio. Ubaldo al vederla si rimembrd della

sua Irene e sospir6 ;
tanto la somigliava nel portar della vita, e in

quell' aria modesta, soave e serena Papa, disse in polacco, io

credo che il povero soldato questa sera peggiori assai
;

s' e sgonfia-

to in un subito; il color paonazzo acceso che allividiagli le guance

s' e volto in un giallo citrino, e tutto il viso gli si affila

Allora il padre le rispose in francese, dicendo Cara mia, que-

sto cavaliere sopravvenutoci dianzi
,
e colonnello di cavalleria ed

italiano
; possiamo condurci con lui all' infermo e voltosi ad

Ubaldo, pregollo cortesemente che fosse contento di scendere con

essi alia camera del soldato
;

il che Ubaldo, rizzatosi
,

fe di buon

gradp. Giunti al malato, Ubaldo vide un bel giovane granatiere

dell' esercito d' Italia sprofondato in un materasso di piuma, il quale

come s' avvide alia legion d' onore e alia goletta che Ubaldo era un
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colonnello, per un atto militare alzo la inano alia fronte. Ubaldo

salutollo benignamente in italiano, e chiesegli come si sentisse

Male, colonnello, rispose, male assai; io son della Brigata del gene-

ral Pino, ed ho cogli altri valorosi italiani combattuto la fiera bat-

taglia di Malojaroslawetz, e sostenuto la gloria d' Italia, ma ora n'ho

piii per poco; ne senza le cure di quest' angelo di damigella avrei

potuto campare si a lungo. Oh colonnello, ieri a quest' ora eracac-

ciato dai cosacchi che ci sorpresero all'imbrunire, mentre facevamo

un po' d'alto, e miserci in rotta, poiche il freddo era si trafiggente

c crudele che non'potemmo abbrancare i nostri moschetti incro-

ciati in fascio sul campo. Corsi tanto, che m' avvenni a questo ca-

stello, e Dio mi concesse 1' aiuto di questa celeste giovinetta ,
la

quale fu continua al mio capezzale, e cerco di consolarmi coi con-

forti del cielo ond' essa ha pieno il cuore innocente. Mi narr6 per

intertenimento le sventure e i travagli della sua nobilissima casa, e

com' essa vivesi sottilmente col padre che I'ama d'indicibile amore.

Colonnello, Iddio ha mirato pietoso quest' angioletta, e vuol pre-

miarla anche in terra della smisurata carita onde m'aceolse, e con-

fort6 gli ultimi istanti della vita d' un povero soldato. Ditele, che

lasciola piena e assoluta erede la del mio sacco militare. Nellapreda

di Mosca io raccolsi in varii palagi abbandonati un tesoro di dia-

manti de' quali ( essendo io stato a Venezia legatore di gioie ) co-

nosco il pregio; e si vi dico, che in quel sacco ho pietre preziose

per oltre a un milicne e mezzo di valuta. V ha brillanti a punta,

a tavola, a facce dei piu grandi carati che si conoscano per 1' arte

del gioiellare ;
ed ho smeraldi grossissimi di Golconda, e rubini vi-

vacissimi di Labor, alcuni de' quali per 1' accensione de' raggi di-

consi carbonchi, e n' ho forse dieci che sono da diadem a reale -

Mentre si sforzava pur di favellare, la cancrena che lavoravaden-

tro rapidissimamente, gli and6 assottigliando la voce
,
e sentiasi

spegner la vila. Allora fece un ultimo conato chiamando co' cenni

la giovinetta, e presale e baciatale con somma effusione di riveren-

za e di grato affetto la mono, dissele con fioca voce Damigella,
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Dio vi paghi e renda il merito della vostra carita : vi lascio erede

del mio sacco milltare

La nobile e Candida Edvige ch' era tutta in pianto, non gli ri-

spose che con un atto benigno del viso, e intanto col suo fazzoletto

gli tergeva i sudori di morte, ed accostavagli un crocifissetto a ba-

ciare, sopra il quale mand6 il soldato 1' ultimo respiro e mori. Allo-

ra il padre la si prese sotto il braccio per ricondurla nel salotto
;

Ubaldo caricossi del sacco
,
e seguitolli. Venuti nelle stanze del-

1' ospite, Ubaldo aperse il sacco sopra un tavolino, e fra un po' di

panni lini trov6 alcuni cenci ne
1

quali stavan rirtvolte le gemme. II

primo oggetto che n' usci fu una tabacchiera d' oro ingioiellata in-

torno di dodici diamanti ch' eran piu grandi dell' ugna del dito

grosso, e di bellissime e lucidissime acque: essi contornavanb un

ritratto di Caterina II imperatrice miniato sull' avorio
;
la delta sea-

tola poi era piena zeppa d' altri nobili brillanti ivi raccolti dal sol-

dato. In altri astucci trovarono gemme preziosissime parte incasto-

nate e parte sciolte: eravi un vezzo di perle grosse come nocciuole;

braccialetti di smeraldi, di rubini
,

d' opali e di zaffiri orientali di

luci meravigliose. Ma la ricchezza maggiore consistea in certe anella

di solitarii stragrandi e d' acque elettissime: ivi erano i carbonchi

i quali brillavano come stelle
;
in altri involti poi eran centinaia di

diamanti d' ogni fazione, ma tutti smaglianti che allumavan raz-

zenti Taere d'intorno. In quel povero sacco era contenuto fra' cenci

veramente un tesoro *.

La buona Edvige mirava quelle gemme tutta estatica, e piangen-

do di gratitudine e di dolore per la morte del granatiere; ma il pa-

dre, che si conoscea di gioie, conobbe che la figliuola aveva ereditato

un ricco patrimonio, e ringraziavane la Divina Provvidenza, la quale

per si strane guise avea voluto consolare la sua poverta ,
e porre

quella pia giovinetta in caso di poter fare uno splendido matrimo-

1 Questo caso si lesse ne' giornali francesi del decembre 1812, e poscia pub-

Micato nella Gazzetta del Regno d' Italia a Milano.
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nio degno dell' alto suo nascimento. Edvige non tocc6 alcuna di

quelle pietre preziose, ma posta la mano sopra la collana di perle

Papa mio, disse, questa io 1' offrirei alia miracolosa Vergine di Mo-

hilow per 1' anima del povero defunto
; pregheremo il parroco di

celebrare di molte messe in suffragio di lui
;
ma vinta dal pianto

non pote piu innanzi.

Ubaldo stette due giormi presso quel cortese gentiluomo, sinche

passato di cola un gran corpo di truppe del Duca di Bassano, che

venieno da Polotsk, unissi con loro e segui le fortune di quell' aspra

ritirata, rischiando di perire affogato nel tremendo passaggio della.

Beresina e poscia del Niemen e del Narew
; pur si ridusse cogli al-

tri avanzi a svernare, sinche Napoleone (ch' era ito in decembre da

Vilna a Parigi) rifatto 1' esercito, e tomato nell' aprile del 1813 ad

Erfurth, Ubaldo trovossi coi prodi che il maresciallo Ney conduce-

va all' assalto e alia presa di Weissenfels. Ai primi di Maggio fu

leggermente ferito alia battagliadi Lutzen, ma pote tuttavia nel 20

e 21 combattere con meraviglioso coraggio le gran giornate di Bau-

tzen e di Wurtchen ove Napoleone perdette d' un colpo di canno-

ne il maresciallo Duroc, il maggiore amico ch' egli s' avesse e che

pianse amaramente.

Mentre Ubaldo nel settembre del 1813 campeggiava a Warten-

burgo sull' Elba ricevette lettere della madre, la quale, dopo aver-

gli significato le materne arigosce per le lunghe incertezze in cui

visse dalle infauste nuove della ritirata di Mosca sino al ricevere la

sua del giugno da Breslavia, davagli i piu speciali ragguagli. Dicea-

gli d' una grave infermita di suo padre, e com' era tuttavia in con-

valescenza sebbcne gia da un pezzo divenuto melanconico, astrat-

to, e inabile a condur 1' amministrazione : ah terminasse la guerra,

esclamava la buona Contessa, e potesse riabbracciare il suo Ubal-

do
,
e possederlo dopo tanto distacco, e ricevere le consolazioni

che solo sa e puo dare un figliuolo amorevole a una tenera madre.

Narravagli i piu dolci e commoventi particolari intorno alia cara

sua Irene, la quale era felice nell' eroico esercizio de' suoi minister!
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di carita
-,

avea passato mold mesi ne'gli spedali dei Pirenei
, ove

porse le piu sollecite cure ai feriti dell' esercito di Spagna, i quali

benediceano quella mano amorosa che inforidea si gran refrigerio

di carita sopra le indicibili miserie di tante vittime della guerra.

Terminava col dire, che avrebbe pur voluto darle qualche novella

di Lauretta, ma che per chiedere, ricercare, investigare che si fa-

cesse in Francia e fuori non pote mai ritrarsene la minima contez-

za: quella sciagurata, o esser morta, o trasciriata dal rapitor fello-

ne in capo al mondo. Di fermo pero non poter essere felice, perche

.la benedizione di Dio non la scorse nel suo matrimonio clandestino

che cost6 tante lagrime a sua madre e tant' amarezza al padre suo.

Terminava la lettera con si soavi ed accesi sentimenti d'amore,

e benediceva il figliuolo con tant' animo, che Ubaldo non pote rat-

tenersi dal bagnare quel foglio di largo pianto ,
e di appenderselo

sul petto, come un santo pegno strettamente serrato alia guardia del

cuore.
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BELLA

S T A M P A I T A L 1 A N A

i.

5ca?a di vita, Memoriale in terza rima del Cavaliere LUIGI CRISOSTO-

MO FERUUCCI Firenze Tipografia Granducale 1' anno 1852.

Ragion volendo clie ogni nostro lavoro si confaccia al nostro ti-

tolo e al nostro programma, puo a prima vista sembrare men con-

venevole che c' intromettiarno a parlare di poesia, poniam che solo

per dar contezza a' nostri lettori d' un componimento poetico. Ma

chi ripensi quanta parte abbia sempre avuto la poesia nell' incivili-

mento di tuttii popoli, non pur come frutto, ma eziandio come

cagione operatrice di civilta
, perocche maestra de' buoni e dolct

costumi, e conservatrice precipua delle tradizioni religiose: e chi

ricordi come il piu splendido monumento di quella cultura scienti-

fic a e letteraria, in cui 1' Italia ando innanzi di lunga mano a tutte

lealtre nazioni, e il poema sacro dell* Alighieri : agevolmente vedra

che dal titolo e dal programma della Civilta Cattolica non e aliena

la poesia, specialmente quando, ad esempio della Divina Comme-

dia, si fa maestra di sapienza e di morale cristiana.
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E tal e per fermo il Memoriale di Luigi Crisostomo Ferrucci

intitolato Scala di Vita, che dal poema dantesco tanto ritrae, non

pure quanto allo stile sentenzioso, forte e concise, ma piu ancora

quanto al Concetto sovranamente cristiano e morale
,
onde le sue

tre Cantiche son generate e s' informano, che e levar di terra 1'a-

nima umana, e per la considerazione delle create cose scorgerla al

cielo. Alia quale volgendosi il poeta sul primo passo del suo viag-

gio per 1' universo, in questi nobili e forti accenti le parla:

Dov' e la forma diva e il santo lume,

Onde fosti nel ciel dappria segnata?

Or non se' tu P opra immortal foggiata

A simiglianza e imagine del Nume?

I desir folli e rii, mozze le piume,

T han fatla serva ohime ! t' han si svisaia,

Che ogni antica sembianza in le cangiata,

Se'fatta mostro di feral costume.

Ne del tenor di tua viltade espressa

Mi dolgo io pur, ma del veder che poni

Nel fango la dimora con diletto.

Ve la vergogna tua ! Senti gli sproni

E per la curva scala ov' io ti metto

Torna sul trono a dominar te stessa.

Intorno al pregio inventivo ed artistico di questo lavoro, piu vo-

lentieri noi ci asterremo dal portar giudizio : sia perche dal peri-

glioso e malagevole ufficio ci liberano le testimonianze autorevo-

li, che porta in fronte, di Pellegrino Farini, di Dionigi Strocchi, di

Vincenzo Monti, le quali s' accordano a commendarne le grandi

Lellezze poetiche e la robusta dicitura dantesca : sia perche a se

richiama ogni pensiero e ritorce ogni nostra cura, come piu stret-

tamente attenentesi al nostro scopo, la sustanza dell' argomento e

F idea generatrice di tuttal' opera, che e,
!

come gia dicemmo, ri-

formar 1' uomo a vita morale, civile e religiosa con amrnaestramen-

ti ed ammonizioni tratte dall' universo sensibile. E in ci6 pare a noi
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che il Ferrucci tenga dell' Alighieri piu ancora che nello stile, in

cui pure ha lode di rassembrargli si da vicino.

La sua modestia per vero gli fa dire nella prefazione che se Dan-

te nella sua triplice Cantica mostro quanto alto si potea salir poe-

tando, 1'autore della Scdla di Vita voile mostrare quanto basso si po-

tesse discendere, accennando al gran divario che corre tra le subli-

missime verita rivelate che dieder subbietto al poema di Dante, e

gli elementi e le opere della natura sensibile che son materia al

Memorials di Vita. Ma se la sovrana nobilta del vero soprannaturale

trascende e vince la sapienza della natura
,
non per6 1' invilisce ne-

ottenebra; e se e relativamente men alto e grande , pure in se fia

sempre nobilissimo tema di poesia quell' orma AelT eterno valore

che riluce in tutta la natura creata; e sublimissimo magisterio il

condurre 1' uomo alia scuola dell' universo, insegnandogli a

Salir al del per le cose mortal!

Che son scala al Faltor, chi ben 1' estima r

come felicissimamente canto il Petrarca. Ed e questo 1'alto concet-

to che ispiro a Roberto Bellarmino quell' aureo trattatello di subli-

me filosofia ch' egli chiam6 De ascensione mentis in Deum per gra-

dus crealurarum. Di tutte le fatture di Dio non e alcuna si abbietta

ed umile da cui 1' uomo non poissa apprendere gran dottrina: ond'&

quel detto dello Spirito Santo nel 6. capitolo de' Proverbii: Van-

ne alia formica, o pigro, e considera i suoi andamenli, e imparane ad

esser savio. Anzi nelle creature piu picciole, e in apparenza piu di-

spregevoli ,
la sapienza dell' Artefice divino vie maggiormente ri-

splende, come leggiamo espresso pur ne' proverbii al C. 30: Son

quallro cose piccolissime sopra la terra, che hanno in se piu sapien-

za de sapienti: le formiche, popolo imbelle, che apparecchiasi il vitto

nel tempo della mietilura : la donnola
, plebe inferma, che pone il

suo comle nel sasso: le cavallelte non hanno re, e a schiera a schiera

escono in campo: la taranlola s' inerpica con le mani, ed ha sua

stanza nei palagi deiprincipi.
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Viaggia pertanto il nostro poeta per ttitti i regni della natura,

accompagaato e scorto da personaggi allegorici, in cui son figurati

e s'ascondonoi piu solerti e periti investigatori delle cose naturali:

si mette per le viscere della terra a cercarvi la moltiplice natura

de
1

mineral!; scorre pei giardini e per le foreste e per attraverso i

man a numerar le specie e le famiglie e i costumi de' vegetali e

degli animali; si leva in alto e vola pe' campi aerei e per gli spazi

celesti e tocca i pianeti e le stelle del firmaraento: d' ogni cosa che

discorrendo osserva traendo ammaestramenti moralf, e descriven-

do lo stato felice od infelice degli spiriti umani ch' egli vede go-

denti o doloranti secondo lor meriti in quelle plaghe della terra e

del cielo che hanno somiglianza d' analogia colla varieta dei vizii e

delle virtu.

Net che fare quanto sia valente il Ferrucci non sapremmo dimo-

strar meglio a' nostri lettori
,
che recitando loro come per saggio

alcuni tratti della Scala di vita, in cui non meno che il sapient

moraleggiare ammireranno certamente il verseggiare elegante e

nobile del valoroso cantore.

Nel capitolo I deMa prima parte cosi egli descrive le ricchezze

minerali gravitanti sul capo de' ricchi avari che in quelle poser 1'a-

more :

Son colaggiuso gran tesori ascosi

Rubin, diamanti
, topazi e smeraldi,

Che sono il sol di questi luoghi ombrosi:

Preraon la testa a que' signer ribaldi

Che in lor poser 1' affetto, e se tra loro,

Dell' aura popolar content! e baldi:

Che la Giustizia nell' alto dimoro

Fisso ha, che i rei di quel ch' ebber diletto

Nel lieto mondo, abbian laggiu martoro.

Nel Capitolo X in cui disegna a tratti maestri 1' opera socievole

de' castori, e il pacifico lor convivere, chiude la sua bella descri-

zione con questa moralita:
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I cittadin della citta concorde

Han lor tondi ediflzi in alto posti

Si che 1'acqua non v' entra, e i pie ne morde;
In capaci cellierihanno riposti

Polloni e alburni e verdeggianti scorze,

Cibi innocent! da natura impost!.

Vieni a veder quali son qui le forze

D' una fatica e d' un gioir comune,
E come d'amor fiamma non s'ammorze.

Ben di tali dolcezze son digiune

Vostre cittadi; ma giuslo e che basti

Non dico a tutte, ma dico a talune

Del sangue de' fratelli aver contrast!,

E poi tvionfi gloriosi, e serti

Negati all' opre de' pietosi e casli.

Vien qua dentro a veder quali son merti

Di vita, e qual virlude. Ah trista greggia

Chi v'ha si snaturati e s\ diserti,

Che alia scuola de' bruti ormai si deggia

Chiamarvi per apprender conoscenza

Che non s' impara nella vostra reggia ?

Nel Capitolo XVIII cosi ragiona eglicol suo'lettoredellaprovvida

industria delle formiche:

Or avvisiamo insiem quali contrast!

Qui faccia il bruno stuol, che s\ provvede

A se e a qua! di se sono rimasti.

Verso lo stil di tal che non avvede,

Non che d' un anno, ma 1' uopo d' un mese

E solo a sua persona intento siede;

Ne pensa poi di che le degne spese

Si faranno i figliuoli, e la mogliera

Abbandona agli adulteri in palese.

Quinci se vuol, eognizione intera

Pigliar puo del rimedio all' error lungo:

Mandalo tu, leltore, a questa schiera.
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Nel Capitolo XXXVII, che discorre degli uccelli aquatici, scorge

il Pqeta nella rapacita dell' alcedine un' imagine dell' ingannatrice

avarizia di quegli avvocati divoratori de'poveri, colpa di cui e ve-

nuta in si mala fama la professione onorata e santa de' patrocina-

tori dell' innocenza e della giustizia; e in questi versi disfoga il ge-

nerososuo sdegno:

E tu, sinistra alcedine, molesta

A 7 muti pesci, se forse taluno

Carolando a fior d' acqua erge la testa,

Serba il ciglion di quel tuo scoglio bruno;

Segui il rapace insidioso stile

Finche di te s'accorga in suo digiuno

Falco o sparviero od astore gentile,

Che de
J

suoi schermi e del sanguigno rostro

Mort& ti dia sull' arte iniqua e vile
$

Ma indugi '1 fio sol tanto ch' io ti mostro

A color che ne' seggi di giustizia

Fallaci panie han poste al tempo nostro :

E, contro quel che glura chi s' inizia,

Vedove ed orfanelli al varco colti

Suggono e scarnan con sottil malizia.

Acceso 1' occhio, ed han di smalto i volti
,

Le lingue argute, e son tutti i lor delti

Di bella speme medicali e involti :

Sorridono a' clienti intorno stretti,

Che piangeran poi di ragione onusti,

D' avere incerti, e di pecunia netti
;

Libera me, Signor, da questi giusti 5

Libera me dal dispietato modo

De' ciompi a dire e ad imborsar robusti !

E qual e cosa al mondo da cui non sappia 1' ingegnoso poeta ,

come da selce fuoco, cavar profittevoli document! ? Dalla selce ap-

punto egli prende argomento di gastigare 1' iniquita degli uomini

riel distribuire la rinomanza agli inventori delle cose utili e belle :
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La selce v' e che sprizza accese still e :

Dove dorme colui che primo apprese

Scuoter sull' esca col focil scintille?

Sorgon templi e colonne ed archi e imprese

Sorrnontate di belve ignote e strane

A chi sedendo visse, o a mal s' intese:

INon sorge un' ara, un sasso non rimane

Che il nome e la pieta di lui rammentl

Oade si cosse pria la carne e il pane. .

razza umana, son questi argum&nti

Che per te miglior secolo s' inarra,

Se i merti egregi van d' onor si spenti ?

Qui la memoria non suggeri al nostro autore il mistico rito della

notte di Pasqua, quando i ministri della Chiesa, battendo col focile

la selce, ne accendono il nuovo fuoco, e da esso il triplice lume e

il Cereo pasquale ;
simbolo e figura di Cristo

;
che se gli fosse ri-

sovvenuto, teniam per certo die ci avrebbe dato ua' elegante pa-

rafrasi dell' inno soavissimo d' Aurelio Prudenzio ad incensum lu-

cernae
;
di cui, per esser si bello e si poco noto

, vogliam qui tra-

scrivere almeno le prime strofc in grazia de' pii leggitori che di riti

ecclesiastici si dilettano :

Inventor rutili. Dux bone, luminis,

Qui certis vicibus tempora dividis :

Merso sole, chaos ingruit horridum ;

Luccm redde tuis, Christe, fidelibus.

Qiiamvis innumero sidere regiam

Lunarique polum lampade pinxcris,

Incussu silicis lumina nos tamen

Monstras saxiyeno semine quacrere :

Ne nesciret homo spem sibi luminis

In Christi solido corpore conditam
;

Qui did stabilem se voluit Petram,

Nostris igniculis unde genus venit.
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Nesolamente le bellezze e le meraviglie piu note della natura

trasporta il nostro poeta ad insegnamenti moral!
,
ma fa suo pro di

tutti i nuovi increment! delle scienze e ritrovati dell' art!
5

nel de-

scrivere i quali si addimostra uomo eruditissimo
,
non meno che

abilissimo verseggiatore. Ne sia prova la descrizione del prisma, con

cui egli incomincia il capitolo III della seconda parte :

Delia gloria di Dio, che il ciel abbella

La terra e il mar d' acconce creature,

Levasi grido d' una in altra Stella
;

Ma nel Sol, che di tutte sue failure

E posto in cima per maggior beltade,,

Vincon le laudi tutte le misure.

Or pensa, il primo cui per vetro accade

Svolger gl' intrecci delle aurale chiome
' :

i i

Se pose in Dio laudar sua volontade
;

E segui tu giubilando in suo nome

Poiche di sviluppare, e il solar raggio

In sette digradar, gia vedi il come.

Cosi dicea la scorta del viaggio :

Ed io fiso al trilatero cristallo

De' leggiadri color mi feci saggio.

E scernea quel (se in lor ordiri non fallo)

Che regie stole innostra, e quel che accusa

La troppa etade dell' Aurora, e '1 giallo

In cui la luce amabile diffusa

Nelle sue fila, allor che si raccoglie

Da due lali conviene, e va confusa.

II quarto ride, e si seco sel toglie

Natura innamorata al novo Aprile ;

Spargel per prati e rive in erbe e fogHe,

L'altro in/.ailii'a in sua guisa gentile

II ciel, mentre il vicin diletto a Brimo

Imbruna il mar da sera in mesto stile.

Ma quel che luce si depresso all'imo

Colora il lembo estremo all' orizzonte,
%

E per passion poi sale ad esser primo.
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Quel caro invito al lettore di giubilare a Dio in nome dell' in-

ventore del meraviglioso cristallo, e la tacita allusione al gelido ede-

solato ateismo delle scienze moderne, non possiamo ridire quanto

ci eommuova le viscere. II buono Alighieri, che, quando 1'ira ghi-

bellinanol trasportava, scrivea delle celesti cose divinamente, dice

Quanto per mente e per occhio si gira

Con tanto ordine fe, ch' esser non puote

Senza gustar di lui chi cio rimira.

Or che direbbe egli oggidi se ci vivesse
,
e vedesse tanti matema-

tici e fisici miscredenti e ancor senza Dio? Si contemplano di e

notte le meraviglie del cielo e della terra
,
e con tanto conoscere

delle leggi e dell' arte onde si governano le celesti e le terrestri co-

se, non solo non si gusta di Dio
,
ma ne anco si ricorda il divino

Operatore di tanti portenti ;
e se pure alcuna volta e necessario no-

minare la cagion prima ,
si sostituisce a Dio la Natura. Con tale

dimenticanza, o piu veramente eliminazione di Dio
,

si studiano e

s' insegnano al tempo nostro le scienze naturali : e cbe ne addivie-

ne? che i nostri saccerituzzi sbarbatelli non si tosto haimo impa-

rato a conoscere la gravitazione universale
,
e il muoversi in con-

certo i pianeti in virtu dell' impulso primordiale e della legge di

mutuo attraimento e ripulsione ;
che ad essi pare non esserci piu

mestieri di Dio nel governo dell' universe : dall' essere la citta go-

vernata a norma di leggi argomentando che forse in essa non e n&

legislatore ne governante. E appena ebbero la prima contezza degli

strati orizzontali e verticali, dei terreni primarii e secondarii, delle

petrificazioni e de' fossili
,

si credono in diritto di deridere la sem-

plicita di quella narrazione mosaica de' sei giorni della creazione,

che comparata dal dottissimo Ampere coi dati della scienza geolo-

gica gli fe dire che o lo scrittore del Genesi era ispirato o sapea

di geologia piu che tutti i moderni. E come hanno inteso che i ter-

remoti sono effetti di fluidi elastici che sprigionati cercano sfogo,

e il fulmine e una scintilla elettrica di cui 1' uomo pu6 antivenir

con arte lo scoppio ;
ed essi ridono della superstizione dei vecchi
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che quest! fenomeni credono essere castighi di Dio
, magnificando

il nome del democratico Franklin inventore del parafulmine, come

di colui che

Eripuit caelo fulmen sceptrumque tyrannise

m

quasiche le cause seconde, per esser dotate di attivita propria, fos-

ser sottratte all' imperio della causa prima -,
e gli sgherri e il car-

nefice non fossero piu ministri della giustizia perche coi propri

piedi inseguono i rei, e colla forza delle lor braccia li ammanetta-

no e li suppliziano.

Non possiamo , quando 1' occasione se n' offre
, temperarci dal

fare questo lamento sopra 1' ateismo dell' insegnamento odierno : e

eel passeranno per buono tutti coloro che come noi bramano, e ia

ci6s' adoprano a lor potere,di tornar veracemente cristianacioe cat-

tolica, la scienza, elemento principalissirno di civilta. Al quale no-

bilissimo scopo di rifar cattolica la civilta mirano le belle e calde

parole che il generoso Ferrucci neir ultimo canto del suo poema

volge ai maestri di civile sapienza che s' argomentano di felicitare

la societa senza il verace cristianesimo, che solo e legge perfetta di

vivere sociale :

Non v'accorgete che la mira e bassa?

Che se la terra al ciel non s' inanella

Per grande amor, di vera vita e cassa.

E non altro che 1' amore cattolico puo rendere pacato e felice il

convivere cittadino, perch e solo 1' amor cattolico congiunge ed af-

fratella il povero al ricco, il nobile al plebeo, il debole al potente,

il fortunate che gode al misero che patisce 5 predicando a tutti in-

distintamente quella legge di sacrifizio che & condizione essenziale

di social convivenza la quale il nostro poeta ,
con felice parafrasi

d' un inno ecclesiastico ,
in queste parole espone ed inculca agli

uomini :
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Quando nasceste al di voi foste il sasso

A cui perche quadrasse al social muro

Convenne usar dappria filo e compasso,

E poi punta e martel, quanto che duro

trattabil si porse a' col pi invitti

Che per comun salute impress! fiiro.

Quindi scheggiati andar molti uman drilti

Per uopo del dover, che udito accosta

1 meglio accomandati a'piu relitti,

Da quel che con tiara all' altrui posta

Si da servo de' servi, a quel che stenta

Cacciato a mendicar di costa in cosla.

E questo saggio basti aver tolto de' nobili pensamenti e delbello

e robusto stile della Scala di vita; da questo solo ben potranno ,

speriamo, giudicare di per se stessi i nostri lettori se con ragione

il Farini e lo Strocchi desser vanto al Ferrucci di poggiar dappres-

so all' altezza dell' Alighieri.

Cui pero non sappiamo se con pari lode volesse il nostro poeta

imitare in tutto e pertutto; si che se Dante rim6 o me con c/uome;

egli rimasse a te con bontate; se nelT inferno di Dante si veggono

figure ed atti disconvenevoli e sconci, non dovesse mancar nel suo

Memoriale qualcbe dipintura grossa e poco dicevole; e se parecchi

papi sono dall' Alighieri inabissati nelle bolgeinfernali, un paio al-

meno se ne dovessero incontrare per la Scala di vita fra i condannati

al supplicio eterno che sono iulio II e Alessandro VI. E veramen-

te che per obbligata imitazione di Dante, piuttosto che per riguardo

a' lor meriti rei, questi due pontefici mettesse il Ferrucci fra i re-

probi, si pu6 argomentare dalla qualita delle colpe. che loro appone :

il Secondo cui cinse il sanguinoso

Allor della Mirandola le chiome,

Piu che maestro in Sedia, e men che sposo.

Seco e il Sesto che, in onta del gran nome,
Per avarizia atteso all' altrui morte

Trovo la sua, ne vuo' ridirti come.

Serie H, vol. XII. 21
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Or egli certo non ignorava che Giulio II espugnando la rocca del-

la Mirandola riconquistava il proprio. nan usurpava 1' altrui
5
do-

mavu un vassallo ribelle, non guerreggiava un principe indipen-

dente ed innocuo : e quanto all' apparente disconvenienza che il

Vicario di Cristo si facesse condottiero d' armati
,
ben poteva scu-

sare Giulio II 1' esempio di Leone IX
, pontefice per santita e mi-

racoli famosissimo
,

il quale mosse campo capitanando i suoi con-

tro Roberto Guiscardo invasore del Patrimonio della Chiesa, e gli

die.battaglia. Di quella favola poi di scelleratissima invenzione che

fa morire Alessandro VJ del veleno da lui apprestato ad altri per

tradimento, ci farebbe stupore che lo scrittor si erudito della Scala

di vita non conoscesse la falsita da tanti gia dimostrata dopo il

Rainaldi. Sembra pertanto potersi dire che il Ferrucci dannasse

all' eterna pena que' due papi, come vuol dirsi
, pro forma ,

a di-

mostrare che le dignita non salvano dalla perdizione chi di quelle

insignito male oper6. Cio nonostante sernbra ch' egli sentisse alcun

rimordimento di non aver serbato la riverenza dovuta a chi tenne

in terra le somme chiavi , e se ne rec6 in colpa a colui ,
al quale

dee star piu a cuore la fama de' pontefici trapassati, cosi pregando

nella Venia ad Pium IX Pontificem Maximum, con cui egli termina

il suo lavoro:

Siquid forte viros audax mastyge sacratos

Incessi studio novitatis, parce benigne.

E qui termineremo noi pure questa rivista , augurando all' egre-

gio cavalier Ferrucci quel ch' egli mostra di maggiormente desi-

derare, lettori ben disposti di volonta ,
a cui il suo Memoriale sia

veramente Scala di vita
,
cioe di quella morale utilita ch' egli nel

-dettarlo sopra ogni cosa ebbe ia mira.
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II.

LA VOCE DEL PROGRESSO COMMERCIALS E UN INNOMINATO.

DIALOGO

Chi volesse lener dietro a tutte le infamie della Ci-

vilta Cattolica certo farebbe opera vana, perche

superiore d' assai a qualunque forte proposito e

longanime pazienza. . . E vero clie la menzogna e

per la Civilta Cattolica come 1'anima per 1'indivi-

duo ;
ma almeno la versi come e suo costume sui

viventi e continui ad essere animale immondo iron

iena feroce 1.

Innominate. Che hai, mio povero Progresso? Ti veggo quest' og-

gi piii imbestiato del solito.

Progresso Commerciale. (Da se senza badare alT Innominate') Mi

si risvegliano sensi di cosi alia indegnazione che e forza gridare (da

un grido incondite) : La Civilta Cattolica mentisce 2
.

Inn. (Turandosi colle mani gli orecchi) Piano
5

tu mi rompi il

timpano, e corri pericolo d'infiocagione e riscaldamento alia gola.

Oltre di che non ti pare che avendo tu promesso fin da principio di

voler essere giusto e veridico siccome urbano 3, qualche malevolo

potrebbe istituire una specie di proporzione tra quelle tre doti, e

dal come ti comporti rispetto alia terza far ragione delle altre due?

Progr. (Riscotendosi) Intendo quello che vuoi dire. Ma il tener

dietro alle infamie della Civilta Cattolica . . . e superiore a qualun-

que forte proposito e longanime pazienza.

\ La Voce del Progresso commercial anno I, n. 121, 6 Ottobre 1855.

2 Le parole in corsivo son prese fedelmente dal detto giornale al luogo ci-

tato, titolo: La Civilta Cattolica.

3 In una parola saremo giusti, veridici, urbani. Voce del Progresso Conun..

a, 1, Programma X.
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Inn. E tu lasciala andare; nori ti curar di lei ne punto ne poco.

Che potrebbe ella nuocerti? Tu gia hai dichiarato in quel tuo ma-

gnifico programma che invano lenterebbesi di far sosta contro questo

torrente socidle, val quanto dire il progresso, che slraripa, inonda,

vitifica e giunge indomilo ed infrenabile presso le porte de
1

marmorei

ostelli come sollo lepareli del modesto casolare. . . e che il tempo miele

inesorabilmente quanli resistono a questo movimento i
. Essendo tu

certo che il torrente progressive arrivera quando che sia alle porte

dei marmorei ostelli e alle pareti del modesto casolare; basta cio per

tua consolazione : che bisogno c' e di prenderti tanta bile con guasto

della sanita? La Civilld Cattolica osteggia questo Progresso? Peggio

per lei. Vuol dire che sara mietuta inesorabilmente dal tempo.

Progr. Ma io non vorrei aspettar questo tempo. lo sono il Pro-

gresso, tu il sai; e il Progresso oggigiorno non puo piu patire che

le cose procedano lentamente e come suol dirsi con pie di piombo,

ma vuole che tutto corra a rompicollo. Onde io vorrei veder code-

sta birba della Civilld Caltolica stritolata immantinente e spersa del

mondo. Tanto piu che ogni giorno di vita per lei e un novello in-

ciampo per noi. Sai tu la nuova infamia che ha ultimamente com-

messa?

Inn. No; ma udir6 volentieri. Che cosa ha fatto?

Progr. Si e tramutata da immondo animate in iena feroce.

Inn. (Con alto spavenlo) In iena feroce! Oh cosa orribile ! Rac-

capriccio al solo ascoltarla! Ma d' onde ti sei tu accorto d' una si

crudel metamorfosi ?

Progr. Dallo strazio che or ella fa dell' illustre Autore della FRAN-

ESCA DA RIMINI
;
dal fango che getta su quelT onoranda memoria

adulterandone le lettere che pubblica ne" suoi fasdcoli
2

.

Inn. E una grande empieta, hai ragione. Ma per cavarne il net-

to, dimmi in confidenza
5
chi ha detto a te che ella adultera quelle

lettere?

1 Voce del Progresso ecc. n. 1 Programma.

2 Voce del Progr. ecc. n. 121.
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Progr. Ci e bisogno chc altri mel dica? La cosa discernesi da se

medesima. Si leggano le lettere che la CIVILTA CATTOLICA pubblica

ne' suoi fascicoli e mi si dica se Silvio poteva scrivere cost.

Jnn. Qui per altro non trattasi se poteva, ma se le abbia scritte;

val quanto dire si cerca il fatto.

Progr. E perci6 io nego il fatto
5 perche se non poteva scriverle,

e evidente che non le ha scritte. A non posse ad non esse dalur

illatio ; la logica la so ancor io.

Inn. Di questo non dubito
;
che me n' ero gia avveduto da un pez-

zo. Tuttavia non per contraddirti, bensi per sola mia istruzione,

vorrei sapere come provi tu che Silvio non pcteva scrivere quelle

lettere.

Progr. Facilissimamente. Io concedo che il carcere alT animo di

Silvio Pcllico sia slalo falale, ma non potro mai persuadermi che Io

abbia fatto un vile bachettone, un ipocrila, un ullra-gesuila. In quel-

le lettere V ipocrisia spira da ogni sillaba, e Silvio Pellico quantun-

que piii per sentimento che per forte raziocinio
, piii di cuore che di

mente fosse religioso , la sua religione tuttavia non era quella che

professano gli scriltori della Civilta Cattolica *.

Inn. Ho capito. Tu argomenti dal vedere che Silvio in quelle

lettere si mostra pentito de' suoi trascorsi liberaleschi o, come egli

li chiama, delirii riprovevoli
2

5
ne chiede perdono a Dio ed agli

uomini
,
e commenda la clemenza dell' imperadore d' Austria per

avergli diminuita la pena. Tu credi che questi sentimenti sieno al

tutto indegni di un' ariima liberale. E siccome non era possibile che

quello spirito ingenuo e nobilissimo di Silvio s'inducesse a simulare

e mentire
5
cosi credi impossibile ch' ei dettasse quelle lettere.

Progr. Appunto.

Inn. II tuo raziocinio e fortissimo non c' e dubbio. Nondimeno

ha un sol peccatuzzo, ed e che si fonda in un falso supposto. Esso

1 Iv*.

2 Lettera 41. SILVIO AL PROCONSOLE SARDO DI VEKEZIA. Vedi Civilta Catto-

lica II serie, vol. XII, pag. 218.
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suppone che Silvio quando scrivea quelle lettere perdurasse tuttavia

nei delirii liberaleschi. In tal supposizione e certo che egli da buon

liberale non potea scriverle. Ma se per contrario supponi che egli,

quale che ne sia stata la causa, si fosse a quell' ora ricreduto ed

avesse abiurato il liberalismo, in tal caso il pericolo d' ipocrisia sa-

rebbe tolto, anzi apparirebbe naturalissimo che Silvio scrivesse in

quel raodo.

Progr. Ma questo caso non potr6 io mai persuadermi che sia

avvenuto.

Inn. Intendo ora meglio. La quistione riducesi a questo che tu

pretendi che tutti i liberali debbano avere il dono della perseve-

ranza finale
;
e posta in te una tal persuasione, non sai riconoscere

in qulle lettere il Silvio ideale che ti hai foggiato nella immagina-

zione. MaaltrLinvece son di parere che questo.dono della perseve-

ranza. finale, appunto perche e dono, oaon si concede neeessaria-

raente a tutti
;
e che per6 ci ha di quelli i quali *lopo aver eammi-

nato un bel pezzo nella via del liberalismo
, viste poi le cose piu

da vicino
,
tornano addietro

;
massime se non siensi mai 4egati con

giuramenti settarii
,
come appunto era di Silvio Pellico. Costoro

trovano probabilissimo che un' anima giovanile ed inesperta possa

esser presa da fanatismo, ma poi scorta da miglior lume riconosca

che il ribellarsi e il tramare contro la legittima autorita sieno veri

peccati e furfanterie indegne di galantuomo. Macheoehesia di que-

ste opinioni e modi di mlere, che dipendono molto dal subbiettivo;

contra il falto non vale argomento-, e il fatto e che Silvio scrisse

veramente quelle lettere, :La Civilta Cattolica, -so di eerto, ne ha

in rnano gli original! per mostrarli a chi vuole , e anche a te
;
se

non hai orrore di fare un viaggio fino a Roma per cavarti la cu-

riosita di leggerli co' proprii ocehi.

Progr. A me importa poco che la Civiltd Catlolica abbia e mostri

quegli originali. A me giova dire e ripetere: Apocrife dunque sono

quelle lettere e apocrife saranno lutte le opere di Silvio Pellico che ci

wrranno dalle mani de' Gesuili *. Con ci6 prendo a una fava due

llvi.
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piccioni. Rivendico al liberalismo un' anima cosi grande come quel-

la di Silvio, e fo un dispetto alia Civilld Cattolica ,
contro cui ho

tanta ira.

Inn, Vedi, mio caro, 1'ira e~eloquente non puo negarsi ;
ma non

e prudente del pari. lo temo chei piccioni non ti fuggano entram-

bi di mano. Imperocche tutta la vita posteriore di Silvio Pellico fu

in consonanza di quelte lettere
;
e per6 e matta speranza il volerlo

far credere liberate perseverante. Quanto poi alia Civiltd Cattolica

tu con quelle declamazioni furibonde in cambio di fade dispetto le

potresti recar molto gusto 5 perche mostreresti che dunque la pub-

blicazione di quelle lettere non & inutile, ma serve a qualche cosa :

il che & appunto cio che la Civiltd Cattolica desiderava. Piuttosto se

vuoi farle dispetto te ne indichero io una via piu sicura.

Progr. Quale?

Inn. Quella che tiene 1' acutissimo Bianchi Giovini in quel suo

eecellente giornale dell' Unione.

Progr. E sarebbe ?

Inn. D' inventare a quando a quando delle frottole giudiziose e

facili ad essere credute. E per averne un esempio te ne raccontero

una delle piu belle, la quale si trova nel numero 280 del teste no-

mato perioxJico al giorno 12 Ottobre di questo anno sotto il titolo:

Srnacco gesuitico. J Gesuiti, egli dice, di una eerta contradad' Italia

aveano dichiarato pubblicamente essere il loro Ordine per principii

partigiano dei governi dispotici . . . 11 generale dell' ordine P. Beckx

sentendo quanta pregiudizio potesse recare unasifatta confessivne. . .

dichiaro invece che i Gesuili sono indifferenti ad ogni forma di go-

verno. I Gesuiti ddla Civiltd Cattolica dando una mentita soienne

al loro Generale confermarono la confessione dei loro colleghi di

quella contrada che dicemmo . . . // generale non polendo sopportare

quest oltraggio fatto alia sua autoritd, v&lea sopprimere- la Civiltd

Cattolica. . . Quindi s'^impegno. una lotta fra il reverendo P: Beckx e

i ribelli della CIVILTA CATTOLICA, chepotenti pel numero eper leade-

renze osarono resistere agli ordini del Generale e ricusarono di ri-

conascere in lui il rappresentante della volontd di Dio . . . E P.
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Beckx, cogliendo il destro ha falto un colpo di Stalo ed ha espulsi

dalla Compagnia i famigerali campioni Curci, Taparelli, Bresciani,

ed altri civilizzatori delta Cattolica. . . E siccome il Sommo Ponte-

fice e stato consenziente a questo 'colpo di Stato del P. Beckx
,

massime pel nuovo inloppo che i membri della Civilta Cattolica po-

sero al concordalo coll' Austria, cosi gli espulsi civilizzatori si ap-

parecchiano a soslenere che egli non e Vicario di Cristo, come fecero

altra volta i gesuiti in generale contra Clemente VIII.

Progr. Clemente VIII! Che c' entra qui Clemente VIII?

Inn. Come entri nol so neppur io. Ma lascia stare queste acciden-

talita e bada alia sostanza. Non ti sembra questa una magnifica in-

venzione, degna daddovero dell' alto ingegno di Biancbi Giovini, e

tale che debba recare un dispetto vivissimo alia Civilta Cattolica e

produrre un grande effetto nel pubblico?

Progr. (Con disprezzo) Va la
;
che codesto tuo Bianchi Giovini si

mostra piu abile a bestemmiare, come fa specialmente nel foglio

che mette fuori la domenica, di quello che sia abile ad inventare

con arte. E ti par quest' accozzaglia di fanfaluche meritevole d'es-

sere ricordata? E non puo ognuno ire a Bologna, e vedervi li in

casa de' gesuiti il P. Curci e sapere che di la spedisce i suoi scritti

ed esce a predicate in diverse citta d' Italia con tanto danno della

huona causa? Del pari, non puo chiunque ne ha voglia andare a

Roma e trovarvi in casa de' gesuiti il Taparelli ,
il Bresciani e gli

altri compilatori della Civilld Catlolica occupati ostinatamente a

scrivere come prima quel perfido periodico?

Inn. Ma se questa tua risposta ha valore, ella pu6 tutta intera ri-

volgersi contro di te. Imperocche potrebbe dirsi in egual guisa:

Non pu6 ciascuno che il voglia ire a Roma e leggere co' proprii oc-

chi e toccare colle proprie mani presso la Civilld Cattolica gli ori-

ginali manoscritti delle lettere di Silvio Pellico
,
e cosi convincerti

calunniatore e nelle calunnie stesse poco felice?

Progr. Al modo onde ora parli mi vien sospetto che tu non sii

mio amico, come ti ho creduto da prima ;
ma sii piuttosto un fana-

tico Jettore o piu veramente un affiliate della Civilld Cattolica. Dim-

mi su, qual e il tuo nome?
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Jfnn. II mio nome poco monta saperlo. Anzi dacche siam venuti

a questo punto, convien che ti lasci. Addio; ci rivedremo in altra

occasione (Parle).

Progr. (Da se) E sparito! Enonso neppure come chiamavasi!

Anzi tornando ora col pensiero sopra i suoi discorsi
,
m' avveggo

ch' egli mi canzonava. Oh se mene fossi accorto prima, in cambio

di tener sermone con lui, gli avrei subito scagliato contra qualcuno

de' periodi che soglio fare quando mi sento in vena di stile sublime.

Del resto chiunque egli sia, mi euro poco delle sue ciance. lo son

la voce del Progresso commerciale, e al modo de' merciaiuoli voglio

andar gridando le mie derrate (melte un grido) : La Cwilta Catto-

lica menlisce.

III.

Metafisica diArislolik volgariz-ata e commenlala da RUGGIERO BON-

GHI libri l-Yl. Torino 1854.

un grosso volume di 450 pagine in grande ottavo, e ad esso

dovranno tener dietro degli altri, almeno fino a compiere 1' esposi-

zione di tutti i quattordici libri della metafisica di Aristotile. L' A.

incomincia da una sua lettera dedicatoria dell' opera al chiarissimo

ahbate Rosmini, per consiglio del quale si accinse alia difficile impre-

sa. Yien poscia ad un discorso proemiale sopra \ autenticita e Tor-

dine de' libri che formano la materia del suo lavoro. Indi passa ad

snterpretare edesporreiprimi sei libri metafisici dello Stagirita. Da

ultimo conchiude traducendo dal tedesco una dissertazione dello

Zeller intorno alia esposizione aristotelica della filosofia platonica.

Nella lettera di dedica egli da primieramente ragione dell' essersi

sobbarcato a si dura fatica, che alle menti superficial!, di cui ab-

honda il nostro secolo, potrebbe parere soverchia ed inutile. Oltre

al conforto avutone da un tanto uomo, qual era il Rosmini, 1' A. af-

ferma essersi indotto a ci6 dall'interesse intrinseco della scienza e

dall'andamento che essa prende oggigiorno. La metafisica d'Ari-

stotile, egli dice, dopo essere diventata una parte essenziale del

pensiero greco, dopo aver formato il nocciolo della filosofia neo-
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platonica , dopo essere entrata insieme con questa nella filosofia

de' Padri,e stata il pernio principale della deduzione della teologia

cattolica al medio evo. . . Vi so dire che di qui a qualche tempo
- non determino gli anni -

questa buona tempera dell'ingegno mo-

derno avra bisogno di essere affilata da capo ;
e tornerete non ad

Aristotile ed agli scolastici; ma a qualche cosa di simile. .. Arm
son troppo discrete a parlare in futuro; fin d' ora Aristotile ha

un valore non pure storico ma perfino dommatico in Italia come

in Germania. Giacche cosa mai e la filosofia del Gioberti tra noi

e quella dell' Hegel tra' tedeschi, se non appunto le due forme

diverse ed ultime del pensiero speculativo Aristotelico ?.. II Gio-

berti el'Hegelsono ancora Aristotile e stanno per lui contro a

Platone 4
.

II sig. Bonghi e certamente dotato di vasta erudizione e di molto

sottile ingegno. A queste doti per altro egli aggiunge un'assai fer-

vida immaginazione, che il trasporta non rade volte all' esagerato

ed al paradosso. Ne abbiamo un esempio nei passi teste citati. Che

Aristotile avesse colla sua dottrina una grande influenza nello svol-

gimento del pensiero umano
,

fino ad esser tenuto nel medio evo

come il maestro di color che sanno ; e un fatto indubitato nella sto-

ria filosofica. Ma che la sua metafisica fosse il pernio principale delle

deduzioni teologiche, e proposizione non solo inesatta, ma falsa. II

pernio principale di ogni scienza consiste ne' principii, da cui essa

trae le sue conseguenze. Ora i principii della teologia, come in ogni

tempo, cosi ancora nel medio evo non furono che i soli dommi della

Fede cattolica. Si ascolti il principe degli scolastici, ilDottprS. Tom-

maso. Chiede egli nel principio della sua Somma se la teologia sia

scienza, e risponde di si
5
ma di presente soggiunge che i principii da

cui essa trae le sue conseguenze appartengono all'ordine sopranna-

turale e son creduti da noi per rivelazione divina 2. E alquauto

- n> '.'';'' ^
" ''

*
'

'*>''!', ,'"

\ Lettera all'Abate Antonio Rosmini pag. V.

2 Et hoc modo sacra doctrina est scientia, quia procedit ex principiis notis

lumine superioris scientiae,quae scilicet est scientia Dei et beatorum.Unde sic-

ut musica credit principia tradita sibi ab arithmetico, ita doctrina sacra cre-

dit principia revelata $ibi a Deo. I p., q. I, art, II.
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dopo movendosi I'obbiezione del giovarsi che ella fa delle filoso-

fiche discipline, risponde in questi termini : Codesta scienza (la

Teologia) pu6 prendere qualche. cosa dalle discipline filosofiche

non perche necessariamente abbia uopo di loro, ma per mag-

gior dilucidazione di quello clie essa insegna. Imperocche ella

non prende i suoi principii dalle altre scienze, ma li riceve im-

mediatamente da Dio per rivelazione. E percio non prende dalle

altre scienze :come da discipline superiori, ma si serve di quelle

come di sudditi e di ancelle. . . E questo stesso non e per difetto

oinsufficienza sua propria, ma bensi per difetto e insufficienza del-

1' intelletto nostro
;

il quale da cio che si conosce per la ragion

naturale, da cui procedono le altre scienze, e piu facilmente con-

ic dotto a quelle cognizioni superiori alia ragione cbe si porgono

in questa scienza *
. II medesimo potrei confermare con 1' au-

torita di tutti gli altri teologi della scuola, i quali dovevano certa-

mente sapere un poco piu che non altri del fatto loro.

Confessiamo poi essere ancor noi nel numero di quelli che face-

vano il viso di sbalorditi all' udire che 1' Hegel e il Gioberti stanno

per Aristotile contro a Platone. Aristotile panteista, o almeno onto-

logo ! Sara questa per fermo una meravigliosa scoperta e pellegri-

na! Noi credevamo che 1'A. dimostrasse in alcun luogo questa pro-

posizione, la quale, come egli racconta, sembrava nuova e curiosa

agli amici a cui egli 1' annunziava
;
ma forse si riserb6 a trattarla

nei libri susseguenti, specialmente nel volume che egli promette da

ultimo; nel quale esporra nella sna unita e totalita il contenuto della

1 Haec scientia accipere potest aliquid a philosophicis disciplinis non quod

ex necessitate cis indigeat sed ad maiorem manifestationem eorum, quae in hae

scientia traduntur. Non enim accipit sua principia ab aliis scientiis sed imme-

diate a Deo per revelationem. Et ideo non accipit ab aliis scientiis, tamquam a

superioribus, sed ntitur eis tamquam inferioribus et ancillis. . . . E t hoc ipsum

quod sic utiturvis non est propter defectum vel insufficientiam eius, sedpropter

defectum inteUectus nostri,qui ex his quae per naturalem rationem, ex quapro-

cedunt aliae scienfioe, cognoscuntur, facilius manuducitur in ea quae sunt su*

pro rationem quae in hac scientia traduntur, Summa Theol. I p., q.-I, a. V.
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metafisica di Aristotile cercando di ricavarne il valore dommatico e

connetterlo colla storia antecedente e successiva della scienza l.

L" A. passa poi a discorrere delle gravissime difficolta che s' in-

contrano a rettamente intendere ed interpretare la dottrina aristo-

telica, resa anche piu malagevole dalla qualita e moltitudine de'suoi

commentatori
;
e descrive i presidii di cui si e valuto ed il metodo

che ha seguito per venirne felicemente a capo. Nel che gli si dee

grandissima lode per 1' infaticabilita e la costanza a leggere e di-

scutere e paragonare tra loro tanti volumi, di quanti egli si mostra

esperto in questo libro. A ben pochi al tempo d'oggi sarebbe bastata

la lena per tentare altrettanto. Tra i commentatori poi fa un hello

elogio di S. Tommaso-, intorno al quale si esprime colle seguenti

parole: Gran cosa quel S. Tommaso! Che ingegno acuto e soli-

do ! Quanta chiarezza e temperanza ! Non ci ha difficolta che lo

scoraggisca, non ci ha quistione che lo rispinga, non ci ha intoppo

a che 1' arresti. II cercare di capire non e per lui una curiosita, ma

un obbligo : e lo sforzo dell' intelligenza lo mostra, ma non 1' an-

nunzia. Mai un ghigno, una maledizione, una burla, un' ira, un

rimprovero, un riso per i suoi avversarii di qualunque sorte:

pronto sempre a discutere, sicuro e non baldanzoso delle sue ar-

mi 2. L' A. si propone d' imitarlo, assicurando di non dir nella

sua opera ingiuria a nessuno; e tranne qualche frizzo vibrato qui

e cola contra i teologi , egli attiene fedelmente la sua promessa,

E cio basti del proemio.

Nella introduzione egli esamina con molta erudizione e sotti-

gliezza 1' autenticita e lordine de' libri metafisici di Aristotile, ap-

portando le ragioni del pro e del contra per ciascheduno. Sarebbe

' '

1 Abbiamo soil' oecliio un opuscolo del sig. Rosmini sopra il medesimo

tema dell' esposizione di Aristotile, in cui quell' ingegnoso filosofo si sforza di

dimostrare che Aristotile professo il realismo in senso rigoroso ,
e ad esso con-

trappone 1* esemplarismo di Platone. Parlando poi dell' Hegel e del Gioberti.,,

li fa realisti derivali dall' Arislotelismo. Cld sa se non questa appunto sia la ra-

gione che induce il sig. Bonghi all' affennazione ricoi'data di sopra?

2 Pag. XII.
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lungo ed increscevole alia piu parte de'nostri lettori riportarle qui,

anche solo in succinto. Bastera accennare la conchiusione dell' A.

ed e la seguente : I tre capi, in che e partito il secondo libro, son

tre frammenti, nessuno dei quali appartiene alia Metafisica ne for-

se ad Aristotile. II quinto libro, come sta, non puo tenersi per un

libro ne restare a quel posto; ma e da credere che nella metafisica

di Aristotile ci fosse veramente un quinto libro, di cui quello, che

ora porta un tal nome, non contenga oggi che una sola parte. Gli

altri quattro libri che restano dei primi sei (di cui solamente si

parla ne! presente volume) sono di Aristotile e stanno benenell'or-

dine in che sono disposti.

Noi ci passiamo interamente di tutta la parte ermeneutica e filo-

logica del faticoso lavoro
;
tributando per altro al Bonghi le meri-

tate lodi per la molta perizia che mostra nelle lingue greca e tede-

sca, per la vastita della sua erudizione e per 1' acume d' ingegno

onde sottilizza sopra materie cosi astruse ed astratte. Solamente,

se non e audace il nostro giudizio, crediamo che egli avrebbe resa

assai piu chiara la traduzione del testo aristotelico
,
dove si fosse

attenuto piu al senso della dottrina che al suono delle parole. Cosi

in varii luoghi avrebbe preferito di tradurre 1' cuc(a in opposizione

del rj;;.^^/)/.b; per sostanza
, piuttosto che per essenza, e 1' else?

come contrapposto dell' JAYJ T avrebbe detto forma piuttosto che

specie. Lo stesso potrebbe applicarsi ad altre espressioni da lui

tradotte troppo alia lettera, come quando esprime per a qualcosa il

zpo; T\, che senza scrupolo avrebbe appellato relazione. Ma noi non

vogliamo entrare in simili brighe che esigerebbero piu tempo che

non abbiamo e ci caccerebbero in un vero spinaio-, con proposta

e replica di argomenti ,
senza cavarne molto costrutto. Come pure

non discutiamo le opinioni filosofiche che qui e colal'A. accenna,

come quando a pag. 240 riega la necessita oggettiva e la riduce

a semplice veduta della mente. Di queste ultime cadra meglio in ac-^

concio parlare nella rivista dell' ultimo volume
,
nel quale egli dara

giudizio intorno della dottrina metafisica di Aristotile e delle singo-

le parti che essa abbraccia. Qui ci contentiamo di soffermarci sopra
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un sol passo, che per gli error! a' quali potrebbe dar luogo, ci e sem-

brato non doversi trascorrere senza censura. Annotarido FA. il ca-

po terzo del sesto libro, la dove Aristotile dalla contingenza di al-

cuni effetti dimostra doversi ammettere cause accidental! e fortuite
;

esce nelle seguenti parole: Questa dollrina... non si pub accordare

he colla dollrina del FATO ne con quella della PROVVIDENZA. 'Niente

pero di piu curioso a vedere della maniera con cui S. Tommaso, ac~

corlosi di quella differenza essenziale Ira la leorica aristolelica e la

crisliana, lenla di conciliate. Poscia invitando il lettore a consultare

quel luogo di S. Tommaso, soggiunge: Gli dard la piu adeguata idea

del pessimo melodo di speculare invalso presso gli scolaslici , i quali

delle due dollrine tra le quali dividevano i loro rispelli non capivano

ne T una ne T allra nella sua vita ed unild propria, e quando colla

crisliana coronavano Taris lolelica, quando colt arislolelica facevano

le grucce alia cristiana. Ma quello che e piu, troverd la migliore e

piu netta esposizione che io mi abbia mai lelta della teorica della Prov-

videnza, e si persuaderd di quanto la vedula crisliana sia scienlifica-

menle superiors air arislolelica , quantunque monca ancti essa ed

astratta *.

Noi per contrario crediamo che il leggere questo passo fa acqui-

stare la piu adeguata idea del pessimo metodo di filosofare invalso

al tempo d' oggi ;
tanta e la farragine delle cose false che in esso si

dicono e 1'avventatezza del sentenziare. Cerchiamo di fame un bre-

vissimo esame, e per maggior chiarezza partiamolo in diversi punti.

I. II sig. Bonghi dice che qui si da prova di pessimo metodo. Or

S. Tommaso in questo suo commento espone da prima colla sua so-

lita lucidita e sottigliezza la dottrina di Aristotile e la riepiloga in cid

che egli non vuole che tutti gli eventi si riducano ad una causa per se

da cui seguano necessariamente, perche in tal ipotesi tutto sarebbe

necessario e niente per accidente 2. Poscia osserva che tal dottrina

1 Pag. 368.

2 Vult Me Philosophus quod non omnia quae fiunt , redueantur in aliquant

causam per se, ex qua de necessitate sequantur ; alias sequeretur quod omnia

tssent ex necessitate et nihil per accidens esset in rebus.
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potrebbe sembrare contraria a ci6 che alcuni filosoficamente sta-

biliscono intorno al fato e alia Provvidenza. Imperocchfe coloro che

ammettono il fato, riducono tutti gli effetti di quaggiu all'influenza

de'corpi celesti
$
coloro che ammettono la provvidenza li coordinano

sotto la dispensazione divina. Quindi il S. Dottore si fa a dimostra-

re la teorica della Prowidenza e come essa non distrugge la liberta

e contingenza delle azioni umane. E cbnchiude che quanto ad Ari-

stotile dee intendersi che egli qui parli delle sole cause seconde ,

astrazion fatta dalla causa prima.

Or perche dee dirsi pessimo codesto metodo? Noi anzi il credia-

mo ottimo. E qual miglior metodo pu6 pensarsi di commentare

un libro che esporne il senso,indicare 1' errore a che potrebbe con-

durre, dimostrare la verita opposta, escusare da ultimo 1' intenzio-

ne dell' Autore? Noi non sapremmo trovarne un altro piu accohcio;

e ci duole che non possiamo adoperarlo anche noi nel caso presente.

II. II Bonghi oppone che gli scolastici dividendo il loro rispetto tra

la dottrina aristotelica e la cristiana non capivano ne J'una nel'altra

nella sua vita ed unita propria.

Che 1' A. rinfacci agli scolastici di non aver capito Aristotile, non

ci fa meraviglia. Perche avendosi egli chiavata in mente 1' opi-

nione che Aristotile concordi coll' Hegel e col Gioberti
5
dee certa-

mente, mentre dura in tal fantasia, affermare che la dottrina Ari-

stotelica sia finora restata chiusa non solo agli scolastici
,
ma a

quanti non fecero una tale scoperta. Ma che egli, giovine e laico,

rinfacci a quei dottori altissimi di S. Chiesa di non aver capita la

dottrina cristiana ,
ci sa alquanto del comico. Tanto piu che 1' A.

non sembra aver fatto finora felice prova nello svolgere quella dot-

trina
5
almeno da quanto apparisce da quel suo dialogo sopra la ria-

tura dell'atto creative, di cui toccammo altroVe *. Nel quale essen-

dosi posto a discorrere di Dio e delle sue interne relazioni, ne parla

in guisa che ogni mediocre teologo non potrebbe tributargli altro-

che un pietoso compatimento.

1 Civilta Cattolica seconda serie vol. XI, pag. 670.
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HI. II sig. Bonghi dice niente esserci di piu curioso a vedert della

maniera onde S. Tommaso si sforza in quel luogo di conciliare Ari-

stotile con la dottrina cristiana, e quindi si fa strada a tacciar ge-

neralmente gli scolastici che della dotlrina aristotelica facessero le

grucce alia cristiana.

Osserviamo che la dottrina cristiana non ha bisogno di grucce

ne in se, ne secondo la mente degli scolastici. Non in se
; perche essa

si fonda unicamente nella rivelazione divina, e nella veracita stessa

del Sommo Vero. Non nella mente degli scolastici
; perche quest!

unanimemente insegnano che tutte le scienze naturali non sono che

serve rispetto alia Fede; utitur eis tamquam inferioribus et ancillis.

Di piu stabiliscono che alia dottrina sacra appartiene non il pro-

vare, ma il giudicare e sentenziare della verita e rettitudine de'prin-

cipii di tutte le altre scienze naturali
$

sicche tutto ci6 che in

loro si trovasse di ripugnante a quella dee condannarsi come

falso. Basti per tutti 1' autorita del sommo tra essi: Propria aulem

hums scientiae cognitio est quae per revelationem non aulem quae est

per nalurdlem rationem. Et ideo non pertinel ad earn probare prin-

cipia aliarum scientiarum, sed solum iudicare de eis. Quidquid enim

in aliis scienliis invenilur veritali huius scienliae repugnans TOTUM

CONDEMNATUR ux FALSUM. Unde dicitur 2 Cor. 10 4. Consilia de-

slruentes et omnem altiludinem extollentem se adversus scientiani

Dei 1. Una dottrina che si dichiara procedere direttamente dalla

scienza stessa di Dio, che si eleva a giudice di ogni altra scienza
,

che si protesta di rovesciare ogni contraria altezza
5
e rappresentata

daddovero come una che va cercando grucce per sostenersi 2
!

1 S. TOMMASO Summa Th. p. 1, q. 1, ar. YI.

2 S. Tommaso stabilisce che la certezza della dottrina sacra coutenuta nella

teologia supera la certezza di tutte le altre scienze naturali in virlii del lume

da cui precede. Haec scientia alias speculativas scientias excedit. Secundum

certitudinem quidem, quia aliae scientiae certitudinem habent ex naturali lu-

mint rationis humanae quae potest errare ; haec autem certitudinem habet ex

Jumine divinae scientiae quae decipi non potest, Summa Th. p. 1, q. 1, ar. V.
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Ma per venire alluogo di cui parliamo, chilegge senza piu quel-

le parole del Bonghi credera che S. Tommaso faccia del lunghi di--

scorsi ed intrigati per conciliare quel passo di Aristotile con la dot-

trina cattolica, e si arrabbatti e si maneggi per tutte guise, sicche

riesca curioso il mirarlo in tantafaccenda. Oraniente evero di tut-

to cio. S. Tommaso quivi non fa che dimostrare la dottrina della

provvidenza conchiudendo che tutte le cose di quaggiu in quanto si

riferiscono a Dio procedono in serie ordinata, benche rispetto alle

cause inferiori sieno talvolta a caso : Relinquitur iijitur quod omnia

quae hie fiunt , prout ad primam causam divinam referuntur ,
w-

veniunlur ordinata et non per accidens exislere; licet per compa-

rationem ad alias causas per accidens esse inveniantur. Poscia sog-

giunge che per6 secondo la Fede cattolica si afferma che niente ac-

<:ade fortuitamente nel mondo, ma tutto e soggetto alia divina Prov-

videnza; e che Aristotile nel negare il processo ordinato di tutti gli

eventi mondial! intende parlare a rispetto delle sole cause inferio-

ri, secondo che apparisce dagli esempii per lui arrecati. Et propter

hoc secundum fidem Catholicam dicitur quod nihil
fit

temere sive

fortuito in mundo, et quod omnia subduntur divinae providentiae.

Aristoteles autem hie loquitur de contingentibus quae hie fiunt in or-

dine ad causas parliculares, sicutpereius exemplum apparet 1. Que-

sto e tutto quello che dice per procurare la famosa conciliazione.

Or che ci ha qui di curioso o di erculeo conato, ad eccitare la cu-

riosita degli spettatori?

Piuttosto a noi sembra curiosissima 1' ultima sentenza del sig.

Bonghi, nella quale benche antiponga la veduta cristiana della prov-

videnza alia veduta aristotelica, nondimeno aggiunge che ancor es-

sa e monca ed astratta. Questa proposizione o s' intende della vc--

duta cristiana in se stessa
5
ed allora avrebbe un senso piu che te-

merario. intendesi della veduta cristiana secondo che e esposta

qui da S. Tommaso, ed allora oltre che 1' A. avrebbe dovuto espri-

mersi piu chiaramente, non abbiamo altro a ridire, senonche pre-

i Metaphys. lib. sextus lect. 3.

Serie IT. vol. XII. 22
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gare 1'A. a voler quanto prima supplire al difetto proponendoci

una dottrina della provvidenza che colla sua perfezione e concre-

tezza compia finaimente il concetto. Noi pertanto i quali non ve-

diamo per ora nulla di meglio e non sappiamo avvisare nella teori-

ca dell' Angelico quel doppio difetto d' esser monca ed astratta
5
d

siamo deliberati di esporla ai nostri lettori. Ma perciocche sarebbe

lungo il farlo qui in questa rivista, il faremo in un articolo separate ,

Finaimente quanto alia dissertazione dello Zeller, colla quale 1'A.

chiude il suo libro
$ egli e degno di lode per aver saputo con tanta

proprieta e chiarezza recare nel nostro idioma uno scritto tedesco.

Del contenuto poi di essa dissertazione, della maniera onde 1'A,

apprezza la dottrina platonica e 1' esposizione fattane da Aristotile,

e dell' elemento mitico a che egli vuol si ricorra alcune volte per

ispiegare Platone
,
non teniamo parola ; perche sarebbe discussione

piu lunga ed intrigata di quello che si addice al nostro periodico,

ne al veder nostro apporterebbe vantaggio pari alia fatica. I Prote-

slanti di Germania ci pare che percorrano oggi in filosofia una linea

parallela a quella che giii percorsero in teologia. Dopo aver perduta

1' intelligenza de' dommi e vagolato per mille interpretazioni stra-

volte
,

si diedero da ultimo a sgobbare intorno alia parte storica e

filologica della Bibbia. Cosi nella scienza, dopo esser corsi per mille

erronei sistemi, par che rivolgano ora le cure alia sola parte eru-

dita della filosofia logorandosi il cervello a definire che cosa abbia

detto quel tale o tale filosofo
5 poco curandosi della verita per se

stessa. Noi veramente non neghiamo 1' utilita di si fatti studii e i

sussidii che ne possono proyenire allo svolgimento dell' umano pen-

siero. Ma al tempo stesso non crediamo che essi abbiano quell' im~

portanza suprema, a che alcuni vogliono sublimarli.



CRONACA
CONTEMPORANBA

jRoma 27 Ottobre 18SS.

I.

COSE ITALIANS.

STATI PONTJFICII. 1. Alcune visile fatte dalla Santita del regnante Pontefice.

2. Ospizio apostolico di S. Michele. 3. Premii conceduti affine d'incorag-

giare 1'industria. 4. Conversion! alia Religione cattolica. 5. Le narra-

zioni delle cose di Roma fatte dai giornali.

1. Nel dopo pranzo di mercoled'i 10 di Ottobre la Santita di Nostro

Signore si reco nella Basilica di S. Lorenzo fuori le mura di Roma.

Dopo aver adorato il Santissimo Sacramento discese nella cappella

della Confessione per venerarvi i sacri corpi di S. Lorenzo e di S. Ste-

fano protomartire che vi son deposti. Quindi passo la Santita Sua ad

osservare lo scavamento che il Comune di Roma vi fa eseguire di due

delle tre navi minori della Rasilica
,
e di poi ascese nella canonica

dei Regolari Lateranensi, che ceduta dai medesimi si sta ora per or-

dine ed a spese del Santo Padre ristaurando e convertendo in Con-

vento di Cappuccini, i quali destinati con breve apostolico del 13 Lu-

glio di quest' anno a compiere gliumci parrocchiali, uffiziare la Basi-

lica, e custodire il vicino Camposanto sonvisi stabiliti fino dai primo

giorno del mese d' Ottobre. Use! quindi per la porta che mette al

Camposanto, e 1\ sopra il luogo esamino il disegno formatosi per
dare nuovo sislema a quel ricinto sacro alle ceneri dei trapassati, e

lodo molto il metodo vautaggioso alia pubblica salute di seppellimenti
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a sterro introdottovi fino dal 1851. Infine osservo il lavoro principia-

todal governo econtinuato dal Comune d'isolare la Basilica dal colle

soprastante, perche cosl quel prezioso monumento dell' antichita sia

preservato dai danni di smottamenti e di umidita, e da ogni lato cam-

peggi piu maestoso.

II d\ seguente la Santita Sua ando ad Ostia. Smonto di carrozza

presso la chiesa di S. Andrea: ivi ricevette la benedizione col Ssmo

Sacramento, e quindi oro nella cappella di S. Monica, dove un tempo
furon le sacre ossa della Santa. Indi nel presbitero ammise al bacio

del piede Tarciprete, il clero della Chiesa, gU alunni del Seminario Pio

quivi accorsi da Fiumicino, e molte altre persone ragguardevoli venu>

te da Roma, e dalle vicinanze. Dopo cio si condusse ad osservare alcu-

ni lavori di maggior rilievo che si son fatti o si van facendo in quel

luogo, come : le scolture e le iscrizioni antiche, e i marmi scoperti o

gia da tempo o negli scavi fatti teste per suo ordine e che si conser-

yano nel palazzo episcopale $
i restauri della Rocca destinata ai con-

dannati a lavori pubblici, perche nella buona stagione possano oc-

cuparsi nella coltivazione dei campi, e nelle altre opere di pubblico-

vantaggio; lo scavo fattosi neirultimo maggio in una villa del subur-

bio donde gia molti avanzi di marmi sonosi ritratti, e donde per la sco-

perta del sito d' un grandiose sepolcro che segna il procedere della

via, si spera giugnere co' posteriori cavamenti alle porte dell' antica

Ostia
,

e cosi penetrare ne' suoi avanzi : 1' ultimo scavo infine del

Monticello ove serbasi il bel Nettuno, opera di musaico, tratto da Ip-

pocampi, e dove si vien ora discoprendo un' allra pittura a musaico

che rappresenta un cavallo marino.

Una terza visita fece il S. Padre nel giorno 10 Oltobre a due mo-
nasteri di monache, quello delle Paololte, e 1'altro delle Agostiniane

in S. Lucia in Selci; alia Certosa di S. Maria degli Angeli; all' Ospi-

zio delle sordo-mute, e air attiguo Conservatorio delle zitelle dirette

dalle Religiose del Calvario-, al carcere delle donne in sulla piazza di

Termini-, e finalmente all' Ospizio dei giovani di Termini. Di queste

due uHime visile diremo qualche particolarita di maggior conto. La

casa di penitenza per le donne
(
ve ne ha sessanta di queste povere

detenute) e affidata alle cure delle Sucre della Provvidenza, le quali

formano di quel luogo di pena una scuola di educazione religiosa ,

morale e civile. La nettezza delle sale e delle abitazioni, e la decenza

e pulizia della persona v' e curata con diligenza tutto particolare. 11

vario lavorare in opere donnesche, e sopra tutto nei merletti di mol-

te fogge, quantunque da breve tempo cominciato, porta gia bei frutti

per 1' amore che v'han posto quelle poverette. L' ordine della disci-

plina, il silenzio, 1'istruzione, gli esercizii religiosi sono i mezzi efll-

cacissimi coi quali mentre si allevia in giusta misura la durezza della
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pena meritata, se ne cangiano non che solo icostumi, ma fino i cuo-

ri , e si spera ottenere che da quel carcere ove enlrarono viziose e

colpevoli escano donne timorate di Dio, utili alle famiglie, edificanti

pel pubblico. Ora volendo il S. Padre accertarsi di propria vista del

bene cagionato da questa nuova organizzazione di quel carcere vi si

reco di persona : visito le diverse parti dell' edificio
;
si trattenne nel-

la sala da lavoro
,
benedisse le detenute. Non e a dire la gioia mista

di raeraviglia con che quelle poverette mirarono un si auguslo per-

sonaggio in mezzo di loro : tacquero confuse tutto il tempo che il

S. Padre si trattenne nella sala
;
e non appena il videro in sull'atto

dipartire s' udirono molte fra loro prorompere in pianto, chefucer-

to di consolazione e di compunzione insieme. Dalla casa di Penitenza

il S. Padre passo all' Ospizio di Termini
,
dove i giovanetti popolani

sono istruiti nelle arti secondo loro condizione. A dare un saggio del

profHto nella musica, ea festeggiare insieme 1'Augusto Visilatore fu.

accolto il S. Padre col suono della banda composta tulta di giovani
alunni: tutti gli altri loro compagni erano schierati nel gran cortile

dell' edificio.

In queste visite per noi riferite si ha un argomento di piu per di-

mostrare come siano a cuore del Santo Padre tutte le istituzioni, e le

opere di pubblica utilita religiosa e civile pe'suoi Stati. Noi non fac-

ciamo comment!, perche il fatto parla da se.

2. Ogni anno costuma farsi un' esposizione pubblica de' principal!

lavori di belle aril, edi mestieri manual! eseguitisi dai giovani alunni

del grande Ospizio Aposlolico di S. Michele, e vi si suol deputare il

giorno sacro all' Arcangelo dal quale prende il nome. L' espcsizione
di quest' anno e stata molto lodata dal pubblico e da saggio del pro-

gredire che fa questo istituto sotto gli auspizii dell' Emo Card. Tosti

Yisitatore e Preside zelantissimo del medesimo. La statua della Vergi-
ne Immacolala di grandezza naturale splendidamente dorata ed espo-
sta gia alia pubblica venerazione nella chiesa dell'Ospizio, e Taltra di

S. Pietro Aposlolo modellata in gesse lavoro del Ceccarini, uno dei

maestri in disegno dell' Ospizio 5
e fra le incisioni in rame una Ma-

donna del Martini
,
un ritratlo del Lelli, e la copia d' un Leonardo

da Vinci delCalamatta mandate all' Ospizio da questi tre sommi inci-

sori stati gia alunni di esso
5
come i molti lavori in plastica e in

marmo, i disegni di figura e d' ornato, le incisioni in rame falte sotto

la direzione dell' egregio cav. Mercuri, gl' intagli in pielra, in legno e

in avorio, gli arazzi finalmente tessuti ad ornamenti ed a figure diverse

eseguiti da' giovani tuttavia allievi dimostrano appieno e il buon gu-
sto de' maestri in belle arti che dirigono queste variescuole, e il pro-
fitto che ne han tralto sempre e ne traggono i piu diligenti alunni

deir Ospizio. A'lato a questi lavori di belle arti, vedevansene esposti
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di quegli (Tuna piu generale utilita, vogliamo dire le manifatture

meccaniche : come il mestiere dello scarpellino, del falegname, dello

stagnaro, del tipografo, e del legatore di libri. Esse vengono in que-
st' ospizio ,

destinato ad accogliere ed allevare i fanciulli della classe

meno agiata di Roma, largamente insegnate, siccome ad un vero Con-

servatorto d' arti e di mestieri si addice. Ma 1' officina che conta piu

operai fra'giovani ,
e la quale e neir Ospizio maggiormente in fiore

si e quella del lanificio. Oltre i molti strumenti piu leggeri che vengo-
no messi in opera dalla mano dei lavoranti, v' ha nell' officina diversi

ingegni per cappare, spelazzare, scardassare
,
ammorrare , e filare la

lana, i quali siccome piu faticosi sono messi in movimento da una mac-

china a vapore, che riscalda altresl i tinozzi delle tinte, e lo strettoio

per dare il lustro ai panni. Cosl 1' ospizio giugne a lavorare una gran

quantita di panni sodamente tessuti, di lunga durata, di tinta eguale,

ed a prezzi abbastanza tenui, i quali sopo adoperati dalla milizia pon-
tificia. Oltre i lavori delle arti liberali e meccaniche vengono i giovani

istruiti nella calligrafla, aritmetica, geometria e prospettiva, discipli-

ne acconcissime a qualunque artista od operaio ,
che voglia acqui-

star pregio nella sua professione. Queste particolarita d' un solo dei

tanti istituti d' educazione dei giovanetti popolani mostrano quanta
cura si abbia in Roma del venire ammaestrando il popolo d'una soda

ed utile istruzione.

3. Ne qui sembrera fuor di luogo il far sapere che il Governo

pontificio affine di promuovere 1' arte del lavorare e tessere la lana

nei proprii Stati suol concedere un premio in ragione della perfezione

dei tessuti, e del numero delle canne. Nell' anno scorso furon distri-

buiti piu di dodici mila scudi per guiderdonare le circa trentaseimila

canne giudicate le sole meritevoli fra le molte piu concorse al pre-
mio. Che se nell' anno antecedente il premio distribuito sorpasso di

piu che la meta quello dato nell' anno scorso, cio devesi alle condi-

zioni ognor piu severe che in ciascun anno s
j

impongono ai fabbri-

canti in ragione dei successivi miglioramenti di quest' arte. Anche
1' industria della seta vien promossa con molto impegno : lasciando

stare molti altri argomenti ,
nei giorm scorsi la Santita di Nostro Si-

gnore si e degnata di concedere una medaglia d' oro di gran dimen-

sione al sig. Antonio Codelupi professore di Agraria in lesi per gli

utili miglioramenti introdotti nella costruzione delle bigattiere ,
e

nell'allevamento dei filugelli.

4. Un soldato della guarnigione Svizzera di Fermo assisteva gia da

parecchi giorni con mirabile carita un suo camerata infermo di co-

lera nei pubblico lazzaretto
, quando sorpreso dalla medesima malat-

tia fu stretto anch'egli a giacere nello stesso spedale. I RR. PP. Fl-

Hppini, che alia lor volta in quella settimana aveano la cura spiri-
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tuale del lazzaretto, gli furono tosto allato per consolarlo degli ulti-

mi conforti di nostra santa religione. Ma quegli con istupore de'Padri,

che il credeano buon cattolico, sulle prime rispose all'invito tergi-

versando e poi consigliato di nuovo a confessarsi ricisamente il ri-

fiuto. Pregato finalmente a dar ragione del rifiuto confesso ch' egli

era protestante e pero incapace d' ogni sacramento dove prima non

fosse stato riconciliato col la Chiesa
,

il che richiedeva ben piu lungo

tempo di quello che in tale estremo gli rimanea. Egli dovette aver

veduto la solenne abbiurazione di qualche altro protestante e credea

bonamente che a tal uopo fosser necessarie tutte quelle cerimonie che

accompagnano 1' amministrazione solenne del Rattesimo sub condi-

tions. Se non che disingannato dai Padri consenti \olonterosamente

alia loro richiesta, per non mancare alia chiamata che piu altre volte

Iddio gli avea dato e alia promessa ch' egli stesso avea fatta a I suo

Cappellano. L'Emo Arcivescovo De Angelis, come prima ebbe contezza

dell' avvenuto, si reco al lazzaretto e confer! al moribondo neofito il

sacramento dellaConfermazione. Indi a non molto questi si addormen-

to placidamente nel seno di quella Chiesa in cui era stato rigenerato.

Pochi giorni dopo la cilia di Fermo fu spettatrice di altre conver-

sioni dal protestantesimo al cattolicismo. Due giovani soldati della

medesima guarnigione istruiti nelle verita della fede nel Collegio fer-

mano della Compagnia di Gesii abbiurarono solennemenle I' errore

zuingliano e ricevettero dall' Emo Arcivescovo il Battesimo, la Con-

fermazione e la SS. Eucaristia nel di e nel tempio sacro all'Apostolo

S. Matteo. 11 raccoglimento, la commozione, le lagrime de' due cate-

cumeni resero via piu solenne agli occhi della milizia e del popolo
circostante il grande atto de' due giovani convertiti.

Pochi giorni dopo in Roma T israelita Angelo Viterbo di Urbino

giovane di22 anni fu battezzato e ricevette i sacramenti della Cresima

e dell' Eucarislia nella cappella e per le mani dell' Em. Card. Antonio

Maria Cagiano de Azevedo. Egli prese nel battesimo i nomi di Giu-

seppe Maria Girolamo
,
ed ebbe nella sacra Confermazione per pa-

trino il sig. Giuseppe Piacentini romano.

5. Non la finiremmo mai piu se volessimo tener dietro alle men-

zogne riferite dai giornali libertim intorno alle cose di Roma. Esse

sono cosl sbardellate, e tanto addensate 1' una sopra 1'altra. che tol-

gono perfino 1' agio di poterle annoverare tutte in una breve crona-

chetta com' e la nostra, e la necessita di doverle confutare per la

notoria falsita ch' esse contengono. Nondimeno per dare un saggio di

solo alcuni fra essi, afiine che gli uomini onesli si confermino nell'an-

dar guardinghi a dar loro credenza, cominciamo da qualche numero
dell' Opinione ;

e sia il 276 dove si vuol mostrare che il Papa non e

egli che governa in casa sua, perche vi sono i Francesi e gli Austria-
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ci : ed ecco sopra quali fatti appoggia quesla sua asserzione. Per

nulla dire di certe lettere che falsamente si suppongono scritte al S.

Padre da augusti personaggi, accerta che il cavalletto fu rimesso in

Roma dai francesi
; quando e quella pena non fu rinnovata che per

solo certe condi/ioni di ladri piu nocevoli al pubblico, e i francesi

non entraron per nulla in questa faccenda : accerta che la polizia

francese pagata dal governo pontificio e indipendente da esso
; quando

quella polizia non riceve propriamente soldo dal governo ponlificio,

ne deve dipenderne essendo solo incaricatadellasorveglianzaintotno

alle milizie francesi residenti negli Stati Pontificii: accerta che i sol-

dati austriaci hanno ampia liberta d'imprigionare, giudicare, ed im-

piccare i sudditi pontincii 5 quando nulla di tutto cio succede nello

Stato eccetto soltanto , secondo il costume generale d
j

ogni nazione,

quei luoghi dove e in vigore la legge stataria
, pel solo tempo che

dura lo stato d' assedio
, e per quei soli delitti che sono a que-

sta condizione straordinaria soltoposti : accerta che contro tulti i

divieti del governo entrano in Roma i giornali piu odiati da lui
,

perche le milizie francesi li divulgano a suo marcio dispetto ; quan-
do dovrebbe pure intendere che la stretta disciplina onde le mili-

zie francesi sono governate ,
e 1' indele generosa di questi soldati

rendono inverisimile 1' accusa, e noi possiamo assicurare che almeno

per lo generale cio non accade non sapendosene da noi ne avendo

giammai udito contarci la novelletta dell" Opinione: adduce infine

che il governo Pontificio odiando cos\ di cuore il vessillo italiano dei

tre colori deve vederlosi a suo gran dispetto svolazzare in occasione

di certe feste innanzi al Palazzo dell' Ambasciator francese; quando
lasciato stare ogni altra considerazione sono ben cinque anni che

quella bandiera vedesi inalberata innanzi al palazzo del Ministro

piemoniese senza che nessuno o se ne sdegnasse o ne facesse seal-

pore. Dopo questa filastrocca s' imaginera il leltore che lo scrittore

dell' Opinione o per vergogna, o per sazieta almeno voglia cessare

da nuove menzogne. Nulla di questo. Eccoci al numero 277, nel

quale volendo parlare delle case di Roma ne parla a suo modo, cioe

inventando a sghembo ifatli con ardir singolare; o interpretando a

rovescio lecose piu chiare al primo aspetto. II tesoro dello Stato Pon-

tificio e disertato perche i preti non sanno amministrare ; cosl in sen-

tenza 1'articolista il quale non penso al proverbio che dice : guarda a

citb che bolle nella tua, prima diguardare nella pentola altrui
5
ne

pose mente che il disseslo comincio a cagione degli ammutinamenti

del 31, ando prolungandosi coi successivi motidel 38 e del 44; crebbe

a dismisura colle vicende del 48, siccome fu gia dimostrato colla

evidenza delle cifre in uno de' rendiconti fatti dal Ministero delle Fi-

nanze pontificie di ragion pubblica. Segue il giornale dicendo che
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la Basilica di S. Paolo non e lavoro della nostra epoca ne spesa del

tesoro pontificio. Gli ultimi nove anni decorsi sono stall i piii attuosi

e memorabili per quel tempio presso che terminato al presenter e

quanti conoscono Roma il sanno. Cio forse vuol dire che quell' edi-

ficio appartiene a un' altra epoca? II tesoro pontificio ha speso del

denaro dello Stato un presso a poco 250,000 fr. in ciascun anno; quan-

tunque le offerte generose di molti catlolici stranieri a Roma sieno

concorse eziandio a tal glorioso monumento. Come dunque asserirsi

che il governo nulla fa per esso? Le stradeferrate rimangono allo stato

di progetto , segue ad opporre lo scriitore: ne sa che qualche strada

ferrata pur si lavora nello Stato, che il governo ha fatto preparare per

suo conto gli studii delle linceche debbonsi percorrere affme di non

perdere tempo nelle trattative, che ha assicurato alle diverse societa

concorrenti il 5 per 0/0 d' interesse e 1' un per 0/0 di sconto del

capitale, e il godimento della strada per una serie lunghissima d'an-

ni
,
ofierte piu larghe delle concedute da qualunque altro governo.

Che se le diverse societa costituitesi finora e poi discioltesi non son

riuscite al loro intento, potra recarsene tutt' altra ragione ,
ma non

certamente V inerzia e 1' indolenza del governo, del quale sappiamo
che presentemente trovasi in nuove pratiche piu calde, e forse me-
no infruttuose che le passate. Ma piu ridicola e Taccusa che segue:

Le acque rendono paludose e malsane la maggior parte delle pianure
del paese, e il governo pontificio non Jia fatto nulla. Chi parla cosi non
ha mai visitato le pianure degli Stati Romani, non ha mai letto un

po' di geografia di questo centre dell' Italia, non conosce la storia

nostra contemporanea. Se tolgansene le paludi pontine, quali altre so-

no le pianure dello Stalo coverte dalle acque ? Poiche tali non pos-
sono dirsi ne gli orti inamali, ne le risaie allagate a bello studio per
averne il necessario ricolto. E nelle paludi pontine i tesori spesi

pel lavori gtgantesohi fattivi per lo passato, e le grandi somme che

ancora al presente vi si spendono d' anno in anno per colmare il

piano ch' ha un livello inferiore alia superficie del mare, e i lieti

frulti conseguitisene infmo ad ora mostrano al contrario che per

quella parte deilo Slato acquidosa e palustre il governo provvede
colla sollecitudine che e possibile la maggiore. Ancora un' altra ac-

cusa d' inerzia, e tanto piu grave quanto il soggetto s'altiene al be-

ne morale delle popolazioni : A codici
,

si dimanda con un' al-

tura sprezzante, a giustizia, ad istruzione pubblica pensa egli il go-

verno pontificio ? Ad altri parra forse, leggendo queste parole, che negli

Stati romani la societa, perdute le leggi e sciolti i tribunal!, trovisi in

piena dissoluzione, e gli uomini sieno caduti in un'ottusita e grossez-

za d'intelletto da disgradarne i cretini: a noi per lo contrario sembra

che questa calunnia tanto sperticata dimostri il mai volere, e la poca
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abilita d'uno scrittore. II mal volere perche un'accusa senza ne fonda-

mento ne prove profferita con tantaaudacia e segno d'animo determi-

nate a fare il male ad ogni costo: la poca abilita perche la falsita evi-

dente non fa impressione sopra i lettori altro che a svantaggio di chi la

scrisse. Ma] veniamo alia conchiusione dell' articolo, che e tutto un
assurdo tessuto di paradossi. Questa parte e destinata a provare che

se la S. Sede sta male in casa sua
, peggiori condizioni ha essa negli

altrui Stati. Se ne adduca una prova. L'Austriafmora per cagione del-

le leggi giuseppine e stata sotto la dominazione dei preti: a scuotersi

un giogo st odioso haproposto il Concordato. Oh ! perche quei piemon-
lesi e spagnuoli che s'affaccendano tanto a levarsi dalla dominazione,
com'essi chiamanla, dei preti, non imitano un si bello esempio e non

accettano subito come legge del Regno il Concordato Austriaco ? Ma

no, direbbe qui 1' Opinions. La S. Sede accortasi dei damn che gli

verrebbero da questo trattato, ha rifiutato di ratificarlo. Chi o non
sa nulla, o mentisce intorno ad un fatto cost noto non merita piu al-

cuna fede. E gia scorso molto tempo che i giornali tedeschi, anche

gli autorevoli, hanno fatto sapere che il concordat era stato ratificato

dalle due parti: il ritardo della pubblicazione non essendo procedu-
to che da cagioni material!, le quali sono oramai terminate. Ma per
esilarare un poco i nostri letlori chiudiamo la rassegna di questo ar-

licolo coll'epifonema, onde termina 1'articolista, il quale e cosi stra-

namente nuovo, che non si posson tener le risa all' udirlo. L'lnghil-

terra ha fatto per la prosperita dell' Irlanda in pochi anni piu che il

Papa in died secoli di dominazione non ha fatto pei suoi sudditi. In-

felice quel popolo dove uno scrittore sprovvisto in si alto grado di

senso comune e di pudore puo trovare chi lo legga e chi lo paghi !

Due altri giornali torinesi, di quei che vorrebbero essere tenuti per

gravi, fan bordone quasi ogni d\ all' Opinione quanto al gettare accu-

se contro al Governo Pontificio : e sono /' Vnione e il Piemontc. Di

quest' ultimo nella cronaca del quaderno precedente intrattenemmo

a lungo i nostri lettori, ne dovremmo perdere il nostro tempo a rive-

derne il pelo pei numeri seguenti, se non fosse il desiderio di convin*

cere gl' italiani della niuna fede che merita quando esso si mostra co-

stantemente menzognero. Cominciamo adunque dal provocarlo a vo-

lerci indicare le case dove in queste ultime settimane
,
secondo ehe

esso annunziava nel suo N. 239, siensi fatte perquisizioni dalla poli-

zia, o sequestro di libri: perche tulte le indagini che noi ne abbiam

fatto fare sono riuscite a nulla. Appresso nel num. 244 sono notevoli

fta le altre due falsita. E del tutto falso che il governo siesi rivolto

agl' impiegati ed ai soldati per farli contribuire ad un monumento da

elevarsi per niemoria del celebre fatto di S. Agnese: un personaggio

privato ne ha da se concepito 1' idea
,
e ne promuove con inviti ed
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esortazioni, tutta cosa sua persoriale, 1'esecuzione. JE falso che il mini-

stero delle finanze abbia fatto chiudere la cassa del pagamenti cinque

giorni della settimana nel mese di Ottobre PERCHE si trovi in pessima

condizione : essendo questo un uso antichissimo di Roma e mantenuto

costantemente in ogni epoca. II numero 245 ne contiene ancor delle

altre. 11 popolo romano sotto il peso di un triplice dispotismo ha mo-

dificato le sue abitudini Noil e quindi a stupire se viviamo in qua-

resimapiu che nel mese dei baccanali. E nondimeno il popolo romano

se mai altro anno, certo in questo ha pensato a godersi il bel tempo

dell'Ottobre, e se il caro del vino ha rese piu rare le gite in campagna,
non son mancati gli altri divertimenti usati dal popolo in questa sta-

gione. Solo chi non e in Roma puo vedervi la quaresima compianta dal

malinconico corrispondente. Tutto quello che dicesi poi dei sindacato

ri della banca non va col fatto. 1 sindacatori opinarono che la ripar-

tizione degli utili, fatta nei due anni precedent'! secondo le risoluzioni

dei consigli dei sindacatori stessi e dell'adunanza generate non rispon-

desse all' articolo 5. dello statute. A torre questo dubbio il ministro

delle finanze udito il consiglio fiscale rimando la decisione all'adu-

nanza generale giudice sovrana in tali question! e questa ad immensa

maggioranza di voti mantenne il metodo degli anni precedent!, sic-

come fondato negli articoli medesimi dello staluto. Tutto il racconto

del Piemonte e in parte falso
,
in parte inesatto. Ma basti fin qui del

Piemonte. Quanto all' Unione
, giornale diretto dal famoso Bianchi-

Giovini, non ci diamo pensiero di sorta delle sue calunnie. II Diret-

tore di questo giornale non la perdona ne'suoi scritti alia Divinita di

Gesu Cristo, alia venerazione della Vergine SS. e al culto dei Santi,

alia autorita della tradizione, alia morale pubblica: potremmo a ra-

gione esigere che la perdonasse al Pontefice Romano
,
ed alia Santa

Sede ?

11 rispetto che per altro verso meriterebbe la Gazzetta di Venezia

Tuole che almen di passaggio notiamo che troppo spesso si lascia in-

durre in errore ossia dal la fede negli altri giornali donde trae certe

narrazioni intorno agli Stati Pontificii, ossia dall' autorita del suo

eorrispondente. Cos! p. e. nel suo numero 244 citando la Gazzetta

di Vienna e Sobborghi conta di programmi repubblicani che si trovino

ogrii dl su pe' canti di Roma
,

di spazzacamini imprigionati nelTat"

to di arrampicarsi sopra le Statue della Piazza di S. Pietro per porre

in mano ad esse dei cartelloni con gride repubblicane ;
mentre nulla

fu mai visto di simile dai Romani, e in particolare nella piazza di S.

Pietro non poteva accadere cio che si dice, perche le sole due statue

che vi sono, hanno ciascuna allato una sentinella per guardia del

tempio. Nel numero 237 smentisce la relazione dei provvedimenti

presi a cagion del colera la quale fu stampata nella Gazzetta diRoma,,
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e riportata ancor da noi : asserendo che la determinazione fu fatla,

ma 1'opera now vi corrispose. Noi non rispondiamo altro, se non che

nessuna delle determinazioni annunziate dalla relazione del Giornale

di Roma rimase senza effetto, o giunse troppo tardi
;
e devesi appunlo

a queste cure se dentro Roma fosse cosi poco avvertito il colera che

pur vi mieteva tante vittime.

STATI SARDI. (Nostra corrisp.). 1. Notizie e guarigioue del Re 2. Ricostitu-

zione dell' Ordine militare di Savoia 3. Imposte e Meetings 4; Perse-

cuzione contro le monache di S. Anna in Torino b. Contro i Fratelli delle

scuole cristiane in Racconigi 6. Notizie dell'Esercito piemontese in Orien-

te 7. Stato del protestantesimo in Piemonte 8. Inaugurazione della

statua di Nostra Signora di Myans 9. Prossima riapertura del parlamento
e stalistica parlamentare.

1. Incomincero la mia lettera con una buona notizia, che e la gua-

rigione del Re. La malattia che lo colse fu gravissima, e ci raise in

molta ansieta, ma come Dio voile si sviluppo un
j

eruzione migliare

che fe il suo regolare periodo ,
la febbre incomincio a dar giu, i do-

lori artritici a poco a poco si resero piu moderati e vaghi, pote es-

sere confortato da qualche ora di sonno nellanotte, e cosi la sua sa-

lute prese a ristabilirsi e pote anco uscir di letto, anzi prender aria

libera e montare a cavallo. Intanto con decreto del 27 Settembre de-

legava il Principe Eugenic di Savoia Carignano a provvedere in suo

nome sulla relazione dei ministri risponsabili sugli affari correnti

e d'urgenza, firmando i reali Decreti . Chi dice che S. M. sara per

recarsi in Moncalieri per la sua convalescenza
5
chi pretende invece

ehe si mettera in viaggio per Parigi. Certo e ch'egli abbandonera il

Castello di Pollenzo il cui clima umidissimo contribui d'assai alia ma-

lattia che lo afflisse.

2. 11 primo decreto sottoscritto dal principe di Carignano fu quel-

lo che ricostituisce 1' Ordine militare di Savoia e porta la data dei 28

Settembre. Quest' Ordine venne create da Vittorio Emanuele I il 14

Agosto 1815 come onorevole ricompensa alle segnalate fazioni di

guerra. Pero, come dice al Re il ministro Durando rimase il lustre

ma sterile testimonio di fede e bravura, sia per effelto della pace, in-

terrotta appena dalla gloriosa, ma brevissima spedizione di Tripoli,

sia per le condizioni, forse troppo strelte, imposte al conseguimento

delle decorazioni . In questa occasione della guerra d'Oriente il mi-

rtistro proponeva al Re d' instaurarlo, come avea fatto Amedeo VI

quattro anni prima. che movesse alia gloriosa spedizione d' Oriente

contro i Bulgari ,
e potea aggiungere il ministro e contro i Turchi,

creando 1' ordine del Collare delto piu tardi dell' Annunsiata; ed
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Emmanuele Filiberto, ristaurando nel 1572 1'Ordine di S. Maurizio ed

unendolo con quello di S. Lazzaro collo scopo principalmente d'ave-

re una milizia nobile onorata ed eletta , che non solo per obbligo di

suddita, ma per voto di religione gli fosse divota. Cosi pure Carlo

Alberto ristabiliva nel 1833 le medaglie d' oro e d'argento al valor

militare in premio ai generosi fatti operati in guerra ed in pace, ed

aggiungendo alle medaglie un soprassoldo, che venne raddoppiato

colla legge del 31 Dicembre 1848. Pertanto 1'ordine militare di Sa-

voia ricoslituito col Decreto del 28 Settembre consta di quattro classi;

la prima dei Gran Croci, 1' altra dei Commendatori di prima, o di se-

conda classe, la terza degli Ufftziali, la quanta dei Cavalieri. II Re ne

k capo e gran maestro. Consta di una croce pendente da un nastro

azzurro tramezzato da una lista rossa. In tempo di pace si concede

dopo il parere d
J

un consiglio, in tempo di guerra e in casi straordi-

narii subito da sua Maesta. La Gaszetta del Popolo da la sua appro-
vazione a quest' ordine e dice: Noi non siamo grandi ammiratori

dell' importanza dei nastri, ma 1' idea di quest' ordine merita una re-

cisa eccezione . (Gazz. del popolo del 4 Ottobre n. 235).

3. Laquestionedelle imposte, e 1'agitazione dei meetings continua.

In Alessandria si confiscarono i mobili di mold contribuenti per 1'im-

possibilita in cui si trovavano di pagare le tasse. L' Avvisatore Ales-

sandrino aggiunge non essersi trovato un cane che volesse compe-
rarli. Scrissero da Tortona al Diritto che in quella cilia si temono
disordini a cagione delle imposte. II 30 Settembre ebbe luogo in quel-

la cilia un meeting provincial dove furono rappresentati ventidue

comuni. Ne furono caporioni i piu sfegatati democralici, che inclina-

no alia repubblica. Si delibero la Riforma radicale del sislema tri-

bulario basalo sopra I'imposta unica sulla rendita, da incominciare

a porsi in vigore fin dal 1856 >. Inoltre venne costituita un' asso-

ciazione generale e permanente per la sincera atluazione e la com-

piuta esplicazione delle franchigie costiluzionali. Ogni membro del-

1' associazione paghera una tenue retribuzione non maggiore di 5

cenlesimi per ogni sellimana. Saranno acceltale le maggiori offerte

de'piu facoltosi e si fara appello alia loro liberalita nei casi di mag-
giore bisogno I fondi saranno adoperati secondo lo scopo dell'asso-

ciazione ad arbitrio della Direzione . L' idea di quest' associazione e

dovuta al deputato Sineo. II meeting si sciolse in mezzo alle grida

generali di evviva la riforma delle imposte, abbasso il ministero Ca-

vour. lo ricavo queste notizie da un supplemento al n. 232 del Di-

ritto, promotore, e diario officiale dei meetings in Piemonte. Mi pare
da notarsi [

J

associazione generale dove si pagano fondi da erogarsi ad

arbitrio della Direzione, che coincide con un proclama pubblicato-

liberamente in Geneva dall'/la//a e Popolo, e sottoscritto dal Mazzini,
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Kossuth, Ledru- Rollin
;
nel quale tra le altrecose si dice: Urgeche

il partito abbia un centre d' azione riconosciuto, una cassa, una pa-
rola d' ordine comune a tutti . In questo proclama si da dell'ossos-

sino all' Imperatore Napoleone, e in nome della lega si lascia stam-

pare in Piemonte !

4. Due nuove persecuzioni sono avvenute recenlemente Tuna con-

tro le Sucre di S. Anna istituite dalla Marchesa di Barolo
,
e 1' altra

contro i Fratelli delle scuole cristiane. II medico Lanza nuovo mi-

nistro della pubblica istruzione pubblicava il dl 29 di Giugno una cir-

colare, nella quale prescriveva che tutte le monache insegnanti do-

vessero sottomettersi all' esame e accettare le visile degrispetlori.
La pretesa del Dottore era un solenne arbitrio. Di fatto lo stesso

minislero presente sotto i ISFebbraio 1851 avea emesso una dichia-

razione del seguente tenore: Allo stato presente della legislazione

sulF istruzione pubblica non possono dirsi le dette maestre
(
mona-

che) tenute a prender 1' esame. Da quel giorno la nostra legisla-

zione non vario ,
ma e sempre la stessa. Con quale diritto adun-

que il sig. Lanza vuole imporre un onere che non impone la legge?

Le monache di S. Anna pertanto non si sottomisero all' esame, e

pero esse ricevettero ordine di cessare daH'insegnamento pel 15 di

Ottobre. L' insegnamento di queste buone religiose consisteva nel-

Tinsegnare la dottrina cristiana e il sillabario a'bimbi minori di sette

anni radunati dalla carita della Marchesa di Barolo nelle sale d'asilo,

di cui la principale e nel piano terreno del suo medesimo palazzo.

II 15 Ottobre furono per cio chiuse quelle stanze ai figli del povero

per ordine del ministero. Erano in Torino 250 bimbi che ricevevano

ogni giorno pane e minestra dalla piissima Marchesa, ed ora sono

abbandonati, senza parlare di quelli che frequentavano gli asili di

Vici, d'Altezzano, di S. Vincent d'Aosta, ch'erano essi pure parec-

chie centinaia. Questi sono i frutti della eosi delta democrazia ! La po-

polazione nostra ne e irrilalissima : si spera pero che la carita sem-

pre industriosa sara persuggerire alia Marchesa di Barolo il modo di

Combinare rulilila del popolo coll'mdipendenzade'suoistabilimenU

e delle sue religiose.

5. L'allra persecuzione si scaleno, come v'ho delto, contro i buo*

ni Fratelli delle scuole cristiane. Essi tenevano un collegio in Racco-

nigi, e a qualche alunno aveano dislribuito un libretto del Barone

di Nilinse, Iradotto dal francese col lilolo: / beni della Chiesa, come

si rubino, e quali siano le conseguenze. La Direzione delle Lettvre cat-

toliche avea pubblicato quell' opuscolo, aggiungendovi un arlicolo

eslrallo dall' Armonia soprale vicende del Piemonle. Ora pel grande

delilto commesso dai Fratelli delle scuole cristiane nel distribuire que-

sto libretto, il Ministro sopra la pubblica istruzione scrlsse subito
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al sindaco di Racconigi, invitandolo a togliere 1' incarico dell' inse-

gnamento agl' Ignorantelli, ed avvertendolo, che ove non avesse sti-

mato conveniente di cio fare, il collegio sarebbe stato chiuso. Que-

ste sono parole del Piemonte il quale mentre racconta un fatto cosi

dispotico ha il coraggio di dire che si gode tra noi la vera liberta, e che

il nostro governo e 1' espressione e I'orgoglio del partita liberate. Oh
certo del partito liberate, cioe diquel partito che vuole tutta la liber-

ta per se, e pretende di tenere la Chiesa ed i buoni nella piu dura

schiavitu. Intanto gia si chiede che i Fratelli delle scuole eristiane

sieno discacciati anche dagli altri Collegi dello Stato. Se e ricono-

sciuta la neeessita, cos\ la Gazzetta del Popolo del 18 Ottobre, dicac-

ciar gl' Ignorantelli da Racconigi, perche non si riconoscera quella

di cacciarli da tutte le altre scuole comunali che tengono nel regno?

gl' Ignorantelli non sono essi un corpo solo?non sono essi solidarii?

non hanno essi dovunque gli stessi gesuitici principii?

6. 11 17 di Ottobre partivano da Torino per la Crimea 500 soldati

che formano il contingente del presidio della Capitale, Da cinque in

seimila uomini sono partiti pure da Geneva per riempiere i vuoti del

nostro esercito di spedizione. Chi sa quando ci fermeremo? II gene-

rale Montevecchio mori in conseguenza delle ferite riportate nella bat-

taglia della Tchernaia. II Montevecchio era uno di quegli uomini che

tra noi si dicono codini. Egli mostro come i codini combattono. II

Sultano regalo al Generate Lamarmora supremo comandante del no-

stro esercito una sciabola turca ornata in diamanti, e 1'Ordine impe-
riale del Medgidie di prima classe. La Regina d'Inghilterragliconferi

la gran Croce dell' Ordine del Bagno.
7. La Buona Novella nel suo N. 41 dei 12 Ott. ci da il sunto d' una

rela/.ione delsig. Meille intorno ai frutti fatti dal protestantesimo in

Piemonte. II vangelo ,
essa dice, fece successivamente progress! a

Torino , Geneva, Casale
,
Favale

,
S. Pier d'Arena

, Pinerolo, Nizza e

altrove-, templi e scuole furono aperte e fondato un giornale reli-

gioso . Di poi enumera le ragioni di speranza e d' incoraggiamento

pel protestantesimo in Piemonte, e secondo il sig. Meille sono tre

principal! 1. Unareazione letteraria, morale e religiosa contro I' in-

credulita e la superstizione ; 2. lo spirito di liberta e di Nazionalita ;

3. la guerra al Clero Romano. Avverte pero che la liberta religiosa

non esiste in Piemonte se non pel beneplacito del governo ;
ella non

e guarentita dalla costituzione
;
non bisogna illudersi in proposito .

Colle quali parole, eome ben osserva VArmonia, il sig. Meille mede-

desimo confessache il governo, cioe il Ministero Piemontese collasua

tolleranza viola lo Statuto che ha solennemente giurato. In questo

foglio della Buona Novella comparisce anche il Desanctis il quale

deplora lo stato irreligioso della Sicilia
,
di Napoli ,

di Roma ecc. e
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dichiara ch'egli c puro d'ogni politica, e die per parle sua non s'e

mischiato mai con alcuna tendenza estranea alia religione . Con-

chiude la Buona Novella col darci una statistica delle Bibbie distri-

buite: In Piemonte sette colportori (sic) non bastano all' opera. 11

numero delle Bibbie destinate per 1' Italia e stampate a Londra am-
monto a 23,000, e quello de' INuovi Testament! a 10.000. Ad ecce

zione dell'Armonia, Campanone, Catlolico e qualche altro foglio cle-

ricale, TUTTI i GIORNALI del Piemonte obbediscono ad una direzione piu
o meno protestante . Quest'ultima dichiarazione mi sembra rilevan-

tissima siccome quella che dimostra due fatti: l'uno, che i rivoluzio-

nari non isperano di far meglio i loro affari se non se commettendosi

ad una direzione protestante; 1' altro che i protestanti per la diffu-

sione del proprio Vangelo non sanno trovare altri apostoli, che i

Govean e i Bianchi Giovini, e il medico Farini. Suno oggi otto giorni

che la Buona Novella fe questa dichiarazione
,
e nessuri giornale ha

ancora protestato di non essere il secondino dei protestanti.

8. II 17 di Oltobre si solennizzo in Savoia 1'inaugurazione della

statua di nostra Donna di Myans. Fu giorno di festa in tutte le citta

circonvicine. La Gaszetta di Savoia fa ammontare a piu di 15/m. le

persone che concorsero alia solennita
, quantunque il tempo fosse

piovoso. V erano parecchi Vescovi
, monsignor Sibour Arcivesco-

vo di Parigi, e il suo coadiutore il Vescovo di Tripoli, monsig. Chel-

landon Vescovo di Belley, monsig. Jourdain Vescovo di Aosta, e i

quattro Vescovi della Savoia. Si contavano piu di 450 preti delle vi-

cine Diocesi. Celebro I' Arcivescovo di Parigi, e disse il paneg'nico il

Vescovo di Belley. Di poi canlato il Magnificat monsig. Sibour fe una

breve aliocuzione, finita la quale benedissela statua che fu scoperta

alia presenza dell' altonita e devota popolazione. Viaggiatori giunti

dicola altestano che ogni cosa ando a meraviglia, e che la devozione

de' buoni savoini verso Maria SS. fu tale che trasse le lagrime anche

ai piu increduli.

9. La sessione legislativa del nostro Parlamento per 1'anno 1855-56

sara convocata il giorno 12 del prossimo mese di Novembre. Dicono

che il discorso della Corona avra quest'anno una significazione mag-

giore delle altre volte pei delicati punti che dovra toccare intorno-

alla politica interna ed esterna. lo stimo che non vi riusciranno dis-

cari alcuni dati statistici intorno alia nostra Camera dei Deputati.

La prima volta il Parlamento venne aperto 1' 8 di Maggio 1848. Da

quell' anno fino a questo giorno si contano cinque legislature. I de-

''pulati eletti durante questo tempo sommano a 615. Ne morirono 40.

Essi gia tennero in tutto 1167 tornate. Gli avvocati eletti alia depu-

tazione furono 133, ma intendo parlare dei soli avvocati patrocinanti^

che laureati in legge ve ne furono assai piu. I militari in attivita'
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di servizio furono 56, quelli in ritiro 24, gli ecclesiastic! 30, i medici

42, gl
j

impiegati nell'ordine amministrativo 68, nell' ordine giudi-

ziario 36, nella pubblica istruzione 55. Dal governo vennero presen-

late alia Camera in tutto 622 leggi, e dai deputatl 195. Piu di otto-

cento leggi in sette anni! Delle leggi presentate dal governo se ne

approvarono 455, se ne promulgarono 373, 3e ne rigettarono 4. Le pe-

tizioni ascesero a 5786, ma ne furono riferite sole 4320.

II.

COSE STRANIERE.

SVIZZERA (Nostra corrisp.). \. Giudici de' Partimenti 2. Tiro della carahina

r- 3. Lo scomunicato Giacomo Pcrucchi 4. Zelo frustrate del Clero 5.

Proccsso della causa Degiorgi 6. Stampa libertina.

1. Le ultime tornate del nostro Gran Consiglio coronarono egregia-

mente tulte le esorbitanze sancite in quella sessione legislativa, sieco-

me gia vi scrissi nelTultima mia. In quegli ultimi giorni furono elet-

ti i giudici component'! i' tribunal! de'partimenli e il tribunal supre-

mo, e fra 54 giudici non una dozzina si trova di capaci a stendere

convenevolmente una regolar sentenza
5
basti dire che a comporre

uno dei poteri piu imporlunti, qual e il giudiziale, furono chiamati

uomini d'ogni razza bettolieri, ubbriaconi, falliti e merciaiuoli e simil

genia di gente data al vizio e ignoranle perfino dei primi principii del

diritto. Ne rimase percio sgomentato ogni buon ciltadino che vide

la sua vita e le sue sostanze affidate alle mani di si fatta gente; 1' av-

venire ci mostrera a nostra somma disgrazia le tristi conseguenze di:

questo fatto.

2. II 28 e 30 Giugno e il 1 . Luglio si tenne in Bellinzona il solito ti-

ro cantonale alia carabina, il quale fu quest' anno pochissimo fre-

quentato con sommo rammarico dei libertini; segno non dubbio che

queste feste radicali cessano di trovare la simpatia popolare. Non
mancarono pero i cavalieri della pagnotta (intendi i pubblici official i

cosl nominati dal nostro popolo) e i capi libertini
,

i quali dopo la

festasi riunirono in comitato secreto a deliberare intorno al da fare

in caso che le nomine federali fatte duranti i disordini del Marzo fos-

sero annullate dal Consiglio Nazionale che nella prima setlimana di

Luglio radunavasi in Berna. Si concertarono per una seconda di-

mostrazione ma piu decisiva, perche dovea incominciarsi coll' assas-

sinare improvvisamente e nelle proprie case i capi e le persone piu-

autorevoli della opposizione, e cio fatlo, gli assassini avrebbero for*

Serie 77, vol. XII. 23
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zato \\ governo alia chiamata delle assemblee per riconfermare gli

eletti del Marzo In mezzo al terror-e ed alia pressione della forza. II

governo poi avrebbe puhblicato un proclama al popolo, e i loro gior-

nali bugiardi e prezzolati griderebbero intanto, tale essere la volonta

del popolo ticinese, e cosi imporrebbesi la loro approvazione nel Con-

siglio Nazionale. Per buona ventura queste disperate risoluzioni non

ebbero luogo, perche le nomine ticinesi quantunque illegali e dis-

approvate da numerose petizioni furono ammesse per buone dalla

maggioranza del deputati libertini, i quali per soprappiu sanzionaro-

no tulle le ingiustizie commesse duranti e dopo i disordini di Marzo,
e cio seriza neppure degnare di uno sguardo le rimostranze degliop-

pressi cittadini. Non mancarono pero intrepidi deputati che propu-

gnarono i diritti del Cantone e della giustizia disconosciuta; e fra

gli altri si segnalo il sig. Charles deputato di Friborgo, il quale con

eloquente discorso appoggiato sullaautenticita dei fatti, mise inchia-

ro il vero stato della cosa e fortemente protesto perche giustizia fosse

fatta. Ma che? coi libertini non valgono raziocinii-, si era stabilito di

sacrificareil povero Ticino, di avvilirne la grande maggioranza, e co-

si fu fatto. Taccio la gioia frenetica dei nostri tiranni
, gl' insulti, le

notturne aggression! e le atrocita che costantemente si commettono

in odio de'cittadini indipendenti, e che con nostra vergogna occupe-
ranno pagine di sangue nella patria storia,

3. La legge politicoecclesiastica comincia a farci sentire i suoi fu-

nesti effetli. Basti ch' io vi narri un fatto solo, perche i vostri lettori

sappiano di quanti mali puo esser cagione la prepotenza dei liber-

tini. Vi e noto che nel paese di Stabbio (partimento di Mendrisio) nel

pasSato Gennaio fu eletto parroco certo D. Giacomo Perucchi , con

nomina dalia competente autorita ecclesi astica dichiarata nulla, e per-

che fatta in onta alia S. Sede cui spettava di diritto
,
e perche simo-

niaca come consta dai processi. Or bene sappiate che quel sacerdote

infelice, sebben dapprincipio tituhasse, pur finalmente accetto la mis-

sione dal governo che gli ordinava di portarsi nel detto paese ad eser-

citarvi le parrocchiali furjzioni. Non valsero le ammonizioni
,
non

giovarono le minacce di sospensione e di censure fattegli daH'ottimo

nostro Vescovo di Como
,
che cieco d' orgoglio ,

non ne fece caso
,
e

anzi ardi gloriarsi di aver egli spezzato laprima lancia contro la Cu-

ria, e superb! d' esser il primo campione del nuovo ordine di cose ini-

ziato nel nostro . paese.

La popolazione di Stabbio apprezzo meglio gli avvertimenti del

Siiperiore Diocesano, nego di riconoscere 1'intruso, e si astenne quasi

unanime di concorrere alle parrocchiali funzioni. Monsignor Vesco-

vo veduta 1' ostinazione del traviato lo dichiaro sospeso a divinis e
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incorso nelliB ecclesiasliche censure, il che non valendo a richiamar-

10 dalla sua pertinacia, grinflisselascomunica; sentenza riconosciuta

e confermata dalla Santa Sede. Ma lo scomunicato fingendo di non

curarsene continua 1'esercmo di sue funzioni
5

il disordine e lo scan-

dalo domina in quella disgraziata popolazione, la quale e pero sem~

pre ferma nel non riconoscere per parroco 1'indegno sacerdote.

II governo fe di tutto per sostenere il suo eletto, ed arrive perfino

a far chiudere le altre chiese della parrocchia affine di costringere il

popolo a radunarsi nella parrocchiale ;
ma il popolo cattolico eresse

un altare a cielo aperto e quivi si raccolse a pregare. Immaginatevi
la rabbia del libertini a questo fatto

;
non sapendo piu che fare, in-

terdissero ai sacerdoti del paese di celebrare in qualunque luogo che

non fosse la chiesa parrocchiale, e cio (vedete specioso motivo!) per

provvidenza igienica contro il morbo asiatico che vi mietea parecchie

vUtime , provvidenza non usata in altri paesi dove pur domina il

morbo contagioso e contradittoria in se stessa dichiarando nocevole

11 fatto nelle altre chiese, e non nocevole il medesimo fatto nella

parrocchiale. E poi questi signori vorrebbero mostrarsi teneri del

bene del popolo menlre lo tiranneggiano in mille maniere !

Aggiungete che parecchi cittadini di Stabbio furono messi in pri-

gione per la sola reita del non voler comunicare collo scomunicato e

perche lamentarono i mali che affliggono il loro paese. Altri poi in

numero grandissimo sono quasi giornalmente chiamati nell'ufficio

del Commissario di Mendrisio a sentirsi rintronare le orecchie di mi-

nacce. e d'intimazioni. Insomnia non la finirei se tutti vi volessi nar-

rare gli scandali e le oppression! che qui ci fanno patire : bastivi il

considerare dall'una parte un parroco scomunicato vitando, e laforza

brutale che obbliga di riconoscerlo, dall'altra un popolo veramente

cattolico che e obbligato a resistere e nella sua massima parte resiste

a tanta violenza, fino a dover varcare i confini e recarsi nel Lombardo
tutte le volte che vuol udir messa, o assistere alle sacre funzioni.

4. Di mezzo a tanti scandali e violenze non vien meno lo zelo del

clero, il quale a tutt' uomo s' adopra per scampare, se e possibile,
il paese dalla scisma ; II 21 del passato Agosto si radunavano in Lu-

gano i principali del Clero di tulto il cantone e, dopo aver ben esa-

minato la condizione nostra e deliberate il da farsi, nominarono un
comitato dirigente, che si adoperasse a procurare il desiato accordo

delle due autorita ecclesiastica e civile. Ma nessuno che conosca i

libertini, spera un tale accordo e 1' esempio del Piemonte e troppo
fresco e vicino, per farcene diffidenti. A prova diche vi trascrivo let-

teralmente la risposta data dal governo alia delegazione del Clero

dalla quale comprenderete le intenzioni dell' una e dell' altra parte.



336 CRONACA

11 Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Abbiamo ricevuto nei noslri atti una memoria in data 3 Seltem-

bre correnle di una delegazione del Clero Ticinese, della quale V. S.

fa parte come firmatario.

In essa memoria ci vien domandato :

1 . Che si facciano presso la S. Sede le trattative necessarie per
l\ conseguimento di un oggetto oramai divenuto un estremo bisogno,

specialmente colla nomina di uno o due delegati innanzi la stessa

Apostolica Sede, muniti delle opportune istruzioni.

2. Che si sospenda o meglio sia remorata la esecuzione della

ieggepolitica-ecclesiastica del 24 Maggio 1855 pendenti le trattative.

A questi due punti della sua domanda 1' onorevole delegazione

aggiunge che il Clero di questo Cantone non indugera punto ad in-

dirizzarsi ai due rispettivi Ordinarii di Milano e di Como, acciopre-
stino anch' eglino 1' efficace opera loro all' attivazione di un Con-

cordato.

u Col presente rescritto replichiamo quanto la nostra commissio-

ne ebbe di gia verbalmente comunicato ai RR. Delegati cioe che'r

11 governo apprezza i sentimenti di cui i rispettabili petizionarii

si dichiarano anirnati tanto nella loro memoria, quanto helle verbali

affermazioni falte alia sua delegazione in una preliminare conferen-

za; che non manchera di riferire al Gran Consiglio i desiderii in essa

contenuti a tenor dell' incarico ricevutone, e che dovendo per altro

espresso incarico del Gran Consiglio traltare dell' annessione del Ti-

cino ad una Diocesi Elvetica, oggetto di cui si sta occupando ,
si puo

sperare che quella trattativa porga opportuna occasione di prendere
in attenta considerazione quei desiderii del Clero Ticinese che po-

tranno combinarsi col buon andamento della repubblica. )>

Per il Consiglio di Stato

*I1 Vice-Presidente G. B. Pioda

Quante belle parole ci risponde il nostro governo, quanto velate !

Sono pero abbastanza chiare da farci conoscere qual seguito e qual

fine avra la cosa.

5. II 20 p. p. Febbraio
, come ben sapete, alcuni de' piu rispetta-

bili cittadini Locarnesi erano barbaramente tradotti nelle carceri per

essersi difesi contro 1'aggressione di una banda di assassini guidati dal

famigerato Degiorgi, conosciuto meglio sotto il nome di Turbaquiete,

il quale incontro quella morte ch' egli volea dare adaltri. Yenne to-

sto intentato il processo di quell' omicidio e poiche si conoscea che

chi lo fer\ mortalmente fu uno de' suoi fidi il quale intese di trafig-
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gere Pegregio sig. avv. Alberto Fransoni
,
la causa ando cos\ per le

lunghe ,
che gli stessi inquisitor! mostravan troppo aperto di non

saper trovare contro i carcerati un punto precise d'accusa. Ma da

queslo processo dovea cavarsene la giustificazione dei moti del Feb-

braio e del Marzo, e quindi s' insisteva dalle autorita radicali perche
ad ogni modo si condannassero gl' imputati. Esito per poco il fisco,

ma pur finalmente, di buona o di cattiva voglia, dovette conchiudere

siccome gli venne comandato. Cos\ adunque vedremo, nel bel mezzo

del secolo XIX
,
la giustizia si malmenata e disconosciuta? Sono se-

dici i rispettabili cittadini che gia da oltre setle mesi languiscona fra

gli orrori di tali prigioni, che al giudizio del genovese medico Bren-

tani passano per le peggiori non solo della Svizzera, ma dell' Italia,

della Francia e della Germania: e saranno per odio diparte condan-

nati si ingiustamente a maggiori pene? Ma come sperar giustizia da

una setta crudele che vorrebbe tutto sacrificato alia sua sete di domi-
nio? E qual guarentigia restaa sperare da' tribunal! dove siedono gli

uomini del Marzo?

6. Mi resterebbe a dirvi qualche cosa della sfrontatezza della stam-

pa libertina, la qtiale non ha piu ne pudore ne ritegno e malmena
le cose piu venerande. Vi basti a chiarir cio la rimostranza che fu

costretto fare al Consiglio Federale il Nunzio Pontificio Monsig. Bo-

Tieri per una falsa Bolla pontificia stampata dal Repubblicano di Lu-

gano in cui si asseriva scomunicato dal Pontefice il Vescovo di Como
per le pene inflitte al ribelle sacerdote eletto parroco di Stabbio.

ISGHILTERRA. 1. Nuovo scritto del Mazzini e compagni 2. Commercio c popo-
lazione peggiorati in Inghilterra 3 Ardor guerriero 4. Liberia di com-
mercio nel mare d' Azoff 5. Spettacolo di nuovo genere.

1. Due mesi addietro allorche lanotizia della caduta diSebastopoli
aveva eccitati quei diversi sentimenti che erano da aspettarsene, ere -

dettero i capi della rivoluzione venuto il tempo di porre in atto i loro

iniqui disegni. Perche accordatosi il famoso triumvirato di Mazzini

Kossuth e Ledru-Rollin diede fuori un nuovo invito alia insurrezio-

ne. Risero concordemente alia proposta i lettori un po' assennati: e

tanto piu risero perche vi si faceva una calda raccomandazione agli
amatori dell'Italia, della Francia, dell'Ungheria ecc. di riempir presto
e abbondantemente la vuota cassa di que'fallili messeri. Era insom-
ma una richiesta d' elemosina piuttoslo che una predica rivoluziona-

ria da non darsene il minimo pensiero : quindi pochissimi giornali si

degnarono di lodare o di biasimare la stucchevole cicalata. Tra i vi-

tuperatori pero v'ebbe un tal periodico che per essere il favorito o
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piutlosto F inspirato di Lord Palmerston fe concepire qualche spe-
ranza che la causa della ribellione sia, almen per ora, ridotta a mal

parlito. Esso e il Morning Post che annunziando la nuova scrittura

de' ribelli esce in doglianze contro F Inghilterra perche ospita gene-
rosamente chi mette a repentaglio 1'onor del paese, leamicizie nazio-

nali, la pace d'Europa. Un simile linguaggio non e insolito anche nei

fogli inglesi e altre volte se ne lessero articoli assai piu veementi a

carico di quella terra scelta a fucina di ribellione. Ma F odierno ar-

ticolo del Morning Post sembra avere una significazione troppo pia

importante. AlTindegnazione di detto periodico fecer eco il Morning
Chronicle e il Morning Advertiser, e quest' ultimo arreca per sopras-
sello certo brano di lettera del sig. Mazzini in cui il gran Profeta scri-

ve cosi Oggimai io non reputo piu vitale inEuropa Fimpero turco

maomettano. Credo ingiusta, poco savia e non politica impresa il

durar nell'impegno di voler opporre un corpo galvanizzalo alle in-

vasioni di una giovine Potenza in via di progresso qual e la Russia:

ne io stimerei di misfare in modo alcuno ricevendo danaro dalla Rus-

sia o da altra qualsiasi Potenza per render libera la povera Italia ab-

bandonata . Queste parole sembra averle dirette il Mazzini in rispo-

sta all' accusa mossagli contro, deli' essersi venduto alia Russia. Ve-

dete animo generoso e leale dell' italianissimo fra tutti gl' italiani!

2. Benche gli effetti della guerra sieno finqui poco sensibili e mi-

nori di quanto si volea prevedere, costa tuttavia da due document!

che il terribile flagello comincia a nuocere alia prosperita delle na-

zioni belligeranti. I due document! riguardano solo F Inghilterra e

sono la statistica commerciale del board of trade e il Registrar gene-
ral della popolazione del regno unito. Paragonando delta statistica

il commercio del primo semestre de' due anni 1854 55
,
trova che

F esportazione dell' anno scorso ascese al valore di lire 1,229,325,050,

laddove quella dl quest'anno non passo il valore di lire 1,077,808,050.
V ebbe adunque una diminuzione di lire 151,517,000, la quale se

non del tutto, devesi certamente in gran parte alle conseguenze della

guerra.

L' altra statistica del Registrar mette sott' occhio il movimento del-

la popolazione e confronta il seeondo trimestre degli stessi due anni.

Nel breve scorcio di tempo or accennalo nacquero F anno scorso

172,420 bambini : quest'anno soli 165,250, e i matrimonii del primo
semestre del 1854 toccarono i 33,144: que' dello stesso tempo del

1855 giunsero appena a' 29,131.

3. Dicevamo altra volta non v' essere per ora speranza di pace. Or

dobbiam dire che la guerra ha il sembiante di voler essere lunga e

terribile. II Russo e inasprito per le gravissime perdite morali e ma-
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teriali che gli son toccate : non puo oramai nominarsi Sebastopoli

eziandio tra la bassa gente che non ne succeda un offuscamento di

volto e un sospiro di vendetta. Sicche, a quanto si narra, diflLcilmen-

te si potrebbero insinuare ner

popoli sensi di pace. Gli apparecchi

poi della guerra al dire de' giornali russi sono tragrandi e tali che

anche ridotti a meta basterebbero a incutere spavento. Dall' altra

parte 1'Inghilterra incalza perche si duri nella tenzone e in tre discor-

si ultimamente pronunciati nelle Contee da lord Palmerston l
,
da

J. Paxton e da Sir E. Bulwer-Lytton (rappresentanti, come ognun

sa, le tre parti: del ministero, de' radical! e de'tort) una fu la conclu-

sione , accolta in ogni luogo con prolungati applausi, doversi cioe

continuare la guerra fino ad ottenerne una pace durevole e decisiva.

4._Pe'buoni offici fatti dall' Austria alle potenze d'occidente a pro

d'una casa commerciale di Trieste la quale sofferiva gravissimi danni

dalla chiusura del mare d'Azoff, i due governi di Francia e d'lnghilter-

raentrarono nella deliberazione di permettere a chicchessia direcarsi

a caricar blade negli emporii di detto mare purche si guardi la sem-

plice condizione di non portar veltovaglie a' porti russi. Le altre esi-

genze volute dal decreto sia per entrare nel mare d'Azoff, sia per
uscirne sono cosi leggere e dinessuna molestia, cheil commercio ma-

rittimo non ne puo essere ritardato, con gran vantaggio di que'paesi

d'occidente ne' quali il caro del pane comincia a farsi sentire. E cosi

verra cessato uno de' gravissimi danni materiali della guerra d' o-

riente.

5. Poche seltimane fa i giornali inglesi recavano un annunzio da

far altamenle inorridire ogni cristiano. Era questo, per solo accen-

narlo, una tariffa de' different.! prezzi a cui vendonsi in certa pub-
blica oflicina e fabbricansi a richiesta idoli d' ogni fatta, e d'ogni cul-

to. Possibile che da quella nazione da cui sispedisconocontantabo-
ria a milioni le Btbbie e a migliaia i predicant'!, debba pur uscire

una merce cos\ ignominiosa? Molto meno iniqua, ma certo umilian-

lissima per 1' umana famiglia e un' altra notizia che ci accadde di

leggere ultimamente. Essa fu la ripetizione di uno spettacolo di

nuovo genere dato a Boston nel Lincolnshire. Alcuni industriosi

proposero un premio a chi vi recasse un bambino o bambina tra

i quattro mesi e i cinque o sei auni in cui primeggiasse qualche dote

corporale di bellezza, robustezza, grandezza, grassezza e simili. Cen-

1 Lord Palmerston giugneva insieme colla sua Lady il 29 Settembre a Ram-

sey dove era accolto con gran festa da una deputazione del luogo. In un arco di

triohfo levato in suo onore leggevasi quest' iscrizione: Alia Eegina e alia pa-
tria Benvenuto Palmerston Palmerston amico della liberta e della pace.
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cinquanta furono i presentati al concorso e molte migliaia di curiosi

s'affrettarono di recarsi alia non piu veduta rappresentanza. Venne
eletto un giuri che esaminasse e sentenziasse del merito relative di

quelle povere creaturine. Dopo parecchie ore di sindacato in cuibi-

sogno svestirle, palpeggiarle, agilarle, pesarlee tormentarle in mol-

te guise, uscl la sentenza favorevole a soli cinque ossia al piu belle,

al piu forte, al piu pesante ecc. Pronunziato il giudizio la commedia
comincio a volgere in tragedia, poiche le madri o balie de' cenqua-

rantacinque esclusi levarono d'accordo uno scordato grido d'indi-

gnazione, imprecando ognunaalla manifesta ingiustizia della senten-

za. Quindi un ghermirsi a vicenda il premio, e uno svillaneggiarsi

senza fine con tulte le solite conseguenze delle baruffe femminili. I

giurati pensarono per lo meglio di fuggire dal parapiglia, ma le po-
vere creaturine non ebbero cosi benigna la sorte e dovettero passi-

vamente assistere fino al termine della rappresentazione fatta cessare

dalle guardie di polizia,

GRECIA E TURCHIA. \. Mutazione di ministero in Grecia. 2. Strada di ferro in

Turchia. 3. 11 Patriarca greco esautorato in Goslanlinopoli.

1. Fin dal primo scoppiar della guerra d'Oriente il Gabinetto elle-

nico die motive di querele alle potenze alleate. Si ricorderanno i let-

tori che una numerosa banda di epiroti sperando soccorso dal la Rus-

sia si sollevo contro i turchi e che il governo di Atene, senza parteci-

pare apertamente a tale sommossa, lascio che il gen. Zavellas ed al-

tri uffiziali corressero in aiuto degl' insorti fratelli. La Porta chiese

soddisfazione dell' operate al Gabinetto greco e non avutala richiamo

da Atene il suo ambasciatore. Francia ed Inghilterra cooperarono
alia cessazione della rivolta: milizie francesi occuparono il Pireo e

riformato il gabinetto si voile ad ogni conto che vi facessero parte

Maurocordato e Kalergi uomini gia conosciutissimi nella storia della

nazione : il primo perche slato altre volte alia presidenza del Gabi-

nello e il secondo per la parte sostenuta nella rivoluzione del 1843

la quale frulto alia Grecia le istituzioni di cui gode al presente. II mi-

nistro Kalergi commise Timprudenza di scrivere ad un alto perso~

naggio di corte qualche leggera lagnanza della Regina : la lettera fu

pubblicata ne' fogli e il Re
, riputandosene offeso

,
non voile piu al

suo fianco detto ministro. Vi si opposero i compagni del Gabinetto e

,
Taffare peggioro a segno che fu mestieri al Principe invocare il con-

corso degl' inviati delle potenze straniere. Variano le relazioni inter-

no all' influenza esercitata da essi per la creazione del nuovo Gabi-

netto. Sembra nondimeno che gl' inviati di Francia e d' Inghilterra
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adoperassero assai per la conservazione di Kalergi. Ma il Re uso del

suo diritto e il Gabinelto venne riformato.

Delia politica de' nuovi ministri non sappiam dir altro fuorche il

dettone dalla Triester Zeit., la quale cosi si esprime: Tutto il Gabi-

netto e regio. Bulgaris e del parlito francese secondo che si manife-

sto altre volte : lo stesso pud affermarsi di Silivergos. Gli altri non

si conoscono bene perche compariscono la prima volta sopra la sce-

na, ma in generale sono amici della Francia. Ciascuno poi e dotto

nella specialita della sua carica. II ministro della guerra e un niili-

tare assai ragguardevole : quello della giustizia, uno de' primi giure-

consulti dell'Oriente : cosl pure il ministro della marina e delle fi-

nanze conoscono assai bene la teoria e la pratica de' loro uffici.

2. Tra le varie provvidenze che il Sultano ha prese dopo 1' ultima

alleanza cogli occidentali e da mentovare il decreto che permette la

formazione di strade ferrate; e per ora ne ordina una che melta il suo

imperio in comunione di commercio col contro dell' Europa. Questo

provvedimento , come ognun vede
,
non puo non tornare di grande

utilita alia Turchia insieme e alle nazioni europee. La strada gia de-

cretata dee partire da Costantinopoli e correre fino a Belgrade : se ne

concedera 1' esecuzione a qualche societii composta indistintamente o

di nazionali o di stranieri. Finqu\ sembra che gi' inglesi aspirino di

preferenza a sobbarcarsi alia impresa.

3. Fu raccolto in Costantinopoli negli ultimi giorni del passalo

Settembre il sinodo greco scisrnatico: della qual ceremonia reputiam
utile di arrecare alcune particolarita pubblicate dal Moniteur di Pa-

rigi. Ne il numero degli accorrenti
,
ne il tempo di ciascun sinodo yi

sono determinati : variano 1' uno e 1' altro secondo le circostanze.

Tutti i vescovi e arcivescovi metropolilanihanno diritto d'intervenir-

vi. Or essendo a un dipresso centotrenta le sedi vescovili (di cui ot-

tanta metropolitane) il consesso potrebbe essere assai numeroso : tut-

tavia rado incontra che nelle contingenze ordinarie v' assistano oltre a

quattro o cinque metropolitan! ,
e nelle slraordinarie, qual e appun-

to la nomina del patriarca, e molto se toccano la ventina. 11 sinodo e

consigliere del patriarca in tutti gli affari rilevanti e veglia con lui

alia prosperila della Chiesa, alia amministrazione de' suoi beni
,
e

specialmente alia guardia de' suoi privilegi de' quali ogni yescovo e

tenerissimo, sebbene non sappia goderseli pacificamente. Tra tutte le

decision! sinodali hassi in conto di gravissima la elezione del Patriar-

ca, la quale deefarsi di concerto co'piu ricchi mercanti della nazione

e i corpi delle diverse classi di operai. A tal fine cgni classe operaia
si sceglie ciascun anno un comitato di quattro persone di cui una fa

<la segretario e custodisce il sigillo. Venuto il d\ della elezione yi si
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presenta il presidente di ciascun comitato provveduto del suo sigillo

insieme co' mercatanti sopradetti a cui il Metropolitano che fa le

veci del Patriarca ha mandato speciale invito. Ma di quest' ultima

classe di cittadini spesse volte il sinodo non si da pensiero.

Congregata 1'assemblea il sinodo propone un arcivescovo metropo
litano chiedendo ad alia voce se sia degno dell' alto onore. Se tutti

rispondono che s\, il candidate resta eletto : ordinariamente pero v'ha

scissura nel sinodo e il grido di indegno vola dall'una all' altra parte

e s'incrocicchia in tutti i sensi per la sala dell' assemblea. Proponsi
un altro e poi un altro nome e tutti vengono accolti nella stessa ma-

niera, approval! da pochi e respinti da piu, ftnche le voci alte e fioche

e suon di man con elle degenerano in flschiate, in villanie, in tumulti

e risse : ad impedire le quali il sinodo stesso e costretto d' invocare

fin da principio 1' assistenza e 1' aiuto del dragoman no della Potta.

Nominato alia fine il nuovo Patriarca esso sale sopra la sedia della

sua dignita e il sinodo gli presta i soliti segni di ossequio e venera-

zione. Si stende poscia in lingua turca una supplica corredata de' si-

gilli di tutta Tadunanza e questa recano due arciveseovi e tre laici al

Gran Visir affinche la present! al Sultano per la sanzione dell'operato

dall' assemblea. Tali sono le principal'! ceremonie del Sinodo greco-

scismalico che ebbero pur luogo nella ultima adunanza, alia quale

intervennero un dugento votanti, tra cui quattordici Arciveseovi, otto

de' quali hanno titolo di leronti. L' Ambasciadore inglese Lord Red-

cliffe fece il possibile per sostenere al suo posto il Patriarca Antimo :

ma inutilmente, poiche venne esautorato e in sua vece eletto monsig.

Cirillo Arcivescovo di Amasia. Ecco la lettera del Gran Visir in cui si

accennano i motivi della reiezione dell' Antimo : Poiche la nazione

greca ha esposto alia Porta gravi lagnanze contro di voi (o Antimo) e

chiede che siate rimossodal seggio patriarcale: poiche dette lagnanze

vennero confermate dalla maggior parte degli onorevoli metropoli-

tan! della Chiesa greca e voi nori avete potuto discolparvene ecc. ecc.

considerata la cosa ecc. il Governo imperiale vi ordina di abbando-

nare il trono di Patriarca. 17 Mouhatem 1272. FOAD .

GUERRA D' ORIENTE. 1. Taman e Fanagoria 2. La cavalleria francese e la ca-

valleria russa a Kongyl 3. Vano assalto dato dai russi alia cilta munita di

Kars 4. Odessa e Kinburn 5. I due eserciti nemici intorno a Sebastopoli.

1. Taman e Fanagoria sono due piccole citta poste in sul pendio dei

monti che formano il lato orientale dello stretto di Kertci, e riescono

in sulle due sponde opposte della lingua di terra che sbarra per dir

cos\ lo stretto
,
anticamente chiamato il Bosforo Cimmerio. Taman

,
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citta indipendente ddl russo guarda I' oecidente sopra T imboccatura

dello stretto ,
e Fanagoria posta a settentrione s'affaccia in sul golfo

interne dove le acque dello stretto s' allargano fra le due strozzature

estreme. Vasti edifici potevano quivi ricoverare commodamente pa-

recchie migliaia di soldati, o servire di ospedali pe' lor feriti : laonde

sembravano opportune a servir di base d'operazioni militari in una

campagna d'inverno, eprudenza consigliava gli alleati di torle di ma-

no ai russi. Non 1' avrebbero forse fatto per rispetto alia condizione

libera di Taman
,
se questa citta non avesse rifiutato di vendere ai

francesi le molte trabacche che vi si erano costrutte. Ne furono adun-

que dati gli ordini al comandante Bouet, ingiugnendogli di valersi del

mezzi che erano in suo potere, e di condurre 1'impresa a suo talento.

II di 24 Settembre il naviglio destinato a questa spedizione salpo da

Kertci
,
e prese la volta per Taman: esso componevasi di 13 barche

cannoniere
,
un aviso ,

e una nave a vapore di poco fondo. Giunto

rimpetto a Fanagoria il commandante Bouet fe lanciare qualche palla

dentro il fortino perobbligare la guarnigione ad uscirne, mentre che

ai tempo stesso le barche cannoniere smontavano a un miglio dal for-

tino le milizie senza che fossero molestate da persona La guarnigio-

ne russa si raccolse in fretta
,
tolse quanto pote salvare , abbandono

la citta lasciando ogni cosa intatta e in potere degli alleati, chevien-

trarono alle quattro pomeridiane, e vi si postarono con buone guar-
die e partiti di difesa. Taman fu con pari agevolezza occupata. Nella

citta di Fanagoria furon bottino degli alleati sessantasei cannoni e

quattro mortari non piu atti al servizio di guerra, e in quelle di Ta-

man furono scoverte dodici bocche da ventiquattro seppellite nella

sabbia. Occupata la citta si pose mano alia distruzione di tutti gliedi-

ficiie lecase che poteano dare ricetto all' esercito nemico, o soppe-

rirgli materia da costrurre tende e baracche, ed a raccogliere le prov-
visioni abbondanti di frumento, di legname, di panni che trovaronsi

accumulate nei magazzini: e nella prima settimana d' Ottobre ogni
cosa dovea essere terminata, e la piccola armata del comandante Bouet

con s\ poca fatica riuscita a si utile impresa dovea rientrare vittoriosa

nel porto di Kertci.

2. Neirultima cronaca accennammo semplicemente che la cavalle-

ria francese avea rotta la russa a una breve distanza da Eupatoria ,

lasciando incerti i lettori sopra Pimportanza di questo fatto. Ora,
che ne sono noti i particolari , entriamo a darne un ragguaglio piu
minuto. I due rapporti delle due parti in guerra, 1'uno fatto dal Ma-

resciallo Pelissier, e 1'altro pubblicato dall' Invalido Russo, s' accor-

dano quanto alia sostanza del fatto, e solo discordano nelle particola
-

rita. II Maresciallo Pelissier narra il fatto d' arme in questo modo. In
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sull'albeggiare del 29 Settembre tre colonne delle milizie alleate mos-

sero da Eupaloria iucontro al nemico. La prima cominciando ad

ostrolevante della citta si posto a un capo dell'Islmo presso Paki, af-

fine di tenere a bada coll'aiuto di due barche cannoniere alcuni squa-
droni russi, i quali tenean campo in quei contorni. La seconda colonna

comandata dal Muscir Fascia Ahmet prese la via di Orag, Atchin, e Te-

gesch distruggendo gli approvigionamenti nemici nei quali s'abbatte,

e spingendosi sopra Djollchak, ove dovea riunirsi colla terza. Questa
-venia capitanata dal generale francese d' Allonville, componevasi di

dodici squadron! di cavalleria francese della batteria Armand, di du-

gento cavalieri irregolari, e di sei battaglioni egiziani. Traversando

1'uno dei bracci del lago Sasik
,
e prendendo il cammino per Chiban

giunse a Djollchak, dove le due colonne si congiunsero verso le dieci

ore del mattino. Quivi fecero alto per riposare alquanto i cavalli, e

in quel mezzo di tempo spiare i movimenti dell'mimico. Parve che coi

loro diciotto squadroni di cavalli, parecchie compagnie di Cosacchi, e

rartiglieria tentassero i russi di girar la dritta deglialleati,e frapporsi

fra la loro linea e il lago. Laonde a tor loro ogni tempo ad altuare il

disegno e a far trovare avviluppati i russi per le loro mosse medesime,
il generale d' Allonville condusse rapidamente i suoi verso la punta
del lago facendosi guardar le spalle da due reggimenti di cavalleria

turca, edai sei battaglioni egiziani. Qui il generale Walsin-Esterhazy
alia testa del quarto degli ussardi pole attaccare i russi ad arma corta,

mentre il generale Champeron col 6. e 7. dei dragoni rovesciavasi

addosso a loro e li poneva in rotta cacciandoli e molestandoli nel per-

seguito lo spazio di due leghe. Cos! termino questa mischia, nella

<juale furono preda deg!i alleati tre cannoni
,
e tre obici

,
dodici cas-

soni e una fucina montati in carrettoni, ducenciquanta cavalli, cen-

tosessantanove prigionieri tra' quali il tenente Procopwitch del 18.

ulaiii. I morti lasciati sul campo dai russi sono un cinquanta circa
,

fra' quali il prode colonnello Andreouscki del 18. ulani. De'francesi

Don furono che soli sei i morti
,
e ventinove i ferili. Fin qui ci siamo

tenuti al racconto del Pelissier. L'Invalido Russo ne difFerisce di poco.

Secondo lui il generale Korff con un reggimento d' ulani e una bat-

teria stanziava in Tjup Mamai, e in Orta-Mamai, e il generale Terpe-

Jewski con un allro reggimento d' ulani teneva Tegesch. Entrambi

avean 1'ordine di abbandonare le lor positure se venissero assaliti da

forze prevalent'! ritirandosi il prime a Koragurt ,
il secondo a Bas-

Oglu. Entrambi sull'appressarsi degli alleati cominciarono la ritirata

prescritta. Se non che il generale Rorff, perduto nella marcia di vista

1' inimico, e tenendosi omai sicuro, fece posa tra Kurulu-Kenegese

Eongyl poco onulla provvedendo alia difesa. Eccoti alia sprovvistal
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francesi che gli son sopra dall'ala destra ed alle spalle -,
e mentre egli

si prepara all' urto
,
e fa aprire il fuoco della batteria

,
i suoi squa-

droni disordinati vengono sfondati
,
e 1' artiglieria e circondata dal-

1'inimico. Non si penso piu che a scampare il meno disordinatamente

che fosse possibile. La perdita dei russi, secondo questa relazione
,

ascende a soli 150 ulani ,
oltre i cannoni e gli attrezzi di guerra rife-

riti sopra dal Pelissier. Stando alia fede del generale Pelissier la vit-

toria importerebbe moltissimo per istimare il valore reciproco delle

due cavallerie: ne il rapporto dei russi vale gran fatto a distruggere

questo giudizio , sebbene ne scemi di qualche cosa la forza del pa-

ragone. Comechessia gl' intendenti delle cose militari chiamano in

colpa dello smacco ricevuto dai russi il general Korff e dicono che

ragionevolmente gli fu tolto il comando, ed e sottomesso al giudizio

d'un consiglio di guerra.

3. Le milizie turche chiuse dentro Kars e circondate da ogni verso

dalTesercito russo capitanato dal generale Murawieff erano in sullo

stremo delle loro provigioni. Aiuti di fuori o provviste non poteva-
no arrivare nella citta se non guadagnando di viva forza il passo con-

tro un esercito numeroso e bene armato, onde che la maggior parte

delle provvisioni inviate cola veniva in mano al nemico. Lo sforzo

che Omer pascia conduceva a liberar quella piazza da tali strette era

ancor lontano
;
e quando anche non fosse stato si lungi non potevasi

accertare con sicurezza che fosse quel generale per riuscire o di scio-

gliere Kars d' assedio, o di penetrarvi dentro. Lo stesso Williams' pa-
scia

,
comandante della goarnigione di Kars posto-a si duro partito

avea licenziato tremila uomini delle sue milizie
;
amando meglio di

poter con pochi resistere piu a lungo ed aspettare i rinforzi necessa-

rii e gia in cammino, che rimanendo con piu soldati mettere in re--

pentaglio la difesa medesima della piazza per mancanza di viveri. I

piu savii tenevano se non come perduta, certo come difficile molto a

conservare la citta in poter de'turchi, i quali fra le altre angustie erano

ridotti omai a cibarsi della carne dei cavalli uccisi. Ne altrimenti dove

pensarlail supremo comandante delle milizie russe, uomo sperto dei

luoghi y prode della persona, vecchio capitano, e condottiero vittorioso

di inolte fazioni guerresche.Laonde allettato dalla speranza di trovare

snervato il presidio della cilta e per iscarso nudrimento e per 1' ap-

prensione delle sorti vicine
,
e spinlo dal desiderio d' insignorirsi di

quella fortezza innanzichevi giugnesseOmer pascia coi suoi soldati
;

ordino 1' assalto delle mura quel giorno stesso che d' Allonville as-

saliva nella Crimea la cavalleria russa. Finora i particolari della bat-

taglia non ci son pervenuti a notizia altro che per via di monchi e

mal coerenti dispacci telegrafici. Quello che puo asserirsi con mag-

giore probabilita si e che il combattimento fu accanito e micidiale-,
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e duro da sette a otto ore. I russi penetrarono piu volte col fior del

loro fanti nelle batterie nemiche, e ne furono sempre con molto valore

ricacciati dai turchi : finche, vista la virtu degli assediati
,
le perdite

grandissime che vi facevano del piu valorosi e audaci di loro gente,
e 1'inutilita del loro tentativi, si ritrassero dall'assalto. II numero del

morti ch' essi han lasciato o nelle trincee turche o dintorno al ricinto

della fortezza e variamente narrate infino ad ora : il piu discrete
,

1'ambasciatore inglese a Costantinopoli, annunzio che furono sopra i

2500: il general turco li fa montare ai 4000: e il Moniteur di Parigl
fa supporre che fossero stati molti di piu Non parliamo dei ferili

,

che dovettero naturalmente essere cinque o sei mila, fatta ragione dei

caduti morti in sul colpo. Cento russi furon fatti prigionieri dai tur-

chi, ed un cannone nimico cadde pur loro nelle mani. Maggiore in-

certezza vi ha intorno ai movimenti de' russi dopo questa disfalta. A
conciliare insieme i dispacci telegrafici che sopra questo punto sono

discordi fra loro, dovrem dire che da principle i lor movimenti pa-
ressero accennare ad una levata d' assedio o ad una ritirata : ma pi-

gliato forse cuore piu tardi rioccupassero le antiche posizioni e rista-

bilissero lo stretto assedio
,
e la bloccatura in che tenevano innanzi

quella citta e in che certamente trovasi luttavia. Quanto ai turchi

perdettero nella valorosa difesa fatta della piazza chi dice 700, chi 800

soldati forse fra soli i morti, e forse ancora fra morti e feriti. Questa

vittoria tutto che s\ splendida non toglie del tutto i timori intorno a

Kars : ne sia argomento 1'essersi pubblicato dai Journal de Constan-,

tinople una relazione dello stato lacrimevole degli assedianti ancor

dopo la vittoria per noi raccontata , e cosl scoraggiante pei turchi
,

che il governo minaecio di sospendere il giornale dove seguitasse a

far di pubblica ragione somiglianti notizie. La speranza per Kars e

nell' esercilo di Omer pascia ,
del quale poco o nulla si conosce di

precise. Altri vuole che s' appressi a grandi giornate alia citta asse-

diata, altri cpn inaggiore probabilita annunzia che seguito da 40,000
soldati tenga il cammino di Tiflis coll' intento di costringere i russi a

torsi da Kars per correre in soccorso delle province russe, e impedire
ai Circassi di ribellarsi centre i loro dominatori.

4. Nel d\ 8 Ottobre un naviglio composto di ottantadue navi tra

grandi e piccole sopra le quali trovavansi 10,000 soldati francesi

[I'Express] e 3500 inglesi (il Times] giunse innanzi ad Odessa, ed una

parte d'esso, forse sedici vascelli, si schiero in semicerchio minaccian-

do 1'impaurita citta. 1 cittadini a sgombrarla, le milizie a difenderla
;

tutti erano in movimento e in angosce. I consoli stranieri riunitisi in

corpo inviarono agli ammiragli delle flotte alleate una nota pregan-
doli di risparmiare il bombardamento ad una citta la piu gran parte

abitata da forestieri. Intanto messi, dispacci, telegrafi, giornali annun-
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ziavanoall'Europaora i movimenti piu piccoli dell'armata, ora i di-

segni del nemieo, ora i success! probabili, e spesso ancora fatti non av-

\enuti. Tutti guardavano ad Odessa : e le flotte alleate ottennero cosi

lo scope desiderate di distrarre 1' attenzione dal punto cui realmente

intendevano di minacciare. La nitiUina infatti del 14 Oltobre il navilio

degli alleati abbandono Odessa, e getlo I' ancora verso le ore 2 1/2 a

piccola distanza da Kinburn estretna punta di quella lunghissima lin-

gua di terra che chiude quasi lo sbocco del Dnieper e del Bug nel mar
di Odessa, e doraina cosi dal lato del Mar Nero la famosa citta di Nicola-

jeff. Nella notte vegnente alcuni piroscafi riraorchiando sette scialup-

pe cannoniere penetrarono nel Liman, e vi gettaron 1' ancore, la di-

mane comincio la fortezza a tirare contro le scialuppe, intanto che

gli alleati sbarcavano sul promontorio di Kinburn presso il lago

Volnoie ed aprivano trincee ad 800 metri dalle fortificazioni nemiche.

Verso sera sei piroscafi deH'armata cannoneggiarono le tre fortezze, le

quali rispondevano dal loro canto con buon suceesso, tanto che co-

strinsero una delle navi a ritirarsi dalla sua positura. Nel giorno se-

guente, il 17 del mese diOttobre le squadre alleate mantennero un
fuoco violento di bombarde mentre i cacciatori a 400 metri di di-

stanza moschettavano i cannonieri russi sopra i lor pezzi. 4 mezzodl

i tre forti cessarono dal tirare. Tre ore dopo gli alleati entravano in

Kinburn, avendo la guarnigione russa comandata dal generate Ko-

newisch dovuto capitolare, e arrendersi prigioniera di guerra per
essere trasportata in Costantinopoli. Gli alleati fecero 1500 prigio-

nieri, e tolsero 174 bocche da fuoco: oltre le quali gravi perdite ,

i russi ebbero 43 morti e 120 feriti. La vittoria degli alleati sorti per

opera spontanea dei russi un suceesso maggiore dell'aspettato: per-

che i russi stessi fecero sal tare in aria le fortificazioni cos\ celebri di

Otschakofi, citta che giace sulla destra del Dnieper di fronte a Kin-

burn. I navigli non piu occupati intorno a Kinburn nan gettato Tan-

cora in sulTimboccatura del Dnieper impedendo cosi qualunque co-

municazione marittima tra Nicolajeff e Cherson da un lato, e dall'al-

tro tra Nicolajeff e Odessa. Che se e vero cio che annunzia il Corriero

di Mwsiglia che il generate Bazaine con un sufficiente numero di mi-

lizie e di artiglierie e stato spedito a Kinburn per rompere le co-

municazioni della Russia occidentale colla Crimea eziandio per terra

da quel lato; le difficolta dell' esercito russo in Crimea rrescono

ogni giorno piu, e la probabilita d'una gran battaglia decisiva o d'una

compiuta ritirata di Gortschakoff diviene ognor piu forte.

5. Lasciando da banda le marce e contromarce, gli scontri e le rU

cognizioni militari di piccolo momento che ogni giorno avvengono tra

i due eserciti nemici nella Crimea, daremo qui in succinto laposizio-

ne dell' esercito russo, e quella degli alleati, quanlo e possibile rica-
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vandola dai giornali che ne danno or qua or cola qualche indicazione.

Una divisione di riserva, la fanteria di marina, i cosacchi del Mar Ne-

ro (detti gia prima zaperoghi) e i volontarii greci formanola guarni-

gione del forti : i! generale Osten-Sacken e aMackensie con un gros-

so nerbo di milizie, e il generale Liprandi col suo esercito occupa
Inkerman. La riserva comandata dal principe Gortschakoff trovasi a

Divan- Koi. Le due cilta Arabat e Caffa, e la forte borgata di Arghini,

poste sulla via che da Sinferopoli mena a Kerlci sono difese dal Ge-

neral Wrangel con buone fanterie, e due reggimenti di cavalleria.

Cos! i forti settentrionali sono sulla loro sinistra protetti dalle altu-

re di Mackensie e d' Inkerman coronate di artiglieria, e guardate da

numerosa fanteria, e la destra dell'esercito russo e separatadaglial-

ieati per mezzo della gran rada, si appoggia nella Cittadella e nei

forti Costantino e Caterina : ove le diverse positure piu forti sono

congiunte insieme da una serie di lunette edi fortini messi ascaglio-

iii sino al faro d' Inkerman. Ball' altra banda le sorgenti della Cer-

naia sino a Scioliu, e quelle del Belbek sono pienamente in potere

degli alleati i quali occupando Kinburn, Eupatoria, Balaklava, Seba-

stopoli e Kertci circondano e minacciano da molti lati Tinimico, ed

essendo padroni del mare hanno grand! agevolezze pei lor movimenti.

L'ala destra dell'esercilo russo volge ad Eupatoria ed e minacciata

dal generale d' Allonville che ha a suoi ordini la cavalleria francese,

e parte dell' inglese ,
e un forte nerbo di milizie turche ed egiziane.

La sinistra si sporge verso Kertci ed lenikale dove sono state recen-

temente rafforzate di forti sussidii le guarnigiorii degli alleati che gia

vi dimoravano. II centre dei russi accampato sul Belbeck ha a fronte

il nerbo piu forte dell' esercito occidentale, ed e minacciato daUpu e

da Yenisala. Intanto la via di Baktchi- Serai e di Sinferopoli e in pe-
ricolo di venire occupata quanto prima dagli avamposti degli alleati,

e la squadra insieme coll' esercito di Kinburn minacciano Kerson.

Sen queste un presso a poco le condizioni dei due eserciti secondo

il giudizio e la relazionedi giornali che s'occupano di cose militari.

Quanto ai disegni dei due capitani non possiamo dir nulla, ne man-
co per congettura, perche il segreto, anima d'ogni impresa guerre-

sca, informa ogni lor delerminazione. Quello che si conosce riducesi

a molto poco: gli alleati cheoccupano la parte di Sebastopoli tirano

-dai lor forti e dalla rada contro i castelli settentrionali occupati dai

Russi t e i Russi oltre a rispondervi con energia pari all' attacco fan-

no ogni di nuove opere didifesa, per sostenervisi. Intanto i due eser-

citi nemici sono in continue movimento per disporsi vuoi ad un at-

tacco, vuoi ad una difesa, secondo i diversi disegni dei capitani ,
e

le necessita nuove della loro reciproca condizione.



L' ARISTOCRAZIA
DEL DIRITTO 1

. IV.
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parto spon taneo del cristianesimo 30. specialmente nelle associazioni

particolari: magistratura, milizia, 31. clero, 32. corpi d' arte. 33.

La forza di tali guarentigie proporzionata agl* increment! civili 34. natu-

ralmente rampollanti dal cristianesimo. 35. Dal diritto nacquero le gua-

rentigie del medio evo 36. le quali percio non ebbero la monotonia delle

moderne 37. ma ebbero maggior di queste la durevolezza.

23. Intendiamo per altro che quest! sensi di riverenza al diritto

sembreranno pur tuttavia un bel desiderio di anime candide a tut-

ti coloro in cui venne meno la vivacita del sentimento cattolico
;

i quali : via su, ci diranno, lasciamo da banda codesti lambiccati

di misticismo e badiamo ai fatti. La riverenza al diritto impedi

ella a Davidde d' immolare Uria
,

a Gezabella di soverchiar Na-

botte? Quando noi chiediamo guarentigie in favor del popolo,

.
i V. questo volume a pag. 257.

JSerie II, vol. XII. 24
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le domandiamo non gia contro principi che riveriscono il dirittq,

ma contro despoti arditi a conculcarlo. Altri freni dunque ci vo-

gliono che religione e coscienza : finche non sapete suggerirci di

meglio, parlateci in nome del cattolicismo di rassegnazione e pa-

zienza, ma non ce ne vantate le guarentigie politiche .

Non crediamo a dir vero di avere invocato finora unicamente

religione e coscienza. Abbiam bensi presupposto che la religione

formi nelle coscienze de' sudditi quell' unita di riverenza al diritto,

per cui 1' inviolabilita di questo diviene un domma sociale e un sen-

timento potentissimo nella pubblica opinione. Ma presupposta una

tale potenza di pubblica opinione, abbiam dimostrato sorgere nel

Principe un sentimento analogo che lo induce, per ambizione al-

meno di onore e per calcolo d' interesse, a non violare in altrui per

un nonnulta ci6 che sommamente gl' importa veder riverito in se

medesimo. II che come ben intendete non vuol dire che sotto tali

influenze riesca impossible ogni violazione del diritto (e qual gua-

rentigia anche materiale basterebbe a tanto ?) ;
vuol dir soltanto che

esse rendono abituale il regno del diritto.

24. Ma se cio non vi basta, se volete la guarentigia della forza

materiale
5
anche questa, non dubitate, vi verra somministrata dal

sentimento cattolico
,
sol che vi contentiate di chiederne non sola-

mente il giusto ma il possibile. E non chiedereste il possibile se pre-

tendeste quelle pazze guarentigie vantate a cielo dai nostri liberti-

ni, le quali esaminate a rigor di logica appariscono contraddizioni,

sperimentate a prova di fatti si trovano gherminelle da giocolieri e

calami la dei popoli; cotalche inline il povero popolo uscendone col

danno e con lo scherno dee chiedere per carita d' essere affranca-

to dalle sue franchigie. Di che abbiamo oggi recentissimi esempi

nel sospirar che fanno i Piemontesi guarentiti nella borsa da un

parlamento che ne smugne fino all' ultimo quattrino e nella perso-

na da una guardia nazionale divenuta si gravosa al popolo che or-

mai non trova militi se non adopra gastighi i. Se voleste tal fatta

1 V. La Patriot Luglio 18SS.
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di guarentigte che rendario il governo impotente a governare e

1' anarchia prepotente a tumultuare
;
oh davvero non le avrete mai

dal cattolicismo
;

il quale essendo verita non pu6 condurre all'as-

surdo, essendo giustizia non pu6 canonizzar la violenza, essendo

ordine non pu6 favorirl' anarchia.

Dite quasi altrettanto se pretendeste dal cattolicismo tali fran-

chigie cui niuna forza possa mai violare. Dopo che vedete abusate

e derise tutte le responsabilita, i controlli, le petizioni, gli articoli

di Statuto e quant' altre sono le illusion! di diritto conculcate dal

despotismo di fatto negli ordini costituzionali
;
non pretenderete,

speriamo, che le franchigie assicuratevi dal cattolicismo sieno fisse

come le leggi del fato, necessarie come la natura, e dure come il

diamante. Si sa; qualunque anche gagliardissima guarentigia pu6

un bel giorno essere sopraffatta o per sorpresa, o per frode, o per

violenza.

25. Toltene codeste impossibilita, codeste enormita, non dubi-

tate; avrete dal cattolicismo come la riverenza al diritto, cosi una

forza bastevole ordinariamente a tutelarlo. E questa forza sapete

voi d'onde verra? Verra dallo spirito di associazione parto spon-

taneo del cattolicismo scimiato oggi e attossicato dal liberalismo : il

quale non cessa di vantarsene come di suo proprio trovato, mentre

in realta non vi ha altra parte che quella di averlo falsato ove il cat-

tolicismo I'avea prodotto, trasformando quella universal carita che

il cattolicismo ispira in un gretto spirito partigianesco, stretto nel-

le mire come 1'interesse privato, scellerato nei mezzi come le pas-

sioni di ogni fazione, lagrimevole nei risultamenti come ogni di-

scordia civile.

Da quali element! puo risultare lo spirito di associazione? Per

poco che riflettiate comprenderete che ogni associazione tutelar

ricerca: 1. Amore di coloro con cui ci associamo, 2. sacrifizio di

qualche interesse proprio pel ben comune, 3. sentimento dell' ob-

bligazione di tendere a conseguirlo.

26. Tutti codesti elementi il liberalismo si sforza di ottenerli me-

diante 1' interesse, e vale a dire mediante 1' elemento precisamente



372 L' ARISTOCRAZIA

che ad essi e contraddittoriamente opposto. Coll' amor di se preten-

de ottenere 1' amor d' altrui, colla mania di vantaggiare il sacrifi-

zio de'propri vantaggi, col negare ogni motore dell'uomo tranne

1' utilita ottenere il movimento del dovere di cui V utilita e molte

volte il con trapposto. Capirete che piantando 1' associazione sopra

tali fondamenti il liberalismo la rende onninamente impossibile.

Potra certamente a forza di contrasti ben congegnati ottenersi ua

ravvicinamento d' uomirii interessati: ma appellare un tal avvicina-

mento spirito di associazione egli e un confondere 1' automa col vi^

vente e T elasticita di una molla con la vitalita di un animale. Qual

paragone in ordirie al vero congiungimento degli animi
( in cui sta

propriamente T essenza di societa umana ) fra 1' utilitario che sta

calcolando il minimum dello stipendio col maximum di fatica che

pretende ottenere, el'eroe cattolico che corre ad avventurare la

vita fra gli oceani per istruire un selvaggio, la sanita negli spedah

per assistere un appestato, la liberta fra i barbareschi per redimere

uno schiavo, gli averi in un chiostro per associarsi nella preghiera,

nei patimenti, nelle fatiche a quanti sanno amare con lui il cielo cal-

pestando la terra?

27. Questo spirito certamente non e sempre eroismo, ma in un

cattolico vero e sempre carita, vale a dire e sempre amore di altrui

come di se medesimo, il quale porta per necessaria conseguenza

a volere efficacemente sicuri e riveriti gli altrui diritti siccome i

proprii , ed a prestare per conseguenza la mano a tutelarli nei

pericoli con maggiore o minore efficacia, e a costo di maggiori o

minori sacritizi, secondo che maggiore o minore ferve nei cuori la

carita.

28. Torniamo, per meglio spiegarci, in Piemonte a paragonare i

belli esempi dell' eroismo cattolico per tutela dei diritti altrui colle

turpitudini degli apostati e degli scomunicati che vi si fanno schia-

vi, e strumenti ai predatori. D' onde viene la generosita non dire-

mo a giudici, ad intendenti, ad ufficiali d'ogci grado, ma eziandio

a que' muratori, a qiie'
fabbri ,

a que' falegnami ch' ebbero il co-

raggio di rifiutare non che i loro operai , perfmo i loro stromenii
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alle sacrileghe inchieste degli espilatori di convent! ? Dalla prontez-

za al sacrifizio d' ogni temporale vantaggio comprato col danna

della coscienza. lo non vendero 1' anima ne per 25 soldi ne per

25000 fr. disse il sig. Borch chiavaiuolo invitato da un alto fun-

zionario ad accompagnare agenti demaniali per dar la scalata al

monastero delle Carmelitane in Nizza . . . ne alcuno vi ando di

quell' oflicina 1. Interrogate all' opposto que' timidi, quei codardi

che presentano palpi tando la loro mano al sacrilegio e il loro capo

ai fulmini della scomunica : come mai vi avvilite in tal guisa e vi

profanate ? Ne udrete piu d' uno rispondere ingenuamente con

tremula voce: perdonatemi, perderei 1'impiego
2

. Lo vedete : la

generosita dei primi nel sacrificarsi renderebbe impossibile 1' op-

pressione degl' innocenti, se non soccorresse agli oppressori 1' u-

tilitaria codardia dei secondi. La riverenza di tutti ad ogni diritto

costituisce dunque nella societa cattolica in forza dell' universale

amore e della riverenza alia giustizia una guarentigia d' ogni di-

ritto che riuseirebbe insuperabile se fosse inviolato il cattolicismo.

E notate che sebbene questa coscienza parli principalmente il lin-

guaggio del dovere, acquista pero anche efficacia nel sentimento

dell' interesse in forza dei principii cattolici che poc' anzi abbiamo

toccato. Perocche non abbiam noi detto poc' anzi che la cooperazio-

ne al danno aHrui obbliga perlo piu a ripararne i nocumenti? Che

tale obbligazione non ammette dispensa? Or chi non vede che con

tal persuasione ogni uomo e mosso anche dall' interesse a ricusare

la sua cooperazione nelle ingiustizie, a non assumere alcuna parte

di leggi o di atti che possano gravarlo deH'obbligo di riparazione?

29. Quindi comprenderete che in un popolo veramente e pie-

namente cattolico la societa assicuratrice dei diritti e per se mede-

sima gia costituita pel solo fatto di convivere nella comunanza ci-

vile senza bisogno di vincolarsi per obbligo speciale a difendersi

1 La Verite di Xizza nel Cattolico 1 Agosto 1855.

2 V. il cit. Cattolico 8 Agoslo ove due stranieri impiegati confessano ehe a.

cio unicamente li adduceva il timor di perdere V impiego.
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scambievolmente nei proprii diritti. OgnKcattolico sente ripetersi

dalla coscienza e dalla fede quelle tante esortazioni scritturali a

difendere la vedoya e il pupillo, il carcerato e F oppresso, facendosi

piede allo storpio e occhio al cieco.

30. Ma questo chee dovere per tutti, quanto ingagliardisce, al-

lorche per patti o doveri speciali venga a confortarsi in ispeciali

consociazioni ? Or queste in ogni civil comunanza debbono neces-

sariamente formarsi, le une per dovere di stato, le altre per im-

pulso di bisogrio. Si assbciano per dovere di. State tutte quelle cor-

poraziorii alle quali o la missione di un' autorita o V interne movi-

inento dello spirito cattolico impongono la comunanza di speciali

relazioni. Cosi per cagion di esempio la milizia
,
la magistratura

chiamate a servire di organo alia forza o alia giurisdizione del-

1' autorita sociale
,
costituiscono essenzialmente ciascuna una cor-

porazione destinata a far prevalere 1' ordine
,
or sentenziando il

giusto, or sostenendolo colla spada: e tale essendo il lor dovere,

chiaramente si vede che tale eziandio e il loro diritto non essen -

dovi dovere che vada disgiunto dal diritto di adempirlo. La si

vantata inamovibilita dei giudici e il si pregiato onor militare altro

non sono finalmente, considerati nel loro vero.aspetto, che questa

comunanza di doveri e diritti a fare nelle rispettive lor funzioni il

ben pubblico senza tema di mal che ne incolga, o per collera del

governante supremo o per assalto di spada nemica.

Or datemi in una societa animato di spirito veramente cristia-

no il corpo dei magistrati e I'esercito, e ditemi se il diritto di giu-

dicare secondo giustizia e di maneggiare a difesa del giusto la

spada potra dirsi impotente : ditemi se un corpo di magistrati che

protesti di non potere osservare una legge ingiusta, un corpo di mi-

litari che protesti di non poterla difendere, sieno senza forza per

guarentire il popolo dall' oppressione che lo minaccia ? E che altro

fu quell' ammirabile istituzione della Cavalleria, che altro nei loro

principii quei cavallereschi ordini religiosi del cui eroismo tanti

prodigi racconta la storia in tutela degli oppressi, se non milizie

animate da spirito cristrano piu del consueto fervente ? In quanto
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a noi preferiremo mille volte cotesta guarentigia a quella respon-

sabilita ministeriale che trovi solo sulla carta e a quel controllo

parlamentare che serve solo colla sua venalita a rassicurare le di-

lapidazioni dei ministri.

31 . Ma forse i due corpi da noi recall in esempio parranno a ta-

luno meno efficaci a provare la forza cattolica del diritto, in quanto

questo diritto sembra prevalere piuttosto pel potere politico a cui

va in essi congiunto. Ma che direte se ponete mente alia immensa

influenza esercitata fra' cattolici dal corpo ieratico ? influenza cui

non fmano di rinfacciarci i nemici del clero anche in questi mo-

menti penosi in cui avendolo spogliato, credono averlo atterrato,

conquiso ,
morto

,
e gli tengono il pie sulla gola ,

e vorrebbono

estinguerne bgni palpito, ammutolirne ogni richiamo
, soffocarne

ogni respiro : e pure (lo sentono gli empii e ne fremono), e pur si

move; ed ogni suo palpito e per gli oppressor} un terremoto, ogni

suo sguardo un fulmine, ogni suo singhiozzo una condanna, un pe-

ricolo, uno spavento.

E che teraete, sciagurati , che impallidite? Qual conforto puo

avere il clero dalla pubblica opinione in codesta societa nella quale

voi compite le vostre prodezze ? ella questa quella societa vera-

mente, pienamente caltolica della quale stiamo noi favellando ? Sven-

turata generazione ,
erede di un secolo volteriano

, intorpidita dal

suo scetticismo
, agglomerazione confusa d' intelletti discordi ove

il .cattolicismo e piuttosto in molti una velleita ed unareminiscen-

za che un fatto, qual forza pu6 avere per unita compatta di fede e

di operazione ? E se in questa Babele tanto ancor puo il rantolo del

clero sotto il pie del persecutore , qual forza avrebbe in una so-

cieta ove gagliarda fosse la vivacita della fede, uno sul labbro il sim-

bolo, attiva a sostenerlo la mano ?

32. Se non che questa efficacia medesima verra forse da taluno

attribuita all' onnipotenza soprannaturale di quella istituzione divi-

na che non dee certo confondersi colla forza politica (
benche cri-

stianeggiata) della quale andiam ragionando 5
o parra per sua indole

preoccupata d' interessi spirituali e pero aliena dai civili e politici.
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Ma scendete pure nelle region! piu infime e riguardate la forza del

diritto nei corpi dell'insegnamento, delle arti, delle profession!, nei

municipii, nelle province ecc. Tutti codesti corpi hanno dei diritti

e i loro diritti sono per se inermi. Ma vi credete voi per questo see-

mi di ogni forza aguarentire il suddito dall' oppressions del gover-

nante? In una societa cattolica avreste gran torto, e ve lo dice il

fatto di tutti quei secoli di fede nei quali una societa di artieri pole

lottare per anni ed anni, e vincere finalmente contro la persistente

volonta non pur di magistral! ma perfin di monarchi che volcano

offenderne alcun diritto. Leggetene ,
se cosi vi piace, gli esempii

nella bell' opera del Balmes paragonante le influenze social! del

protestantesimo con quelle del cattolicismo 1.

33. A noi basta 1' accennarli
;
ma vi preghiamo frattanto a cal-

colarne la forza non qual era a quei tempi in cui gia tanto potea ,

ma qual sarebbe a' tempi nostri se fossimo pienamente cattolici do-

po tanto svolgimento delle idee del diritto e della civilta.

34. Non e gia che siamo di quegli ammiratori entusiastici della

civilta moderna pei quali tutto e tenebre nei medio evo, tutto sacro-

santo quanto ne giunge da Londra e Parigi ,
da Berlino e Lipsia.

Diamo gran tara agli elogi fanatic! tributati oggi alia civilta moder-

na : ma non crediamo debba negarsi per questo un certo progres-

sive svolgimento della idea cristiana cui dimostrammo anzi altra

volta essenziale elemento del cattolicismo a fronte dell' immobile

e sterile scisma orientale 2
.

La definizione solenne dell'Immacolata ne fu di recente una pro-

va clamorosa nell' ordine specolativo : ma quanto e continue un tal

procedere in altre materie meno solenni e piu pratiche ! E che al-

tra sono i continui increment! delle scienze sacre
,

le progressive

istituzioni di comunanze benefiche
,

i quotidian! responsi delle ro-

mane congregazioni, i canon! dei novclli concilii, i decret! e le bolle

1 Tom. 2, cap. LX, not. 9. V. anche Civilta Catlolica I ser., vol. X, pag.

225 segg.

2 V, Risposta aUa parola ortodossa, II ser., vol. V, pag, 167 segg.
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dei Sommi Pontefici, che altro sono se non progressivi svolgimenti

con cui da premesse gia accertate si traggono o si accertano le na-

turali conseguenze e teoriche e pratiche ? Perche si consultano co-

desti oracoli, se non perche alcune verita ancor non erano o cono-

sciute od accertate abbastanza? Conosciute poi ed accertate che sie-

no, non aprono esse la via ad inferenze novelle? E non e ella ap-

punto 1'ampiezza di codeste inferenze che ristorando perpetuamente

certe alterazioni parziali che tentano introdursi nella Chiesa cat-

tolica ne mostra inalterable la gioventu e la forza? D' onde quella

ingagliardita unita che seppellisce in Francia il gallicanismo ,
che vi

torna in vita la liturgia romana
,
che ristora in Inghilterra e ia

Olanda la gerarchia, che discredita e sfata il giuseppismo aleman-

no; d' onde tutto cio se non dalla luce sempre crescente riverberata

sulle altezze del Vaticano dallo splendor dei fatti
,
dallo studio dei

cattolici, dai decreti della S. Sede e dalle fiamme stesse della rabbia

persecutrice che pose in tanto lume la necessita e 1' importanza della

centrale unita?

Sotto tale aspetto noi diciamo progressiva, vale a dire esplicabile

in mille teoriche e pratiche conseguenze la verita cattolica : ne du-

bitiamo che codesti svolgimenti applicati alle straordinarie vicende

dei tempi non abbiano prodotto e non dilatino continuamente ne-

gl' intelletti piu penetranti e per mezzo loro anche nelle docili po-

polazioni i giusti concetti di riverenza al diritto, per cui in una so-

ciela cattolica 1' autorita riesce nelle sue competenze venerabile al

popolo e la riverenza ad ogni diritto dei popoli inviolabile ai go-

vernanti.

Se dunque anche in societa piu rozze, anche quando dechinava-

110 a scadimento i sentimenti cattolici, era si possente il diritto di una

confraternita di artigiani da lottar con vantaggio contro magistral!

e principi , qual forza avrebbero simili corporazioni in una societa

piu colta, ove la riverenza al diritto aggiungesse al cattolicismo an-

tico gli splendori dello svolgimento moderno?

Tanto piu che la forza associatrice del Cristianesimo e 1' anda-

mento naturale di societa ordinata conduce spontaneamente a con-
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giunzione organica le corporazioni dopo avere in esse congiunti e

confortati gl' individui. Quelle union! che sotto varii nomi di cam-

pi di Maggio, di Parlamenti, di Diete, di Sthorting furono in altri

tempi guarentigia di liberta pei popoli e mezzi insieme di buon

governo pei principi, non nacquero gia come gli odierni Statuti da

un branco di utopisti postisi al loro scrittoio a squartare geometri-

camente la Nazione dopo aver dissertato a sproposito sopra i diritti

dell' uomo e del cittadino
,

e averli tassati in lire, soldi e danari

colla statistica alia mano del censo e del catasto : nacquero dal bi-

- sogno che aveano i goyernanti di raccogliere nello stesso tempo

in un sol luogo tutti coloro che associati nei medesimi interessi o

prevalent! per pubblica estimazione nel popolo doveano per con-

seguenza ricevere dal governo centrale i medesimi ordinamenti, o

aiutare di comune accordo le medesime imprese. Voleva il Prin-

cipe imprendere una guerra? Dovea naturalmente raccogliere i

mastri di guerra che erano a quei tempi i Baron!
;
ed ecco formarsi

la rappresentatiza della nobilta. Volea donativi e sussidii dalla Chie-

sa? Poiche in que' tempi barbari anche i diritti della Chiesa erano

riveriti, dovea raccogliere i Vescovi : ed ecco le assemblee dei Ve-

scori divenute corpi anche politic!. E cos! formavansi altri corpi

della stessa natura ma variamente secondo i varii interessi che in

ciascuna nazione predominavano di comuni, di mercatanti. di Ma-

gistrati, di Studii, di artefici ecc.
-,

i quali tutti rispettabili gia e

rispettati pel numero e per la concordia divenivano potent! collo

stesso lor condiscendere ed obbedire organicamente al capo della

societa: il quale coll' atto stesso del chiederne il suffragio mostrava

in qual conto tenesse i loro diritti e la loro cooperazione. Ne per

tal deferenza del Principe veniva fuori a menomarsene la potenza;

mercecche on giusto ricambio, mentre da questi diritti si riveriti

veniva impedito dal soverchio travalicare del potere ,
veniva gua-

rentito insieme dall' anarchico imbizzarrire dei privati, le cui riot-

tosita avrebbono posto a repentaglio Y onore e gl' interessi della

consorteria rispettiva. Tan to e vero che la riverenza ispirata al cat-

tolico dalla sacra idea di giustizia e di diritto conducea natural-

mente i sudditi all' obbedienza come a temperanza i sovran! .
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35. Se i zelatori sinceri non di demagogica licenza, ma di or-

dinata liberta sociale volessero riflettere sopra queste dottrine ed

applicarle al fatto storico, troverebbero, ne siam certi, che tutte le

guarentigie del medio evo, recate da certuni qual modello delle co-

stituzioni moderne
,
altro per lo piu. non furono che 1' ordinato

svolgimento dei diritti domestic!, collegiali, municipal!, provincial!

rappresentati da coloro che per natural! capacita primeggiavano, e

riveriti coscienziatamente da governanti cattolici. E ne citiamo per

saggio le reliquie che sopravviveano ancora nel 1853 dei diritti

pattuiti coi Principi Sabaudi dalle province dell' Ossola
,
del Bor-

gosesia e di Nizza
5

i quali dopo aver resistito per secoli e secoli a

tutti i cannoni del despotismo monarchico, caddero al primo urto in

Parlamento sotto le voci della pluralita liberale.

36. E questa origine storica delle pubbliche guarentigie vi spie-

ga la cagione di quel 'vario ed indeterminate che nelle istituzioni

del medio evo notava
, dopo tant' altri, lo Sclopis in un' opera da

noi esaminata nella prima serie. Gli avi nostri condotti dalla natura,

dalla coscienza e dai fatti, e per conseguenza legati sempre da dirit-

ti e doveri precedenti, allorche dettavano leggi ai tempi avvenire

mai non ebbero la matta idea di arrogare all' uomo quell' onnipo-

tenza di Voce che sola pu6 dire ecce nova facio omnia : si discono-

sca tutto il passato, si crei di pianta 1' ordine future. Riverenti ai

diritti vetusti gli avi nostri li presupponevano e li consolidavano

in ogni pattovizione novella. Qual meraviglia che in questa sussi-

stesse piu o meno esplicita tutta la varieta degli antichi element!
;

e che mentre questi maturavano le nuove istituzioni social!
,
on-

deggiassero in una certa oscillazione indeterminata e le ragroni

antiche e le nascenti ? Questo mvere le generazioni con un mezzo

diritto e sollo una giurisdizione incoata e dubbiosa, mentre la durata

crea e matura il diritlo 1 vien proposta dal Mamiani qual grave dif-

ficolta contro la teoria alemanna del diritto slorico
5

la quale a lui

1 V. i quattro discorsi sull'origine, natura e costituzione della sovranita disc.

I, pag, X.
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sembra santificazione del successo. Concord! con esso nel disappro-

vare codesta dottrina qual ella e presentata da' razionalisti tedeschi

tutta materiale e fatalistica, crediamo opportuno di farvi notare, sa-

vio lettore, essere da quella diversissima lanostra dottrina; neda

noi santificarsi il fatto, giacche derivasi la legittimita del regnante,

non gia dal successo, ma dal bisogno e dovere riconosciuto dalla co-

munanza di procacciare il ben comune. II mezzo dirilto poi e la

giurisdizione dubbiosa sono, come abbiam notato, una necessita di

ogni formazione novella : sono anzi (poiche il mondo e sempre nel

formarsi a stato nuovo, mentre progredisce dallo stato precedente)

sono una necessita di questo mondo progressivo in ogni suo perio-

do, ciascuno dei quali vede estinguersi a poco poco diritti anteriori,

sottentrandovi diritti novelli, anche nello stesso ordine civile, ben-

che regolato con leggi tanto piu positive ed evidenti che il politico.

E a qual fine vi sono leggi di prescrizione se non appunto per met-

tere un termine alle. controversie di mezzo diritto e di giurisdizio-

ne incoala e dubbiosa ? Quanto piu dovra ci6 accadere nell' ordine

politico ed internazionale ove sono tanto piu varii i fatti e i diritti,

quanto men positive le leggi e fisiche e morali cbe li govcrnano?

37. Ma in tutta codesta accidentale varieta delle istituzioni del

medio evo vigoreggiava la sostanziale uniformita nella inviolabile

forza di ogni diritto che ad ogni violenza opponea quell' argine del

quale finora abbiam favellato : e come il diritto delle province e

degli Stati arginava le prepotenze dei ministri, cosi i diritti dei mu-

nicipii non soggiacevano all'arbitrio delle pluralita provincial!, nei

diritti delle famiglie aH'arbitrio delle pluralita municipal!. Poteano

esserci violazioni di fatto, ma il principio era irremovibile : cuique

suum. Le pluralita doveano acconciarsi alia giustizia ,
non la giu-

stizia crearsi dalle pluralita. E se queste pluralita aveano pure nei

sentenziare la lor preferenza , 1' otteneano per cio solo che si cre-

deva in esse meno probabile 1' errore
,
e non gia perche fosse giu-

dicato giusto essenzialmente cio che ai molti riuscisse piu vantag-

gioso o gradito.
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Conclusione.

38. Epilogo del passato. 39. Epilogo di quest' articolo. 40. Sue conse-

guenze pratiche.

38. Rannodiamo or brevemente alle trattazioni precedent! il ra-

gionato in questo articolo.

Ricercando in qual modo la Provvidenza universale riduca in

atto di realta concreta quella astratta idea di autorita sociale, senza

il cui concetto non potrebbe concepirsi la societa
,
e senza la cui

realta non potrebbe questa effettuarsi
,
vedemmo dapprima qual

valore abbia in tal fatto la cosi delta Aristocrazia degl' ingegni :

questa aristocrazia la vedemmo servir di mezzo a tal uopo come

qualunque altra precellenza di capacita. E poiche la suprema delle

capacita da cui gli uomini vengono mossi nei fatti morali e il dt-

n'o, al cospetto del quale ogni onesta coscienza si piega, stabilim-

mo che quella legge universale per cui i piu capaci governano con-

duce naturalmente alia legge fondamentale d' ogni buona societa

nella quale dee governare il diritto di comando ossia 1' autorita. Ob-

bedienza inviolabile al diritto, obbedienza inviolabile alia legittima

autorita, ecco la formola dell'ordine sociale nella societa gia formata,

come la condiscendenza e riverenza alle altre capacita e il princi-

pio formativo della concreta superiorita nei periodo della loro for-

mazione.

39. Ma mentre predichiamo I
1

inviolabilita del diritto in colui che

legittimamente comanda
,
abbiam noi forse stabilite le basi di un

assolutismo dispotico? Tutt' altro, abbiam noi risposto in questo ar-

ticolo. Se la ragione dell' obbedienza nei suddito altro non e che la

riverenza da lui dovuta al diritto nei superiore; e se la riverenza

al diritto del superiore altro non e che una speciale applicazione

della riverenza dovuta ad ogni diritto
,
tanto saran saldi 1' obbe-
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dienza del suddito e il diritto del Superiore, quanto riman salda la

base di tutto codesto edifizio, 1' universal riverenza al diritto in

generale.

Riverire ogni diritto dei sudditi e dunque interesse non meno

che dovere di ogni governante. Ed ogni volta che costui osasse

dire mi e lecito calpestare un dirillo d'alcuno dei sudditi crol-

lerebbe da se medesimo la base del trono suo proprio togliendo la

forza a quella proposizione universale ogni diritto e inviolabile

dalla cui universalita tutta dipende 1' obbedienza del suddito.

Ogni diritto adunque del suddito e un argine moralmente insu

perabile all' arbitrio del superiore: e quando codesti diritti aggiun-

gono alia morale lor forza il materiale organismo delle corporazio-

ni che in ogni societa naturalmente si formano
; quando vi aggiun-

gono quella perfetta unita di sentimento cattolico che fa incapaci i

sudditi di cooperare all' oppressione dell' innocente
;

allora questi

diritti condotti dalla natura stessa all' organismo e all' unita, sono

lapiu naturale, la piu vera, la piu gagliarda, lapiu soave, la piu or-

dinata guarentigia di una legittima e ben intesa liberta. Guarenti-

gia naturale perche, come abbiam veduto, germina spontanea dal

naturale andamento dei fatti e dai naturali sentimenti del cuore

umano innalzato e nobilitato dal Cristianesimo
; guarentigia vera

perche fondata sopra una verita cattolica e nan sulla cieca e muta*

bile opinione 5 guarentigia gagliarda quanto e gagliarda la coscienza

in un cattolico che tutto sacrifica all' augusto suo comando
; guaren-

tigia soave perche conforme alia natura dell' uom ragionevole e pe-

r6 ossequentissimo alia ragione 5 guarentigia ordinata come quella

che germina dall' amor del diritto e dell' ordine ond' egli nasce, e

svanirebbe se il popolo cessasse per un momento dal riverire ogni

diritto.

40. Meditate, lettore, 1'evidenza di queste dottrinee comprende-

rete come e i gridatori eterni di liberta e diritto hanno resa impossi-

bile ogni ombra di vera liberta iniziandone per lo piu il regno col-

T infrazione aperta e solenne non di uno, ma di mille diritti: e co-

me la grande impresa di quei sinceri cattolici che tanto ardono
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d'amore per unaliberta ordinata, dovrebbe oggi adoperarsi, non

gia corne miseramente si e tentato da molti nel fabbricare contra-

st! artefatti e non di rado con dispendio dell' ordine esistente e del-

la giustizia ;
ma col far si che torni a rivivere in ogni cuore e di chi

obbedisce e di chi governa la sacra idea del diritto inviolabile a co-

sto di qualunque sacrifizio. AUora le novelle associazioni che in

ogni ben ordinata societa naturalmente si formano saranno altret-

tanti argini come ai disordini dell' anarchia cosi agli arbitrii del

despotismo ;
saranno altrettante guarentigie alia giusta liberta : e

tutti quei corpi di pubblici ufficiali che oggi straripanti per nu-

mero e concatenati per organismo burocratico vengono riguardati

da molti, n& forse a torto, come il piu gagliardo puntello del despo-

tismo ministeriale, penetrati del debitodi non cooperare all'ingiusti-

zia renderanno impotente il mal talento di chi vuole opprimere, co-

me oggi pur troppo rendono impotente non di rado il buon volere

di principi giusti e magnanimi.
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ARTICOLO X.

La fine del regno delT Imperatore Anaslasio e le sue relaztonf

colla Chiesa e coi Pontefici.

(511-518)

Finche T episcopate si conserva puro nelle credenze e generoso

ed intrepido a petto dei piu dolorosi sacrifizii affine di soddisfare al

carico imposto al suo ministero, non e mai che i tristi la vincano

interamente e 1'errore trionfi senza ostacolo sulle rovine della verita

e della religione. I loro sforzi non riusciranno \;he a trascinar nelle

reti alcune anime timide o traviate-, ma non giungeranno mai a se-

durre un popolo intero di credenti, la cui fede viene alimentata e

nutrita dai sudori e dalle lacrime dei suoi pastori. Di qui avviene che

gli empii,mentre adulano da un lato con ogni maniera di lodi e pro-

messe la moltitudine, osteggiano dall' altro il clero e 1' episcopato,

e lo fanno bersaglio de'loro furori. Le satire piu amare, i disprezzi

piii velenosi, le calunnie piu abbominevoli, le persecuzioni piu a-

troci ,
le usurpazioni piu sfacciate

,
le proscrizioni, gli esilii, tutto

si mette in opera per denigrarne la reputazione, per invilirne il

j

\ Y. questo volume a pag. 148.
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coraggio, per infiacchirne la potenza, per incepparne la liberta, per

impedir Vuso legittimo di quell' autorita salutare ed efficace da loro

esercitata a vantaggio della fede. Per converse, se per disavventu-

ra alcun ministro del santuario , lasciandosi vincere dal peso del-

la fragil natura, si arrenda alle loro malvage insinuazioni e si offra

strumento degli iniquiloro disegni, non e modo che s'imponga alle

dimostrazioni di stima e di venerazione : a lui si profondono allora

lelodi piu sperticate ;
a lui si commettono le cariche piu autorevoli;

a lui si concedono le piu larghe ricompense: e si vuole che tutte le

lingue si accordino ad encomiarlo, che tutte le teste si curvino a

riverirlo, che sia proposto a tutti qual perfetto modello del sacer-

dozio cristiano e cittadino. Poco poi importa che esso sia talora

sozzo dei vizii piu abbominevoli
,
che sia pietra d' inciampo al-

T altrui virtu, alia quale avrebbe dovuto essere il santuario e il

propugnacolo. Purche dia egli favore ai loro iniqui macchinamen-

ti
,
le sue turpitudini troveranno sostegno ,

difesa e premio dalla

parte degli empii. II secol nostro non ebbe a seguire in questo che

le norme dei trapassati.

Deposto e confinato ad Eucaite il virtuoso Macedonio
,
veniva

eletto e sacrato patriarca, per ordine di Anastasio, 1' empio Timo-

teo
,
un presbitero disonorato per la malvagita dei costumi e ven-

duto per promessa a tutti i capricci dell' imperatore *. II nuovo

patriarca appena nriitriato ordino si togliessero dappertutto le imma-

gini di Macedonio 2
;
anatematizzo poi in faccia all' imperatore ed

1 TEODORO lett., 1. II, n. 28, ed. Aug. Taur., pag. 521 . TEOFANE, Chrono-

graphia, ed. Bonnae, pag. 240. Liber synod, in Actis Cone.
, LABBE ,

t. V,

ed. ven.
, pag. 555. Tutti e tre gli A. cit. ci fan sapere ehe in quei tempi de-

nominavano Timoteo Kr&wva xal AiTpofk'jXr,v ; e Teodoro e Teofanc danno la ra-

gione del darglisi tale appellazione : S'ta -ma 1^3. TMV ovoaaTtov apao'S'i* : donde e

facile inferire la pessima fama che avea quest' uomo eletto a succedere al cat-

tolico Macedonio. Vedi intorno a cio il GOAR, Notae in Theophanem, t. II, ed.

Bonnae, pag. il3.

2 TEODORO lett.
,
1. II, n. 29, pag. 521

,
e Fragmenta einsdem, pag. 531.

TEOFANE, Cftron. 1. c.

Smell, vol. XU. 25
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al sinodo dei Vescovi il concilio calcedonese *, e ricercd la co-

munione degli eutichiani 2 e dello stesso Giovanni Niceota a cui

spedi legati i quali anatematizzarono a suo nome in Alessandria

quel sinodo ecurnenico 3. Frattanto I'imperatore ordinava fosse ri-

conosciuto da tutti i Vescovi il nuovo Patriarca e si avesse per le-

gittima la deposizione di Macedonio. I piu deboli cedevano all'im-

perioso ordinamento; ma resistevano coraggiosamente i piu forti:

pero Flaviano ed Elia benchfe accettassero dall'una parte le sinodali

di Timoteo
,
che non erasi ancora rielle parole dichiarato eretico

,

protestavano per6 intrepidamente contro la violenta deposizione di

Macedonio 4.

Timoteo era tutto secondo il cuore di Anastasio. II Niceota ade-

riva pienamente ai suoi voleri e davagli anzi fomento e stimolo :

degli altri vescovi minori un buon numero era stato allacciato dalle

trame degli eretici
,

altri s'erano incurvati sotto il peso delle mi-

nacce imperiali ; rimanevano pochi interamente fedeli all' ortodos-

sia
,
ma questi venivano sostenuti dai due Patriarchi di Antiochia

e di Gerusalemme : facea dunque d' uopo conquidere quei due co-

raggiosi pastori perche la fede di Galcedonia crollasse da per s

stessa in tutto quanto 1' impero. Tali erano i pensamenti di Ana-

stasio
,
e con tal fine facea egli convocare il concilio di Sidone da

Saterico e dallo Xenaia due degli eretici piu arrabbiati ,
allorchi

1 LABBE, 1. e.
, pag. 555. TEODORO lett.

,
1. II, n. 33, pag. 522. TEO-

FANE, Chr., pag. 244. Teodoro e Teofane ei narrano che 1' empio patriarca

per poter confermare nella carica il novello Prefetto del monastero appellato <ft

Dfo, condanno chiunque non ammettesse il cone, di Galcedonia; ma accusato di

cio all' imp. nego il fatto e anatematizzo diunanzi a lui quel sinodo. Gondotta

propria di chi non ha rossore ne coscienza.

2 VITTORE TUN. , Chrvn. an. 501, m Bibl. Gallandi, vol. XII, pag. 226.

3 TEODORO lett., Fragmenta, pag. 53i. TEOFANE, pag. 243.

4 SURIO, vol. VI, in Vita S. Sabae, c. LXX, ed. Colon., pag. 864. V.,jua-

che 1'origiriale della vita di S. Saba scritto da Cirillo presso GOTLERIO , Jtfonu-

menta Ecel. graecae , t. Ill, Lut. Paris., pag. 297.
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Flaviano ed Elia ricusarono di adunarlo *. Si adoperarono i due

Patriarchi con lettere deprecatorie affine di calmar
J'
animo irritato

dell' irnperatore
2

. Elia spedi a Costantinopoli il santo Eremita Sabar

acciocche impetrasse dal monarca la pace sospirata dalla Chiesa di

Gerusalemme 3
. Ma non percio caddero le ire agli eretici

,
ne ces-

sarono le loro mene contro quei zelanti pastori ;
ne 1' imperatore

ipocrita desisteva di spalleggiarli e di spronarli a sterminio della

fede. Difatto Flaviano ed Elia essendo riusciti ad impedire che nel

sinodo di Sidone si anatematizzasse il concilio di Calcedonia
,

di-

vennero entrambi segno alle piu orribili persecuzioni di Saterico e

di Xenaia 4. Divamponne di rabbia il perfido imperatore : arrovel-

laronlo viepeggio le artificiose lettere dei vescovi di Gesarea e di

Gerapoli ;
e le artificiose insinuazioni dell'eretico Timoteo tiravanlo

alia piu violenta vendetta. Favoriti pertanto dall' empio principe

gl'iniqui Saterico e Xenaia, coll'opera del denaro sollevavano a se-

dizione contro Flaviano la feccia della plebaglia ;
un branco di frati

1 MARCELLING, Chron. an. 512 in Op. Sirmundi
,
vol. II , pag. 288. Su-

BIO, in Vita S. Sabae, c. LXX, pag 864 e c. LXXVII, pag. 866. Presso Co-

TLERIO, Op. cit. vol. Ill, c. L, pag. 298. LABBE, t. V, pag. 553.

2 LABBE, t. VIII, Cone. me. act. I, pag. 733.

3 Questa legazione ci viene descrilta ampiamente dall'A. della vita di S. Sa-

ba: presso Sumo, 1. c., c. LXX-LXXV, pag; 864-66, e presso COTLERIO, 1. c. ,

c. Ll-LIII, pag. 298-303.

4 LABBE
,

1. c., pag. 553 e t. VIII Cone. me. II, act. /, pag. 733. TEO-

FANE, Chron., pag. 236. Intorno al concilio di Sidone V. PAGI, Crit. in 'Ann.

Bar. an. 512, n. II, pag. 854. L' A. del libro sinodico dice espressamente di

Elia che non voile condannare i canoni di Galcedonia. In riguardo pero a Fla-

viano narra ch' egli nella dichiarazione della sua fede non fe menzione del cone,

di Calcedonia per non irritare 1'imperatore >
nia Girillo A. della vita di S. Saba

asserisce che per quanta si fossero con inganni e con minacce adoperati gli

eretici per istrappargli una dichiarazione contraria a quel sinodo non 1'abbiano

mai potato otenere (V. SURIO, 1. c., c. LXXVII
, pag. 867) ;

e lo stesso ci pare

vcnga inculcato nell' azione prima del secondo Niceno (V. LABBE, t. VIII, pag.

733). Marcellino pei (
an. 512 , pag. 288

)
lo dice cacciato in esilio per essere

state fermo nell' impugnare 1' eterodosso sinodo di Sidone.
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eretici aizzavano quei furibondi e guidavanli empiaraente contro il

loro pastore. Ma, il popolo cattolico d' Antiochia non soffri tanto

sfregio; assali, percosse, sbrand quei perversi e ne gitt6 nell'Oronte

le membra sanguinolente. Giungevano ancora in soccorso del Pa-

triarca i monaci della seconda Siria
,
e riaccendevansi i tumulti

,
e

si versava nuovo sangue, e nuovi mali straziavano la Chiesa antio-

chena i. Per tali vie sforzavasi il malvagio imperatore di abbattere

le piu vigorose tempre dei pastori ecclesiastic! e sottomettere la

Chiesa allo scettro dell' impero. Ne altri argomenti adoperava egli

frattanto in Costantinopoli per insinuare nella moltitudine il veleno

dell' eresia. Marino e Platone prefetti 1' uno del pretorio ,
1' altro

della citta, ministri entrambi dei voleri imperiali imponevano, s'in-

tonasse il trisagio dei Teopaschiti; sostenevano colla loro presenza

gli esecutori dell' empieta; chi contrappose al canto degli eretici il

puro inno della Chiesa o cadde sotto la furia delle battiture, o stra-

ziato e pesto dal bastone peri nelle prigioni. Credeva 1' imperatore

di poter abbattere in tal modo la fermezza dei cattolici
;
ma s' in-

gannava. I Bizantini rialzavansi a un tratto dall' improvviso sbigot-

timento
;
e le stesse fazioni rivaleggianti dei Verdi e dei Turchini

congiungevansi alia riscossa : si gittavano colla rabbia dei disperati

sugli adulatori meschini dell' imperatore e gli scannavano
5
corre-

vano e ricorrevano la citta, disseminando dappertutto il terrore,

gP incendii
,
la strage ;

abbattevano le immagini di Anastasio
;
do-

mandavano a grandi grida un nuovo imperatore ;
caceiavano a sas-

sate i senatori accorsi a placarli ,
volevano ad ogni conto gittati

alle fiere Marino e Platone
5
e in gran calca traevano al circo pre-

ceduti dalla croce e dagli evangelii, e cantando inni alia Trinita 2.

1 EVAGRIO, 1. Ill, c. XXXII, pag. 332. TEOFANE, pag. 241.

2 MARCELLING, Chronicon. an. 512, pag. 287. EVAGRIO, 1. HI, c. XLIV,

pag. 339 seg. TEOFANE, Chron., pag. 245 seg. VITTORE TUN., Chron. an.

513 in Bibl. Gall., vol. XII, pag. 227. CEDRENO, Hist., ed. Bonnae, vol. I,

pag. 831. ZONARA, Annales, 1. XIV, c. Ill, ed. ven.
,
vol. II, pag. 44. II

trisagio dei Greci era concepito in queste parole yto;
6 0ao? , oE-^io
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Noi non possiamo ammirare
,
ma detestiamo invece e deploriamo

questo strano mescolamento di sacro e di profano . di religione e

di fanatismo violento, manifestato nella sedizione bizantina : siamo

perd persuasi che la colpa di tali eccessi pesa intera sul monarca

che precipit6 il popolo in quella maniera di brutal frenesia
,
sul

monarca che vedovollo de' suoi piu santi pastori che doveano reg-

gerne gli spiriti efrenarne !o zelo indiscrete e rovinoso. Anastasio

percosso e sgomentato dall' inaspettata procella tentava la fuga; poi

rientrato in se stesso e raccolti i suoi antichi spiriti ricorreva ai

mezzi della simulazione e della ipocrisia potenti quant' altri mai

colla plebe. Ben egli comprendeva che nello stesso bollimento delle

passioni il popolo e generoso; che la sola vista del monarca sup-

plichevole ed umiliato basta a raffreddarne le ire piu accese
,
che le

larghe promesse uscite da una bocca imperiale sono potenti a ren-

dere benevoli i cuori della moltitudine. E perc56 presentavasi egli

col capo denudato negli atteggiamenti piu umili e colle parole piu

modeste innanzi ai popolo furibondo rinzeppato nel circo : depor
-

rebbe egli, diceva, a'loro piedi il diadema e lo scettro; scegliessero

un altro principe che potesse render loro quella felicita ch' ei non

avea saputo procurare. L'effetto desiderate dal monarca non falliva:

le grida di rabbia si abbassavano
,

i cuori si commovevano-, un

fremito di pentimento succedeva all' impeto del furore : esortavano

il monarca a ripigliare la corona e risalire sul trono
;

si cessereb-

bero eglino dai tumulti, rientrerebbero nelle vie dell' ordine e della

quiete; eseguirebbero religiosamente i voleri dell imperatore ,
ne

sosterrebbero 1' autorita. Mostravasene allora tutto intenerito Ana-

o~fio; iOavaro; eXsnaov Vju.a; . Dicono che sia stato introdotto nell'Oriente dal pa-

triarca Proclo al tempo di Teodosio il giovane: i Greci ne facevano grande uso.

Pietro Fidlone, come altrove dicemmo, per insinuar nel popolo Peresia dei Teo-

paschiti, aggiunse al trisagio quelle parole 6 oTaupwdsl? t r,u.a;. Gli ortodossi bi-

zantini vedevano in quest' addizione il marchio dell' eresia : di qui 1' abborri-

meuto che concepirono pel trisagio dei Teopaschiti. V. Du CANGE ,
Glossarium

mediae et infimae graecitatis, vol. II, Tpida^tov , Lgd. 1688, pag. 1608-11.
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stasio, e ringraziava e prometteva e suggellava coi piu sacri giura-

menti le promesse : tutte arti di raffinatissima ipocrisia. Concios-

siache non si tosto ritiravasi alle domestiche cure la tumultuante

moltitudine ,
1' imperatore sbugiardava le giurate promesse ,

e si

scagliava con maggior furore addosso a
;

sostenitori della fede di Calr

cedonia *. Difatto tripudiava egli all' annunzio della cacciata del

patriarca d'Antiochia operata dagli eretici, e ne ordinava F esilio a

Petra 2
5 eleggeva al tempo stesso ad occupar quella sede lo sfra-

tato Severo ,
il piu arrabbiato e crudele monofisita 3

poi impo-

neva
,
comunicassero con lui tutti i vescovi , e ne ricevessero. le

lettere sinodali : e chi ebbe il coraggio di rifiutare la comunione

di quell' eretico fu bandito o gittato a penar nelle prigioni, carico

di catene e saturato di disprezzi e di derisioni 4. Ma non ostante

le minacce di quell' iniquo e gli esempi di debolezza dati in quella

congiuntura da non pochi pastori
5

5
non mancarono i coraggiosi

1 PARCELLING, 1. c. EVAGRJO, 1. c., pag. 340.

2 MARCELLING, Chr. an. 512, pag. 288. EVAGRIO, .1. Ill, c. XXXII, pag.

332. CIRILLO, VitaS. Sabae apud SCRIUM, 1. c., c. LXXVII, pag. 867 et apud

COTLERIUM, 1. c., pag. 308. TEOFANE, Chron.
, pag. 241. Liber syn. apud

LABBE, t. IX, pag. 553 e Cone. nic. 77, apud LABBE, vol. VIII, pag. 733.

3 MARCELLING, 1. c., an. 513. EVAGRIO, 1. HI, c. XXXIII, pag. 332 seg.

SURIO e COTLERIO, 1. c. LABBE, t. V e VIII, 1. c. VITTORE TUN., an. 504

1. c.,t pag. 226. TEOFANE, Chron. ,
1. c. TEGDORO lett. (1. II

,
n. 31 pag.

522) e 1'A. del libro sinodico (LABBE, t. V, pag. 556) ci parlano del giuramen-

to fatto da Severo ad Anastasio di non dannare il sinodo diCalcedonia qualora

fosse assuuto alia cattedra di Antiochia, e da lui conculcato, avendo anatema-

tizzato nelle piu empie forme, appena eletto a quella cliicsa, la fede calccdonese,

come ci attestano tutti gli A. citati in questa nota ed altri. Confessiamo pero

di non intendere le cagioni d' un tal giuramehto richiesto da un principe il

quale perseguitava aspramente chi non volea condaunare il sinodo di Calcedo-

nia, ed amava Severo per esserne il piu accanito neinico.

4 TEOFANE, Chron., pag. 243. LABBE, t. VIII, 1. c. pag. 788.

5 Alcuni
,
come vien detto nelle lettere degli orientali al papa Simmaco ,

comunicarono con Severo per non abbandonare il loro gregge in preda dei lupi.

Y. apud LABBE, t. V, pag. 435.
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che incontrarono per Cristo 1' esilio
,
le carceri e la morte stessa. I

Vescovi dell' Isauria ricreduti del commesso errore
,
tutti i Pastori

della seconda Siria e generalmerite .tutti i sinceri cattolici si asten-

nero dal partecipare alia comunione di quello scellerato
, piu lupo

che pastore delle anime e due di quei prodi ebber cuore di pre-

sentare a quell' usurputore il libello di deposizione *. L' intrepido

Elia incontrd per questo Le piu crudeli persecuzioni dell' empio

monarca e abbandono Gerusalemme per trascinar nell' esilio la vita

che rimanevagli 2. Rallegravasene 1' imperatore ; poteva egli in tal

modo collocare su quella sede un uomo fatto a seconda dei suoi di-

segni: pure ebbe a dolorare di rabbia cocentissima
,

allorchfe Gio-

vanni il novello Patriarca
, aprendo il cuore alle insinuazioni di

Saba e di Teodoro, al cospetto di 10000 monaci e di tutto il popolo

di Gerusalemme confermava il concilio calcedonese e giurava che

morrebbe per esso 3.

Non ostante per6 questo bellissimo esempio di coraggio pastora-

le le cose della Chiesa orientale precipitavano allarovina. Anastasio

avea gittato interamente la maschera bugiarda di cattolico e dispo-

gliata qualunque simulazione. Oocupate dai piu fieri eretici le Sedi

patriarcali
-

T
allacciati alia loro comunione un gran numero di ve-

scovi delle loro appartenenze, quale sostegno potevano sperare i pa-

stori cattolici ? II solo Pontificate romano rimaneva agl' infelici qual

fiaccola di salvezza nella tenebrosa tempesta che imperversava, qual

porto sicuro in cui riparare dagli orrori del naufragio. Ed infatti

al Pontefice rivolgevan eglino le voci ed i sospiri, e dirizzavano a

1 EVAGRIO
,

1. HI, c. XXXIII , pag. 333 seg. e c. XXXIV , pag. 334 seg.

TEOFANE, CAron., pag. 243. Vita Sabae apud COTLERIUM, 1. c. pag. 308.

2 Vita Sabae apud SURIUM
,

1. c. , c. LXXVII e LXXVI1I , pag. 867 seg.

apud CoTLERifM, 1. c. pag. 310. VITTORE TUN. , an. 509, pag. 227. TEO-

FAKE, Chron.
, pag. 241. LABBE, t. VIII, 1. c., pag. 736.

3V. intorno a cio la vita di S. Saba presso il SURIO, 1. c., c. LXXIX eLXXX,

pag. 868 seg. e presso COTELERIO,!. c., pag. 310 seg. TEOFANE, 1. c. pag- 244-

4. LABBE, t. VIII, pag. 736 seg.
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lui tenerissime lettere *. Essi scrivevano a nome di tutta la Chiesa

d'Oriente 2
. Essi confessavano apertamente che il romano Pontefice

occupa la cattedra di Pietro apostolo
3

;
che egli e 1' universal pa-

store di tutta la Chiesa *
;
che a lui e stato dato il pieno potere

di legare e di sciogliere 5, e se ne professano sinceri figliuoli e

devoti come a padre affettuoso e tenero verso la sua prole C. Da

lui chieggono pregando d' essere dopo Dio illuminati e condotti nel-

la via della fede 7
;
da lui il soccorso necessario agli estremi biso-

gni nei quali si trovano 8
: egli il verace medico delle anime, e a

lui discuoprono le ulcerose piaghe onde e tutto coperto il corpo

della Chiesa d' Oriente
,
e lo scongiurano teneramente a correre

presto a salvarla 9
. A lui finalmente dirigono la formola della fede

ortodossa, perch' egli siccome dottore supremo della Chiesa la sug-

gelli colla sua approvazione 4. In tai sensi nel VI secolo scriveva

1 LABBE, t. V, Epist. Episc. Orien. ad Symmachum, pag. 433-438.

2 Ecclesia orientalis ad Symmachum episcopum romanum. Questo e il ti-

tolo della cit. epist.

3 Sicut docuit beatissimus gloriosorum Apostolorum princeps, cuius cathe-

dram Beatitudini tuae credidit Christus optimus pastor etc. , 1. c. , pag. 432.

4 Non enim ignoras eius ingenium qui quotidie a sacro doctore tuo Petro

doceris oves Christi per totum habitabilem mundum creditas tibi pascere , non

vi sed sponte coactas etc., 1. c.

b Non in Uganda tantum potestas est tibi tradita, sed in solvendo quoque

diu vinctos ad imitationem magistri, 1. c.

6 Tu affectuosus in filiis pater etc., 1. c.

7 Omnes post Deum tuae lumen visitationis et assumptionis opperimur....

Illuminate Orientem rectae fidei lumine etc. 1. c.
, pag. 436. Illuminate nos

spiritualis scientiae vestrae lumine, 1. c.
, pag. 437.

8 Nos qui infirmitate novae praevaricationis patris nostri deiiclmur, ad

tuam clamamus Beatitudinem... festina in auxilium nostrum etc., 1. c.

9 Quia non est ulcus , out macula , aut plaga tumens , sed totum ulcus est

a pedibus usque ad caput . . vos iam boni medici et illius veri medici (Chri-

sti) vel bonorum discipulorum eius certissimi plantatores festinate ad curam

etc. , 1. c.

10 L. c. pag. 437-38.
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la Chiesa orientate in cui infuiiava 1' eresia e lo scisma. Tali docu-

menti ineluttabili furono dimenticati dai Greci scismalici. Vorrem-

mo almeno che li conoscessero e meditassero i cattolici per poterli

opporre alle miserabili obbiezioni del clero di quella Chiesa. Credia-

mo che a tali documenti tenterebbe invano lo scismatico di dar va -

levole risposta.

Se per6 il Vescovato ortodosso dell' Oriente ricorreva lacriman-

do al Pontefice, i popoli irritati fino al fondo dell' anima dalla ma-

la fede di Anastasio si gittavano alle armi. Vitaliano scita di nazio-

ne e maestro allora delle milizie si metteva alia testa dei sollevati,

ne armava in tre giorni un corpo di sessantamila, e rinforzavalo

d' una grande moltitudine di Unni e di Bulgari. Dopo avere scon-

fitto un esercito di sessantacinque mila uomini e messo in ferri

Ippazio figliuolo dell'imperatore e condottiero del medesimo, si

spinse trionfatore fin sotto le mura di Costantinopoli: protestava

non deporrebbe le armi se prima non fossero restituiti alle loro se-

di i Vescovi espulsi e rimessa nell
1

antico seggio 1' ortodossia delle

credenze. Anastasio impotente a frenare colla forza il vincitore,

adoper6 ogni mezzo per tirarlo all' inganno : e riusciva difatto ad

allontanarlo da Costantinopoli; poi gli cacciava imp rovvisamente

alle spalle una feroce armata per batterlo a sterminio
,
ma essendo

stato, dopo un sanguinosissimo combattimento sgozzato dallo stes-

so Vitaliano l'effeminato Cirillo che la comandava, e passate le

truppe sotto le bandiere dello Scita, piomb6 novellamente 1' oste

vittorioso sulla capitale dell'impero. Fu allora costretto Anastasio

a mandar supplichevole il senato a domandar la pace da Yitaliano;

giurava, richiamerebbe alle sedi patriarcali Macedonio e Flaviano,

convocherebbe ad Eraclea un concilio generale ,
cui presedesse il

romano Pontefice, perche venisse esaminata la causa dei vescovi

deposti e ristabilita la sincerita della fede
;
sarebbe egli in avvenire

il sostenitore dell' ortodossia, il punitore degli eretici. Venivano

queste promesse giurate dagli stessi senatori, e giovavano per cer-

to a far posare le armi e tranquillare 1' impero 5
ma non riuscivano

.al segno prefisso, non miglioravano per nulla la sorte della religio-
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ne 1. L' imperatore avvezzo a mentire per ragion di stato, poco

curava i giuramenti piu sacri
$ dappoiche valeva per lui lo stesso il

giurare e lo spergiurare. Ciononostante le negoziazioni intavolate

in quella congiuntura col Romano Pontefice, mentre ci rivelano

nella piu sconcia maniera 1' ipocrisia del principe eretico, ci porgo-

no nuovi argomenti per comprovare i principii del dritto pubblico

ecclesiastico da noi inculcati piu volte e che si mantennero intatti

al VI secolo nell' impero cattolico d' Oriente.

Conciossiachfe comprese Anastasio che per conciliarsi il nome e la

stima di cattolico principe, gli era d' uopo rivolgersi all' Apostolica

Sede e simular verso lei docilita e sommessione da ligliuolo. Adun-

que nella prima lettera diretta alPapaOrmisda,dopo aver messo in-

nanzi dellefutili ragioni per iscusare il silenzio serbato col prede-

cessore di lui, dichiara che animato dalla paterna bonta del novello

Pontefice
, egli si fa a ricercar da lui le dottrine insegnate da Cri-

sto agli Apostoli ed in ispecial modo a Pietro, da cui ripete la forza

e stabilita sua la Chiesa del Signore; aggiunge che per comporre i

passati dissidii e ricondurre 1' Oriente all' unita delle credenze sa-

rebbe necessario un concilio
5 prega quindi il Papa a voler prestare

1' opera sua al buon riuscimento della riunione sospirata -,
e pro-

mette dalla parte sua il totale adempimento dei desiderii e della vo-

lonta del Pontefice 2. Quando poi il Papa Ormisda
, rispondendo

amorevolmente alia lettera dell' imperatore, annunziavagli che non

potrebbe assentire alia convocazione d' un concilio ecumenico prima

d'averne pienamente conosciuto e ponderato le ragioni 3; Anasta-

1 MARCELLING, Chron. an. 514, 51 5, 1. c., pag. 288. EVAGRIO, 1. Ill, c.

XLIH, pag. 338. TEOFANK, Chron., 1. c., pag. 247-48. CEDRENO, Hist. ,

pag. 632.

2 Nunc autetn currens de vobis suavis opinio , ad memoriam nostrum bo-

nitattm paternae affectionis adduxit ut ilia requiramus quae Deus et Salvator

noster sanctos apostolos divino sermone docuit ac maxime beatum Petrum ,
in

quo fortitudinem ecclesiae suae constituit etc. Epistola Anast. ad Hormisdam

pontif. apud LABBE, t. V, pag. 562.

3 Kesponsoria epist. Horm. ad Anast. , LABBE, 1. c.
, pag. 563.
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sio die presto opera a soddisfarlo", e preg6 il Pontefice ad interve-

nirvi coi Vescovi piu illuminati nelle cose della fede *. Dunque non

ignorava 1'imperatore che non fosse nel giro delle sue pertinenzeil

sentenziare delle dottrine della fede, ma 1'apprenderle invece dalla

Chiesa
;
non ignorava che 1' unita cattolica non potrebbe in verun

modo ottenersi se non sotto 1' autorita e la dipendenza dalla Sede

romana
;
che finalmente nessun concilio generale ha forza e valore

nella Chiesa se non sia almeno riconosciuto dal romano Ponte-

fice. Ormisda dopo avere ricercato del loro parere, secondo 1' an-

tico costume ecclesiastico, i vescovi dell'Occidente radunati nei si-

nodi provinciali
2

, spedi a Costantinopoli una legazione composta

di cinque autorevoli ecclesiastic!, tra i quali splendeva per autorita

e per dottrina S. Ennodio che fu dipoi Vescovo di Pavia 3. \\ papa
mise nelle loro mani una istruzione

,
la quale e uno dei piu bei

documenti che fanno prova luminosissima della bonta
,
della pru-

deuza e diremo ancora del valore della cristiana politica della Sede

Apostolica 4. II Pontefice per6 non consentiva all'imperatore la con-

vocazione del concilio di Eraclea
,

se prima non sottoscrivesse i

capitoli a lui spediti per mezzo dei legati : prometteva per6 il suo

intervento al sinodo qualora si adempiessero le proposte condizio-

ni s
. Doveva Anastasio e tutto il clero orientale in virtu dei detti

capitoli, accettare il concilio calcedonese e la lettera di S. Leone,

1 Apud LABBE, 1. c., pag. 565. .

2 ANASTASIO Bibl.
,
Vita Ram. Pontif , vol. Ill

,
ed. rom.

, pag. 224. Er

costume dei pontefici che prima di decretare un concilio ecumenico ne inter-

rogassero i vescovi occidental! o convocandoli a Roma o nei sinodi particolari :

ne e ehiara prova 1' epigrafe delle lettere che venivano in quella congiuntura

eonsegnate dai Pontefici ai loro legati. Intorno al sinodo romano tenuto in quel-

1'occasione da Ormisda, V. le note del BENCINO al luogo citato di Auastasio, ed.

rom.
,
vol. cit.

, pag. 226 seg.

3 V. la lettera indirizzata allora da Ormisda ad Anastasio presso LABBE ,

L c. , pag. 571. ANASTASIO Bibl.
,

1. c.

4 Yedila nella raccolta di LABBE, I. c
, pag. 566-970.

5 Ep. V cit. Harm, ad Anast., 1, c., pag. 570.
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anatematizzare i nomi *li Nestorio
,

di Eutichete
,
di Dioscoro

,
di

Eluro
,
del Fullone e di Acacio. Gli esiliati per ragioni ecclesia-

stiche doveano venire rimessi al giudizio della Sede romana
,
la

quale sentenzierebbe perentoriamente; alia Sede medesima sarebbe

portata la causa di quei Vescovi i quali fossero tradotti come rei

d'avere perseguitato gli ortodossi, acciocche fossero puniti secondo

le leggi della Chiesa e le consuetudini dei Padri. Finalmente coloro

i quali fossero stati deposti e confinati per aver comunicato con Ro-

ma doveano venir tosto restituiti alle loro Sedi *
. Erano tali le con-

dizioni imposte autore,volmente dal Papa Ormisda. Esse nulla con-

tenevano che oltrepassasse 1' autorita pontificale ,
ma inculcavano

solo gli antichi diritti riconosciuti dagl' Imperatori cristiani nella

Chiesa di Roma e trapassati nelle massime costitutive del dritto pub-

blico. Ren lo vedeva Anastasio
,
e attanagliato com' era dalla ine-

luttabile autorita dei Pontefici da un lato, e dall'altro dalle armimi-

nacciose di Vitaliano
,
trov6 nelle arti dell' ipocrisia la maniera di

eludere e 1'una e le altre, lasciandosi libero il campo ai suoi ereti-

cali maccbinamenti. Egli ben s'accorgeva che il rigettare una sola

delle proposte condizioni , lo chiarirebbe eretico agli occhi sospet-

tosi ed attenti del popolo bizantino-, ma s' accorgeva ben anco che

mal soffriva il popolo che si anatematizzasse il nome di Acacio
;
e

il respingere questa condizione mentre gli varrebbe da un lato 1'af-

fetto dei bizantini
,
manderebbe dall' altro a vuoto 1' aecordo pro-

messo colla Sede Apostolica. Di che attaccavasi egli a quel parti-

to: carezzava con ogni maniera di doni e gentilezze gl' inviati apo-

stolici ,
ma dopo averli tenuti non poco tempo a bada

, gli licen-

ziava senza nulla conchiudere 2 : diede perd loro una lettera per

Ormisda, capolavoro d' ipocrisia e di menzogna. In essa protestava

la sincerita della sua fede
,
la sua venerazione pei decreti calcedo-

1 Quest! capitoli sono alia fine dell' istruzione data ai legati ,
1. c. , pag*

869-70.

2 ANASTASIO Bibl.
,

1. c., e 1' ep. X di Ormisda a S. Avito , presso LABBE ,

t. Y.
, pag. 585.
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nesi, la plena adesione dell'animo suo ai capitoli delPontefice: avreb-

be egli, diceva, accettato pur quello che riguardava Acacio
;
ma nel

rimuoveva la persuasione che diverrebbe quella condanna un in-

centivo a scandal! lacrimevoli perl'Oriente *. Negli stessi sensi scri-

veva 1'anno segueate (ol(5) al Pontefice, allorche, spergiurando la

fede data ad Ennodio in riguardo all' inviare che farebbe a Roma

una legazione di Vescovi, vi spediva due laici tinti di pece eutichia-

na e lor commetteva gli affari gravissimi della religione
2

; prega-

va al tempo stesso per lettere il Senato romano perche si frammet-

tesse mediatore di pace presso il Pontefice e persuadesse allo stesso

ufficio il re Teodorico 3
. Eran quelle tutte vilissime e bugiarde si-

mulazioni : le armi di Vitaliano non piu romoreggiavangli all'orec-

chio
j
le genti dell'impero posavano nella pace confortate dalla fi-

ducia (che mai non si spegne nei popoli) che un principe non man-

cherebbe ai giuramenti pronunziati : era percio libero 1' imperato-

re a dare sfogo alia malvagita del suo cuore.

Ormisda per6 non ismentiva frattanto il sovrano carattere di Ge-

rarca supremo della Chiesa, temperato da quella soavita e dolcezza

paterna, della quale furono in ogni tempo sovrano modello i Pon-

tefici. S'egli dall'una parte stette fermo a non cedere alle insidiose

pretensioni del Principe, non Iasci6 daU'altra di adoperare ogni mez-

zo per ammollire quell' animo indurato e per ravvivare nell'Oriente

il sentimento della cattolica unita. Scriveva pertanto all' impera-

tore con affetto di padre tenerissimo
;
esortavalo e pregavalo al tem-

po stesso colle parole piu calde ed amorose, che avrebbero dovuto

toccarlo nel piu vivo del cupre, se Anastasio avesse avuto cuore pie-

1 Epist. Anast. ad Harm, per Icgatos. LABEE, 1. c.
, pag. 572-73.

2 V. P epist. cit. di Ormisda ad Avito
,

1. c. e 1'ep. di Anast. al Papa. LAB-

BE ,
1. c.

, pag. 573-74.

3 Ep. Anast. ad Senatum Vrbis Romae, LABBE
,

1. c. , pag. 575. V. an-

clie il rescritto del Senalo all' imperatore , pag. 576-77. Teodorico poi avea

mandate in Gostantinopoli una legazione per persuadere Anastasio a segnar la

pace con Ormisda e convocare un sinodo conciliatore in Oriente. V. CASSIQDO-

RO, Variorum, 1. II, ep. VI, ed. Op. Aureliae Allobrogum, pag. 99.
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ghevole a' sentiment! di pieta e di tenerezza *. Spediva poco dopo

in Costantinopoli una seconda legazione condotta dallo stesso En-

nodio (517) 2; e indirizzava per mezzo di lui ad Anastasio altre

lettere non meno tenere e commoventi delle prime
3 Deh rimira,

eonchiudeva il grande Pontefice
,
rimira o Principe e figliuolo ,

in

quante province dell' impero siasi allargato il guasto e la corruzio-

ne. E fino a quando soffrirai che la Chiesa del Signore si addolori

e pianga sulla divisione delle sue membra? Deh ci giungano i tuoi

benefizii, prima che i sospiri e le lacrime di questa addolorata sal-

gano al trono dell' Altissimo. Deh prendi la difesa della fede, e sol-

levando il vessillo di salvezza
, sorgi novello Ezechia a combattere

gli errori d' Israello : tu emulerai con novelle imprese i titoli glo-

riosi che fregiarono cotanto il primo. Quegli in fatti abbass6 le te-

ste superbe dei grandi ,
ma tu incurverai le fronti orgogliose degli

eretici
5 quegli stritold i simulacri, tu spezzerai i cuori indurati de-

gV infedeli
; quegli cancel!6 la memoria del serpente di bronzo

,
tu

di piu mortal serpente sperderai il veleno... Ve'di come in te ri-

guardano i fedeli, come ti paventano gli empii, come son trepidanti

i cuori di tutti... Ti commuovano ancora le nostre preghiere e le

nostre lacrime
,

colle quali ti mandiamo i saluti piu affettuosi ed

onorifici. Deh non restino deluse le nostre speranze 5
e la seconda

legazione torni recando pieno il compimento dei nostri voti *.
Collo stesso affetto indirizzava il Pontefice altre lettere ai Vescovi

ortodossi dell' Oriente ed al popolo ed ai monaci di Costantinopoli

e confortavali alia costanza nella fede 5
;

altre ancora ne spediva

ai vescovi trascorsi nell' eresia
,
ed allo stesso patriarca Timoteo ,

\ Epist. VI Horm. ad Anast. imp., LABBE, 1. c., pag. 574-75.

2 ANASTASIO bibl.
, t. HI, 1. c.

3 Epist. XI Ilormisdas ad Anast., 1. c,, pag. 586 seg.

A Epist. cit, , pag. 588.

5 Epist. XIV Horm. ad Episc. orient, orth., pag. 590 seg. Epist. XVI

eiusdem ad Man. const. , pag. 592 seg.
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esortandoli amorevolmente alia dirittura della credenza *
: conse-

gnava ad Ennodio una profession^ di fede alia quale dovrebbe sot-

toscrivere chiunque bramasse di comunicare con Roma 2. Spe-

divagli poi delle lettere commonitorie per facilitargli la strada alia

riunione sospirata dell' Oriente 3.

Lo zelante Pontefice nutriva in cuore le piu belle speranze spe-

cialmente attese le numerose conversioni dei Vescovi orientali av-

venute al tempo della prima legazione
4

. Ma Anastasio omai sicuro

sul trono e liberatosi perfino colla morte dell' imperatrice Arianna

dalle religiose insinuazioni di quella principessa conservatasi fedele

all' ortodossia di Leone suo padre
5

, gitt6 affatto la visiera. Ricus6

recisamente di sottoscrivere il libello presentatogli da Ennodio 6
j

poi a somiglianza del suo predecessore, si adoper6 scaltramente af-

fine di corrompere con doni i legati apostolici ;
trovatili costanti e

fedeli alia loro missione, li cacci6 cogV insulti dal suo cospetto ;

1 Epist. XIII comm. ad Episc. haeret. Orientis , pag. 589 seg. Epist.

XII ad Timotheum epis. const., pag. U88 seg.

2 V. LABBE, 1. c.
, pag. 582.

3 V. Epist. XF/7 et XVIII Hormisdae ad Ennodium et Peregrinum episc.,

LABBE, 1. c., pag. 593-94.

4 V. Epist. XXH Horm. ad Caesarittm Arelatensem, LABBE
, pag. 610 seg.

Epist. loan. ep. nicop. ad Harm., LABBE, 1. c., pag. 577 seg Epist. syn.

Epiri vet. ad Horm., pag. 579 seg. e TEOFANE, Chron., pag. 250.

5 MARCELLING
,
Chr. an. BIS , pag. 288. 11 Baronio ci lascio una tristissima

pittura di questa imperatrice alia quale attrihuisce tutti i mali dell' impero e

della Ghiesa d'Oriente (Annal. an. 515, ed. rom. , pag. 610). Pure Teofane ci

lascio altro concetto di quella donna la quale, dic'egli, stimava molto Macedo-

nio per la purita della fede e per 1'innocenza della vita (Chron. pag. 239) e Ci-

rillo nella vita di S. Saba ci racconta ehe avendo quel santo eremita esortato

quella principessa a difenderc la fede di suo padre , ella gli rispose : voi dite

bene ; cost fossero ascoltate le mie parole (c. LXXHI, pag. 866, presso Sumo ,

vol. VI). Dal Baronio si dividono in questo il MUBATORI (Annali a"Italia, vol.

Ill, p. II, ed. rom.
, pag. 71), il PACI (Crit. in ann. Bar., t. II, an. SI*, pag.

494) , TORSI (S*. ecol., 1. XXXVIH, n. 6, ed. rom.
, pag. 13 del vol. XVH).

6 ANASTASIO Bibl.., Vitae rom. Pont. , 1. c.
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feceli poi gittare in fondo ad una nave pericolosa al navigare e vigi-

larli rigorosamente dai soldati e con ordine che nessuno ardisse di

accostarsi loro per trattar cosa di sorta. Avyertito di poi che la

formola della fede recata dai legati andava in giro per le citta del-

V impero e raccoglieva dappertutto numerose soscrizioni, die nelle

furie l
;
e quasi per disfogare il concepito dispetto e per rifarsi del-

1' essersi una volta umiliato innanzi al trono pontificale ,
scrisse al

Papa Ormisda una lettera in cui stemper6 il veleno che avea per

Vinnanzi studiato di celare nel cuore
$
accusava di durezza la co-

stanza del Pontefice, e significavagli oltraggiosamente ch' egli non

piglierebbe altronde la legge che da se stesso 2. Ma quell' orgo-

glioso principe cadeva in disprezzo alia plebe ed ai senatori di Co-

stantinopoli, i quali lo chiamavano a plena bocca spergiuro : ed egli

lo scellerato uomo non arrossiva di difendere la sua condotta con

dire
,

esser lecito a Principe il mentire per ragione di stato 3;

Rialzavano frattanto la testa gli eretici incoraggiati dall' esempio e

dalla protezione di Anastasio
,
e infuriavano nella piu sanguinosa

persecuzione dei Cattolici. Mette orrore il leggere le devastazioni,

gl' incendii, i saccheggi, le prostituzioni, le stragi piu crudeli ope-

rate dai seguaci dell' empio Severe architetto e direttore di tante

scelleratezze 4. Ne Anastasio il quale secondo Evagrio ,
non avreb-

J)e patilo fosse versata una slilla di sangue, infrenava 1' ardire di

quegli assassini
5
che anzi andava egli loro innanzi coll' esempio,

mandando al patibolo ,
sotto colore d' avergli tramato alia vita, i

piu ferventi cattolici cbe dimoravano alia sua corte 5
.

Ma non era lontana dai colpirlo 1'ira dirina. Versossi prima

quella terribile coppa sopra il patriarca Timoteo e Giovanni d' A-

1 ANAST. Bibl., 1. c., pag. 231.

2 Ep. Anast. ad Herm., LABBE, 1. c., pag. 597 seg. e ANAST. Bibl., 1. c;

3 TEOFANE, Chron., pag. 248.

4 V. Exemplum relationis archimandritarum et monachorum sec. Syriae

ad Hormisdam , LABBE, t. c. pag. 598-602.

5 CEDRENO, Hist., ed. Bonnae, t. I, pag. 635. ZOKARA, Annales, 1. XIV,

e. IV, ed. ven., pag. 45 del t. II.
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lessandria *
,
ma non tardo a spegnere la vita ad Anastasio 2

, e

con esso 1' eresia e lo scisma che avea ricolmato di tanti mali la

Chiesa d' Oriente ( 518 ).
I popoli tripudiarono all' annunzio del-

F improvvisa morte di quell' odiato imperatore, e colle risa e co-

gl' insulti 1' accompagnarono nel sepolcro 3. Grande lezione per

chi sa leggere nelle pagine della storia !

1 NICEFORO PATH., Chron., ed Bon. , pag. 775 e 780.

2 Raccontano gli storici bizantini che ad Anastasio prima di morire si sia

presentato un angelo di terribile aspetto ,
il quale con aria spaventevole can-

cello quattordici anni della vita dell'imperatore, dicendogli esser quello il frut-

to della sua avarizia ed empieta (V. Chron. pasch. ed. Bonnae 1832, pag. 610.

TEOFANE
,
Chron. , pag. 252-53 ; CEDRENO ,

Hist. , pag. 635-36 ; ZONARA ,

Ann., 1. c.). Alcuni storici poi asseriscono ch' egli sia morto improvvisamente

(V. MARCELLING, Chr. an. 5i8, pag. 289 ; TEODORO lett., 1. II, n. 37, pag. 524).

Altri ci assicurano ch' ei cadde fulminate nel suo palazzo ;
di quest! alcuni di-

cono che gli fosse stato predetto , e percio avesse fatto costruire una stanza

impenetrable ai fulmini (V. VITTORE TUXUN., Chr.
y
in Bibl. Gall., vol. XII, an.

518, pag. 227
; Chronicon paschale, pag. 611 ; TEOFANE, Chr., pag. 284; ANA-

STASIO Bibl., 1. c., pag. 231 ; CEDRESO, Hist., pag. 636 ; ZONARA, Ann., I. c. ,

EFREMIO, De Imper. , ed. Bon., pag. 53).

3 VITT. TUN. 1. c.

Serie II, vol. XII. 26
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UBALDO ED IRENE
RACCONTO DAL 1790 AL 1814

Ci siamo andati lungaraente avvolgendo in quest! racconti e nar-

rando piu di Lauretta che dell' Irene
j

di modo che altri forse a

stento spiegherassi in cuore perche T opera s' intitolasse UBALDO ed

IRENE, quando favellasi piu della sorella sviata che di lei piena di

chiare e nobili virtu. Noi 1' abbiam fatto a studio per intendimento

di mostrare ai giovani siccome le donzelle costumate e pie fan

poco parlare di se
, perche amano

,
a somiglianza della fragoletta

natia, tenersi celate sotto 1' ombra del cespuglio : se non che tanto

e si grato 6 1' odore che spira ed esce da quel modesto reresso, che

dietro il dolce olezzo la mano va oltre a cercarla e 1'uom la coglie,

e gustala bramosamente. Cosi avviene della virtuosa giovane che non

si scialacqua e sta in se ristretta, la quale brilla e rifulge d' un suo

splendor naturale, dove le giovani procaci hanno per alcun tempo

qualche falso bagliore che oflende 1'occhio e in breve sparisce, la-

sciando dietro a se puzzo e notte fastidiosa e maligna.

La Irene visse e crebbe fra le domestiche mura educando il cuo-

re a miti e soavi affetti, e drizzando la mente a quegli alti e magna-

nimi pensieri, che sopravvolano alle umane bassezze e si sublimano
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in Dio, e attingono in lui quell' ineffable amore
,
che informa a

novella vita ed infiamma d' una carita vigorosa ,
la quale intende

alia vittoria delF amor proprio e al conseguimento dei beni eterni

per se e per altrui. Noi vedemmo cotesta cara pargoletta balenar

dall' infanzia i primi lampi d' un' anima nobile
, generosa e ane-

lante a gran cose
j
ma noi non eravamo in quel tenero petto a con-

siderare e misurar la lunga e gagliarda lotta che dovea sostenere

con se medesima per ismorzare il fuoco delle passioni, e dirizzare

i movimenti del cuore agli ardui gioghi della virtu, e sollevarsi al-

le pure e intemerate regioni della pace e del riposo dell' anime vin-

citrici, e condotte a godere il frutto della costanza. L' anima inna-

morata di Dio lavora negl' intimi penetrali del cuore come la radi-

ce dell' albero
,
ma 1' opera sua mena frutti vaghi , saporosi e

gentill.

Gia s' e veduto addietro pei ragionamenti della contessa Virginia

come 1' Irene ottenesse dall' avarizia e dalla bizzarria paterna di

pervenire al sospirato gaudio delle spose di Cristo tra le Figlie della

Carita
;
e la madre sua

, favellando colla buona Lida o scrivendo

ad Ubaldo
,

ci die contezza dei santi fervori e delle chiare e ga-

gliarde imprese di quell' anima eletta, cui nulla difficolta sgomen-

tava cosi nel vincer se medesima come nel diffondere generosa i

tesori e le dolcezze del divino amore negli spedali civili e militari,

al letto degl' infermi, e presso il giaciglio de' poveri e derelitti. Ver-

so 1' uscita del 1812 fu da Perpignano ,
ove curava i feriti della

guerra di Spagna, richiamata a Parigi e scelta nella Salpetriere a

Direttrice della pazzeria delle donne.

Una notte mentre le Sucre di guardia vigilavano nelle corsie, sail

da suor Irene la portinaia dicendo : cbe quattro gendarmi aveano

condotto una donna, la quale fu colta da subita pazzia in un ridot-

to presso la via d' An tin, e pfesa e legata a stento; si violenta e

ne' suoi furori. Dicono i gendarmi che sembra un' infelice tradita

eabbandonata dal marito appena giunta a Parigi. Imperocche atte-

stano gli ostieri che marito e moglie s'assisero a una tavoletta del-

la sala a terreno : 1' uomo ordino una lauta cena, e come fu alle
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frutte disse alia moglie Esco un momepto nel cortile, e rivengo

incontanente Usci : la donna continue di mangiare, e poscia stet-

tealquanto mirandosi attorno e attendendo. Passo mezz' ora, pass6

un' ora, e niuno ricomparve. La donna chiese a un garzone che

cercasse di suo marito nel cortile, e questi usci, e torn6 dicendo

Che non v' era persona ond'ella stette ivi seduta aspettando, so-

spirando, e scolorendo molto in viso. Rizzavasi spesso, usciva ella

stessa dell' antiporto, chiamava
;
niun rispondeale. Finalmente so-

nata la mezzanotte, fulle recato il conto della cena
, dettole che

chiudeasi 1' osteria, e favorisse d' uscire. Quella poveretta cbe pa-

reva assorbita da tristi e funesti penseri, si riscosse, ed esclam6

Dio mio ! non ho un soldo ; non usciro di qui e dir questo, e af-

ferrar pel Lraccio 1' oste, e serrarlo fieramente, e stravolger gli oc-

chi, e digrignare e stridere i denti fu tutto un punto. L' oste cer-

cava dimorsarsi da quelle tanaglie ,
ma del rimuoverle un dito era

nulla. Accorse la famiglia, strapparonla dal braccio del padrone,

pinserla in sulla via e serraron la porta. Costei diede un graft

muglio, ficcossi le mani nelle trecce e piantossi immobile come un.

ceppo sulla strada. Ivi pressoe una stazione di gendarmi; accorse

a quell' urlo il brigadiere con quattr' uomini : la interrog6 in mille

guise, non rispose mai, e ruggia come una lionessa ferita. L' oste

fu chiamato, e narro I' avvenuto : cercarono una carrozza, legarorv

fortemente la povera frenetica, miservela dentro di peso, e con-

dussercela al manicomio

Suor Irene scese alia porta e vide al fioco lume della lampana

quell'infelice giacere in terra tenuta stretta dai gendarmi colle lasse

alle braccia, e aveanle gettato uria funicella a cappio scorsoio alle

caviglie per rattenerle i piedi poiche sprangava calci fierissimi, e un

altro di dietro teneale il capo perocche avventavasi per mordere

come un cane rabbioso. Irene commise agli uomini del luogo che

stringessero la furente nella camiciuola di forza, e portasserla nel

quartiere de'violenti: due suore s' argomentassero di trarle della

vena una buona catinella di sangue e guardasserla pel resto della

notte : il domain alia venuta do' medici si vedrebbe come calmarla.
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La donna fu levata su di peso, e urlando, fremendo, contorcendosi

fu colca sopra uno strapunto, ed ivi cogli spallacci legata al ca-

poletto, e colle matasse alle anella della lettiera.

La mattina vegnente entr6 di buon' ora nella camera della Diret-

trice una Suora per darle contezza della dementata, e narrolle sic-

come scematole sangue, venne in un copiosissimo sudore che la

cheto alquanto : voleano percio, secondo che ricliiede 1' arte, tuf-

farla in un bagno per disasprire e mollificare le fibre, rammorbida-

re la pelle, e correggere gli ardori del sangue: laonde, continu6 la

Suora, le sciogliemmo le acce dalle spalle e dai gomiti per ispo-

gliarla, e porla nella tinozza. Ell' era come una stupel'atta , cogli

occhi sbarrati e fissi
;
in tutta notte non avea mai proferito parola, e

s' era lasciata maneggiare e tondere il capo come un corpo morto
;

ma avendole io trovato appeso al collo uno scapolaretto della Ma-

donna del Carmine, tutto gualcito , logoro ed unto
,
e per non Io

ammollar nel bagno, volendoglielo torre di sopra al petto , costei

guizzo come un fulmine, gittovvi ambo le mani, afferrollo tenace, e

misesi a gridare atrocemente Guai a me '. Guai a me I

Cercammo per ogni bel modo di racchetarla, d'accarezzarla, di

dirle dolci parole Non dubitasse, non le si toglierebbe I'abilino

di dosso
5
amare anche noi la Madonna iSulla. Costei ne ode, ne

risponde ;
e tentato piu volte di sgropparle le mani, ed ella piii con-

vulsivamente le serra, e irrigidisce come T acciaio : il peggio si e

che s' avventa come una tigre e morde, e rugge, e sbava
;
e se

la non fosse ancora legata a' piedi con due forti matasse d'accia, sa-

rebbecisi scagliata del letto, poiche s'inarca, e rizza, e raggomitola

e distende come una biscia che abbia la coda pressa sotto un pie-

trone. Avvenne per giunta, che nell' intraversarsi e contorcersi ma-

lamente, le venne sciolta la fascetta del salasso, e caduto il guan-

cialino, sprizzale il sangue pel letto e tutto le insanguina il viso

e la persona che fa paura a vederla. Quattro infermiere delle piu

gagliarde sonle attorno, e la Genovella e giunta a piantarle sulla ve-

na il polpastrello del dito, e due tengonle il capo acciocche non la

morda
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Suora Irene uditi cotesti ragguagli alzossi, e mosse verso la for-

sennata. All'entrare in quella camera gitto gli occhi soprail lettuc-

cio e pareale vedere una furia d' inferno, tanto era invelenita, ser-

pentosa, crudele, e chiazzata le gote, il collo e il petto di sangue

nero e fumante : la bava spUmavale intorno alia bocca, e gli occhi

spalancati schizzavan fuoco, e i capelli avea ritti e irrequieti sulla

cotica, ma le mani eran sempre serrate come tanaglie sopra lo sca-

polare. Perci6 la sperta Direttrice ordin6 le varie guise di rattem-

perare quella frenesia e pervenne a riallacciarle il salasso, a legarla

colle bande ridoppie alle spalle, e coi gomiti alle sponde. Allora essa

prese una spugna e con acqua tepida comjnci6 a lavarle il viso
;
ma

come fu giunta lavando verso il men to, cominci6 a tremarle la

mano e batterle fieramente il cuore
;
con ci6 sia che, vedute ben

quelle fattezze, parvele un sembiante a lei non ignoto. Ritirossi

alquanto e guardolla fiso, e conobbe, o Dio ! la sorella sua, la mi-

sera Lauretta, gia pianta per morta da lei e da' suoi genitori.

A quella vista, 1' invitta vergine richiam6 e ristrinse tutte le vir-

tu al cuore, e voltasi alia furiosa chiam6 con tenera voce, Lauret-

ta ! Lauretta ! A quel nome, a quel suono la mentecatta rivolse il

viso, tent6 rizzarsi, sbarr6 gli occhi in volto ad Irene, e sciolse le

mani dallo scapolare. Irene dolcemente sollevandolo e mostrandolo

a quella poveretta Deh, disse, guarda, Lauretta mia desideratis-

sima, il segno manifesto della tua salvezza, vedi Maria che t' hacu-

stodito sin' ora maternamente, che ti mira con occhi di misericor-

dia, che ti vuol sua L' ho tradita, grid6 rabbiosa, e mi maledi

No, Lauretta, ripiglid piangendo 1' Irene
; no, Maria ti ama, ti per-

dona, ti salva : bacia la tua protettrice e cosi dicendo le accostd

lo scapolare alle labbra. Ma quella furibonda avventossegli e morse-

16, e tennel serrato coi denti. Non vi fu mezzo che riuscisse a farle

pih a'prire la bocca : mugolava cupamente come cane che agugna ;

n6 valser preghiere, ne approdaron carezze per toglierlo d' infra i

denti stretti come tanaglie.

La pia sposa del Signore veggendo consumare indarno ogni pro-

va, chiam6 alcune delle piu ferventi religiose e postesi in ginocchio
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intorno al letto, intonarono le litanie della Madonna, supplicandola

accesamente d' aver pieta di quella furibonda
;
ch' esse non cono-

sceano ancora per la sorella della loro Superiora. Intanto soprav-

vennero i medici, i quali visto quel rigurgito del sangue dal cuore

al celabro, e 1' orgasmo ond' erano comprese tutte le fibre, fecerle

aprir le vene de' piedi e tuffarla in un bagno, sinche aifievolita dal

versamento del sangue e macera dalT umore dell' acqua, venisse

in deliquio. Le Sucre che vedean quella delirante cagionar tanta

pena alia Superiora, pensavano che 1' avesse conosciuta altrove, e

sana, e appartenente a qualche onorata famiglia, e maritata a qual-

che sciagurato, che poscia crudelmente maltrattata 1' avesse, tra-

dita e abbandonata.

Ne mal s' apponeano di certo
; perocche quando Lauretta ricom-

poneasi a un po' di calma, appariale un sembiante gentile, e le no-

bili fattezze mostravansi eziandio sotto i lineamenti d' un viso al-

terato da lunghi e abituali affanni. E di vero la poverina, dopo il

malaugurato suo matrimonio, non ebbe un istante, non diremo di

godimento, ma ne anco di pace. L' infinto Visconte era un plebeo

fellone, i cui modi bestiali non ismentiron dalle prime sue truffe alia

vilta dell'animopravo; e Lauretta se n'avvide sino dal primo entrare

in Francia, che baratto il npme di Visconte in quello di Tezerac, co-

me si vide per la turpe occorrenza dell' altra moglie trovata improv-

viso a Neuville, ne Lauretta era si povera di mente che non si fosse

avveduta di primo tratto in che sozze mani era stoltamente caduta,

e come costui avea fatto sue ragioni sopra la dote, e lei ratteneva

disamorato o per non incorrere negli sdegni de' potenti suoi geni-

tori, o per avere arbitrio di valersene come ostaggio in congiuntu-

ra d' esser cerco dalla giustizia, o per qualunque altro reo intendi-

mento sel facesse.

Costui trascinolla a Bordo, ove s' era messo in aria d' usuriere e

di sensale delle navi, cbe faceano ivi scala principalmente dall'Ame-

rica meridionale, e in que'primi anni tenea gran vita; ma la sua don-

na v' era peggio che schiava, e minacciavala conlinuo di strozzarla

di sua mano, s' ella si fosse manifestata non solamente per contessa
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d' Almavilla ma per italiana. Avea compero da un americano delle

Antille unanegra delle colonie olandesi, la piii cagna e perversa fem-

mina che immaginare si possa, la quale pel maligno suo naturale e

per incitamento del padrone astiava la povera Lauretta, che 1'averia

morsa e straziata coi denti, ne lasciavale pur libero il fiato da respi-

rare: ondechela tapinella viveasolitaria, chiusa, desolata, senza usar

con persona viva e senza poter almeno disfogarsi per lettera colla

madre, da lei conosciutaed apprezzata, ahi! troppo tardi.

Quando poi il Nardos ( che noi continueremo ad appellare cosi )

per fruttuare i suoi usureggiamenti e mali tranelli dovea trasferirsi

altrove, la misera Lauretta era al tutto peggio assai che prigione in

casa, sempre chiusa da quell' agra carceriera che ficcavale gli oc-

clii in resta, noveravale i passi da una camera aU'altra, non con-

cedeale d' aflacciarsi a balcone o a finestra, e teneala si stretta a

vitto, che ne languiva d' inedia. L' ultima volta cheil Nardos torn6

di Parigi (che fu appunto quando il conte d' Almavilla s'intoppo

con Ubaldo a vederlo spun tare d' infra gli alberi alia Barriera ) era

piu tiranno che mai con Lauretta, ne parlavaleda piu giorni: quan-

d' ecco un di le entra in camera dicendole riciso Lauretta, ap-

parecchiati a partire ;
fa le valige, e vedi che per dopo domani ogni

cosa sia ben assettata e pronta Ma dove mi conduci? diss' el-

la tremando al marito Dove? il vedrai

II giorno appresso eccoti artieri e facchini sparare le camere, le-

varne il mobile, e portarlo via
;
di maniera che la sera in casa non

rimase che il letto, una tavoletta da cenare e poche sedie. Lauret-

ta avea addosso quella febbre che suol cagionare lo spogliamento

de'cari oggetti, 1'incertezza dell' avvenire, e la soverchia fatica di

quei due di : la notte non ristorossi d' un po' di sonno
; ge!6,

bruci6, tremo, in quel letto soffocando le lagrime e i singulti ;
e

venuto il giorno levossi, che gia il Nardos aggiravasi per le vuote

camere el'affrettava. Uscirono colla sozza Negra, giunsero al por-

to, entrarono in uno scalmo e furon tragittati a bordo d' una nave

che gialevava 1'ancore ed era per dar le vele al vento. II Nardos avea

la sera innanzi fatto por nella stiva il bagaglio; condusse Lauretta al
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suo camerino di poppa, le disse Lauretta, io debbo pe' miei nc-

gozii trasferirmi a Panama; la navigazione dell' oceanoesalutare-,

patirai ne' primi giorni e poscia te ne sentirai vantaggiata : le pian-

t6 sull'uscio la Negra ed egli torno pel boccaporto in sul ponte.

Chi pu6 dire 1'abbattimento e 1'angoscia mortale di quella povera

giovane, vissuta in si reo carcere in Francia, ed ora condotta Dio sa

dove, lontana dai suoi, alle mani d'un uomo si torbido e duro, che

non Famava, non istimavala, non aveala ne in conto di moglie nfe

quasi di cane, al quale si suol pur fare talora qualcbe car ezza ? Sof-

ferse assaissimo il navigare, e giunti finalmente a Portobello, e sbar-

cati, attraversaron Y istmo
,
e furono a Panama sul Pacifico. Ivi il

Nardos prese a pigione una graziosa casina a un mezzo miglio fuori

della citta, in luogo amenissimo, circondato d'alberi pellegrini al-

1'Europa, ch'eran di cento varie maniere di tinte, di fiori e di frut-

te; con viali ombrosi
;
con selvette piene d' uccelli de' piu vaghi e

fulgenti colori
$
con solitarii praticelli e recessi e cavernette che s'in-

ternavano nel piu fitto di certi macigni ,
i quali come uno sprone

sovrastavano da due lati al mare e si bagnavano in quello. Le stan-

ze poi erano riccamente adorne, e riusciano con veroncelli sopra il

giardino ,
il boschetto

,
e la marina con viste e prospetti meravi-

gliosi. La nera strega scomparve ,
e in luogo suo videsi servita da

una bellissima Creola 1 vistosamente acconcia, e di grati modi e ri-

spettoso sembiante, la quale baciatale come a sua signora la mano,

le si proferse in tutto pronta a' suoi comandamenti. Tre valletti in

belle assise eran continui nelle anticamere , e ai servigi di tavola.

Le si sellava ogni sera una ginnetta bianca da cavalcare , e avea

dietro due staffieri. In casa tutti la riveriano e pendevano da' suoi

cenni
;
cotalche parea gia spuntare 1' aurora di quei ricchi e splen-

didi giorni ch' ella sognava nelle sue fantasie di fanciulla. Se non

che la povera Lauretta, che a si amare sperienze avea sottigliato Tin-

gegno, non sapea rendersi capace di quel subito mutamento, e stava

1 Creoli diconsi gti europei nati in America.
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continue in guardia e sospetto di tanta novita. Frattanto il marito

tenea tavola ogni giorno, e quando eran tre e quando quattro in-

vitati
5
ma toltone due che veniano sovente, gli altri eran sempre

visi nuovi, ceffi di sinistro aspetto, di fiero e truculento riguardo,

di maniere tronche e risentite
,
e alcun d

1

essi avea profonde cica-

trici di ferite in viso
,
e tale era monco di piu dita. Costoro avean

poche ceremonie con lei, e i loro parlari erano d' un gergone strano

alle civili usanze; tracannavan forte vini di Spagne, e i piu mangia-

vano da ghiotti e mal creati. La sera al tardi scompariano col Nar-

dos, che non tornava se non due e tre ore appresso la mezzanotte.

Una notte appunto Lauretta, mentre sopra un veroncello atten-

deva il marito, stavasi rnirando al lume della luna le argentee liste

che tremolavano sulla marina
,
e godea di quel puro cielo che le

splendea sopra rutilante, e del soave aleggiare della notturna brezza

tropicale che movea dall' isolette delle Perle
,
e facea dolcemente

agitar le foglie d'una pergola di gelsomini giapponesi che copria fit-

ta e rinverdiva il verone. Ed ecco giu a mare vede vogar cheta-

mente due barchette verso il promontorio che terminava il giar-

dino, ove s'internavano le grotticelle ricordate di sopra, e alia boc-

ca di quelle pervenute, alzare i remi e dar fondo. Dalle grotte scor-

ge uscire tre uomini, chiotti, curvi, silenziosi, e farsi alle prode dei

due legnetti ,
ove i rematori di sotto uno strato d' alga traggono

certe cose lucenti al lume della luna , che a lei sembravano archi-

bugi corti, sciabole, e in fine quattro cannoncelli. Portavansi nelle

grotte 5
e come tutto fu scarico

,
i gusci voltan di fianco

,
e ratti

s'involano sotto il tortuoso rivaggio.

Lauretta alia vista di quell' armi volge mille fantasie per la mente,

entra in mille sospetti, spiega le tarde tornate del marito, teme di

qualche congiura ,
e paurosa non sa a qual partito appigliarsi. La

notte vegnente fassi sopra il verone, si cela dietro le foglie de' gel-

somini, e verso 1'ora posta, eccoti spuntare un navicello ,
e poscia

un altro, e un altro ancora, ciascun de'quali volse la prora allo sboc-

co d' una di quelle caverne : vede uscir gente, scaricare altri sei can-
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noni piu grossi di quelli della notte innanzi, e moschetti, e arpiconi

e alabarde. Che sara? II marito era con lei d' una dolcezza, d' una

buona grazia ,
e quasi d' una riverenza ,

che la facea stupire : ma

vedealo stretto a piu spessi colloquii sia cogli antichi commensali sia

coi nuovi: quand' era solo parea distratto, sedeva, rialzavasi, en-

trava in una camera, affacciavasi a una finestra
,
ritiravasi brusca-

mente.

La Creola s'era affezionata di molto alia sua signora, poich& Lau-

retta
,
uscita dalT ugne di quella negra iena ch

1

aveala tanto stra-

ziata a Bord6, usava colla Marichita (cosi dicono gli spagnuoli Ma-

rietta) ogni amorevolezza, e aveala in conto di sorella
,
e insegna-

vale imbalsamare gli uccelli , acconciar le farfalle
,
che col reticino

pigliava sui fiori, porre in bella mostra ne' quaderni le fogliette di

varie pianticelle; e siccome la Marichita fu da giovinetta in casa di

mercatanti francesi
,
e ne avea bene apparato la lingua ,

cosi Lau-

retta mentr'essa la pettinava, leggeale giornali e dilettevoli storie,

di ch' era ghiottissima. Un giorno mentre la rivestiva pel pranzo,

nell'atto d' appuntarle un vezzo in capo , le disse Signora , oggi

dopo il desinare, quando saran tutti sul poggiolo della peschiera, ed

io secondo I'- usato mescerovvi il caffe
, yerserovvene qualche goc-

ciola sulla mano : voi gridate ahi
,
che mi bruci ! lasciatevi

cader la tazza in terra, sgridatemi e asciugatevi col fazzoletto, mo-

strando che la mano vi dolga di molto.

Lauretta impallidi, trem6; ma la Creola le disse Signora, sia-

te d' animo forte e risoluto : sinche la Marichita e al vostro fianco,

non temete di nulla Ma che mistero 6 cotesto? disse Lauretta
,

che tradimento ? Io
, rispose ,

nel passare a caso dietro il para-

yento della camera cinese, udii il brasiliano dire allo schiavo negro

Tocca di quest olio con un pennello il fondo della tazza dorata :

ma... Jose?... ehm... Non dubitate, rispose il ribaldo Or la tazza

dorata e la vostra, onde, Signora mia, all' erta In effetto Lauret-

ta ferm6 1' animo a fortezza
;
a tavola fu lieta, e rizzatosi ognuno,

e usciti sul poggiolo ragionando delle vittorie di Napoleone, venne



UBALDO ED IRENE

la Marichita col caffe. Versollo, e quando Lauretta grido Ahi!

e Iasci6 cadersi la tazza di mano, il Nardos guardd bieco un invi-

tato
,
e impallidirono amendue.. II domani lo schiavo trovossi affo-

gato nella peschiera, e il Nardos addoppiando le carezze a Lauretta,

le disse Bella mia, come stai della scottatura? datti bruciore

ancora? E rispostogli da Lauretta, che le friggea forte tutta la

nolle
,
ma che la ck>glia cominciava a scemarlesi

,
il Nardos sog-

giunse con affettata dolcezza Quanto m'incresce, Lauretta, che

egli ci convenga lasciare questa bella dimora ! Una lettera perve-

nulami stamane appena uscito di camera ci chiama prima a Popa-

yan ,
e poscia a Guayaquil per gravi negozii di banco. Tu fa

, vita

mia, di tenerti apparecchiata, e disporre con Marichita ogni tua co-

sa, poiche non so quando sia pronta la nave, ma non tardera guari

1' avviso.

Lauretta colla Creola furono in faccenda per molti giorni ad ac-

conciar le robe nelle casse; ma vedeano attorno di se ben altra fac-

cenda, perocchfe giugnean certi cotali involti che riempirono una

camera a terreno, di cui il Nardos tenea la chiave
;
e v'avea un an-

dirivieni di gente strana, la quale mangiava assai tardi, usciva cari-

ca, e rientrava a dormire in sul far del giorno. La Creola era tut-

t' occhi e tutta orecchi, e attinse che quei fagottelli eran di polvere

da schioppo e d'artiglieria. II Nardos in certe ore piu tranquille rac-

coglieasi con due o tre de'soliti commensali, e studiavano carte da

navigare, e ragionavan di certi passi di mare che chiamavan di si-

euro passaggio; e di certi ridotti, di certi seni, di certi sboccatoi

di buon fondo. Intanto la luna era scemata e poscia in tutto scom-

parsa e per6 le notti eran buie : i tempi correan burrascosi per giun-

ta, e un vento meridiano soffiava forte. In sulle prim'ore d'una not-

te scura la Creola vide volteggiare un legnetto a due alberi e calare

tacitamente dietro il promontorio ;
e un uscire di gente dalle grot-

te, e un andar e venire di burchielli a bordo. Sei gagliardi in meno

di due ore vuotarono la stanza terrena di quei pacchi di polvere, e

il Nardos avea eia mandato pei bauli, le casse e i forzieri di Lau-
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retta, dicendole: che si tenesse presta ;
ne la mezzanotte era valica

di molto, che salito, e presala sotto il braccio condussela, accom-

pagnata da Marichita, in sulla marina, ov' era uno scalmo che li at-

tendea, e condusseli, remando velocemente, alia nave.

Quel legnetto era una scuna leggerissima, veliera, di fianchi ro-

busti ed atta ad ogni fazione di guerra : il ponte era tutto coperto

d'armi alia rinfusa e Lauretta fu subito colta Creola fatta scendere

nel salotto di poppa ove trov6 tutto il suo bagaglio. Aveano un

vento gagliardo che li feria diritto, e per quanto fu lunga la notte

continuarono a tener 1' alto
,
e travagliarsi a porre i cannoni alle

ventiere, i moschetti nell' armeria, e le spade e le picche lungo le

rastrelliere di stiva. Lauretta per converse era circondata di morbi-

dezze e di lusso, il suo camerino parea il gabinetto d' una sultana,

calcava tappeti di Persia, specchiavasi in cristalli di Pietroburgo,

av'ea dintorno pareti di mogano, di sandalo, e di verzino; e cor-

nici e borchie dorate
,
sofa e divanetti e carrelli a vento foderati di

raso e di trapunto; con iscancerie di porcellane a labbro d'oro. Ma

in sostariza ella s' avvide che tra tante delicatezze la non era dive-

nuta inflne che la moglie d' un corsaro. Questo pensiero 1' umili6,

1'atterri e trafisse a morte: guardo Marichita, schizzo due grosse

lagrime dagli occhi, e disse Arnica mia sola del cuore, tu m'hai

scampato al veleno
,
e son terrainata corsara ! Ora veggo perche il

marito mi volea morta; ma credi tu, che decliner6 la morte a lun-

go? Jo me la veggo sotto gli occhi ogni momento

La buona Creola
,
che come le donne ardenti del tropico era

spiritosa, arditissima e franca, cerc6 per ogni via di consolare la sua

signora; mafrattanto chi potrebbe dire i pentimenti e i rimorsi di

quell' infelice Lauretta? Come il pensiero della dolce madre e dei

cari gemelli volteggiavale assiduamente nel fondo dell' anima, e a

guisa di unaruota ad uncini straziavala senza cessa? Come il sacri-

lego inganno dello scapolare di Maria mordeale il cuore? Quante

volte avra imprecato alle fallaci illusioni dell' irrequieta e folle sua

mente! La solitudine e le amarezze di Bord6 le furon per certo una
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gran scuola di disinganno : ma la vita presente cresceale a mille tan-

ti leangosce dell animo travagliato. Imperocche qual penna varreb-

be mai a descrivere i due lunghi anni , che Lauretta fu chiusa in

quella nave dacorso, continue colla morte vicina; tra pericoli, sbi-

gottimenti, assaltiimprovvisi, timori d' insidie, ferite e morti cru-

deli? II piu terribile e funesto per6 era il vedersi circondata da

quelle anime felle, che trucidavano a sangue freddo tanti innocent!

per ispogliarli d'ogni avere, e bruciarne le navi, o affondarle negli

abissi dell' oceano : veder quei visi dispietati e quelle mani sangui-

nose
j
ed essa medesima doverne medicare e curar le ferite, accioc-

che poi risanati e ringagliarditi incrudelissero nuovamente contro

le vittime dell' avidita e ferita de' lor cuori bestiali, pieni di furorl

d' inferno. Quante volte le calme inverminaron 1'acquee il biscofeto

della nave; e i tifoni minacciarono di sfracellarla sotto 1'impeto dei

inarosi, o di gittarla ad arrenar nei banchi, o a rompere nelle sco-

gliere? I patimenti de' navigatori sono sempre molti e grandi, ma

quelli deicorsari sono orribili, continui, esenza tregua.

II legno del corsaro Nardos era carico d' oro, di gemme e di ric-

chissime mercatanzie; Lauretta v' era onorata come reina$ ma il

regno dell'assassino e sempre corto ed amaro. Avea per oltre a due

anni pirateggiato il Pacifico dai porti della California sino all' isole

dei Cocos e degli Amici, e da quelle sino allo stretto di Magellano,

rubando e uccidendo i miseri naviganti ch' eran piu deboli di lui
;

per tale ch' egli s' era accumulate di valsente oltre a un milione di

colonnati, senza le gioie, le sete cinesi, le porcellane del Giappone,

e la stiva ricolma di costosissime spezierie. Venia navigando pro-

speramente dalle isole della Societa per condursi al porto di Valdi-

via, vender ivi il ricco suo carico e il legno stesso, e di cola ren-

dersi poscia a Rio Janeiro, comperarvi le piu feraci possessioni, e

viver da principe in un palazzo di Villaricca circondato da un mi-

gliaio di schiavi che gli coltivassero il zucchero ed il tabacco. Ma

gli avvisi degli empii non vanno sempre a seconda
,
che sovente

nel vigor della vitsi trovan la morte
,
e nel seno della ricchezza li
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sopraggiugne 1' inopia. 11 Nardos non era appena uscito dall' arcipe-

lago dei dodici Gruppi e giunto a vista di Toubouai, che scatenogli-

siaddosso un vento equatoriale cosi violeato, che fatto i mari altis-

simi, trabalzollo con indomabil foga verso 1' isoletta d' Oparo , la

quale e tutta circondata a largo spazio d' intorno d' acutissimi sco-

ghi ciechi di madrepore, e da coste ricise piene di gorghi e di punte

sporgentisi ed aspre. I fieri pirati veggendo tornar vano ogni argo-

mento, e il legno inevitabilmente prossimo ad investire, vollero git-

tarsi ai paliscalmi $
ma mentre avean gia calato in acqua il piu gran-

de
,

buff6 una folata cosi furibonda, e cacciogli sopra a rompere

una lama di maroso cosi violenta, cbe strappato i cavi, abbocc6 e

si sommerse. II Nardos mentre vide tutti gli altri gittarsi disperata-

mente sal secondo battello, e accoltellarsi per potervi saltar dentro

i primi, colto il destro, calo il sandolino colla Lauretta e il piloto;

e attaccato un cappio alle gruette, per una corda strisciovvisi den-

tro anch'egli, e gittaronsi alia banda per non essere schiacciati dal-

la nave che andava a rotta a discrezion di fortuna. La misera Ma-

richita, che spinta dalla smania di salvarsi, era corsa al primo pali-

scalmo, non pot& trovarsi colla padrona e rimase sulla nave. Molti

de' corsari s' ucciser fra loro per essere i primi a saltar nella bar-

chetta, la quale pel soverchio peso aggorgd, e perironvi quanti eran

sovr'essa. La nave fmalmente investi con si crudel foga, che ando in

tritoli e si sommerse.

II piloto si tenne al largo tutta la notte col sandolino per non fran-

gere nelle madrepore de^ bassi fondi
;
ma fatto il giorno e vistosi

poco da lunge all'isoletta d'Oparo, ivi dietro al corno d'una lunetta

del capo si raccolse. II Nardos freddo nei casi piu repentini ,
come

vide, quand' era tuttavia sulla nave, la sua sorte omai sfidata, git-

tossi ad armacollo una scarsella di cuoio, ov'ei teneva sempre chiusi

i piu grossi diamanti, avea ficcato nella cintura il manico d'una scu-

re, e postosi un coltello in petto : a pelle poi egli solea tener sempre

una panziera con entrovi dugento doppioni di Spagna , ma il piloto

non avea seco in lutto che un paloscetto ,
una roncola a molla e
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qualche colonnato. Giunti a terra
,
levaron la Lauretta di peso ,

la

posaron sull' erba, ed essi tagliati de' rami d' alberi formaron subi-

tamente un po' di capannuccia da ripararsi dai dardi del sole che

cola e cocentissimo. Nell' isola v'eran pocbi selvaggi d' indole man-

sueta ,
ma poverissimi e pigri ,

laonde se i naufraghi vi stetter si-

curi
,
non poteron fuggire per6 la poverta d' ogni cosa e un totale

mancamento di cibo.

Ivi menaron per molti anni quasi vita selvaggia correndo 1' isola

per ogni lato in caccia di conigli e d'uccelli, che pigliavano al laccia

di certe barbicine d' erbe ch' essi attorceano a guisa di crini
,
e fa-

ceanvi nodi correnti ponendovi dentro 1' esca per accappiarvi una

specie di starne. Ma la povera Lauretta dovea sovente per la fame

farsi pel mare fra gli scogli a staccarvi conchigliuzze ed altri mollu-

scbi, che mangiavasi crudi o posti con tulto il nicchio a cuocere-

sulla brace. La tapina era divenuta nera e secca come una mummia,

cogli occhi affossati, colle trecce sparte, colle vesti squarciate, co'pie

scalzi e rotti dalle punte delle pietre e del sale marino.

Dopo tant' anni di stenti videro una sera dalP alto d' un poggio

verso Torizzonte un legno a vele gonfie, ondeche il Nardos rizzato

sopra la punta d'una pertica un fazzoletto bianco, che tenean sem-

pre in serbo per segnale ,
attesero palpitando la loro liberazione.

Fattasi notte formarono una gran catasta di tronconi secchi, e ali-

mentarono un' altissima fiamma insino al novello di. Era una nave

che venia dalla Cina
;

li vide, mand6 un battello alia spiaggia ,
e vr

raccolse que' tre infelici che aveano piu aspetto d' animali foresti

che d' uomini. La nave die fondo a Buenos Aires. Ivi il Nardos ta-

cendo dei diamanti, accontossi col capitano d' una nave che veleg-

giava al porto di S. Sebastiano in Ispagna ;
e giuntovi e mescola-

toSi colle truppe francesi de' Pirenei si condusse a Baiona
,
donde

poi venne a Parigi. Lungo il cammino aveva attinto il brigante le

prime rotte di Napoleone in Russia, e da molti settarii
, veduti nei

porti americani, avea saputo la gran congiura di ribellare alia Spa-

gna le sue Colonie dal Messico sino al Peru. Non ci voile altro per
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allettarlo a far fortuna. Pens6 d'ire a Londra a vendervi le gioie ,
e

di la nuovamente tragittarsi al Messico o a Guatimala: laonde per

non aver piu 1' impaccio della donna, piantolla crudelmente in sul-

1'arbergo, nel modo che abbiam veduto.

Intanto suor Irene veggendo 1' infelice Lauretta in quelle frene-

sie
,

e dubitando non in qualche accesso piu gagliardo la natura

vinta 1'abbattesse a morte, supplicava pietosamente Maria, che le fa-

cesse riavere la mente almeno tanto da poter disporre la sorella a

un buon passaggio Vedete , dicea la verginella prostrata e lagri-

mosa, vedete Madre della Grazia, avvocata de' peccatori ,
consola -

trice degli afflitti, vedete in quanta incomportabile miseria e caduta

la sorella mia, che ha perduto il senno, ed e furiosa come le bestie

feroci
,
e smania e delira e si morde come gli arrabbiati mastini ?

Credete Voi
,
Madre mia dolce, che la poverina sia venuta a tanto

estremo fuggimento dell' animo senza aver lungamente sostenuto

amarezze, dolori, e passioni terribilissime e smisurate, che la con-

sumarono
,

e le tolsero con ogni altro bene anche il piu sovrano ,

ch' e la ragione ,
lume di Dio , splendore -inestimabile

,
vita e gioia

degli angeli santi? Deh
, Yergine poderosa e clemente

, accogliete

tanti patimenli di cotesta meschinella in isconto de' suoi peccati:

io li unisco ai meriti vostri, ai dolori infmiti di Gesu Oocifisso: vi

chieggo per pieta di me e di lei
,

ch' ella torni a se mtdesima per

brev'ora, che riconosca da Voi tanta grazia, vi benedica, si penta ,

speri perdono, e poi muoia

Mentre 1' Irene pregava cosi prostrata , quattro gagliarde infer-

miere tenean tuffata nell' acqua la forsennata
,
e gia v' era da ben

tre ore; perche il largo versamento del sangue dai salassi, e la iie-

volezza delle fibre e del tessuto nerveo per la macerazione dell' a-

cqua, la trasse a tanto sfinimento, che cadde in deliquio ,
nel quale

stette alienata da' sensi che parea morta. Se non che tanto le venner

con mille argomenti richiamando gli spiriti alienati, che si riscos-

se, sbuflft, aperse gli occhi smarrita, si guard6 intorno, e disse con

voce affannata Dove son to? Tu sei fra le braccia d' Irene,

Serie II, vol. XII. 27
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disse con un dolce sorriso la pia infermiera
, guardami ,

Lauretta
j

non riconosci la sorella tua? Nostra madre vive, e ti ama, e t'aspetta

a Torino A Torino? disse la demente, siamo a Torino? ah ! si:

e tu chi sei, tu? Sono la tua Irene, guardami Lauretta

L'inferma la guard6 attenta, la riconobbe, volea rizzarsi per ab-

bracciarla, ma cosi estenuata non pote levare il capo dagli origlieri;

alz6 le braccia, le gitt6 al collo d' Irene, che le si era chinata sopra,

e baciolla, dicendo fiocamente Irene, tu religiosa? Beata te ! Vedi

quanto io sono infelice ! ho patito sempre dal momento che sono uscita

di casa, sempre, sempre E guardava 1' Irene; la toocava quasi le

paresse un sogno, ed era tutta stordita del vedersi non sapea dove.

L'Irene le die a bere un cordiale per refiziarla un tantino; e le dis-

se Vedi, Lauretta, quant'e buona Maria santissima, nostra ma-

dre e dolcezza nostra : Ell' ba concessoti di riaverti alquanto per

poterti confessare e ravvalorare lo spirito tuo colla grazia de'Sacra-

menti A queste parole, Lauretta rannuvolossi, e rispose So-

rella, tu mi ragioni cose lontane dal mio cuore : queste consolano i

eredenti, confortano i pii,-maio son profana, sorella rm'a, ne dacche

lasciai Torino vidi piu viso di prete E qui cominci6 smaniosa a

narrare all' Irene la travagliata sua vita. Irene volea deviare il di-

scorso; ma 1'inferma parlava con una foga convulsiva, con un ar-

dore febbrile
,
come un vaso pien d acqua capovolto, che alia stroz-

za del collo s' aggorga e geme a singulti. Ed esclamava spesso

Ah sorella ,
che sollieoo di cuore a parlarti I Mi sento alleggerir

T am'ma, ho bisogno, un bisogno prepotente di dire ; tu non lo puoi

intendere, Irene; ah quella negra infernale, quella schiavaccia do-

lorosa quanti strazii eh ! quante rabbie mi son divorate dentro '.

La buona Irene brigavasi di calmare la povera demente, 1' acca-

rezzava, parlavale d' Ubaldo, della madre, del padre; quella ascol-

tavala un poco, e poi eccola a' suoi guai. Pure dell' abbandono del

marito non fece mai motto : pare che n' avesse perdu to le specie

della memoria
,
ne I' Irene toccavale punto quel nome ;

ma badava

disporla a pentimento de' suoi peccati, parlavale della bonta di Dio

.\VJL.U-;
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e delle divine misericordie : Lauretta pareane commossa, lagrima-

va, battevasi il petto. I/Irene tuttavia la vedea scadere assai, affilar-

lesi il viso, ansiare
5 prego un zelante sacerdote d'assisterla, il quale

affaticollesi intorno tutta la giornata; talora parea che intendesse,

poi gridava ai Corsari, ed era in un vero farnetico. Se non che nel-

1'annaspar che facea convulsivamente colle mani, le vennero intri-

cate le dita nel cordoncino dello scapolare : balzd a sedere
, guar-

dollo attonita
,

lo diede in faccia del sacerdote gridando Scrivi

Carolina Fulk Serro i denti, ne piu si mosse, ne par!6 piu. Dopo
la mezzanotte cominci6 a tremare, a sudar freddo, spalanc6 gli oc-

chi invetrati e die un gemito. II sacerdote le accosto il Crocifisso

alle labbra
,
e pare che il vedesse

,
che lo baciasse. Irene senti un

tremito di gioia, ed esclam6 Gesu, la poverella ti cerca: Gesu,

consola, perdona, salva la misera redenta col prezzo di tutto il tuo

sangue In quelle parole della vergine di Dio Lauretta spir6. Era

tornata in senno? mori pentita? L' Irene sperollo.
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1? Cambio di Perugia. Considerazioni storico -arlistiche per T Abate

RAFFAELLO MARCHESI. Prato, tipografia Alberghetti, 1854.

Le arti belle hanno in se tale attrattiva per ogni animo bennato

e gentile ,
che un libro il quale prenda ad illustrarle mostrandone

qualche singolar pregio, o mettendole in qualche nuova luce, va si-

euro d' incontrare il gradimento di molti lettori
5
e ci6 specialmente

in Italia dove 1' amore e il buon gusto di queste arti universalmente

fiorisce e regna come in sede sua propria. Se poi alia natural bellez-

za del soggetto congiungasi 1' eleganza dello stile, se 1'autore abbia

saputo vestire con nobile venusta di forme i suoi concetti e le sue

descrizioni artisticbe, il suo libro sara allora doppiamente pregevole

e doppiamente gradito ,
vedendosi in esso con grazioso nodo asso-

rellate colle arti belle le belle lettere
5

le quali se hanno virtu d' il-

leggiadrire talora coi loro vezzi i temi piu aridi e piu severi, non

sembrano mai piu belle che quando adornano un bel soggetto. Ora

di tal genere appunto e il libro del ch. Marchesi
,
nel quale la va-

ghezza del tema trovasi in si bella guisa accoppiata colla nobile ele-
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ganza della dicitura
,
che 1' una e 1' altra ne crescon di pregio e di

splendore, e somministrano insieme una deliziosa lettura tanto agli

amatori di belle arti
,
come ai cultori delle lettere ed a chiunque

eziandio stanco da studii o cure piu gravi voglia ricrearsi e rifiorirsi

alquanto nei campi dell' amena letteratura.

L' argomento preso a trattare da! Marches! sono i celebri dipinti

a fresco di cui il Perugino adorno in Perugia la sala dell' Udienza

del Cambio, cioe la sala ove teneva le sue adunanze e i suoi giudi-

zii il Collegio dei cambists, uno dei quarantaquattro collegi d' arti,

che in quella illustre citta fiorirono fin da cinque o sei secoli addie-

tro. Ognun sa di qual merito e di qual grido sia stato Pietro Van-

nucci
, cognominato dalla sua patria adottiva il Perugino

*
,
tra i

pittori del XV e del XVI secolo, che fu 1'eta d'oro della pittura mo-

derna. Forse il maggior vanto di lui e della scuola ch' egli fondo fu

1'avere avuto per discepolo e 1'avere iniziato nelle primizie dell'arte

1' impareggiabile Raffaello, il quale benche in pochi anni giungesse

poi a sorpassare di gran lunga il maestro, nondimeno a lui dovette

quel buon avviamento che agevolo il corso ai meravigliosi progressi

del suo ingegno, e da lui tolse quella che chiamasi sua prima ma-

niera, con quella nobile semplicita ,
naturalezza

, purezza e grazia

squisita di forme nel disegno ,
e con quella soavita

,
freschezza e

vivacita di colorito che la caratterizza ed ammirasi appunto in tutte

le opere del Perugino e nelle prime dell' Urbinate : nelle prime di-

co, perche nelle seguenti che appartengono alia sua seconda e terza

maniera egli non ebbe altro maestro che se stesso
,
e senza nulla

perdere di quei pregi della scuola peruginesca li perfezion6 e ne ag-

giunse loro infiniti altri
, contemperando ,

come osserva il celebre

Quatremere, con si mirabile armonia tutte le diverse eccellenze

1 Pietro nato nel 1446
, non gia in Perugia, come scrisse il Vasari ,

ma nel

castello (oggi cilta) della Pieve, soprannomossi e fu veramente perugino, si per-

che la sua famiglia, almeno sin dai principii di questo secolo stesso , godeva il

privilegio della cittadinanza perugina ,
si ancora e molto piii , perche in essa

citta ebbe i primi avviamenli a quell' arte, onde poi in tanta eslimazione ven-

ne dell'universale. Cosi il Marches! a pag. 133.
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dell' arte e tutti i pregi delle varie scuole, che ne divenne il principe

sovrano della pittura. Ma anche senza la gloria che 1'immortale di-

scepolo riverbera sul nome del suo maestro il Perugino, bastano a

questo le opere del suo pennello per meritargli fama di gran pitto-

re. A' suoi tempi egli sali in pochi anni
,
dice il Vasari

,
in tanto

credito che dell' opere sue si empi6 non solo Fiorenza ed Italia, ma

la Francia, la Spagna e mold altri paesi, ed essendo elle tenute in

riputazione e pregio grandissimo, cominciarono i mercanti a fame

incetta ed a mandarle fuora in diversi paesi con molto loro utile e

guadagno *. Ed anche oggidi i suoi dipinti s' ammirano nella Sisti-

na, nella torre Borgia e nella pinacoteca del Vaticano, enellechie-

se e gallerie di Roma
,
di Firenze e d' altre illustri citta d' Italia e

fuori. Ma Perugia dov' egli passo dipingendo molta parte della sua

iuuga vita, fu, piu d'ogni altra forse, arricchita delle sue opere; tra

le quali bellissima, scrive il Vasari ,
e lodata sovra tutte fu quella

ch' ei fece nell' Udienza del Cambio, ornandola tutta di vaghissimi

freschi. La sala del Cambio acquist6 per essi una celebrita somi-

gliante a quella che ebbero le stanze del Vaticano dai lavori di Raf-

faello, o la Sistina da quei di Michelangelo. E in verita, dice il no-

stro Marches! se togli la sala di Vene/Ja ,
la scilola del Santo in

Padova, il cortile dei Servi in Firenze e le logge vaticane (nei quali

luoghi la pittura tocc6 quasi ad un tempo le piu alte cime della per-

fezione) , non so dove un' altra aula sia in tutto il mondo per pit-

torici lavori piu insigne e stupenda ;
di cotal guisa il maestro di Raf-

faello in questa sala del Cambio, pingendo, divineggi6 ,
secondo la

frase del Lancellotto 2
.

Egli fu dunque ottimo consiglio del Marchesi lo scegliere che

fece un cosi bel soggetto d' arte e I imprenderne una compiuta il-

lustrazione, raccogliendo nella sua dotta monografia quanto intor-

no ad esso trovasi sparsamente detto nelle varie opere dei biografi

del Perugino e degli scrittori di materia pittorica ,
come il Vasari,

1 VASIRI, Vila di Pietro Perugino.

2 MARCHESI, II Cambio di Perugia, pag. 104.
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il Baldinucci, il Lanzi, il Borghini, il Mariotti, il Vermiglioli, 1'Or-

sini , il Mezzanotte ed altri molti nostrani e stranieri. N& poca & la

lode di civile benemerenza che aggiungesi all' Autore dall' avere

cosi dedicate la sua penna a un monumento nobilissimo di arte pa-

tria e dato un bell' ese.mpio agl' italiani del come si possa in ogni

tempo adoprare utilmente 1'inge'gno a pro della patria e dimostrar-

le vero amore. Se un tal esempio avesse molti imitatori, non ve-

dremmo con infinite cordoglio tanto fiore di begl'ingegni e di gio-

ventu generosa o poltrire neghittosi nell' ozio
,
o quel cbe e peg-

gio, far triste abuso de' loro talenti vendendoli al servigio di abbo-

minande sette, nemicbe di Dio e della patria, alia quale e turbano

di presente coll' agitazione di continui terrori la pace e preparano

nell' avvenire non gia quelle beatitudini che si sognano e lor si fan

credere dai seduttori, ma una iliade indefmita di calamita e di ro-

vine. Per6 non & gia solo il campo delle arti e delle lettere quel che

si apre vastissimo agl' ingegni ed alle penne italiane per cogliervi

belli ed innocenti allori; ma un altro ve n' ha non meno vasto e

assai piu nobile, quello cioe della religione e delle scienze sociali ,

nel quale 1'accanita guerra che fa la menzogna alia verita e la spa-

ventosa colluvie di tanti errori funestissimi onde s' infoscano e tra-

viano gl' intelletti
,
fa sentire anche in Italia presentissimo il biso-

gno di combatterli e chiama a gran voce chiunque ha vero zelo del

ben pubblico ad armarsi di forti studii e a volgerli in difesa di quei

che sono i piusanti e preziosi e solidi interessi dell'Italia, cioe 1'in-

tegrita e purezza della religione cattolica e la stabilita dell' ordine

sociale fondata sulle eterne basi del giusto.

Quindi a noi, bench & quest' opera del Marchesi e lo scopo di lei

ci paia a piu d' un titolo commendabile
,
non sembra per6 abba-

stanza degna dell' Autore quella ragione che dell' averla intrapresa

cgli allega in sul principio del suo proemio. Conciossiach& , di-

c' egli, le avventatezze
,

i deliri
,

le perfidie dei faziosi rimestatori

ci fecero dalla illusione di troppo facili speranze ricadere nello scon-

forto di troppo tristi realta-, sentiamo oggi piu che mai vivissimo il

bisogno di procacciare, come e d'onde che sia, un alleviamento alia
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presente dolorosa condizione. E poiche consolazione ai mail puris-

sima e degna viene eziandio dalle arti, le quali insegnando a com-

porre un mondo migliore d' idee, a quello inalzano lo spirito come

a soggiorno interfere, separate, quanto e possibile, da questo mon-

do esterno che di noi continuamente martella il migliore 5
cosi a

queste verissime benefattrici, da benigna provvidenza date ai mor-

tali, volgiamo lo stanco animo, colla fiducia di potere un cotal poco

rinfrancarci nell' aflannoso cammin della vita. E a questo partito

anche piu volentieri ci apprendiamo , perciocche ,
incombendo al

culto delle arti
,
versiamo intorno a materia del tutto aliena da

quelle cose che possono ingenerar sospetti di politici intendimenti,

e divenir cagione di pericoli e nimista . . . Laonde nel silenzio e

nell' ozio increscioso a che la condizione dei tempi ci addusse, niu-

na umana cosa riputammo per noi piu conducente ad alleggiare

1' animo da tante infamie di sette, da tante private e pubbliche ca-

lamita contristato, come lo inalzare la mente allo studio del vero e

alle imagini deliziose del bello, d' onde al cuore si genera un sen-

timento di affetti soavi e tranquilli }
non punto contaminati dalle

sozze aure che involgono tanta parte della vita socievole *
.

11 Marchesi ha qui certamente gravissima ragione di deplorare

1'illusione di quelle speranze troppo facili, per non dir altro, a cui

non pochi, ancorche savii del resto, lasciaronsi affascinare; egli ha

mille ragioni di maledire i delirii e le infamie de' settarii, e di addo-

lorarsi e piangere sopra le infinite calamita ond' essi funestarono

1' Italia : ma in verita dopo si belle premesse noi avremmo aspet-

tato da lui una miglior conclusione. Invece di risolversi a fuggire

il mondo reale ed a cercare in un mondo migliore d' idee, nelle

astratte contemplazioni del vero e tra le imagini deliziose del bello,

fuor d' ogni lotta e pericolo , un alleggiamento all'animo si giusta-

mente contristato, una pura fonte di afietti soavi e tranquilli in cui

bearsi, invece di tutto questo, che potrebbe ad altri sapere alquan-

to di egoismo poco civile o quasi di naturalismo semipagano ,
nor

i Op. cit. pag. Y-VI1.
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avremmo creduto che un italiano veramente caldo di amor patrio

e molto piu un ecclesiastico zelante e fornito come lui d' ingegno,

di dottrina e di buona penna ,
al vedere le crudeli piaghe morali

aperte dal ferro della rivoluzione nel bel seno d' Italia e tuttor san-

guinenti, dovesse tutto accendersi per lei di carita generosa, e ri-

solversi a consacrarle tutta 1' opera sua in quel che piu le bisogna,

che e la restaurazione religiosa e morale. E la condizione dei tem-

pi non che condannare chicchessia al silenzio e ad un ozio incre-

scioso, vuole anzi ed esige imperiosamente che tutti i buoni ope-

rino con gagliardia e levino alto la voce a disingannare i deboli se-

dotti ed a fulminare i tristi che tuttavia si argomentano di sedurli.

II timore poi d' ingenerare ,
scrivendo di tai materie

, sospetto di

politici intendimenti o d' incontrar pericoli e nimista potra per av-

ventura trattenere quei che avessero bieche mire (cio che e troppo

lontano dal caso nostro), o quei che avendole rettissime hanno 1'a-

nimo minore della sublime lor causa; ma ai cuori generosi chi non

sa che le resistenze e i pericoli servono di allettamento e sprone a

combattere anziche di freno e di ritegno? Ci permetta pertanto il

Marchesi di sentire di lui e deH'animo suo piu nobilmente che non

significano le sue parole poc' anzi citate, sfuggitegli forse men cau-

tamente dalla penna, e non ci tolga la speranza di poterlo un gior-

no salutare ed applaudire come uno dei campioni di quella santa

impresa a cui il suo ingegno potrebbe rendere grandi servigi.

Ora tornando al suo presente libro del Cambio di Perugia ,
non

solo e da lodarsene la bellezza e nobilta del soggetto ,
ma ben an-

che la grandezza del disegno e il belP ordine delle parti e la va-

ghezza del colorito
,
cioe dello stile

,
e la gravita delle sentenze, e

tutto insomma, salvo qualche trascorso che toccheremmo piu sotto.

L' A. in primo luogo nell' illustrare le pitture del Cambio non si

ristringe a considerarle dal solo lato dell' arte, ma abbraccia ezian-

dio tutto cio che principalmente le riguarda dal lato slorico. Quin-

di il suo libro, che e un giusto volume in 8 di circa 400 pagine in

nitidissima stampa, e diviso in due parti, 1' una narrativa o storica,

Faltra artistica o descrittiva; ciascuna delle quali e corredata d'un
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appendice di parecchie note e document!. La prima parte contiene

quattro capitoli. Nel primo 1' A. parla dei Collegi delle arti in gene-

rale, accenna la loro origine in Italia ai tempi antichi, e il rinasce-

re che fecero nei tempi di mezzo, ricorda a qual potenza salissero,

quai vantaggi ne derivassero alle societa civili ed alle arti stesse, e

quali vicende corressero di varia fortuna nelle civili e politiche agi-

tazioni onde furono sovente cagione o parte o vittima. Poi discen-

dendo a ragioriare specialmente dei collegi delle arti in Perugia ,

narra i primordi ,
le basi e lo scopo di loro istituzione

,
ne espone

gl' interni ordinamenti e tocca in pochi tratti le successive fasi del

loro crescere e fiorire
, poi del lento decadere che fecero

,
e final-

mente della totale abolizione che li spense in sul principio del pre-

sente secolo.

E qui , con pace dell' illustre A.
,
non possiamo preterire senza

censura le troppo aspre parole ,
ond' egli accusa generalmente il

principato d' avere, specialmente dopo la ristaurazione monarchica

del 1815
,
sia pel desiderio di fare e regolar tutto, sia perche di-

venuto a ragione piu sospettoso e diffidente 1 dopo gli arditi sforzi

i Qui I'A. cita in nota una sentenza del Principe di quel profcndo conosci-

tore, die' egli, degli uomini e delle cose
, il Sfachiavelli, cui altrove (pag. i80)

pur chiama gran politico. Checche sia del valore intrinseco delle sentenze qui

e allrove citate del Segretario fiorentino
,

e qualunque voglia credersi il suo

senno politico ,
a noi pare sempre cosa disdicevole in uno scrittore cattolico ,

e perniciosa a molti lettori, 1' allegare come oracoli di sapienza autori condan-

nali dalla Chiesa e Ponorarli di tali elogi che paion quasi voler contraddire 1'a-

natema da lei fulminato. Se noi dovessimo ragionar con tali, a cui 1'autorita di

Roma e in dispetto, non ci mancherebbero altre buone ragioni per disingan-

narli forse da quella cieca idolatria che hanno pel Machiavelli e per altri somi-

glianti autori ,
i quali a grandi quali ta d' ingegno e di dottrina accoppiando

maggiore perversita d'idee riuscirono scrittori tanto piu rei quanto piu valenti,

e lasciarono gran faina di se ma troppo iograndita sovente dai plausi studiati

del partito anticattolico, ai quali poi certi dabbenuomini fanno eco per seinpli-

cita o per audazzo. Ma parlando con un Autore, qual e i'Ab. Marches!, ci pare

che la ragione da noi toccata dell' ossequio dovuto al giudizio di Roma e del

danno morale dei leltori debba soprabbastare all' uopo e viucere ogni altro
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degl'innovatori, d'avere, dico, fatto impeto contro i poteri e dirit-

ti dei Comuni, e invase eziandio e distrutte del tutto le antichissi-

me e libere societa delle arti, le quali erano state per si lungo tem-

po come i cardini della municipale potenza. Cosi, egli soggiunge ,

1' autorita suprema, discesa fino a spiare, a impastoiare, a soppian-

tare la municipale e quasi casalinga amministrazione, oltreche ad-

dusse i Comuni alia condizione di pupilli o interdetti, spense anco

ogni forza morale dei corpi collettivi
;
del che primissima conse-

guenza fu che spenta in gran parte rimanesse eziandio la forza mo-

rale degli stati, i quali del complesso delle parziali sussistono *.

Cotesta accusa ed e falsa per la soverchia generalita e per 1' esa-

gerazione de' suoi termini
5
ed e ingiusta in quella parte eziandio

che contien di vero
,
attribuendo a malignita di Principi quel che

fu colpa o necessita de' tempi ,
e denigrando come atti di sopruso,

d'oppressione, di tenebrosa tirannide quelle nuove provvidenze che

poterono esser dettate ai sovrani dal sincere zelo della pace pubbli-

ca e dal giusto timore che 1' antica liberta
, degenerando pei mali

umori ancor vivi in faziosa licenza, preparasse agli stati nuove tur-

bolenze e rovine. Se poi si considera che 1' accusa del Marchesi
,

benche scagliata in termini generali contro il principato, va special-

mente a ferire la Santa Sede e la memoria santissima del buon Pio

VII
,
del quale egli narra subito dopo gli atti con cui aboli i corpi

d'arte, lo scandalo della sua temerita diventa assai piu grave, e ap-

pena pu6 credersi come parole tanto irriverenti uscissero mai di

bocca a un buon cattolico ed ecclesiastico, quale noi crediamo sin-

ceramente il Marchesi. II quale ,
lasciando anche stare la riverenza

dovuta da ogni buon suddito all' autorita suprema ,
e da ogni pio

cattolico all' autorita pontificia, se avesse letto o ponderato meglio le

gravissime ragioni da Pio VII allegate ne' suoi Motuproprii ,
e dal

rispetto. Quindi, benche in questo libro del Cambio egli trascorra in tal difetto

assai meno che non in quell' altro degli Studl sopra la repubblica tulliana da

rioi percio allra volta piw severamente criticato ( II serie, vol. VI, pag. 170 c

SCSS- ) >
non possiamo nondimeno tralasciare di rinnovarne anche qui questo

cenno di censura.

i Op. cit. pag, 42.
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regnante Pontefice Pio IX rammentate nell'esordio del Motupro-

prio con cui Egli nel 1852 ricostitui in Roma i collegi delle Arti ,

certamente non sarebbe mai trascorso con tanta leggerezza a con-

dannare quell' abolizione ed a fare in cio col suo linguaggio eco ai

faziosi, a quei faziosi diciamo, le cui perfidie e infamie noi 1' udim-

mo or ora detestare si altamente. Ma proseguiamo 1' incominciata

analisi del suo libro.

Nel secondo capitolo 1' A.
, dopo alcuni cenni intorno al traffico

pecuniario ed al ravvivarsi che per esso fece il commercio italiano

nel medio evo
,
entra a discorrere del Collegia del Cambio in Pe-

rugia, la quale fra le citta italiane grandemente fiori a quei tempi

non solo per arti ed industria, ma per attivita eziandio di mercatu-

ra, come ne fan prova e 1' istituire che vi si fecero fin dai principii

del secolo XIII i collegi della Mercanzia e del Cambio , modellati

appunto su quei di Firenze
,

la quale fra le piazze commercianti

d' Europa era allora principale e ricchissima
,
e 1' importanza civile

che questi Collegi acquistarono sopra gli altri nelComune di Peru-

gia, e i diritti e le prerogative che vi esercitarono. Passa quindi nel

terzo capitolo a ragionare della Udienza del Cambio che e la cele-

bre sala immortalata dal pennello del Yannucci
,

della quale dopo

aver narrate 1' acquisto fattone in sul mezzo del secolo XV dal Col-

legio del Cambio
,
racconta come venisse arricchita di varie opere

e magnificenze d'arte che tuttora vi si ammirano, e come al Peru-

gino , verso la fine di quei secolo
, quand' egli aveva gia empiuta

1'Italia della sua fama
,
fosse dato 1' incarico di adornarne tutta la

volta e le pareti con dipinture. II quarto capitolo ed ultimo della

prima Parte e intieramente consacrato alia storia di Pietro Vannuc-

ci detto il Perugino. L'A. ne tesse uria bella biografia, correggendo

qua e cola qualche errore o qualche sinistro giudizio del Vasari *e

d' altri che lo copiarorno $
e presentando al tempo stesso in un breve

quadro lo stato della pittura in Italia
,
mette in rilievo i rari pregi

della scuola peruginesca e mostra quanto ella cooperasse agli stu-

pendi progress! dell' arte
,

la quale parve poi toccar 1' apice della

perfezione nella scuola romana di Raffaello
, gia discepolo del Pe-

rugino.
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Con ci6 si termina la Parte storica dell' opera ,
ed apresi sponta-

neo il passaggio alia seconda Parte descrittiva. Questa dividesi pure

in quattro capitoli ,
dei quali il primo dopo un bel preambolo in-

torno al vincolo che stringe le arti belle e la civilta e intorno al fio-

rire che fecero Je une e 1'altra in Perugia, contiene principalmente

un prospetto gerierale e una particolareggiata descrizione di tutti i

freschi operati dal Vannucci nella Sala del Cambio
;
e sono la Nati-

vita di Cristo e la Trasfigurazione (non la Risurrezione, come dice

il Vasari ) nella parete principale di rimpetto alia porta ,
i Profeti e

le Sibille nella parete laterale a destra , le quattro Virtu Cardinal!

con dodici personaggi dell'antica storia nella parete laterale a sini-

stra, un Catone al lato sinistro della porta, i. sette pianeti tirati so-

pra certi carri da diversi animali con molti e svariati scherzi e ra-

beschiegrottesche nel partimento della volta, e finalmente ilritratto

del pittore stesso incorniciato nel pilastro di mezzo della parete si-

nistra. Dopo questa generale e rapida veduta
,

il Marchesi rifacen-

dosi nel seguente capitolo a considerare piu riposatamente e con

occhio artistico ciascun dipinto, ne fa vagamente osservare tutte le

bellezze, e le mette in cosi viva luce animaridole coi colori del suo

stile ivi piu che mai venusto e leggiadro ,
che ti sembra averle

sott' occhio non descritte dalla penna d'uno scrittore ma rappresen-

tate al vivo e parlanti in tutta la vaga freschezza delle loro tinte

native. Ci duole assai che le angustie dello spazio consentito a questa

rivista non ci permettano di recare qui parecchi tratti del suo libro

dove il Marchesi fa egual prova di bel dicitore e di valente conoscito-

re delle piu riposte squisitezze del hello artistico. Ma non possiamo

temperarci dal recitarne almen qualcuno, e fra gli altri quell' ultimo

con cui conchiude questo capitolo ,
e che contiene considerazioni

utilissime di buon gusto pe' giovani cultori si delle arti e si delle

lettere.

Mentre il secolo decimosesto ( die' egli ) ed i susseguenti dilet-

taronsi di bravura e di un certo effetto che dovesse a prima giunta

sorprendere : i maestri del quattro e cinquecento studiarono di ac-

coppiare insieme 1' accuratezza e 1' amore della esecuzione con una
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mirabile semplicita e naturalezza. Quindi e che mentre quelli piac-

ciono grandemente in sulle prime, e dappoi sempre vie via meno
;

di quest" altri accade il contrario
; perciocche pit si contemplano le

loro opere e maggiori e piu squisite bellezze si rivelano all' occhio

dell' osservatore savio e diligente. Appunto come avviene del leg-

gere le prose e poesie dei sovrani scrittori, a cagion d' esempio, di

Dante
$
e quelle di certi altri al tutto splendid! e boriosi

5 puta, del

Frugoni : poiche dove questi con lo stile sfolgorato paiono recar da

prima gran diletto, che poi a misura dell' attenzione che vi si pone,

va sempre scemando, tutto 1'opposto interviene della lettura di quei

primi : nei quali come piu 1' occhio sagace del lettore s' interna ,

cosi maggior copia di vital nutrimento ne attinge 1' intelletto. Per

simil guisa e da far ragione intorno alle pitture del Cambio : dove

niente manca alia gravita, opportunita ed eccellenza nell'invenzione

e composizione ;
niente alia correzione e forza nel disegno ,

niente

alia grazia nella maniera, alia morbidezza e unione nelle tinte della

carnagione, al franco pennelleggiare, ai belli andari dei panni, alia

precisione somma dei contorni nel nudo, niente in somma alia fini-

tezza dell' intiero lavoro : ma tutti cosi fatti pregi ,
onde la pittura

cotanto avanz6 per opera del Perugino ,
non sono a prima giunta

cosi vistosi ne abbaglianti, che di leggier! appariscano agli occhi di

qualunque riguardante, s'egli non sia profondamente dotto dell'arte

.e adusato alia contemplazione delle piii perfette dipinture. Non bo-

riosa ne sfarzosa , come di putta proterva ,
ma casta e vereconda

,

come di formosissima vergine e la bellezza di che s' ornano le pit-

ture del Perugino : e di quindi ancora avviene che siano esse i pii

acconci modelli da imitare
,
siccome anche altrove in altro propo-

sito fu detto. I cibi e le bevande forti
,
dice un savio maestro di

arte, guastano il palato ;
i leggieri conservano il senso delicato della

lingua. Istessamente in pittura : le cose esagerate e troppo caricate

corrompono il gusto ;
ma le semplici e castamente belle avvezzano

1' occhio a sensazioni squisite e perfette
*

.

'-"*>{*
ti t;:t> *&.'..- "..

i Op. cit. pag. 415-416.
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Pari a questo di eleganza e di saviezza e un altro passo del capi-

tolo seguente da lui dedicato a mostrare la ragione filosofica delle

pitture del Cambio e V armonia che tutte le lega, benche a prima

vista non paia, in una bella unita di scopo morale e religioso. Impe-

rocche preludendo, secondo il suo costume, da alcuni principii

generali, che sono come la metafisica dell' arte e i quali vien po-

scia applicando al suo soggetto, egli fra le altre belle considerazioni

va investigando, se ed in che modo possa e debba in un' ope-

ra d'arte intendersi lo scopo morale *
. E qui allegata la sentenza

di que' materialisti in estetica, i quali dicono 1' arte esser fine a se

stessa, ne essere punto necessario che al sentimento del bello si ma-

riti in lei il sentimento morale e religioso, egli altamente la con-

danna, chiamandola a gran ragione dottrina erronea, dal cui tor-

bido fonte scaturirono le piu perniciose conseguenze. Conciossia -

chel'arte di tal modo intesa, mentre voile gelosamente a se conser-

vata tutta la liberta nella scelta dei subietti e nel modo di trattarli,

senza aver riguardo ad altro, soventi volte trasformo perfino la na-

tura delle cose. E di quindi fu che, chiamata dal suo ufficio a go-

vernare le forme del bello, lorda di tetre scelleraggini venne d'ol-

tr' alpe a contaminar le nostre contrade
;

si che adulterati ne furono

i nostri affetti ,
falsata la nostra istoria

,
contristati gli animi inno-

centi, sconvolte le giovenili immaginazioni,intorbidati con pestifero

soifio i limpidissimi azzurri del cielo italiano. Basta dare un' oc-

chiata a quella sozza colluvie di romanzi, di novelle, di drammi e

d' altre cosi fatte letterarie smancerie , che in questi ultimi anni

inondarono la Francia; e vestite poscia d' italiana forma si deriva-

rono anche fra noi con tanto detrimento dei buoni studi
, del pub-

blico costume, della civilta vera. Ma cosi doveva essere per neces-

sita; perciocche 1' arte che si fonda sul principio d' esser fine a se

stessa e si propone il diletto per suo scopo supremo ed unico, a

questo termine per lo piu riesce, di violare deliberatamente la ve

rita storica e la bellezza morale 2
. L' arte adunque, soggiugne il

1 Op. cit. pag. 427. 2 Op. cit. pag. 428.
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Marches!, deve consociarsi convenientemente a tutto ci6 che anno-

bilita ed insublima 1' umano spirito : si che quello che ancora noi

diciamo culto libero del bello
, torni profittevole ,

anche senza far

mostra di volerlo, alia vita morale e civile degli uomini. L' arte e

per se stessa essenzialmente morale e religiosa, e come chiamolla

un dotto alemanno, quasi una specie di religione. Dappoiche ,
se

non voglia disconoscere il suo altissimo ufficio, essa dev' esprimere

in ogni sua opera 1' eterna bellezza : d' onde poi avviene che ogni

operaj qualunque sia la forma della quale s' incarna, pone lo spi-

rito in una contemplazione per la quale s' innalza all' infinite, ter-

mine e centre comune, a cui 1' uomo aspira sull' ali deU'immagina-

zione e della ragione per le vie del bello, del vero e del buono. II che

se e verissimo dell' arte in generale, molto piu a ragione deve af-

fermarsi dell' arte cristiana, alia quale appartiene in singolar modo

1' ispirazione come origine, il bello come mezzo, la moralita come

fine *.

Nobilissimi sentimenti invero e squisiti non meno di sapienza che

di bellezza! i quali vorremmo che altamente si scolpissero nell'ani-

mo di quanti sono in Italia cultori e amanti delle arti belle. E queste

oh quanto si vantaggerebbero pur esse di splendore e dignita ,
se

mantenessero sempre pura quella celeste origine che traggono dal

fonte del Bello increato, del quale debbon essere fra i mortali come

un visibile riverbero
5
se invece di avvilirsi e sordidarsi talora ser-

vendo al solletico dei sensi corrotti deli' uomo, rimanessero sempre

fedeli al lor sublime scopo che e d' ingentilirlo e nobilitarlo
,
at-

traendolo colla soave forza del loro fascino al vagheggiamento e al-

1' amore di quella infinita Bellezza che sola pud farlo pago e felice.

Con questo terzo capitolo 1' A. termina il suo principal soggetto

ch'erano i dipinti del Perugino nella Udienza del Cambio. Ma per

meglio compiere V opera, gli parve da non passare sotto silenzio la

cappella del Cambio, attigua all' Udienza
,
e fregiata anch' essa di

egregie dipinture a fresco per mano, come credesi
,
di Giannicola

I Op. cit, pag. 429 430.
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Manni uno dei piii insigni discepoli del Perugino. Quindi egli ne

da la descrizione e la storia nel quarto ed ultimo capitolo, e poi

conchiude tutta 1'opera con una calda esortazione ai signori Giurati

del nobile Cambio . affinche non lascino giacer piii a lungo quasi

dimentiche e sconosciute le classiche pitture della loro Udienza,

ma, imitando 1' esempio di altre parti d' Italia e specialmente della

Toscana, mettano mano a farle disegnare ed incidere da valenti

maestri e cosi tradotte fedelmente in bei rami ne diffondano per

ogni dove la conoscenza; il che tornerebbe a grand' utile degli arti-

sti e a gran decoro del lor collegio e della loro patria posseditrice

d' un si prezioso tesoro d' arte.

Dal fin qui esposto ci sembra chiarita abbastanza la contenenza

e il merito di quest' opera del Marchesi, la quale ,
salvo qualche

rara pecca, da noi, secondo che ci parve nostro debito, Candida-

mente censurata, e piena di senno, di dottrina e di eleganza. E noi

ce ne congratuliamo col ch. Autore tanto piu volontieri, in quanto

che avendo dovuto altra volta usare verso di lui qualche severita

sempre penosa aU
%

animo nostro, il poter ora largheggiare con esso

di elogi ben meritati, ci riesce cosa doppiamente gradita. Forse egli

non tardera a somministrarci con nuove produzioni della sua penna
nuova materia di ragionare 5

e in tal caso ci giova sperare, che tro-

vandote scevre d' ogni pecca, noi possiamo anche lodarle senza niun

misto di biasimo, con piacere non mislo d' alcuna amarezza.

II.

La Bancocrazia ael Piemonte (Giorndle).

Fra le tante stranezze che ci condannano a ridere anche quando
men si vorrebbe

, vedemmo non ha gran tempo un certo Barone

Siciliano trarre dalla cassetta dei suoi alberelli per medicina d' ogni

male un certo empiastro che intitolava la bancocrazia : ed era un

libro
,
ove si sosteneva che colla istituzione ivi proposta di banchi

finanziarii si sarebbe ristorato nel mondo
,
non che la felicita e la

pace, perfino la morale, la religione, il Vangelo. Per disgrazia nou

Serie II, vol. XII. 28
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vi si parlava di restituire anche il buon senso ai cervelli che 1'aves-

sero mandate a processione : laonde noi tenemmo per fermo che la

"bancocrazia non troverebbe proseliti fuori del manicomio. L'abbiam

pr.oprio sbagliata! Quel magno giornale che e il Piemonte pieno di

moderanza, come tutti sanno, e di verita, come sanno i nostri lettori,

si e dato pe"r seguace anch'egli alia bancocrazia; e dall' avere il Ci-

mento creduto di dimostrare non so quanti errori del computista che

pubblic6 i documenti presentati alia consulfca pontificia per le finan-

ze, e da altri sbagli notati nel maneggio della pubblica pecania con-

cludfe senza misericordia che V amministrazione romana e la piw

sciagurata amminislrazione che esisle sotto la cappa del sole, e per

ultimo che il governo romano e condannato da se medesimo. II che

Come vedete egli e un consentire all' assunto del barone siciliano :

essere tutt' uno computisteria ed amministrazione e governo ;
e

dove sbaglia in un bilancio il computista $
ivi essere rovinate le

finanze, e dove son rovinate le finanze ivi essere condannato il go-

verno. E per dimostrare ad un lettore, foss'e pur losco, non potersi

codesto suo ragionamento appunlare di poca logica o di esagerazio-

ne, 1'articolista ricorre . . . indovinate a quale autorita? Ogni uomo

assennato per giudicare della bonta dei gowrni sarebbe ricorso a

politici, a diplomatici, ad uomini di Stato
,

a filosofi morali ecc.
5

ma il dabbeh giornale ricorre all' autorita di molti fra i primarii

banchierid' Europa. Egregiamente 5
nella teoria bancocratica egli

ha piena ragione; tocca ai banchieri giudicare di un buon governo

e ai computisti somministrarne i documenti. Laonde 1' autorita irre-

cusabile delle cifre (
del Cimento )

e la piii terribile e la piii calzante

requisitoria che sia stata giammai fatta contro il mal governo della

Curia
,
la quale e ad un tempo reo convinlo e reo confesso.

Noi per altro imperiti in bancocrazia, ma maestri impareggiabili,

come ben sa il Piemonte, nell'-arte della ginnaslica sofistica, anche

questa volta crediamo potergli guizzar dalle mani con una agilitd

prodigiosa e trarci d' impiccio con tutt' altro espediente che quel del

silenzio, e lo spediente e quello che ognun gia preoccupa, di rispon-

clere al giornal del Farini, che nel giudicar della bonta d'un governo
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'

la cassa delle fmanze e certamente anche per noi un elemento, ma e

1' ultimo j
le cifre poi dei computisti stanno al di sotto di quest' ul-

timo elemento come una formola sta ad una teoria algebrica o come

la soluzione aritmetica all' equazion del problema. Dato dunque per

ora che tutte le cifre del Cimenlo sieno verissime e verissime del

pari tutte le sue inferenze, 1'arguzia della Civilta Cattolica conti-

nuera francamente ad appuntare di poca logica e di esagerazione

codesto ragionamento. Di poca logica perche non e logico 1'inferire

la mala amministrazione di un capo di casa dall' aver costui sba-

gliato o ignorato I'impianto del Libro doppio: di esagerazione per-

che data anche la giustezza di tale inferenza, essa sarebbe esagerata

quando dallo sbaglio nella pubblicazione di un sol bilancio si pre-

tende inferire che 1' amministrazione romana e sciagurata.

Quando poi si vuole inoltre inferire essere la piu sciagurata che

esista sotto la cappa del sole, senza aver premesso un termine di

paragone ;
allora I esagerazione e la slogicatura diventa ridicola

perfino ad uno scolaretto di grammatica che abbia studiate le leggi

dei comparativi. Se il Farini volea concludere logicamente quelpm

sciagurata; dovea premettere un qualche paragone : come fece nella

sua yinnaslica sofistica la Civilta Cattolica
,

allorche paragon6 il

Pontiticio con cerli governi costiluzionali, ove un ministro responsa-

bile e eapace di accumulare i 700 e gli 800 milioni di debito senza

che niuno osi pensare a ridomandargli se non i conti, le chiavi al-

meno dell' erario.

Se cosi avesse fatto il Piemonte; se avesse registrato tutti i mi-

lioni di che ridondano gli erarii di Portogallo, di Spagna, di Piemon-

te, di Svizzera, di Grecia e se vi ha altro governo pienamente am-

modernato; eparagonato poscia con questi il Pontificio, allora man-

comale! se la logica non era ancora interamente salva (giacche a

salvarla bisognerebbe paragonarlo con tutti i governi sotlo la cappa

del sole), sarebbero salve almeno le apparenze e la grammatica. Ma

scansare cosi ogni paragone , perfino quello esibitogli si cortese-

mente dalla Civilla Cattolica, e poi concludere quel portentoso suo

LA PIU' SCIAGURATA, questo e proprio un voler far ridere a spese dei

propri dilemmi.
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E pur v' e di peggio.

Di peggio? E che pud esservi di peggio che esser ridicolo?

Vi e questo di farsi ridicolo anche col comparire sordo o sleale

nell'atto appunto che ei vuol rispondere alYArmonia che lo accusa

di guerra sorda e sleqle *.

Oh, oh! anche questo? direte voi lettor gentile

Sissignore anche questo : giacche come scusarlo dall'essere o sor-

do o sleale quando niega assolutamente 1'esistenza delle risposte da

noi gia date? Or cosi va la faccenda : quel buon galantuomo del

Piemonte torna a ripetere al 1. di Novembre la millanteria del 23

Ottobre : la Civilld Cattolica non ha risposto agli arlicoli di cui favel-

liamo (23 Ottobre). Non si e risposlo al nostro invito (1. Novem-

bre). E pure la Civilld Callolica avea risposto in questo stesso vo-

lume a pag. 10 e 11 fin dal 6 Ottobre che codeste cifre. . . fossero

elleno pure efficacissime, troverebbero piu che sufficiente risposta

nei provvedimenti gia presi dal governo pontificio : giacche ii torto

di un governo non ista nel prendere talora degli abbagli, ma nell'o-

stinarvisi senza adoprare quei rimedii che applicano la scure alia

radice del male, . . Quando dopo maluro sperimento, istituzioni a

persone che parvero inopportune si cangiano in altre piii idonee,

un momentaneo sconcerto delle finanze (specialmente dopo tanti

disastri non imputabili) ,
solo dall' animosita di passioni ostili puo-

essere imputata al governo .

Che ve ne pare lettore ? Potea farsi risposta e piu calzante e piii

leale? Piu calzante nell' indicare dove consiste la vera bonta di un

governo, piu leale professando che senza ammettere, senza neppur

leggere
%
quelle cifre, difendiamo i principii e non le persone, giu-

dichiamo infallibile il Papa nella Fede, non il Ministro nelle Finan-

ze? Se il Piemonte non udi questa risposta e sordo, se finse di non

udirla, sleale.

Ohib6, ohibd! Eccovi subito coi vostri giudizi temerarii, colle

vostre accuse inurbane di slealta. E se 1'avesse udita senza capirla?

1 II Piemonte, 1 Novembre 1855.

2 Civilta Cattolica vol. XII, pag. 212.
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Oh allora avrebbe ragione il Piemonle ,
e voi dovreste fargliene

le vostre congratulazioni : giacehe, oh se sapeste die bel giuoco gli

fa questo difetto di comprendonio, gli e un usbergo a prova di bom-

ba. Leggete il suo primo Novembre e vedrete !

Come sarebbe a dire?

Avete a sapere che YArmonia gli avea rinfacciato con quella fran-

chezza, che ogni falsario chiama incivilta, la iilza di menzogne del

suo corrispondente da noi tessuta a pag. 234 e segg. di questo stes-

so volume. II poveruomo che non trov6 rimedio per isprigionarsi

da quelle strette
, sapete come guizzb di mano a quella maligna

dell' Armenia ispirala dalla Civilta Cattolica? Proprio con 1' aiuto

del comprendonio o diciam meglio del non comprendonio : voi

non avete risposto a me
,
io non rispondo a voi 1

. Vedete con

che bel garbo egli s' inghiotte, cosi le 11 mentite con cui veniva

sbugiardato in quelle pagine ! Senza neppure un' ombra di rossor

sulla faccia non solo egli da a here ai suoi lettori che i difensori del

governo romano non hanno potulo accetlare la controversia per

T impossibilila assolula di difesa, ma presupposto codesto silenzio,

se ne vale di schermo per dispensarsi dal ritrattare quante ciurme-

rie gl'ingozza il suo corrispondente. E buon per lui che ha lettori

che il credono, e forse mecenati che lo pagano e di quel che capisce

e di quel che non capisce e di quel che non vuol capire.

Ma ben capirete voi, lettore, che veleggiando con si buon vento

non puo esser tentato di cambiar cammino e continuera a gridare i

suoi Peani sotto i colpi dell'JLrmoma come i garibaldiani cantavano

vittoria dopo aver toccate le busse. E se fra 15 giorni voi andate

a rileggerlo tornerete a trovarvi che nessuno ha risposto, che il go-

verno romano si e condannato da se stesso

Oh beato colui che non intese !

i Per decreto controfirmato da II' Armenia il nostro corrispondente di Roma,

non fa altro mestiere tranne quello di spacciar frottole indegne.,. e noi ci fac-

ciamo lecito di far la seguente interrogasione. Alcuni giorni or sono abbiamo

accennato della pubblicazione di un opuscolo sulle Finanze Pontificie ecc, per*

che non si e risposto al nostro irtvifo? (Piemonte 1. Novembre).
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III.
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c<-,. .

FIOR DI MEMORIA per le dome genlili; Prose e poesie di LUISA AMA-

LIA PALADINI. Firenze 1855, piccolo vol. in 32. di 174 pag.

Quando nel vol. VIII della I serie della Civilta Callolica alia

pag. 215 parlammo del Manudle per le giovinette italiane messo in

luce dalla sig. Paladini
,
notammo quei pregi non volgari che in-

gentiliscono lo stile , e rendono utili gli ammonimenti di questa

savia e dilicata autrice. Dovemmo altresi allora pel rincrescioso uf-

ficio di giudici imparziali notare qualche piccola menda, che avrem-

mo di cuore desiderato di non trovare negli scritti di donna osse-

quiosa alia religione cattolica, consecratasi coll' opera e cogli scrit-

ti al bene dei suoi prossimi, fregiata di tanto buon senso
,
e cosi

capace di significare con disinvoltura e naturalezza i proprii con-

cetti. Trista condizione dei nostri tempi ! II dubbio, il sarcasmo,

la miscredenza hanno sparsa del loro alito pestilenziale ogni cosa

intorno a noi : oscuransi le verita piu chiare; i piu magri sofismi

sono stimati argomenti saldissimi, ogni autorita e scossa; ogni me-

schino cervelluzzo vuol misurare al ragguaglio della sua cortissima

spanna e 1' uomo e la societa e Dio medesimo. Non deve adunque

ormai recar meraviglia che qualche leggiera infezione ne trag-

gano ancora i sani e robustL Le quali cose diciamo perche sieno

argomento che noi pregiamo e 1' intenzione e il cuore della sig.

Paladini
,
e che quelle imperfezioni gia notate altra volta in cam-

bio di mostrarla agli occhi nostri trascinata dalla corrente degli

errori e delle opinioni volgari, accennano piuttosto fmo a qual

punto
,

e quanto felicemente se ne sia ella sottratta. Anzi siam

certi che 1' esperienza e la.considerazione dovranno un di condurla

a quella schietta cognizione dei bisogni present! e veri di questa

nostra Italia, per la quale la sua voce, cara agli animi ben nati, si

debba unire a
quelli, i quali per salvar questa comune nostra patria,

non 1' adulano, non la palpeggiano ,
non la tradiscono colle vane

lodi, o coi raaligni consigli ;
ma la vogliono sinceramente grande
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per la purita della fede cattolica, per la onesta dei costumi, per la

pace delle citta, per la prosperita della coltura intellettuale e ma-

teriale. La memoria che facciamo del giudizio portato gia altrove

della Paladini
,
e il voto qui sopra manifestato, ci dispensano dal

parlare dei pregi o delle imperfezioni di questa opericciuola, che e

1' una parte del nostro debito nel far la rivista di un libro. La Pa-

ladini del Fior di Memoria e tutta dessala Paladini AelManuale per

le giovinette italiane : il soggetto e cangiato, 1' animo dell' autrice

non gia.

L'altra parte che ci aspetta e di parlare della contenenza me-

desima del lihro. In una breve introduzione ci fa sapere I

1

editore

sig. Lorenzo Melchiorri, che volendo offrire alle gentili donne ita-

liane sul principiare del 1855 un libro scritto tutto da penna fern -

minile, si rivolse alia sig. Paladini, la quale cortesemente gli dono

alcune prose e poesie preparate con intenzioni assai diverse dalla

presente. II libro non contiene adunque che brani staccati, molti

dei quali fanno un picciol tutto da se, e molti sono particelle di piu

gran lavoro. Nelle prose si contengono due generi different di

scritture: 1' uno narrative, 1' altro didascalico. Riferisconsi alle nar-

razioni, dove la Paladini fa a nostro giudizio le migliori pruove,

alquanti Cemii biografici di alcune benefattrici dell' umanita : ma

di quelle vere benefattrici, le quali ebbero dalla Religione e il con-

siglio e la forza di condurre a termine opere di grande profitto per

la societa cristiana. La famosa pel coraggio nelle sventure Anna

Elena dei Malatesti, che col consiglio dello zelante Arcivescovo di

Firenze S. Antonino fondo del suo ricco patrimonio il Ricovero del-

le vedove e delle orfanelle'cadute in basso stato pei rovesci della

fortuna, quanta pieta non desta di se, quanta riconoscenza, quanto

amore, delineata com'e si schiettamente dalla penna della Paladini!

"Vien dopo unacorta bozzadell'infaticabilecarit{i di Luisa di Marillac

vedova Legras nella quale i primi germi dello spirito religioso pose

la mano soavissima di S. Francesco di Sales, ed aiuto poi cosi at-

tuosamente la non mai stanca carita di S. Vincenzo di Paulo; onde

che fondando essa la Gongregazione delle Signore della Carita, e
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assumendo poscia 1' incarico di prima superiora delle Suore della

Carita divenne il piu operoso strumento dell' amor benefico di S.

Vincenzo. Nata di poveri genitori, ma uguale nello zelo alle due

nobili fondatrici teste rammentate, merita bene di essere terza nel

bel numero Rosa Govona, la quale orfana e povera fu sostegnofm-

che visse di parecchie centinaia di povere orfanelle nel Piemonte,

e dopo morte continua la pietosa opera per mezzo delle Rosine

istituite da lei con sovrumano coraggio. Gli ultimi due cenni bio-

grafici ricordano all' esempio ed alia gratitudine delle donne italia-

ne due altri cuori informati dallo spirito di Gesu Cristo all' amore

ed alia carita. Maria Gaetana Agnesi super6 di fatto le sue glorie

letterarie e scientifiche collo zelo onde messa dal Cardinal Pozzobo-

nelli Arcivescovo di Milano alia direzione del Pio Ricovero Trivul-

zi console gli anni cadenti di tanti poveri vecchi: e Maddalena dei

Frescobaldi sara viva sempre nella memoria dei Fiorentini piu per

laCasa delle convertiteovenascose, conso!6 e rassicuroilpentimento

di tante traviate giovanette, cbe per la chiarita del sangueeperle

gloriose parentele.

Dopo i cenni biograiici, che son quasi abbozzi di primo disegno,

son da collocare le due vite di donne illuslri, ove con colori e con

ombre dipingonsi piu accuratamente le geste di due altri celebri

donne italiane: celebri e vero per glorie piu leggere innanzi a Dio

e meno beneficbe innanzi agli uomini; ma non certo maccbiate

d' alcuna infamiane al cospetto di Dio , ne rimpetto alia societa u-

mana. Sono esse la vita di Vittoria Colonna, quell' ingegno straor-

dinario, quel petto si- forte, quella mano si benefica
, quel cuore si

religiose ch'ebbe tanta parte e tante pene nelle vicende italiane dei

suoi giorni 5
e 1' altra di Teresa Bandettini pari alia Colonnese di

merito, se non di fortuna o di potenza, la quale nel tenore svaria-

tissimo della sua vita serbo virtu intatta e animo benevolente e re-

ligioso. Contasi fra le prose narrative inserite in questo volumetto.

un breve ma commovente racconto del coraggio eroico d' un po-

vero garzonello, che salv6 due bambini dalle Camme in mezzo allo

scoraggiamento ed all' ammirazione di tutta una borgata.
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Dopo le narrazioni son da mentovare i Frammenti d' uno scritto

che devesi averc per titolo : Osservazioni sulla Educazione. In que-

sti, che veramente posson chiamarsi consigli o pensieri distaccati,

non possiamo essere in tutto d' accordo coll' Autrice: e quelle gen-

till donne che avessero letto questo Fior di memoria loro indirizzato

e al tempo medesimo le nostre trattazioni sopra 1' educazione ve-

drehhero tosto dove noi ci troviam d' accordo coll' autrice, e dove

da lei dissentiamo. Nondimeno molte sono le sue considerazioni e le

sue testimonianze di fatto alle qualipienamente aderiamo. E per dir-

ne solo qualcheduna, giustissime sono le avvertenze intorno ai me-

todi fmora applicati nel generate alle scuole infantili. Cos! a pag. 89

leggiamo che: Nelle scuole infantili poco si correggono le male

tendenze de' bambini
, perche non hanno campo di manifestarle

$

poco si secondano le buone, perche la generalita del metodo impe-

disce quasi interamente ogni cura individuate
5
e per unico fine si

cerca di avere de' buoni bambini, senza por mente che que' bam-

bini saranno uomini un giorno. Certamente il visitatore di quelle

scuole che non vede fuorche la corteccia, ne rimane edificato; ma

chi penetra fino al midollo, ne ride, oppure ne piange , poiche

appunto in quel silenzio
,

in quell' ordine sta il tarlo del male.

Que' buoni bambini non sono angeli, ancorche ogni giorno si faccia

loro ripetere nell' inno serale (non so con quanta modestia) che so-

migliano gli Angeletti, e quel non so che di teatrale che vien dato

ai loro esercizi, quella ammirazione con la quale si osservano quan-

do marciano, pregano o lavorano, desta ne' loro animi il pernicio-

so germe dalla vanita. E nella pagina 91 dopo aver detto che

in Francia, in Inghilterra, 1'istituzione delle scuole infantili fu ope-

ra eminentemente pietosa e santa
, segue cosi la Paladini : Ma

quell'opera santa e pietosa doveva necessariamente allargarsi di con-

cetto allora che fu trapiantata in Italia. La si voile soltanto dare un pa-

ne ai bambini abbandonati del povero : noi non abbiamo bambini ab-

l)andonati, poiche ci mancano grandi fabbriche e macchine che co-

stringano i genitoril'intero giorno senza respiro al lavoro. La si vole-

va soccorrere alia sola infanzia, e perci6 si fecero gli Asili infantili :
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noi avevamo bisogno di educare un popolo., e per questo abbisogna-

no a noi scuole popolarLL'opera che in Inghilterra e in Francia non

fu che cristianamente pia, esser doveva da noi religiosa e civile.

Ne raeno ragionevolmente inveisce alia pag. 96 contra coloro che cie-

camente adattano ogni sistema d' educazione oltramarina od oltra-

montana; e forse il fanno con meno cautele che non pongono nel

derivarne vanamente le fogge delle vestimenta. Ma udiamo lei stes-

sa: Vivaddio! Le creature umane non sono mica i pezzi di uno scac-

chiere
,
che il valente meccanico fa muovere col mezzo di nasco-

ste molle : le creature umane pensano e sentono appena incomin-

ciano a balbettare il pappo e il dindi, e mandandole innanzi a mac-

china, istupidiscono. Si pensa forse da costoro alia condizione dei

bambini r ed allo stato che dovranno probabilmente un giorno oc-

cupare nel sociale consorzio? Pensano forse alle costumanze
,
alle

Industrie del paese in cui vivono? Oib6 ! La macchina non ha in-

gegni per queste inezie. E se taluno permettesi qualche modesta

osservazione, il macchinista risponde : In Francia si fa cosi, cosi

si fa in Inghilterra. Persuadiamocene una volta. Ogni terra, ogni

nazione,ogni popolo deve avere i suoi costumi particolari. E quin-

di a qualche linea segue con questo bel sentirnento. Quel popo-

lo che fa sue le costumanze straniere cessa di essere nazione. E

chi piu di noi peccava in questo? Non istampavasi libro di educa-

zione
,
non pubblicavasi regolamento di scuola in Inghilterra ,

in

Francia, in Germania, che subito not facessimo nostro, senza alte-

razione alcuna, senza esaminare se all' indole degli Italiani si affa-

ceva. Certamente si pud e si deve prendere il buono dove si trova;

ma adoLtare ciecamente ogni parte di que' metodi, pretendere ( mi

si perdoni la metafora ) di coltivare le piante del mezzogiorno co-

me si coltivano quelle delle fredde regioni del nord, e stoltezza, &

morte del pensiero. Ne dispiaccia ai lettori di udire quest' ultima

citazione che quadra a capello colle cose dette di sopra ,
ed ha

un' evidenza tutto propria nella penna di tale scrittrice. Ho ve-'

duto
,
fra i libercoli che la Francia ci manda per 1' istruzione del

popolo, varie lezioni di botanica, di storia naturale, e persino (ridi
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o lettore!) uno di quei libri tutto sull' arte di fare il pane. Fu ri-

cevuto ancor questo , alsolito, siccome gemma, ed ho udito co'

miei orecchi una direttrice di classe dare per mezz' ora questa le-

zione traducendola alia lettera, ed ho veduto co' miei occhi i bam-

bini infastiditi sbadigliare irrequieti perche non ne intendevano un

jota ,
e per conseguenza vidi poi sopprimerla aflatto. Queste le

son verita palpabili : e pure hanno esse ancor di bisogno d' esser

confermate dall' autorita di persona la quale anzi che avversade-

ve dirsi partegiana e promovitrice caldissima degli Asili. Madeh!

Vi portassero tutti i partegiani e i promotori degli asili cosibuo-

ni principii e cosi buon senno ! e vi portasse pure essa con tanto

senno e con tanta buoria intenzione la sig. Paladini un po' piu di

convincimento che la dove gli asili son necessarii
, prima necessita

degli asili si e promuovervi rinsegnamento del catechismo, e svolger-

ne i piccioletti animi ai forti sentimenti della pieta cristiana
,
e ai

teneri affetti dell' amor figliale e domestico.

I lettori han potuto abbastanza scorgere e i soggetti trattati nelle

prose di questo libriccino, e la qualita dello stile piano, semplice,

schietto. Delle poesie diremo poche parole, si perche esse sono nella

minor parte del libro, si perche con debita proporzione puossi appli-

care ai versi della Paladini quello che delle sue prose abbiam detto. I

suoi versi stampati nel Fior di Memoria trattan soggetti o religiosi,

o morali, o civili. II gusto dell'autrice k purgato , semplice ,
natu-

rale: cerca nel vero e nella jiatura gli adornamenti e le imagini : la

poesia per lei e mezzo d'istillare per la dolcezza dell'armonia 1'amor

del bene e del giusto negli animi piu schifiltosi, e dice vero quan-

do dice:

Oh potesse de' carmi 1'armonia

Fede portarvi negli accenti miei!

Oh ! fosse tuono 1'umil voce mia

Ch'io griderei :

Svegliatevi, o sorelle, al sonno assai

Foste di sensi e mente abbandonate !

Sregliatevi, e per core ed opre omai

Ilale siale.
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Dalle fraghe del labro la parola

Straniera non vi sgorghi, e il da voi guasto

Idloma che agli altri il pregio invola

Suoni alfin casto.

Non imitate il vil delle sirene

D' animi snervator canto lascivo
5

E vi caglia serbar desio del bene

Ne' petti vivo.

Disprezzo, e non amor, s' abbia da voi

L'azzimato cascante zerbinetto,

E il sozzo che nel vizio i giorni suoi

Vive a diletto.

Dal quale brano, che certo non e il piu hello che avremmo potuto

sceglierne ,
vedesi la molta facilita ed armonia che corre nei suoi

versi. Per tutto altrove scorgi sobrieta nelle imagini, nelle parole

semplicita la qual talvolta divien perfino negligenza , giustezza e

vivacita nel sentimento.

Se alcuna delle nostre leggitrici s' invogliasse per talento di

far del bene al prossimo ,
e piu ancora se per vano pizzicore di

gloriuzza letteraria a calcar le orme della Paladini
,
siccome la

Paladini segui quelle della Colonnese
,

e della Bandettini e di al-

tre non poche italiane
; ponga mente dapprima se il Signore Id-

dio le fu largo di quei doni d'ingegno che in femmina letterata vo-

gliono essere e piu certi e piu larghi che negli uomini. Appresso

guardi se coll' ingegno consuona il cuore
;
cioe se la dolcezza

,
la

bonta, la sommessione dell' indole la camperanno dai pericoli del-

1' alterezza
,

della levita, del capriccio soliti difetti delle donne che

vogliono far le saccenti e 1' erudite : conciossiache molto piu vale

e si stima la dolcezza e la bonta che non il sapere di una donna.

Ne ci6 basta. Perche la donna possa applicarsi alle lettere o alle

scienze non deve torre il suo tempo ai soavi e inviolabili doveri di

figlia, di moglie, di madre : pu6 risparmiare bensi a quel fine le ore

che perderebbe nei frivoli passatempi e nelle vanita muliebri. Ri-

chiedesi infine che innanzi di por mano alia penna ed ai volumi le



DELIA STAMPA ITALIANA 445

abbia messe all'ago ed alia rocca : che prima di saperti ordinare una

biblioteca ti sappia governare una casa
;
che avanti di tentare gli

applausi delle accademie e delle scuole abbia meritate le benedi-

zioni dei parent! e dei familiari. Chi ha coscienza di aver adem-

piuto queste parti della donna biblica, e che furon sempre le vere

glorie della donna cristiana
; ponga pur mano se la vita e il tempo

le basti agli ameni ed ai severi studii: la coscienza non li riprendera,

la religione li santifichera, li benedira Iddio
,
e la societa umana ne

a gloria e vantaggio.

IV.

La teorica delle piacevoli sensazioni dalV inglese recata in ildliana

favella dal conte ERCOLE MALVASIA TORTORELLI Bologna, ecc.

Nobilissimo senza fallo e stato 1' intendimento del conte Malvasia

nel volgarizzamento di quest' opuscolo. Egli spertissimo della in-

glese e della italiana favella, e desideroso di adoperare 1' ingegno

al morale miglioramento degli uomini-, ha creduto che giovar do-

vesse moltissimo a questo fine la traduzione d' un libro diretto a

porre ordine e misura ne' piaceri, di cui e si ghiotta 1' eta presente.

Ci6 lo ha indotto a recare in volgare e pubblicar per le stampe

questa operetta, secondo che egli stesso dichiara nell' elegante pre-

fazioncina che vi premette.

Ma, se il veder nostro non erra, ci sembra che la scelta del libro

non corrisponda appieno all' altezza del fine propostosi dal tra-

duttore. L' opuscoletto non ha certamente molto iriteresse scien-

tifico. Conciossiache sebbene 1' A. abbia avuto in discgno di scoprire

e presentare in ischietti modi la sorgente di molte noslre inclinazioni,

piaceri, e doveri, pei quali mezzi ci e porta, direi quasi, la chiave

delT intero sistema della umanila e della morale 1; pure intorno a ci6

Don solo non dice nulla di nuovo, ma nel riepilogare il gia dettone

i Prefazione dell' Autore pag. 10.
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da altri restringe la sua osservazione alia sola parte instrumentale

e meccanica delle sensazioni che all' operare umano danno 1' occa-

sione o la spinta. Per recarne un solo esempio basti accennare quel

luogo, dove a spiegare il diletto che arreca la novita d' un oggetto

(sebbene non paia che ogni oggetto nuovo arrechi diletto) il ripete

dal movimento che si eccita nel cervello : La novita e di per se sola

sufficiente a rendere gradito do che non lo e in se stesso, perocche per-

cuote essa di forza sopra una fibra del cervello la quale riposava *.

Anzi, poiche abbiamo menzionato questo capo nel quale tratta.defte

modificazioni del cervello che precedono ed accompagnano le aggre-

devoli sensazioni; non possiamo a meno di non avvertire che le-os-

servazioni stesse organiche dell' Autore non sempre corrispondono

alia verita de' fatti. E chi oserebbe sostenere oggigiorno ci6 che

dice 1' A. potersi pensare il cervello come uno slrumento provveduto

di corde composte di un numero di nervose fibre a svariate tensioni

e suscettive conseguentemente di un' infinita varieta di vibrazioni 2?

Qual tensione puossi egli immaginare nelle rilasciate. e tortuose fi-

bre che compongono la molle e polposa massa delcerebro? Lo stes-

so dicasi di altre leggi che 1" A. con incantevole semplicita stabili-

sce, ma che sono in aperta qpposizione coi dettati della notomia e

della fisiologia.

Che se si riguarda non il valore scientifico ma morale del libro
;

certo e che esso si sforza d' inculcar la virtu e discorre con senno

intorno a Dio, alia provvidenza, ai doveri che incombono all' uomo.

Che se talvolta cade in proposizioni o erroiiee o ambigue 5
il tra-

duttore ne avverte chi legge con brevi ma giudiziose note aggiunte

alia fine. Nondimeno osserviamo tre difetti. Prima, 1' A. da buon

protestante sembra riconoscere come primo movente d' ogni umana

azione 1' amor di se stesso. E proprio di ciascun uomo un movi-

mento distinto, onde il centro e il suo personate vantaggio 3. Secon-

do, usa sempre un linguaggio da sensista e discorre della felicita

come ne discorrerebbe un.qualunque filosofo dell' Accademia o del

1 Capo IX. 2 Pag. 61. 3 Pag. 60.
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Liceo , e forse eziandip degli orti di Epicure. Non havvi fonle piu

doviziosa di gradevoli sensazioni che il compimento de
1

nostri dove-

ri *. La sola virtuosa sapienza a parlare diritlo, e degna di essere

nomata felicita, perocche dessa e pure T unica la quale non e giam-

mai che possa convertirsi in danno per un male acconcio escrcizio.

Ella rimuove in noi ogni sensazione di dolore e desta tutte quelle che

tornano piu piacenli 2. Terzo, il suo discorso e assiderato e privo

d' ogni calore di vita atto ad infiammare 1' affetto. Sicche il lettore

dopo averlo letto da capo a fondo, resta gelato peggio che prima.

II che e carattere proprio di tutti i libri de' Protestanti, come accor-

tamente osservo il Pallavicini in quel suo aureo libro della perfezio-

ne cristiana. Ma ci6 che e segno piu proprio, egli dice, della in-

terior santita, laddove in assaissimi libri de' cattolici spira un' ar-

dente e sincera divozione che infmmma e pasce d' amor celeste,

conducendo maestrevolmente i lettori per la via della virtu e della

salute
;
e di questo divoto spirito sentonsi interiormente ripiene

v, anche 1' opere lor teologali piu speculative : per opposto in tanti

volumi degli eretici il lettore non sente mai una- favilla di quel

santo ardore, ne gusta una stilla di quel divino sapore 3.

II sig. conte Malvasia fara opera santa e utilissima all' Italia a

ralersi della sua perizia nella lingua ingless per tradurre dei libri

da quell' idioma nel nostro. Ma quando trattasi di scopo morale,

lasci da banda gli scritti dei protestanti, e si attenga alle sole opere

degli Autori cattolici. Altrimenti sciupera V ingegno e la fatica,

senza raccogliere nessun frutto che corrisponda alia bonta del suo

scopo.

1 Pag. 89. 2 Pag. 91 .

3 Arte della perfezione cristiana lib. I, c. XVII.
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SILVIO PELLICOi

LETTERE DI VARIO ARGOMENTO 2

1. SILVIO al sig. Abate N. N.

Mon cher Ami. Ton aimable relation de ta course a la colline de Saint

Ignace m'a fait beaucoup de plaisir. Je t'y ai suivi, non seulement comme
un homme qui se place a cot d'un autre et qui e"coute, mais me fourrant

tout-a-fait, autant que j'
ai pu, dans ta bonne et belle arne. Mille choses me

rendent infe"rieur a.toi, et pourtant je te comprends, je te sens, tes refle-

xions sont comme une lumiere tout-a-fait homogene a ma vue (ainsi que dit

Shakespear). Sans doute, quand on examine sans prejuge, les bienfaits que
la foi catholique opere toute seule dans ceux et par ceux qui en sont ani-

me*s ve"i itablement, on a envie de rire et de pleurer de cette pauvre sages-

se humaine qui toute boiteuse et myope cherche toujours la Verite" et la

Vertu. En boitant et lorgnant elle peut trouver bien des ve'rite's et des ver-

tus de second ordre, c'est-a-dire utiles et agre"ables pour ce monde, mais

ce ne sera jamais la Ve'rite' et la Vertu, dans le plus noble sens. Et s'il ar-

rive qu'elle s'y approche jusqu'au point de 1'empoigner, ce tre"sor lui

e"chappe ou bien elle se metamorphose, elle se re"sout en une autre puis-

sance; ce n' est plus la sagesse humaine, elle est identifie'e avec la foi; c'est

une sagesse qui e~mane de Dieu. Toute application de la philosophic a la

religion ne vaut rien, except^ quand on entend simplement par la: que

1 V. questo volume a pag. 218.

2 Delle sei letlere die seguono 1' Autore serbo copia di sua mano prima di

spedirle. In alcune e taciuto 1' indirizzo
,

in qualche altra lo taciamo noi per
buoni riguardi.
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la pauvre boiteuse peut et doit se mcltre dans le chemin qui mene a sa trans-

formation, c'est a dire a la Foi. ve"nement, auquel Dieu veut qu'elle aspi-

re, quoique son accomplissement soit un don gratuit. C'est ce que tous les

saints Docteurs de l'glise ont cru, car quoique la foi soit aussi excellente

la ou elle se trouve sans doctrine, ils ont employe" toutes les puissances de

la raison, pour que le monde, scandalise de la Croix, demeurat confondu,

en voyant naitre de cette Croix, une doctrine plus ample, plus profonde,

plus logique que toute autre qui cut jamais paru. Ce travail de ramener la

Raison a la Foi est le but continuel de 1' glise, qui ne cesse de se mon-

trer forte de raisonnemens
,
tout en montrant les vanite's de la raison, qui

ne cesse d' etre e'minemment philosophique, tout en montrant les vanite's

de la philosophic. Comme 1' esprit humain existe et ne peut pas s' e"touffer,

comme il est de sa nature de chercher la science
, comme cette tendance

n'est mauvaise que lorsqu' elle est accompagne'e de 1'orgueil, Dieu dans son

figlise sanctifie cette tendance au lieu de la delruire; il la joint a une humi-

lite qui peut etre aussi profonde que celle d' une sainte ignorance, et qui

peut admettre en meme terns toute 1' &iergie de la recherche ,
tout le de"-

ploiement des faculty's intellectuelles. Te"moins les saint Thomas ,
les saint

Augustin, etc. Dieu a sanctifi la science et 1' ignorance, Dieu a tout

sanctifie, except^ le mal. C' est pourquoi, 1' esprit humain produisant et

reproduisant sous des formes diffe"rentes une continuity malheureuse d'er-

reurs, lorsqu' il poursuit la science avec orgueil la continuity de la scien-

ce de'pouille'e d' orgueil doit exister dans 1'figlise. Jamais le terns n' est ve-

nu, jamais le temps ne viendra (tant que la consommation des siecles ne

sera pas effeetuee) ou 1'esprit humain ne tende a la science, et ou 1'figlise

abdique le droit de donner des Docteurs,le droit de diriger cette tendance,

de confondre savamment 1' orgueil, de triompher des erreurs, de marcher

d'un pas aussi assure a cot du subtil philosophe qu'a cot du simple ber-

g?r. L'Eglise qui ne s' est jamais epouvantee des travers de 1'esprit hu-

main, et qui au savoir de chaque faux sisteme de religion a toujours op-

pos un savoir plus fort, plus complet, s'e"pouvantera-t'-elle aujourd'hui de

la science Saint-Simonienne ou de toute autre the"orie non catholique ? Pas

le moins du monde. Les abus de la raison servent au triomphe final de

son bon usage, les erreurs servent a la ve'rite', la verite" est toujours com-

battue, car elle doit toujours vaincre.

Ne renonce pas a 1' ide"e de faire un jour 1' ouvrage que tu m' indiques.

Pre*pares-y peu a peu toute la force de ton esprit. Du reste il est tout clair

qu'en fesant voir combien est parfaite la philosophie du catholicisme, on

finira toujours par humilier 1' homme devant la Croix, par lui faire sentir

qu'une sainte doctrine et une sainte ignorance ne different en rien, dans ce

qui est essentiel car 1'essentiel c' est la saintete'.

Turin, 19 Aout 1831.

Serie 11, vol. XII. 29
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3- SiJiVip al sig. Abate Giobert^

Caro Gioberti. Ho sentito esser mio debito di dichiarare ch'io non con-

divido le tue opinion! sui gesuiti, ed ho fatto quella dichiarazione sponta-

neamente e non gia consigliato da Gesuiti o da altri. Non avrei potuto

senza debolezza lasciar supporre ch' io disistimassi una Gompagnia alia

quale tanti uomini savii e buoni, e mio fratello stesso che anio ed onoro

assai, si sono aggregati. Or vengo a te per soggiungerti con tutto il dolore

dell' amicizia, che tu hai molto scandalezzato, non il volgo servile, ma le

menti die pensano. Tu riceverai plausi di persone facilmente plaudenti, e

son plausi ingannevoli. II merito dell' eloquenza non puo far degna di lo-

de una filippica simile contro un Ordine religioso. Tu sai che quando per

effetto di passione, taluno diventa nelle sue parole o ne' suoi scritti conse-

quenz-iario esagerato, il suo preteso rigore di dialettica fc vana illusione.

Ghe cosa fanno i ragionatori increduli? Gridano contro il Cristianesimo

come tu gjddi contro i Gesuiti, cioe sostengono con ardita e speciosa dia-

lettica, che la, religione Cristiana e malefica, tendente ad impicciolire le in-

telligenze, a smorzare i grandi alTetti, a render gli uomini paurosi, falsi
,

delator!, mogi, ecc. Che cosa fanno i ragionatori deUe sette eretiche?

Si volgono a gridare contro il cattolicismo, e sostengono con mille caldi

argomenti che questa Chiesa fc malefica, tendente ad impicciolire le intel-

ligenze, a smorzare i grandi affetti, a render gli uomini paurosi, falsi, de-

latori, mogi, ecc.

E poi ?. Si seate che sono invettive eloquenti, ed il pensatore scuote la

testa dicendo : > Abusi d' ingegno 1

Ma tu mi chjederai : or Ci sono o non ci sono i fautori dell' igno-

ranza ?

Ed io ti rispondo che ci sono% ma che non formano un Ordine e non ri-

cevono 1' impulso piu da un Ordine che da un altro. Ci sono
,
ed e cosa

iaevitabile, e non bisogna mirarli colla lente della esagerazione. Si trovano

qua e la, in ogni secolo, e fra laici e nel clero e nelle varie suddivisioni del

clero. Ve n' Ha di buona fede, e ad ogni ;nodo non va bene caricarli d' in-

giurie. Un iogegno potente che si scaglia con infinite parole a combatterlif

commette un atto di debolezza. Voler poi qomprenderli in un'idea e chia-

marli G;esuitismo, m' e ognor sembrato sin da quando io era giovane, ed

ancor mi sembra oggidi ,
na creazione ebimerica, una befana sostituita

al vero, unadeduzione d' animi spaventati da voci correnti che bisogne-

rebbe udire con superiore tcanquillitk e non mai farvi eco.

Vi sono chimere ed irritazioni magnificate, dalle quali ^ disgrazia che

talvolta anche gl'intelletU perspicaci si lascino preoccupare. Cio non fa che

rallegrare i maligni e contristare i galantuomini.
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Eccoti il sentimento d' uno che non b mosso da congreghe, d'uno che ti

loda e ti biasima con sincerita. Ammiro la tua eloquenza, e fo voti perchfe

ineglio si congiunga a carita e giustizia. .

Torino, 8 Luglio 1845.

3. SILVIO al sig. N. N.

Lascio dire sul conto mio
,
e sorrido delle inesattezze che vedo

Spacciarsi a mio riguardo in tante biografie, notizie, ecc. Per ora e inutile

voler rettificare siffatte cose. La piu parte delle supposizioni erronee sopra

di me, sono di persone buone, e non me ne debbo lagnare ;
delle altre

,
&

mia antica abitudine non cnrarmene, non avendo io mai risposto niente ai

malevolL Gioberti ha voluto ora schierarsi tra questi, e mi getta lodi e

biasimi a modo suo. I sette suoi volumi trattano di mezzo mondo
, ma

tnancano d'ogni misura, e not! significano nulla. Quando ad un libro si da

1'impronta di satira e di caricatura, 1'effetto e volgare e non durevole. Per

essere eflicace, bisogna saper produrre il bello ed il giusto e non seconda-

re i volgari. Oh! guastamestieri ! farino di peggio in peggio. Si atteg-

giano da maestri e da forti
,
e sono fanciulli. Saranno pelasgi finche vo-

gliono ,
ma ci vuol altro che satire e smargiassate. Ci vuol vera coltura e

vera virtu. Mi rimproverano ch' io non pubblico libri. Non ho punto

fatto voto di non pubblicare piu nulla. Ma per ora troppi guastamestieri ci

assordano.

Torino ....

4. SILVIO al sig. N. N.

Mio caro Michele. Vi ringrazio del vostro buon saluto e dei cenni che

avete pubblicati sulla nazionalita in relazione colla Chiesa. V'e sempre

accordo, come voi dite, fra la nostra santa Chiesa e tutti i sentiment! buo-

ni; essa non condanna che 1' ingiustizia, 1' empieta, la perfidia ,
il male in-

somnia. Chi sostiene il contrario, e tratto in errore da prevenzioni, facil-

mente accolte in tempi, come i nostri, pieni di pubblici dolori e di pubbli-

che ire. Poche menti si danno ad esaminare con pace ,
e se queste poche

parlano o scrivono, e fatica perduta. Temo, sara cosi di queste vostre sen-

sate considerazioni.

Le trovo poi troppo brevi. Bisognerebbe stabilire quali sieno le idee ret-

te da applicarsi a quel vocabolo di nazionalita. Per le teste confuse e una

splendida e generosa idolatria, da praticarsi con ogni mezzo, buono o reo;

e con cio non si produce quel senno e quella virtu che onorano una na-

zione. II sentimento della nazionalita 6 solamente ottimo
, quando viene

professato senza chimere, senza violazione del diritto, senza strazio della



452 EPISTOLARIO INED1TO DI SILVIO PELLICO

morale
,
senza persecuzione. Egli e allora carita, da sempre desiderarsi e

lodarsi in ogni popolo; quindi allora e in armonia perfetta colla Religione

Gattolica.

Caro amico, le idee che corrono oggidi sono ancora in tanta confusione,

da rendere vana ogni apologia del vero, massimamente se presentata con

brevi cenni. Preparate un buon librone, tutto logica, e poi mandatelo fuori

dell'arca, di qui a qualche anno. lo confesso che non so vedere cosi vicina

la cessazione del caos in cui si sono gettati i nostri sommi guastamestieri,

strascinando tanto volgo al loro seguito per tutte le vie della discordia.

Ogni legge , ogni statute si fa impostura. Fra tante cose che vacillano, la

sola dottrina che non crolla e non crollera, e la cattolica apostolica roma-

na. Appoggiati tranquillamente a questa, confortiamoci ne' nostri dolori,

preghiamo e speriamo. Oh quanta consolazione nella fede, nellapreghiera,

nel cercare di vivere e morire sulle traccie di nostro Signore Gesu Cristo!

Ecco cio che rende buona ogni sventura, ogni pena cagionata dagli uomini

e dalle loro povere ignoranze ; giovano chiamandoci a Dio.

Torino, 17 Ott. 1850.



CRONACA
CONTEMPORANHA

Roma 10 Novembre 1855.

I.

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI PII DIVINA PROVIDENTIA PAPAE IX. AL-

LOCYTIO HAB1TA IN CoNSISTORIO SECRETO DIE III. NOVEMBRIS MDCCCLV.

ITEM LlTTERAE APOSTOLICAE QVIB7S CONVENTIO CVM AvSTRIAE

IMPERATORE PIECE APOSTOLICO INITA CONFIRMATVR

VE.NERABILES FRATRES

Quod pro Apostolica Nostra de universo Dominico grege sollicitudine, ac

paterna erga omncs fideles populos Imperial! et Rcgiae Austriacae Domui sub-

icctos caritate vcl ab ipsis supremi Noslri Pontificatus primordiis omni studio

curavimus, et maxime concupivimus, Venerabiles Fratres , ut nenipe sanctissi-

mae nostrae religionis rebus, ac rationibus in vastissimo illo imperio consulere

possemus, id singular! Dei Optimi Maximi beneficio, et insigni Carissimi in Chri-

sto Filii Nostri Francisci losephi Austriae Imperatoris et Regis Apostolic! pie-

tate
,
Nobis tribututn esse vehementer laetamur. INamque idem religiosissimus

Princeps ubi aviti sui imperii gubernacula tractanda suscepit, iustissimis No-

stris ac Praedecessorum Noslrorum votis quam libentissime obsecundans, ac pro-
be noscens , ex divina nostra religione eiusque salutifera doctrina \eram popu-
lorum felicitatem, incolumitatem tranquillitatemque omnino pendere, nihil sibi

antiquius habendum esse duxit, quam in amplissimis suis ditionibus Calholicae

Ecclesiae libertatem cum maxima sui nominis gloria , et ingenti bonorum o-

mnium gratulatione asserere actueri. Nostris delude curis omni alacrilate et fi-

liali prorsus pietale magis in dies obsequutus a Nobis enixe efflagitavit, ut cum

ipso Conventionem inire vellemus
, qua et ecclesiastica in suo imperio negotia

componcre, et spirituali illorum populorum utilitati Auctoritate Noslra Aposto-
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lica maiorem in moium prospicere valeremus. Vos ipsi, Venerabiles Fratres, vel

facile intelligitis, quanta animi Nostri iucunditate exceperimus has Caesareae et

Apostolicae Maieslatis postulationes , omni certe laude dignas , quae Nostris ae

Decessorum Nostrorum optatis studiisque plane respondentes luculenter osten-

dunt quo religionis amore idem praestantissimus Princeps eniteat. Nulla igitur

interposita niora , curas omnes cogitationesque Nostras ad tarn salutare con h-

ciendum negotium convertimus , ac Deo bene iuvante
, exoptatam cum eodera

Carissimo in Christo Filio Nostro Conventionem absolvimus, cui ex utraque par-

te delecti Plenipotentiarii subscripserunt, nomine scilicet Nostro Dilectus Filius

Noster Michael S. R. E. Presbyter Cardinalis Viale Prela, Noster et huius San-

ctae Sedis apud ipsam Caesaream et Apostolicam Maiestatem Pro-Nuntius , ac

nuper a Nobis Bononiensium Archiepiscopus renunciatus, nomine vero eiusdem

clarissimi Imperatoris et Regis Venerabilis Frater losephus Othmarus Archiepii*

scopus Vindobonensis. Quam quidem Conventionem iam a Nobis ipsoque Impe-

ratore et Rege ratam habitam Vobis exhiberi iussimus cum Nostris Apostolicis

Litteris, quibus illam rite solemniterque confirmavimus.

Nunc vero non possumus, quin palam publiceque in hoe amplissimo vestro

Gonsessu suinmam illam Vobiscum coiumunicemus hietiliam , quam ex hoc fau-

stissimo eventu percepimus ,
cum datum Nobis fuerit ea statuere

, quae in va-

stissimo illo imperio turn ad Catholicae Ecelesiae et huius Sanctac Sedis digni-

tatem, auctoritatem , doctrinam , ac iura tuenda ,
turn ad spirituale illorusi po-

pulorum bonum quotidie magis procurandum fovendumque maxime pertinent.

Etenim, Venerabiles Fratres , illud in primis eadem in Conventione cautum fuit

ut Religio Catholica Aposlolica Romana in universo Austriaco Imperio, et in sin-

gulis , quibus illud constituitur ,
Ditionibus sarla teclaque semper sit servanda

cum iis omnibus iuribus et praerogativis, quibus ex Dei ordinatione, et canoni-

cis sanctionibus ipsa I'nii ac potiri omnino debet. Cum nutein Romanus I'onti-

fex Christi hie in terris Vicarius, et beatissimi Apostoloriun Principis Successor

primatum tarn honoris quam iurisdictionis in universam, qna late patet, Eccle-

siam divino obtineat itire, turn catholicum hoc dogma in ipsa Conventione lucu-

lentissimis fuit verbis expressum, ac propterea simul de medio sublata, et radi-

citus evulsa, penitusqxie deleta falsa ilia perversa, et funestissima opinio eidem

divino primatui eiusque iuribus plane adversa , et ab hac Aposlolica Sede sem-

per damnata alque proscripta , de habenda scilicet a civili Gubernio venia, vel

executione eorum, quae res spirituales, et ecclesiastica negotia respiciunt. Quo-

circa sancitum fuit
, ut prorsus libera, et nulli unquam cuiusque generis regiae

veniae obnoxia esse debeat mutua omnium Austriacae Ditionis sacrorum Antisli-

tum , Cleri ,
et iideliuni populorum cum hac Apostolica Sede communicatio in

rebus spiritualibus, ecclesiasticisque negotii*. Neque minori certe studio consul-

turn est, ut sacrorum Antistites in episcopal! munere futigendo plenam habeant

libertatem, quo in proprii gregis salutem procurandam magis in dies incumbere

possint. Siquidem inter alia statutum est^ ut Archiepiscopt et Episcopi omnimo-

da libertate possint non solum cum suo Clero populoque fideli comnumicare ,

verum etiam pastorales epistolas, instructiones, et mandata de ecclesiasticis re-

bus publicare; et clericos ad sacrorum Canonum normam ecclesiaslicae militiae

adscribere, eosque sacris ordinibus initiare, et quos indignos existimaverint ab
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illis arcere ; beneftcia minors erigere ; paroecias fuudare, ac ordinare ; publicas

preccs , supplicationes praescribere , et indieere ; et Synodos cum provincia-

les , turn dioeeesanas cogere ; ac pestiferos libros religioni morumque bonesla ti

perniciosos censura perstringere, et ab illonuu lectione fideles deterrere. Et quo-

niam ret cum sacra* tun civilis ma \inu> interest , it adolescentes pietatem sa-

namque doctrinain mature addiscaut, icciico cautuui eat, ut in singulis publicis

privalisque scuolis ouinis catbolicae hiveututis institutio cum catbolicae Eccle-

siae doctriua plane congruere debeat. Quapropler Cpiscoporura erit ex proprii

offrcii muuere nou soluni reli;;iosaui iuveututis educationem in omnibus quibus-

que instructions lock dirigere, verum etiain studiosiisime advigilare, ut in qua-

via iradt'lida disciplina oibil uuquain doceatur, quod calholicae rebgioui morum-

que boaestati adversetur ; adeoque calholicae oiunes priniordioruui scbolae ec-

rlesiastico inspector! erunt subiiciendae. Praescriptum quoque est , ut Episcopi

ex Sacrorum Canonum sanctions Clericorum Seminaria omni prorsus libertate

regant, moderentur, adiuiuistrcnt. ac pro eorum prudentia et arbitrio in iisdem

Semiuariis turn Rectores , tuui bumaniorum litterarum severiorumque discipli-

naruin Professores et Magistros statuant, eligant, atque alumnos admittant. Ne-

mini vero fas uuquam erit absque E(Mscoporum aucloritate \el tbeologicas di-

stu'lind?, vel caiionici iuris scienliaut, vel catecbesirn alicubi tradere.

lam vero oaines ecclesiasticae causae, et >llae praesertim quae fidem, sacra-

meuta, et sacri luinisterii iura respiciunt, atque ad Ecclesiae lonuu uuice spe-

ctauU ab ecclesiasticis iudicibus erunl cognosceudae, qui ad sacrorum c.tmmuui

noriuam et Couciili Trideutini praescripU de uiatrimonialibus etiam caitsis sen-

tentiam ferent , reiuissis tantum ad laicos iudices iis rebus , quae civiles dum-
taxat niatrimonii effect us attingunt. Atque ab eadeui ecclesiastica auctoritate

iudicium quoque erit proferendum de sponsaJLiutn e^istentia, deque effectibus

quoad matrimouium impedieitdum, iis tauten sedulo servatis, quae idem 1 ri-

deutinum (Concilium, et Apostolicae felieis recordationis Pii VI Uecessoris Nostri

Litlerae, quaruui initium Auctorem iulei provide sapienterque constituunt.

Sacrorum Aiitistiles suo pleuo fruentur iure iiilligeudi Clericis reprebeiisione

diguis poenas a canonicis legibus statulas, vel alias, qua* ipsi cougruentes exi-

stimaverint, neque ullo detineantur impediuienlo, quominus censuris animad-

verlere possint in quoscuuique fideles, qui ecclesiastical leges et canouicas san-

ctiunes violare et frangere uon dubitant. Etsi vero causae de patronatus iure ab

ecclesiastico iudice erunl cognoscendae, tarnen consensiuius, ut quando agatur
lie laicali patronatu, saecularia tribuualia possint iudicare quoad euuulem pa-
tronatum. Ac temporum ratione babita concessiiuus, ut causas mere civiles cle-

ricorum laici iudices coguo^rant, atque induisioius, ut ad laicum iudicem dele-

ranlur causae circa crimina et delicta a Qericis admUsa, quae imperil legibus

auiuiadveriuutur, iu Uuien, ut 111 bisce crituinalibus causis Episcopus, null*

iutertecU uiora, de rebus omnibus quam diligentissime certior iiat, iique omnes
babcautur respectus, quos dcricalis cuuditio requirit.

Cum autem Dei domus suiumo religionis et veneralionis studio ab omnibus
sit colenda, turn Templorum revereutiae eorumque unmuniUti, quoad fieri po-

tuit, provisum est. Ipse vero religiosissimus Imperator et Rex nunquam patietur,
ut Catbolica Ecclesia, eiusque fides, liturgia, el sacra instituU qua verbis, qui
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scriptis, qua factis ullo modo laedantur, despiciantur, et Episcopi, sacrique mi-

nistri impediantur, quominus proprium obeant officium ac munus in fide prae-
sertim morumque doctrina tuenda , atque in ecclesiastica disciplina servanda.

Insuper validissimo suo auxilio efficiet , ut execution! demandentur sententiae

ab Episcopis contra clericos latae, ac vehementer sollicitus dc honore, qui sa-

cris debetur ministris, non solum nunquam sinet aliquid fieri, -quod illis dede-

cori esse possit, verum etiam mandabit, ut omnes imperil sui magistratus debi-

turn Archiepiscopis, Episcopis, "et Clero honorem exhibeant.

Inter alias res sancitas huic Apostolicae Sedi fuit inlegrum inviolalumque
suum ius servatum alias erigendi Dioeceses, novasque illarum peragendi circum-

scriptiones, cum ipsa ad fidelium utilitatem id redundare cognoverit, atque
Caesarea et Aposlolica Maiestas in exercendo privilegio sibi ab eadem Sancta

Sede concesso, praesentandi scilicet ac nominandi Episcopos, in posterum com-

provincialium Antistitum consilio in primis utetur. Prima cuiusque Metropolita-

nae, Archiepiscopalis, et Episcopalis Ecclesiae dignitas a Nobis et Successoribus

Nostris erit conferenda, nisi ilia ad privatum laicalem patronatum pertineat,

nam tune secunda erit substitucnda. Ad ceteras vero Dignitates et car.onicales

Praebendas GaesHrea Maiestas Sua nominare perget, iis tamen exceptis, quae ad

liberam Episcoporum collationem vel palronatus ius legitime acquisitum spe-
ctant. Quae quidem canonicales Praebendae iis erunt sacerdotibus tribuendae,

qui dotibus ex canonum sanctione insigniti, vel in animarum cura exercenda,

Vel in ecclesiasticis negotiis tractandis, vel in sacris disciplinis tradendis fuerint

cum laude versati. Constitutum etiam fuit, ut in Metropolitanis et Episcopalibus

Ecclesiis, ubi desint, canonicus turn Poenitentiarius, turn Theologus, in Colle-

gialibus vero Theologus Canonicus ex Concilii Tridentini praescripto quampri-'
mum constituanlur, atque secundum eiusdem Concilii sanctiones ac Pontificia

Decrela huiusmodi munia conferantur. Cum autem ad animarum salutem vehe-

menter conducat dignos atque idoneos Parochos eligi, sancitum est, ut omnes

Paroeciae, publico indicto concursu, ac Tridentinae Synodi praescriptionibus

diligenter servatis deferantur, et ad paroecias ecclesiaslici patronatus unum ex

tribus, quos Episcopus enunciata forma proposuerit, patroni praesentare te-

neantur. Summopere vero optantes perenne singularis Nostrae benevolentiae

testimonium clarissimo Imperalori et Regi exhibere
, quam libentissime Ipsi ,

eiusque catholicis in Austriaco Imperio Successoribus indultum concessimus

nominandi ad omnes canonicatus et parochias subiectas patronatus iuri, quod
ex fundo religionis seu studiorum promanat, ea tamen lege, ut unus ex tribus

deligatur, quos Episcopus publico habito experimento digniores iudicaverit.

Neque omissum est prospicere, ut pro rerum ac temporum ratione indigentes

paroeciae congrua instruantur dote. Cum vero canonica tantum institutio ius in

ecclesiastica bona tribuat, turn sancitum est ut omnes, qui ad quaecumque seu

maiora seu minora beneficia fuerint nominati, bonorum ad ilia pertinentium

adiuinistrationem nunquam suscipere possint, nisi postquam canonicam institu-

tionem rite fuerint consequuti ; itemque cautum est ut in cathedralium Ecclesia-

rum, illarumque bonorum possessione ineunda sedulo ea serventur, quae a Ca-

nonicis Sanctionibus^ ac praesertim a Pontificali et Caeremoniali Romano prae-

scripta sunt, quovis usu et consueludine in contrarium omniiio sublatis. J
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Quod vero attinet ad Religiosas Familias
, quae recte admiuistratae maximo

christianae et civili reipublicae usui et ornamento semper esse solent
, statutum

est ut ipsae ex proprii cuiusque instituti legibus a Supremis suis Moderatoribus

penes hanc Apostolicam Sedem morantibus regantur ,
salva tamen semper Epi-

scoporum auctoritate iuxta Sacrorum Canonum et Concilii Tridenlini praescripta;

ut ipsi Supremi Moderatores cum iisdem Religiosis Familiis sibi subiectis libere

communicare
, casque pro potcstate visitare possint ; utque omnes Regulares

Ordiues absque ullo impedimento et proprii Instituti sen Congregationis rcgulas

observare, et candidatos in tirocinium adsciscere, et ad religiosam professionem

admittere queant. Omnes sacrorum Antistites libere poterunt in propriis Dioece-

sibus Religiosos ulriusque sexus Ordines sen Congregationes constituere, iis ser-

vatis, quae Sacri Canones sapientissime praescribunt.

Neque vero praetermissum est omni cura et studio asserere ac tueri nativum,

quo Ecclesia pollet ,
ius possidendi scilicet quaecumque bona. Siquidem in ea-

dem Conventione constabilitum est, ut ipsa Ecclesia legitimo quovis titulo no-

vas possessiones libere acquirere possit ; et proprietas bonorum
, quae in prae-

sentia possidet , vel in posterum acquiret , integra et inviolabilis omnino esse

debeat. Atque iccirco neque antiquae, neque novae ecclesiasticae fundationes

absque huius Apostolicae Sedis venia vel extingui ,
vel simul coniungi unquam

poterunt, sartis tamen tcctisque facultatibus, quas Tridentina Synodus Episcopis

hac in re concessas voluit. Ecclesiastica bona ab illis erunt administranda, qui-

bus Sacri Canones eiusmodi administrationis ius tribuunt. Cum autem pientis-

simus Tmperator Ecclesiarum indigentiis subsidia ex publico aerario praebeat, ac

praebere non desinet
,
turn eadem bona nee vendi

,
nee notabili onere gravari

poterunt sine buius Apostolicae Sedis, et Maiestatis Suae consensu ,
aut illorum

quibus hoc munus demandandum duxerint. Praeterea cum bona ibi existant
,

quae fundos rcligionis ,
et studiorum appellant , quaeque ex corum origine ad

Ecclesiae proprietatem spectant, iccirco huiusmodi bona ipsius Ecclesiae nomi-

ne erunt administranda, et Episcopi in ilia inquirent iuxta normam ab hac San-

eta Sede cum Maiestate Sua praefiniendam. Ac reditus , qtii religionis fundum

constituunt, in divinum cultum, in templorutn aedificia, in Seminaria
, atque in

omnia opera ecclesiastici ministerii propria erunt erogandi ,
donee fundus ipse,

collatis inter hanc Apostolicam Sedem et Imperiale Gubernium consiliis
,
in cc-

clesiasticas stabiles dotes dispertiatur. Reditus vero fundi studiorum in calholi-

ca institutione unice erunt collccandi, atque ex pia fundatorum mente. Ad reli-

gionis fundum fructus quoque vacantium beneficiorum pertinebunt , atque in

illis Austriaci Imperii provinciis, ubi fundus idem minime existil, mixta Consilia

seu Commissiones instituentur, quibus bona erunt administranda, turn cuiusque

episcopalis mensae, turn omnium beneficiorum, quamdiu vacaverint, ad formam

et regulam ab hac Apostolica Sede cum Caesarea Maiestate Sua praescribendam.
Porro cum ob tristissimam temporum conversionem in plerisque Auslriacae Di-

tionis locis ecclesiasticae decimae civili lege de medio fuerint sublatae , atque
ob peculiaria rerum adiuncta in universo (niperio illae reslitui baud possint ,

turn Maiestalis Suae postulationibus obsecundantes ,
ae publicam tranquillita-

tem, quae religionis vel maxime interest, prae oculis habentes concessimus atque
statuimus

,
ut salvo et integro permanente iure exigendi decimas , ubi illud in
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praesentia existit
,
in aliis locis earumdem decimarum vice

, seu compensationis

titulo ab Imperial! Gubernio adsignentur dotes in bonis fundisque stabilibus ,

seu super Imperil debito fundatae , et iis omnibus ac singulis attribuantur
, tpii

potiebantur iure exigendi decimas ; atque huiusmodi dotes
,
veluti Maiestas Sua

quoque declaravit, prout fuerint assignalae ,
habendae sint titulo omnino oive-

roso , atque eodem prorsus decimarum, quibus succedunt, iure percipiendae ac

tenendae.

Denique sancitum fuit
,
ut alia omnia ad ecclesiasticas personas ac res pcrti-

nentia
,
de quibus nulla in Conventionis articulis habita fuit mentio

,
sint diri-

genda et administranda secundum catholicae Ecclesiae doctrinam
, eiusque vi-

gentem disciplinam ab bac Apostolica Sede approbatam ; ac simul constitutum,

ut leges ,
ordinationes

,
decreta quovis modo et forma in Austriaco hnperio ac

singulis quibus constituitur ,
ditionibus haclenus lata

, quae initae Convention!

adversantur
,

de medio plane sublala atque abrogata habeantur
,

et Conventio

ipsa in omnibus Austriaci Imperii ditionibus veluti lex Status vigeat atque

servetur.

Praecipua haec sunt novissimae huius Conventionis capita, quae heic Vobis

breviter recensuimus
, Venerabiles Fratres

,
ut summas insimul agamus gratias

Patri misericordiarum, el Deo totius consolationis, qui dedit Carissimo in Chrislo

Filio Nostro Francisco losepho Austriae Imperatori et Regi Apostolico cor sapiens

atque intelligens. Eidem Omnipotent! Domino per merita Sanctissimae Matiris

Suae Mariae ab omni originalis peccati labe praeservatae, omniumque beatorum

Caelitum, quorum sub una solemnitatis laetitia mox celebravimus festivitatem ,

humiliter snpplicemus, ut ab Ecclesiae finibus errores omnes calamitatesque de-

pellat; alque ut maiora ubique servienti sibi populo christiano tribuat propiUus

incrementa gratia nun.

LITTERAE APOSTOLICAE QVIBVS CONVENTIO CVM AVSTRIAE IMPERATORE

REGE APOSTOLICO INITA CONFIRMATVR

P1VS EPISCOPVS SERVVS SERVORVM DEI AD PERPETVAM REI MEMORIAM

Deus humanae salutis auctor, qui super petram fundavit Ecclesiam, mirabilia

in ea quotidie operatur spiritum manifestando consilii, sapieutiae et fortitudi-

nis
,
ne ipsa adversa quaeque aut infensa unquam extimescat, imo constan-

tior et firmior in his inveniatur, atque in soliditate fidei pro tuenda iustitia To-

boretur. Quo sane spiritu ab eo ducti beatus Petrus et Romatii Pontifices Suc-

eessores eius, Aposlolicae exercentes servitutis officium, tempestates redegerunt

in tranquil him ,
fecerunt aspera in vias planas , atque ea iugiter operali surtt,

quae christiano populo ad quietem et ad vitam profuerunt sempiternam. Et No-

bis qui, Deo sie disponente, fuimus in tanto publicarum rerum motu et conver-
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sione, quam nemo non novit, ad regimen vocati universalis Ecclesiae, non rao-

do Ipse adfuit clementissime leniendo angustias et tribulationes, sed et magnara
iuterdum causam afferendo et gaudii et consolationis. Divinae miserationis argu-

mentum est quod amplissimi Imperil Austriaci ditioni earn Principem novissime

praeposuerit in quo summa sunt omnia, et cui hoc est maxime persaasum sic a

Deo fuisse mortalia composita et distributa, ut inter se copularentur sacerdo-

dotium et imperium ad humani generis incolumitatem. Et vero gravissima diu-

turnaque mala, quae in Austriaci imperil ditionibus dudum Ecclesia Dei et

ReligioCatholica experiebantur, nunquam non reparare studuerunt Romani Pon-

tinces Decessores Nostri. Verum Dei gratia ,
ac Carissimi in Christo Filii Nostri

Francisci losephi Austriae Imperatoris Regis Apostolic! insigni pietate ac reli-

gione nunc tandem factum est, ut ecclesiastica religiosaque eiusdem inclyti im-

perii negotia opportune componere Nos potuerimus. Conventione solemni hoc

egimus, cui Dilectus Filius Nosier Michael S. R. E. Presbyter Cardinalis Viale

Prela apud Vindobonensem Aulam Imperialem a pluribus Jam annis Nun-

tius Apostolicus ,
honore auctus Plenipotentiarii Nostri, ac Venerabilis Fra-

ter loseph Othmarus Archiepiscopus Vindobonensis Imperatoris Austriae Ple-

nipotentiarius die decima octava Augusti proximi subscripserunt. Constitu-

tum primo in eadem .Conventione est, ut Religio Catholica Apostolica Roma-

na in toto Austriae Imperio , et singulis quibus constat ditionibus sarta tecta

conservetur cum iis iuribus et praerogativis , quibus ex divina institutio-

ne sua, et sacrorum canonum sanctione ipsa potitur. Et in rebus spiritualibus,

et negotiis ecclesiasticis libera prorsus nullique civilis Gubernii veniae erit ob-

noxia sive Episcoporum, sive Cleri, sive Populi cum hac Apostolica Sede eom-

municatio, nee super negotia eadem Nostrae aut Successorum Nostrorum pontifi-

ciae auctoritatis exercitium ullo modo impedietur. Episcopis asserta et vindicata

potestas est libere communicandi cum propriae Dioecesis clero et populo, eaque
omnia exercendi quae propria sunt pastoralis offieii. Eorum auctoritati subsunt

seminaria, in quae adolescentes excipient ad sortern Domini vocatos, iisque re-

ctores et magistros libere praeficient. Publicas preces, supplicationes sacras, pe-

regrinationes, et ecclesiasticas alias functiones, canonum servatis praescriptis ,

indicere et moderari Episcoporum est, unaque ad eos special Synodos Dioecesa-

nas, vel Provincialia Concilia convocare et celebrare, opportuna quaeque in il-

lis statuere, ac staluta in lucem edere el evulgare. Libera item Episcoporum est

animadvertendi potestas in propriae Dioecesis clericos , nee unquam ipsi impe-
dienlur quominus eliam in laicos sacrarum legum et canonum transgressores cen-

suris Ecclesiae animadvertant. Alque ad puritatem doctrinae catholicae tuen-

dam
, et ad morum honestatem ac probitatera strenue servandam slatulum est

,

ut iidem Episcopi libros religioni aut bonis moribus adversos censura eeclesia-

stica libere perstringanl , quos ab imperii ditionibus avertere ac propulsare ei-

yilis auctoritalis adminislri omni sludio conlendenl. Egimus eliam in eadem Con-

ventione de causis ecclesiasticis, de matrimonialibus ac de sponsalibus ab eccle-

siaslica poleslate pro religiosa eorumdem indole cognoscendis ac diiudicandis.

De Regularium familiis cautuin est, ut , decrelis Sedis Aposlolicae servalis , ad

propria tirocinia atque ad religiosae vitae professionem in tola Austriaci impe-
rii ditione poslulantes libere admittanlur : nee ullum erit illic impedimenlum ,



460 CRONACA

quo Praesides generates heic Romae communicent in iis
, quae regularis insti-

tuti sunt
, cum suis sodalibus , aut eorumdem visitationem in Austriaci imperil

ditionibus instituant. Christianae iuvenum education! sedulo prospeximus ,
et

nativam Episcoporum in gravissima hac sane re potestatem tueri et propugnare
studuinuis. Eorumdem vigilantiae in tola Austriaci imperii ditione scholae sub-

erunt turn publicae turn privatae ad calholicam iuventutem erudiendam insti-

tutae: docendi ratio cum doctrina omnino congruet religionis sanctissimae; Epi-

scopi de libris iudicabunt qui magis usui esse possint iuventuti in religione in-

stituendae. Magistri aut professoris munus in gymnasiis ,
aut scholis

, quas fre-

quentat iuventus catholica, obibunt catholici homines: theologiam ac sacrasdi-

scipliuas tarn publice quam privatim ii solummodo docebunt
, quibus Episcopi

id rite pro cognita eorumdem scientia, fide ac pietate censuerint permittendum.
Et pro custodienda in qualibet Dioecesi fidei morumque doctrina, pro disciplina

Ecclesiae tutanda
, pro sacris eius ritibas

,
caeremoniis atque institutionibus

tuendis asservandisque , praesidium , quum opus fuerit
, Episcopis praesto erit

Imperialis Gubernii, quod et efficax praestabit cum in clericos offlcii sui oblitos

poenis Episcopi iidein animadverterint. Enim vero Imperator religiosissimus

omnibus imperii sui magis Ira libus mandabit
,
ut sacris Autistitibus et Clero

omnem continue exhibeant bonorem et reverentiam.

Episcopi curam animarum dignis atque idoneis parocliis, publico indicto con-

cursu, ac servalis Tridentini Concilii praescriptis, committent. De Canonicorum

Collegiis Ecclesiarum Catliedralium in quibus collationi Nostrae et Sedis Apo-
stolicae primam, aut alteram, si ilia laicalis patronatus fuerit, dignitatem reser-

vavimus , salvo Celsissimi Imperatoris ,
nee non Patronorum iure nominandi ,

cautum est, ut illis ecclesiasticis Viris locus ad ea pateat , qui et dotes habeant

a sacris canonibus requisites, et in munere procurationis animarum, vel in tra-

dendis sacris disciplinis aut aliis ecclesiasticis negotiis expediendis fuerint cum
laude versati. Praebendam Canonici poenitentiarii ac theologalis in Calhedrali-

bus ipsis, ubi illae adhuc desint, ac theologalis in Collegiatis Ecclesiis Episcopi,

iuxta mod 11 in ab cadem Tridentina Synodo ac pontificiis decretis praeseriplum,

nbi primum fieri potuerit , constituent, easque eeclesiasticis viris magis idoneis

conferent. Episcoporum ius erit minora beneficia instituere, et collatis pro con-

venient! dote redituum cum Jmperatore et Rege Apostolico consiliis, limites pa-

roeciarum statuere, easque dividere aut insiinul coniungerc.

Ius Ecclesiae possidendi et acquirendi quaecumque bona stabilia et frugifera

ita agnitum ac firmatum in hac Conventione fuit, ut ea quae nunc ilia possidet,

aut scqucnti tempore in quibuslibet Austriaci imperii regionibus possidebit, in-

tegra atque inviolata prorsus esse debeant. Et de Ecclesiae decimis quae apud

plerasque eius imperii regiones in praeterita publicarum rerum conversione abo-

litae civili lege fuerunt
,
cautum est

, ut salvo iure eas exigendi ,
ubi adhuc de

facto existunt , amissae bonis fundisque stabilibus aut pecunia super publico

imperii aerario assignata compensentur. Et quoniam plurima in Austriaci impe-
rii ditione bona sunt, quae mensam, sive fundos, ut aiunt

, religionis ac studio-

rum constituunt, quaeque sui originem ab Ecclesia repetunt ,
haec ut Ecclesiae

nomine
,
et Episcopis iuspicientibus administrentur oportet , ea insuper condi-

tione adiecta
,

ut subinde de Nostro ac Celsissimi Austriae Imperatoris consilio
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dividi ilia possint, ac stabilis dolis titulo sacris aedibus, clericorum seniinariis ,

aut aliis quibusve ecclesiasticis institutis valeant assignari. At vero ab piissimi

Imperatoris animo expectandum certissime est , ut quae nunc Ecclesiarum ne-

cessitatibus praesto sunt ex publico aerario subsidia augeantur ,
et pauperum

parochorum sustcntationi ac decori consultius prospiciatur. Dioeceses numero

augere , earumque novam statuere in ditionibus Austriaci imperii circumscri-

ptionem sancitum pariter esl; adeoque , quura id noverimus animarum bonum

postulare, collatis cum eodem Auslriae Imperalore et Rege Apostolico consiliis,

prompto alacrique animo praestabimus.

Haec, atque alia, quae ad sanclissimae religionis lutelam, ad catholicae fidei

in ditionibus Austriaci imperii incrementum , pro locorum ac temporum ratioue

Biagis necessaria atque opportuna in Domino cognovimus , pacta et promissa in

eadem Conventione sunt. Cum itaque omnia et singula promissa , pacta et con-

cordata in omnibus et singulis punctis ,
clausulis

,
articulis

, et conditionibus

turn a Nobis, turn a Carissimo in Christo Filio Nostro Francisco loseplio Austriae

Imperatore Rege Apostolico fuerint approbata, confirmata, et ratificata, pro fir-

miori eorum subsistentia robur adiicere voluimus Apostolicae nrmitatis
, ac so-

lemniorem auctoritatem et decretum interponere. Hisce idcirco Litteris Nostris

Apostolicis nota facimus quaecumque pro catholicae religionis bono , ac fidei

orthodoxae , et ecclesiasticae disciplinae incremento in tola Austriaci imperii

ditione fuerunt constituta. Initae autem Conventionis tenor est qui sequitur ,

videlicet.

CONVENTIO INTER SS. DOMINTM PIVM IX. Sv.MMVM PONTIFICEM

ET MAIESTATEM SVAM C. R. A. FRANCISCVM IOSEPHVM I.

AVSTRIAE 1MPERATOREM

In Nomine Sanclissimae et Individuae Trinitatis.

ART. I. Religio Catholica Apostolica Roniana in toto Austriae Imperio, et sin-

gulis , quibus constituitur
,
Ditionibus sarta tecta conservabitur semper cum

iis iuribus et praerogativis , quibus frui debet ex Dei ordinatione, et canonicis

sanclionibus.

ART. II. Cum Romanus Pontifex primatum tarn honoris quani iurisdictionis in

universam, qua late patet, Ecclesiam iure divino obtineat, Episcoporum, Cleri,

et populi mutua cum S. Sede communicatio in rebus spiritualibus, et negotiis

ecclesiasticis nulli placetum regium obtinendi necessitati suberit, sed prorsus

libera erit.

ART. HI. Archiepiscopi, Episcopi, omnesque locorum Ordinarii cum Clero et

Populo dioecesano pro munere ofncii pastoralis libere communicabunt, lib ere

item suas de rebus ecclesiasticis instructiones et ordinationes publicabunt.
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ART. IV. Archiepiscopis et Episcopis id quoque omne exercere liberum erit,

quod pro regimine Dioecesium, sive ex declaratione, sive ex dispositione sacro

rum Canonum iuxta praesentem et a S. Sede adprobatam Ecclesiae discipliuam

ipsis competit, ac praesertim :

a) Vicarios, Consiliarios et adiutores administralionis suae constituere eccle-

siasticos quoscumque ad praedicta ofncia idoneos iudicaverint.

6) Ad statum clericaleni assumere et ad sacros Ordines secundum Canones

promovere, quos necessaries aut utiles Dioecesibus suis iudicaverint, et e cou-

trario quos indignos censuerint a susceplione Ordinum arcere.

e) Beneficia minora erigere, atque collatis cum Caesarea Maiestate consiliis,

praesertiiu pro convenient! redituum assignatione, parochias iustituere, divide-

re vel unire.

d] Praescribere preces publicas aliaque pia opera , cum id bonum Ecclesiae

aut Status populive postulet; sacras pariter supplicationes et peregrinationes

indicere, funera aliasque omnes sacras functiones , servatis quoad omnia cano-

nicis praescriptionibus, moderari.

e) Convocare et celebrare ad sacrorum canonum normam Concilia provincia-
lia et Synodos Dioecesanas, eorumque acta vulgare.

ART. V. Ouinis iuventutis calholicae institutio in cunctis scholis tarn publi-
cis quam privatis conformis erit doctrinae religionis catholicae. Episcopi autem

ex proprii pastoralis officii munere dirigent religiosam iuventutis educationem

in omnibus instructionis locis et publicis et privatis, atque diligenter advigila-

bunt, ut in quavis tradenda disciplina nihil adsit, quod catholicae religioni, mo-

rumque honestati adversetur.

.ART. VI. Nemo sacram Theologiam, disciplinam catecheticam, vel religio-

nis doctrinam in quocumque institute vel publico vel private tradet
,

nisi cum
missionein turn auctoritalem obtinuerit ab Episcopo dioecesano, cuius eamdem

revocare est, quando id opportunum censuerit. Public! Theologiae professores

et disciplinae catecheticae magistri, postquam sacrorum Antistes de candidato-

rum fide, scientia ac pielate sententiam suam exposuerit, nominabuntur ex iis,

quibus docendi missionem et auctoritatem conferre paratum se exhibuerit. Ubi

autem theologicae facultatis professorum quidam ab Episcopo ad Seminarii sui

alumnos in Theologia erudiendos adhiberi sclent, in eiusmodi professores num-

quaiu non assumentur viri, quos sacrorum Antistes ad munus praedictum obeun-

dum prae ceteris habiles eensuerit. Pro examinibus eorum, qui ad gradum do-

ctoris Tbeologiae vel sacrorum Canonum adspirant, dimidiam partem exami-

nantium Episcopus dioecesanus ex doctoribus Theologiae vel sacrorum Cano-

num coustituet.

ART. VII. In gymnasiis et omnibus
, quas medias vocant, scholis pro iuven-

tute catholica deslinatis, nonnisi viri catholici in professores seu magistros no-

minabuntur, et omnis institutio ad vitae christianae legem cordibus iuscriben-

dam pro rei, quae tractatur, natura composita erit. Quinamlibri in iisdem scho-

lis ad religiosam tradendam inslructionem adhibendi sint, Episcopi collatis inter

se consiliis statuent. De Religionis magistris pro publicis gymnasiis mediisque

scholis deputandis, firma manebunt, quae hac de re salubriter constituta sunt-
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ARt . YIH. Omnes scholarum elemenlarium pro catliolicis destinatarum ma-

gistri inspection! ecclesiasticae subditi erunt. Inspectores scholarum dioecesanos

Maiestas Sua Caesarea ex viris ab Antistitfe dioecesano propositis nominabit. Ca-

su quo iisdem in scliolis instructioui religiosae hand sufficienter provisum sit,

Episcopus virum ecclesiasticum, qui discipulis catccTiismum tradat, libere con-

stituet. In ludimagistrum assumendi fides et conversatio intemerafa sit oportet.

Loco movebitur, qui a recto tramite deflexerit.

ART. IX. Archiepiscopi, Episcopi, omnesque loconrtn Ordinarii propiiam au-

etoritatem omnimoda libertate exercebunt, ut libros religion!, morumqne hone-

stati perniciosos censura perstringant ,
et fideles ab eorumdem lectione aver-

tant. Sed et Gubernium, ne eiusmodi libri in hnperium divulgentur, quovis op-

portune remedio cavebit.

ART. X. Qutim caussae ecclesiasticae omnes, et in specie quae fidem, sacra-

menta, sacras functiones , nee non officia et iura ministerio sacro adnexa respi-

ciunt ad Ecclesiae forum unice pertineant,easdem cognoscet iudex ecclesiasticus,

qui perinde de causis quoque matrimonialibus, iuxta sacros Canones et Triden-

tina cum primis decreta indicium feret, civilibus tanttim matrimonii effeetibus

ad iudicem saeculare,m remissis. Sponsalia quod attinet, auctoritas ecclesiastica

iudicabit de eorum existentia
, et quoad matrimonium impediendum eflfectibus,

servatis quae idem Concilium Tridentinum et Apostolicae lilterae, quarum ini-

tium Auctorem fidei constituunt.

ART. XI. Sacrorum Antistitibus liberum erit in Clericos honestum habitum

clericalem eorum ordini et dignitati congruentem non deferentes
,
aut qtiomo-

documque reprehensione dignos , poenas a sacris Canonibus statulas , et alias,

quas ipsi Episcopi convenientes iudicaverint, intligere, eosque in monasteriis,

seminariis, aut domibus ad id destinandis custodire. lidem nullatenus impedien-
tur

, quominus censuris animadvertant in quoscumque fideles ecclesiasticarum

legum, et Canonum transgressores.

ART. XII. De iurepatronatus iudex ecclesiasticus cognoscet: consentit tamen

S. Sedes, ut quando de laicali patronatu agatur ,
tribunalia saecularia iudicare

possint de successione quoad eumdem patronatum, sen controversiae ipsae inter

veros et suppositos patronos agantur, sen inter eeclesiaslicos viros, qui ab Hs-

dem patronis designati fuerint.

ART. XIII. Temporum ratione habita Sanctitas Sua consentit, ut Clericorum

causas mere civiles, prout contractuum, debitorum, hereditatum, iudices saecu-

lares cognoscant et definiant.

ART. XIV. Eadem de causa S. Sedes baud impedit , quominus causae eccle-

iasticorum pro criminibus seu delictis
, quae poenalibus Imperii legibus ani-

madvertuntur, ad iudicem laicum deferaHttir, cui tamen incumbet Kpiscopum ea

de re absque mora certiorem reddere. Praelerea in reo deprehendendo et deti-

nendo, ii adhibebuntur modi , quos reverentia status clericalis exigit. Quod si in

ecclesiasticum virum mortis, vel carceris ultra quinquennium duraturi senten-

tia feratur, Episcopo numquam non acta iudiciaria cominunicabuntur, et con-

demnatiim audiendi facultas fiet
,
in quantum necessariuin sit, ut de poena ec-

clesiastica eidem infligenda cognoscere possit. Hoc idem, Anlistite petente, prae-

stabitur, si minor poena decreta fuerit. Clerici carceris poenam semper in locis



464- CRONACA

a saecularibus separatis luent. Quod si autem ex delicto vel transgressione con-

demnati fuerint, in monasterio vel alia ecclesiastica domo recludentur. .

In huius Articuli dispositione minime comprehenduntur causae maiores, de

quibus S. Cone. Trid. Sess. 24. c. 5. de Reform, decrevit. lis pertractandis San-

ctissimus Pater et Maiestas Sua Caesarea, si opus fuerit, providebunt.

ART. XV. Ut honoretur Domus Dei, qui est Rex Regum et Dominus Domi-

nantium, sacrorum Templorum immunitas servabitur, in quantum id publica se-

curitas, et ea, quae iustitia exigit, fieri sinant.

ART. XVI. Augustissimus Imperator non patietur, ut Ecclesia Catholica, eius-

que fides, liturgia, institutiones sivc verbis, sive factis, sive scriptis contemnan-

tur; aut Ecclesiarum Antistites, vel ministri in exercendo munere suo pro cu-

stotlienda praesertim fidei ac morum doctrina, et disciplina Ecclesiae impedian-
tur. Insuper efficax, si opus fuerit, auxilium praestabit, ut senlentiae ab Episco-

pis in Clericos officiorum oblitos latae executioni demandentur.

Desiderans praeterea, ut debitus, iuxta divina uiandata, sacris ministris honor

servetur, non sinet quidquam fieri, quod dedecus iisdem afferre , aut eos in

contemptura adducere possit; immo vero mandabit, ut omnes Imperii sui Magi-

stratus, et ipsis Archiepiscopis seu Episcopis, et Clero quacumque occasione

reverentiam, atque honorem eorum dignitati debitum exhibeant.

ART. XVII. Seminaria episcopalia conservabuntur, et ubi dotatio eorum baud

plene sufliciat fini, cui ad mentem S. Concilii Tridentini inservire debent, ipsi

augendae congruo modo providebitur. Praesules dioecesani eadem, iuxta sacro-

rum Canonum normam, pleno et libero iure gubernabunt, et administrabunt.

Igitur praedictorum Seminariorum rectores, et professores, seu magistros nomi-

nabunt, et quotiescumque necessarium, aut utile ab ipsis censebitur remove-

bunt. Aclolescentes et pueros in iis efformandos recipient, prout Dioccesibus suis

expedire in Domino iudicaverint. Qui studiis in Seminariis hisce vacaverint, ad

scholas alius cuiuscumque instituti, praevio idoneitatis examine, admitti, nee

non servatis servandis, pro qualibet extra Seminarium cathedra concurrere po-
terunt.

ART. XVIII. Sancta Sedes proprio utens iure, novas Dioeceses eriget, ac

novas earumdem peraget circumscriptiones , cum id spirituale fidelium bonum

postulaverit. Verumtamen quando id contigerit cum Gubernio Imperiali consilio

conferet.

ART. XIX. Maiestas Sua Caesarea in seligendis Episcopis, quos vigore privi-

legii Apostolici a Serenissimis Antecessoribus suis ad ipsam devoluti a S. Sede

canonice instituendos praesentat, seu nominal, in posterum quoque Antistitum

in primis comprovincialium consilio utetur.

ART. XX. Metropolitae et Episcopi, antequam Ecclesiarum suarum guberna-
cula suscipiant, corani Caesarea Maiestate fidelitatis iuramentum eminent se-

quentibus verbis expressum Ego iuro et promitto ad Sancta Dei Evangelia,

sicut decet Episcopum, obedientiam et fidelitatem Caesareo-Regiae Apostolicae

Maiestati et Successoribus suis: iuro item et promitlo, me nullam communica-

tionem habiturum, nullique consilio interfuturum quod tranquillitati publicae

noceat, nullamque suspectam unionem, neque intra, neque extra Imperii limites
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onservaturum, atque si publicum aliquod periculum imminere resciverim, me
ad illud avertendum nihil omissurum.

ART. XXI. In cunctis Imperil partibtis Archiepiscopis , Episcopis ,
et viris

ecclesiasticis omnibus liberum erit de iis
, qtiae mortis tempore relicturi sint

disponere iuxta sacros Canones , quorum praescriptiones et a legitimis eorum

haeredibus ab intestate successuris diligenter observandae erunt. Utroque tamen

in casu excipientur Antistitum dioecesanorum orname,nta et vestes pontificales,

quae omnia veluti mensae episcopal! propria erunt habenda, et ideo ad succes-

sores Antistites transibunt. Hoc idem observabitur quoad libros, ubi usu rece-

ptum est.

ART. XXII. In omnibus Metropolitans, seu Archiepiscopalibus, suffraganeis-

que Ecclesiis Sanctitas Sua primam Dignitatem conferet, nisi patronatus laicalis

privati sit, quo casu secunda substituetur. Ad caeteras Dignitates et praebendas

canonicales Maiestas Sua nominare perget, exceptis permanentibus iis , quae li-

berae collationis episcopalis sunt
,
vel iuri patronatus legitime acquisito subia-

cent. In praedictarum Ecclesiarum Canonicos non assumentur nisi Sacerdotes,

qui et dotes habeanta Canonibus generaliter praescriptas, et in cura animarum,

aut in negotiis ecclesiasticis, seu in disciplinis sacris tradendis cum laude ver-

sati iuerint. Sublata insuper erit natalium nobilium
,
sen nobilitalis litulorum

necessitas, salvis tamen conditionibus, quas in fundatione adiectas esse constet.

Laudabilis vero consuetude Canooicatus publico indicto concmsu conferendi,

ubi viget, diligenter conservabilur.

ART. XXIII. In Ecclesiis Metropolitans et Episcopalibus, ubi desint, turn

Canonicus Poenitentiarius, turn Tbeologalis ,
in Collegiatis vero Theologalis Ca-

nonicus iuxta modum a S. Concilio Tridentino praescriptum Sm, 5 c. ^ et Sess.

24 c. 8 de Reform., tit primum fieri poluerit, constituentur, Episeopis praefatas

praebendas secundum eiusdem Concilii sanctiones et Pontificia respective de-

creta conferentibus.

ART. XXIV. Parocbis omnibus providebitur publico indiclo concursu, et

servatis Concilii Tridentini praescriptionibus.

Pro Parochiis ecclesiastic! patronatus praesentabunt patroni unum ex tribus,

quos Fpiscopus enuntiata supcrius forma proposuerit.

ART. XXV. Sanctitas Sua, ut singularis benevolentiae testimonium Aposto-
licae Francisci losephi Imperatoris et Regis Maiestati praebeat, Eidem atque ca-

tholicis eius in Imperio Successoribus, indultum concedit nominandi ad omnes

Canonicatus et Parochias, quae iuripatronatus ex fundo religionis, seu studiorum

derivanti subsunt, ita tamen, ut seligat unum ex tribus, quos publico concursu

habilo, Episcopus ceteris digniores iudicaverit.

ART. XXVI. Parochiis , quae congruam ( pro temporum et locorum ratione )

sumcientem non habeant, dos, quamprimum fieri poterit, augebitur, et parochis

catholicis ritus orientalis eodem ac latini modo consulctur. Ceterum praedicta

non respiciunt Ecclesias parochiales iurispatronatus sive ecclesiastici, sive laica-

lis canonice adquisiti, quarum onus respectivis patronis incumbet. Quod si pa-

troni obligationibus eis a lege ecclesiastica impositis baud plene satisfaciant, et

praesertim quando parocho dos ex fundo religionis constituta sit
,
altentis pro

rerurn statu attendendis, providendum erit.

Serie IT, vol. X/Z. 30
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ART. XXVII. Cum ius in bona ecclesiastica ex canonica institutione derivet,

omnes qui ad beneficia quaecumque vel maiora vel minora nominal! seu prae-

sentati fuerint, bonorum temporalium eisdem adnexorum administrationcm, non-

nisi virtute canonicae inslilutionis assumere poterunU Praeterea in possessione

Ecclesiarum Cathedralium, bonorumque adnexorum, quae in canonicis sanetio-

nibus, et praesertim in Pontificali el Caeremoniali Romano praescripta sunt, ac-

curate observabuntur, quocumque usu sive consuetudine in contrarium sub la la.

ART. XXVIII. Regulares qui secundum Ordinis sui constituliones subiecti

sunt Superioribus gen eralibus penes Apostolicam Sedem residentibus, ab iisdem

regentur ad praefatarum conslitutionum normam, salva tamen Episcoporum au-

ctoritate iuxta Canonum, et Tridentini praecipue Concrlii sanctiones. Igilur prae-

dicti Superiores generates cum subditis
,
cunclis in rebus ad ministerium ipsis

incumbens spectantibus , libere communicabunt ; libere quoque visitationem ia

eosdein exercebunt. Porro Regulares absque impedimento respectivi Ordinis ,

Instiluli, seu Congregationis regulas observabunt , et iuxta Sanctae Sedis prae-

scriplione* candidates ad noviliatum, et ad professionem religiosam admittent.

Hae c 0111 nia pariter observabuntur quoad moniales in iis, quae ipsas respi-

ciunt.

Archiepiscopis et Episcopis liberum erit in propriis Dioecesibus Ordines seu

Congregaliones religiosas utriusque sexus iuxta sacros Canones eonstituere ; com-

municabunt tamen ea de re cum Gubernio imperial! consilia.

ART. XXIX. Ecclesia iure suo pollebit novas iusto quovis titulo libere acqui-

rendi possessionesj eiusque proprielas in omnibus , quae nunc possidet, vel in

poslerum acquire! , inviolabilis solemniter erit. Proinde quoad antiquas novas-

que ecclesiasticas fundationes nulla vel suppressio, vel unio fieri poterit absque
interventu auctoritatis Apostolicae Sedis , salvis facullatibus a S. Concilio Tri-

dentino Episcopis Iributis-.

ART. XXX. Bonorum Eeclesiasticorum administrate apud eos erit
,
ad quos

secundum Canones special. Attentis autem subsidiis, quae Augustissimus Impe-
ralor ad Ecclesiarum necessitatibus providendum ex publieo aerario benigne

praestal, el praeslabil, eadem bona vendi, vel nolabili gravari onere non pote-

runl, nisi lum S. Sedes, lum Maieslas Sua Caesarea ,
aul ii , quibus hoc munus

demandaudum duxerint, consensum Iribuerinl.

ART. XXXI. Bona, quae fundos, uli appellant , Religionism et sludiorum con-

stituunt
,
ex eorum origine ad Ecclesiae proprietalem speclant ,

et nomine Ec-

elesiae administrabunlur
, Episcopis inspeclionem ipsis debilam exercenlibus

iuxla formam, de qua S. Sedes cum Maieslale Sua Caesarea conveiiiet.

Reditus fundi religionis , donee collatis inter Apostolicam Sedem el Guber-

nium Imperiale cousiliis
,
fund us ipse dividalur in stabiles et ecclesiasticas do-

taliones, erunt erogandi in divinum cultum
,
in ecclesiarum aedificia ,

et in Se-

minaria , et in ea omnia
, quae ecclesiaslicum respiciunt minislerium. Ad sup-

plenda quae desunl
,
Maieslas Sua eodem

, quo hue usque modo ^ in poslerum

quoque graliose succurrel; immo si temporum ratio permitlat, el ampliora sub-

minis Iraturns esl subsidia. Pari modo redilus fundi sludiorum unice impenden-

tur iu catholicam iuslilulionem, el iuxla piam fundaiorum menlem.

ART. XXXII. Fruclus beneficiorum vacanlium ,
in quantum hucusque con-

suelum fuit , inferentur fundo religionis, eique Maiestas Sua Caesarea proprio
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motu assignat quoque Episcopatuum et Abbatiarme saecularium per Hungarian!

et Ditiones quondam adncxas vacantium reditus
, quos Eiusdem in Hungame

regno praedecessores per longam saeculorum seriem tranquille possederuut. In

illis Imperil provinciis, ubi fundus religionis baud extat, pro quavis dioeccsi in-

stituentur Commissiones inixtae, quae iuxta formam et regulam, de quibus San-

ctitas Sua cum Caesarea Alaiestate conveniet, tarn Mensae episcopalis, quam be-

neficiorum omnium bona, vacationis tempore administrabunt.

ART. XXXIII. Cum durante praeteritarum vicissitudinum tempore, plerisque

in locis Austriacae Ditionis, ecclesiasticae decimae civili lege de medio sublatae

fuerint , et attentis peculiaribus circumstantiis fieri non possit , ut earumdem

praestatio in toto Imperio restituatur, instante Maiestate Sua et intuitu tranquil^

litatis publicae, quae Religionis vel maxime interest, Sanctitas Sua permittit ac

staluit ,
ut salvo iure exigendi decimas ,

ubi de facto existit
,
aliis locis earum-

dem decimarum loco, sen compensationis titulo, ab Imperiali Gubernio assijjnen-

tur dotes, seu in bonis fundisque stabilibus, seu super Imperii debito fundatae,

iisque omnibus et singulis tribuantur , qui iure exigendi decimas potiebantur :

itemque Maiestas Sua declarat dotes ipsas babendas omnino esse, prout assigna-

tae fuerint, titulo oneroso, et eodem ac decimae, quibus succedunt
,
iure

, per-

cipiendas tenendasque esse.

ART. XXXIV. Cetera ad personas et res ecclesiasticas pertinentia , quorum
nulla in his articulis mentio facta est, dirigentur omnia et administrabuntur iu-

xta Ecclesiae doctrinam et eius vigentem disciplinam a S. Sede adprobatam.
ART. XXXV. Per solemnem bane Conventionem leges , ordinationes, et de-

reta quovis modo et forma in Imperio Austriaco et singulis , quibus eonstitui-

tur, Ditiouibus bactenus lata, in quantum illi adversantur, abrogata habebuntur :

ipsaque Conventio, ut lex Status deinceps eisdem in Ditionibus perpetuo vige-

bit. Atque idcirco utraque contrabentium pars spondet Se, Successoresque suos

omnia et singula , de quibus conventum est
, sancte servaturos. Si qua vero ia

posterum supervenerit dimcultas
,
Sanctitas Sua et Maiestas Caesarea invicem

conferent ad rem amice componendam.
ART. XXXVI. Ratifieationum huius Conventionis traditio fiet intra duorum

mensium spatium a die hisce articulis apposita, aut citius, si fieri potest.

In quorum fidem praedieti Plenipotentiarii huic Convention! subscripserunt,

Ulamque suo quisque sigillo obsignaverunt.

Datum Viennae die decimaoctava August! anno reparatae Salutis millesimo

oelingentesimo quinquagesimoquinto.

IOSEPHTS OTHMAR. DE RAVSCHER m. p. MICHAEL CARD. YIALE PRELA'W. p.

Arebiep. Viennensis.

(L. S.) (L. S.)

Nos ea spe freti fore ut benignissimus Dominus
,
cuius virtute totum corpus

Ecclesiae sanctificatur et regitur ,
studia haec Nostra in componendis religiosis

ecclesiasticisque Austriaci Imperii negotiis benigno favore prosequi dignetur, ex

certa scientia et matura Nostra deliberatione
, deque Apostolicae potestatis ple-

nitudine supradictas concessiones, pacta, et concordata tenore praesentium ad-

probamus, ratiiicamus, et acceptamus , illisque Apostolic! munimiois , et firmi-
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tatis robur , et'efficaciam adiungimus. Maiori autem qua possumus animi con-

tentione omnes et singulosjin Austriaco Imperio Antistites nunc degentes ,
et a

Nobis postmodura instituendos , eorumque Successores , et Clerum universum

monemus, atque in Domino hortamur, ut praemissa omnia ad maiorem Dei glo-

riam, Sanctae Ecclesiae utilitatem, animarumque salutem a Nobis decreta in iis,

quae ad ipsos pertinent, sedulo diligenterque serventur, omnesque cogitationes,

curas ,
consilia , conatusque conferant , ut catholicae doctrinac puritas ,

divini

cultus nitor
,
ecclesiaslicae disciplinae splendor , Ecclesiae legum observantia ,

morumque honestas in Austriaci Imperil Ghristindelibus magis magisque reful-

geat. Decernentes easdem praesentes Litteras nullo unquam tempore de subre-

j)tionis, et obreptionis, aut nullitatis vilio, vel intentionis Nostrae, aut alio quo-

cumque quantumvis magno, aut inexcogitato defectu notari, aut impugnari pos-

se, sed semper firmas validas et efficaces existere, et fore, suosque plenarios, et

integros effectus sortiri et obtinere, et inviolabiliter observari debere, quousque

conditiones, et pacta in Traclatu expressa serventur. Non obstantibus Constitu-

tionibus Apostolicis ,*et Synodalibus provincialibus et universalibus Conciliis

editis generalibus, et Ordinationibus, ac Nostris et Cancellariae Apostolicae re-

gulis , praesertim de iure quaesito non tollendo nee non quarumcumque Eccle-

siarum, Capitulorum, aliorumque piorum locoruui fundationibus
,
etiam confir-

matione Apostolica , vel quavis firmitate alia roboratis , privilegiis quoque in-

dultis, et Lilteris Apostolicis in contrarium quomodolibet concessis, confirmatis,

et innovatis
, ceterisque contrariis quibuscumque. Quibus omnibus et singulis,

illorum tenores pro expressis et ad vcrbum insertis babentes ,
illis ,

alias in suo

robore permansuris, ad praemissorum effectum dumtaxat specialiter, et expresse

derogamus. Praetereajquia difficile foret praesentes Litteras ad singula ,
in qui-

bus de eis fides facienda fuerit , loca deferri
, eadem Apostolica Auctoritate de-

cernimus , et mandamus , ut earum Transumptis etiam impressis , manu lamen

alicuius Notarii publici subscripts , et sigillo alicuius personae in Ecclesiastica

dignitate constitutae munitis, plena ubique fides adhibeatur, perinde ac si prae-

sentes Litterae forent exhibitae vel ostensae. Et insuper irritum
,
et inane de-

cernimus
,
si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter

,
vel igno-

ranter contigerit attentari. Nulli ergo omnino hominum liceat bane paginam No-

strae concessionis, approbationis, ratificationis, acceptationis, monitionis , hor-

tationis, decreti, derogationis, mandati et voluntatis infringere , vel ei ausu te-

merario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit indignationem

Omnipotentis Dei
, ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit in-

cursurum.

Datum Romae apud S. Petrum Anno Incarnationis Dominicae MillesimoOctin-

gentesimo Quinquagesimo Quinto. Tertio Nonas Novembris. Pontificatus Nostri

Anno Decimo.

U, P. CARD. PRO-DATARIVS V. CARD. MACCHI

Visa de Curia D. BRVTI

Loco 7 Plumbi

y. Cugnonius
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II.

COSE ITALIANS.

STATI PONTIFICII i. II Concistoro 2. Una visita del S. Padre ad altre prigioni

3. Gli oggetti dello Stato Pontificio all' Esposizione Universale in Pari-

gi 4. II caro del vino.

1. Nel terzo giorno diNovembre fu tenuto Concistoro Secreto
;
nel

quale mediante apposita Allocuzione ha la Santita di Nostro Signo-

re comunicato al S. Collegio il Concordato intorno a materie reli-

giose recentemente conchiuso fra la slessa Santita Sua, e S. M. I. R.

A. Francesco Giuseppe I Imperatore di Austria. Quale e quanta sia

negl' interessi civili e cattolici I'importanza di questo Concordato

ben a prova si scorge dal giubilo che ne menano i giornali cattolici,

e dal dispetto e dall'ira onde sbuffa il giornalismo libertino. Quel-

Ti vi riconoscono per parte del giovine Imperadore un tratto altissi-

mo di civile sapienza, di pieta degna di un erede degli Oltoni e dei

Rodolfi, di lealta propria di un fortissimo e nobilissimo Principe 5

questo si sforza miseramente di rappresentarlo, come un atto im-

politico, un suggerimento di paura, una nuova frode tessuta dal la

menzogna. Quelli lo esaltano come uno dei piu grandi avvenimenti

del Pontificato di Pio IX, e come una guarentigiaetuteladella liber-

ta della Chiesa; questo s'ingegna con paralogismi econtraddizionidi

screditarlo qual fatto inutile, e cavando da proprii forzieri la suppel-
lettile di cui abbonda, va suggerendo i raggiri politicicon che potreb-

besi menomarne o annientarne la forza. Ma viva Dio che la pubbli-
cazione stessa del testo a chiunque ha occhi in fronle per leggere

fa manifesto quali cose quel concordato racchiude
$
e 1' eco nonche

della storia, ma di rivelazioni recentissime fa noto al mondo da par-

te di quali uomini alberghi 1' ipocrisia e la malafede. L' iniquita

mentisce a se stessa; ed e la piu curiosa cosa il vedere come codesti

fogli libertini nel medesimo articolo e nella medesima faccia ti spiat-

tellano asserzioni le piu cozzanti tra loro, affermando che il concor-

dato coll' Austria non e possibile, e nondimeno e stato fatto
;
che

rimperadore ha inteso con esso di raflforzare la propria autorita e

nondimeno ha creduto di doverla sminuire; che un tal atto affeziona

all'impero la gran maggioranza dei sudditi cattolici e nondimeno il

debilita col malcontento che partorisce ;
e cosi via via ti scontri in

una farragine di pensieri stravaganti e contraddittorii degnisolamente
delle teste da cui sbucciarono. Ma lasciamo quesli miserabili sfoghi

del ciarlatanismo miscredente, il quale sembra non avere altra spe-

ranza ed altro scudo che la menzogna.
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II novello Concordat coll' Austria , promosso con tante cure dal-

1* una e dall' altra autorita cospiranti tra loro al medesimo fine della

gloria di Dio, ed affrettato dai voti di tutti i buoni che nell' armonia

del due poteri, ecclesiastico e civile, riconoscono la salute de'popoli;

e un vero dono del cielo che c' invita a renderne affettuosissime gra-

zieal supremo Dator d'ogni bene e per quel che rinchiude e per quel

che promette. E noi vorremmo poter qui svolgere alcuni pensieri o

piuttosto seguir la foga degli affetti che ci desta in cuore la conside-

razione di questo grande atto di cui da lungo tempo non sappiamo

se altro sia avvenuto cos\ straordinario negli ordini del mondo mo-

rale. Ma non avendo voluto preparare la materia sopra incerti estrat-

ti che correano pei giornali, e il testo essendosi pubblicato solo

neir atto che si mandavano al torchio gli ultimi due fogli del nostro

Periodico, ci troviamo costretti a serbarne pei quaderni venturi le

riflessioni , persuasi di avere appagato maggiormente i lettori colla

pronta pubblicazione dei tre gravissimi document!. Essi per altra

parte somministrano per se soli tanta materia di alti pensieri e di

cattolica esultazione che quasi siam lieti di vederci tolto il tempo ai

comment! che mai non adeguerebbero la sublimita del soggetto e gli

spontanei trasporti di allegrezza che sorgeranno naturalmente nl
cuore di ogni credente.

2. Nell' ultimo fascicolo abbiamo parlato d'una visita fatta dal S.

Padre al carcere delle donne in sulla piazza di Termini. Dobbiamo

ora riferirne un' altra ad altre prigioni fatta alcuni giorni appresso j

e il facciamo tantopiu volontieri, quanto questo fatto distrugge dase

solo sia 1'accusa che si voile fare al Governo Ecclesiastico di crudelta

inverso i miseri condannati dalla giustizia, sia T altra accusa di non
curanza nell' amministrazione dei pubblici affari, e nella sorveglianza

degli official! destinati a questa o a quella speciale incombenza dello

Stato. Prendiamo quasi a verbo la esatta relazione datane dalla Gas-

zetta di Roma per mantenere maggior fedelta nei minuti particolari

di questa visita, omettendo le ultime parole del giornale medesimo

sopra la visita fatta immediatamente dopo al Monastero delle Adora-

trici Perpetue del Sanlissimo Sacramento. Narrasi adunque il falto

come segue.

II giorno 25 d'Ottobre la Santita di Nostro Signore uscita dal Vati-

cano alle ore 10 1/4 , inaspettatamente si condusse alia visita delle

Carce ri Nuove, consolando cosl colla sua augusta presenza coloro che,

quantunque sotto la legge della giustizia per le loro colpe, non ces-

sano di essere cari alsuo tanto compassionevole cuore. Accompagnata
da Monsig. Mertel Ministro dell' Interne, percorse in ogni parte 1'edi-

ficio
, soffermandosi anzi tutto a leggere la iscrizione ,

che ricorda la

fattavi dal suo predecessore Leone XII.
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Entrata nella cappella voile minutaraente esaminare i sacri arredi,

per conoscere se fossero convenienti allo scope, per cui sono desti-

nati. Giunto che fu nell'infermeria sicompiacque di accostarsi al let-

to degl' infermi, amorevolniente interrogando ognuno intorno alia

causa di loro prigionia r all' andamento del processo o alia sentenza

avuta, e al modo
,
con cui erano trattati. A tutti degnossi rivolgere

parole di consolazione, rendendo nolo che non avrebbe ommesso di

far loro sentire la sua sovrana clemenza laddove fosse stata compati-

bile coi doveri della giustizia.

Recossi nelle stanze destinate alle visite grazioseedaimembri del-

la benemerita Congregazione di S. Girolamo della Carita, che da

qualche secolo esercita tante opere benefiche a pro de' poveri car-

cerati. Penetro nelle segrete indi nelle carceri larghe, non Jasciando

inosservato lo stesso parlatorio. Passata nella cucina fermossi ad esa-

minare il pane, cui voile assaggiare, indi il resto del vitto, cioe la mi-

nestra, il vino e la carne, desiderosa di personalmente conoscere in

quella visita inaspettata come erano trattali i detenuti.

Degnossi eziandio visitare la prigione delle donne poste sotto la cu-

stodia di alcune Sucre della Provvidenza, che dalla Casa di Correzione

di Termini la stessa Santita Sua faceva collocare,sonopochimesi, in

una parte separata di questo luogo istesso. Cola fermossi ad esami-

nare le celle destinate alia notturna separazione, visito il lavorio e.le

inferme, a cui volse parole di santo conforto.

In ogni parte di quel vasto luogo il S. Padre fu accolto con tali

segni di consolazione
,
che a frenarla nei detenuti a stento valse la

legge della disciplina: e dopo di aver graziati diversi colpiti da breve

condanna e palesata la sua soddisfazione per 1' andamento di quel-

le carceriv se ne parti dirigendosi al Monastero delle Perpetue Ado-

ratrici del Santissimo Sacramento al Quirinale.

3. Finora non abbiam fatto menzione veruna della parte presa da-

gli abitanti dello Stato Pontificio all' Esposizione Universale chiusa

teste a Parigi. Aspettavamo che il giudizio degli osservatori stranieri,

e degli uomini esperti togliesse ad ogni nostra lode il sospetto d'es-

sere parziali. Ora che in molti giornali e riviste di molta autorita so-

pra questa materia abbiamo trovato encomii veramente lusinghieri

per lacondizione presente delle belle arti, delle Industrie, e dei pro-
do tti nelle province dello Stato, ci vien meno il luogo a poterne hit

formare con qualche accurata minutezza i nostri lettori. Paghi adun-

que di questepoche parole general! di elogione rimettiamo adaltro

tempo la conveniente relazione.

4. La malattia delle uve coltivate negli Stati Pontificii ha fatto di

minuire di molto la quantitadel vino necessaria pel consumo chese

ne fa dalla popolazione. Per conseguenza 1'esazione del dazio di con-
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sumo si e molto scemata per tutto : dove a scapito delle entrate mu-

nicipal!, dove a' danni della cassa governativa, come p. e. in Roma,

perche il municipio romano non e per la piu gran parte ammini-

stratore delle sue rendite natural!, ma bensi assegnatario del Cover-

no, dal quale riceve un' annua dotazione. Affine pero di rimediare

alia mancanza tanto sentita.dal popolo, il Governo Pontificio haper-
messo per mezzo di una Notificazione dell' Em. Card. Antonelli 1' in-

troduzione dei vim e degli spirit! forestieri fino al 30 Giugno, previo

un piccolo dazio per ogni cento libre lorde dei suddetti liquori.

STATI SARDI (Da nostra corrisp.) 1. Apertura delle R. Universiia 2. II nuovo

presidente della Corte di Cassazione 3. Calunnie del giornalismo liber-

tino 4. L'esercito in Crimea e il ricordo 5. 11 sistema amministrativo

in Torino 6. I funghi.

1. 11 giorno 3 di Novembre ebbe luogo la solenne apertura della

nostra Universita. Disse 1' orazione inaugurale il cav. Tommaso Val-

lauri professore d'eloquenza latina
,
che gia levo anni sono tanta fa-

ma di se colla sua orazione contro il Metodismo moderno. Quest'anno

il chiarissimo professore tolse a trattare de Latinis Christianae Sa-

pientiae Scriptoribus , e pigliando occasione dagl' indegrii assalti che

si muovono in Piemonte alia religione cattolica, discorse delle bellezze

de' SS. Padri
,
della loro eloquenza e della necessita di promuoverne

lo studiOc Intorno a quest' ultimo punto eccovi la sentenza del Val-

lauri. Non si debbono i Padri della Chiesa escludere dalle scuole
,

ma il loro studio vuolsi differire a quegli anni in cui i giovani ab-

biano gia attinto ai Classic! profani il buon gusto. Nel quale propo-
sito 1' Oratore mostro che le idee sovversive del Comunismo

,
da al-

cuni volute attribuire allo studio dei Classic!, si debbono al contrario

ripetere da quelle improvvide istituzioni in cui le infime class! delle

societa vengono messe per certe vie che ingenerano negli uomini de-

siderii superiori alia loro condizione. L'orazione del Vallauri era de-

gna di un tanto uomo
,
e il bene che produrra non sara ristretto tra

i confini della sua udienza, ma si stendera bene piu oltra quando essa

avra visto la luce per le slampe.
2. V'avea in Torino una gran lite per un grasso impiego, di Presi-

dente cioe alia Corte di Cassazione. Giuseppe Siccardi e il Barone

Manno sel disputavano fra loro. 11 primo avea il merito presso i no-

stri ministri d' avere violate il Concordato colla S. Sede
5

il secondo

avea votato la legge contro i frati e le monache
,

e di piu godeva

qualche anno di anzianita. Dopo un lungo battagliare il Barone Man-
no vinse, e fu nominate Presidente della Corte di Cassazione. In

eompenso si creo il Conle Siccardi Gran Cordone dei SS. Maurizio e
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Lazzaro. Delia qual cosa i nostri giornali libertini non si danno del

tuttopaghi, giacche essi avrebbero voluto anteposto il Siccardi al

Manno
, perche il primo puo dirsi rappresentante di quella guerra

che si mosse in Piemonte contro la S. Sede.

3. Di questi giorni VArmenia, valendosi d'un articolo della Civil-

id Cattolica mise in evidenza la perfidia del giornale Piemonte e del

suo corrispondente romano, noverando le falsita e calunnie snoceio-

late in poco piu d'un mese contro al governo Pontificio. II Piemonte,

non seppe purgarsi della brutta taccia, ma prese a celiare sopra quel-

1'argomento. Ci vuole una fronte invetriata per rispondere con una

celia a chi v'accusa di calunnia e di bugia. Ma i nostri giornali ci

hanno fatto il callo. L'altro di raccontavano d'un P. Urtis Carmelitano

che avea rubato 24 mila franchi : pochi giorni dopo lasomma trovata-

gli addosso si riduce a sole L. 4, 000. II povero padre e imprigionata

e sottomesso a processo; mail tribunale lo dichiara innocentissimo.

Questo avvenne in Geneva. Nella stessa settimana raccontavasi d' una

catenella d'oro rubata in Torino da un prete nella bottega d'un orio-

laio. La Gazzetta del popolo die la notizia appiccandovi i piu empi
commenti ;

ma non si tardo a sapere che il ladro, non era altrimenti

un prete, ma invece un fratello Lombardo. Perfino in Crimea vanno

i nostri giornali a calunniare i preti, e un Cappellano militare che

espone la sua vita al fuoco dei russi, venne accusato dai nostri gior-

nalisti inpanciolle d'avere tolto non so quale somma ad un albane-

se, fatto che venne pienamente smentito. Dal che risulta come i li-

bertini rendano al nostro Clero un vero onore allora quando dopo
di averne esplorato i passi e i pensieri, debbono poi ricorrere alia

calunnia per denigrarlo.

4. Si fecero gia tra noi le operazioni delle cerne, le quali nel 1855

debbon dare un contingente di 13, 000 uomini diviso in due catego-

ric, 1'una di 9, 000, e 1'altra di 4, 000 uomini. I Piemontesi trema-

no non tanto per gli uomini e pei denari che la guerra ha divorato

e divora, quanto per quelli che divorera in avvenire. L' Inghil terra

tenta di assoldare truppe; maviriesce difficilmente. Vennero istituiti

ufficii d' arrolamento per la legione anglo-italiana in Arona
,
Nova-

ra, Stradella, Geneva, Spezia, Cuneo e Chivasso. In Novara e Chi-

vasso sono depositi di arrolati. Ma gP Inglesi cercano 6, 000 uomini,
e non ne hanno trovato finora che 500. Essi pagano largamente, e in

Piemonte il denaro ne' tempi che corrono e una grande potenza.
Tuttavia gP inglesi tra noi sono visti di mal occhio, specialmente dopo
che i mulattieri piemontesi a loro servizio dissero d'esserne stati ba-

stonati di buona ragione. Per un ricordo alle nostre truppe che stan-

no in Crimea si raccolsero 100/m. fr. in circa. Ora non si sa che cosa
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fare di quel denaro. Chi lo vuole adoperalo in una medaglia d'-ar-

gento da dare a tutti e singoli i soldati; chi in camice di lana
5
chi

pretende sieno interrogate i soldati medesimi intorno alia natura del

Ricordo ; chi vuole che si mandi all'esercito rhum di buona qualita;

chi dice per contrario di mandare sigari e tabacco. V'ha chi propose
una spedizione di vino, chi una spedizione di cioccolatte

,
e chi una

spedizione di oriuoli coll' iscrizione dono patriottico 1855. una vera

commedia.

5. Per darvi un' idea del nostro sistema amministrativo, e del la

gente che sciala in Piemonte a spese de' contribuenti estrarro dai bi-

lanci del 1855 un quadro numerico degl' impiegati dello stato aventi

residenza in Torino, e dei rispettivi stipendii che percepiscono. Ai

ministeri ed aH'amministrazione centrale sono itnpiegate ben 763 per-

sone, le qualitoccano insieme di stipendio lasommadi L. 1,688,000.

Gli ufficiali pubblici appartenenti
al Gonsiglio di Stato e alia magi-

stratura nella sola Torino sommano a 227, e percepiscono L. 913,000.

I membri delle universita e dipendenze sono in numero di 352, e si

pagano annualmente con L. 497, 650. Tra uffizii amministrativi d'o-

gni natura, tesorieri ed altri computisti abbiamo 317 persone, e una

spesa di L. 666, 750. Sicche in tutto vi sono nella sola Torino 1659

impiegati con uno stipendio di L. 3, 765, 400. Sottosopra ogni pub-
blico ufiiciale ha uno stipendio di L. 2425

5
mentre ai frati ed alle

monache
,
cui si tolsero i beni

,
non vennero assegnate che L. 500

airanno.

6. Un caso terribile avvenia qualche tempo fa in Piemonte. La fa-

miglia del Conte Brunetta trovavasi in villeggiatura, e una persona
di servizio avendo scoperto de' funghi li porto al cuoco che li am-

mann\ pel desinare. Quanti se ne cibarono
,
altrettanti il giorno ap-

presso morirono tra i pia grandi dolori. Ben quattordici persone
eaddero vittima di quel pasto malaugurato. Cio die una spinta tra

noi agli studi micologici. Fu detto e stampato sulla Gazzetta Pie-

montese che la famiglia Brunetta erasi cibata dell' agaricus necator

e de\\'agaricus sulphureus. Cosa assurda per la natura medesima del-

le due specie d' agarici. Si spaccio unatabella degli agarici, e dei bo-

leti velenosi e mangerecci, ma si misero imangerecci tra i velenosi,

e viceversa. Final mente dopo studiipiu serii il prof. Giuseppe Cantu

trovo che il fungo fatale alia famiglia Brunetta era quello detto aga-
ricus bulbosus, o amaneta viricolis, e ne model 16 in cera un campio-
ne d'un'ammirabile precisione. .



CONTEMPORAXEA 475

TOSCANA. (Nostra Corrispondenza) 1. Rendiconto istorico intorno al colera ia

Toscana 2. La questione diplomatica tra la Toscana e il Piemonte.

1. Nel darvi un rapido cenno degli ordini di cittadini che.sl segna-

larono per la loro carita veramente eroica nell'assistere i colerost in,

Firenze, non intesi nella passata corrispondenza che accennarne solo

alcuni per argomento di quello che tutti con nobil gara si sforzarono

di praticare: Cosi per esempio trasandai di nominare a parte i Mino-

ri Osservanti, i quali porsero tuttl gli aiuti che poterono secondo

loro carita e condizione a poveri malati
,
non perche non mi fos-r

se nota la loro generosita, ma perche avea, voluto comprenderli

nella generale testimonianza fattai agli ordini religiosi che qui co-

me altrove, ed allora come sempre nella pubblica sventura diven-

nero 1'aiuto e la, consolazione di tutti. Questa mia protesta era

necessaria per. dar ragione del non essere disceso a menzioni piuspe-
ciali. Ora a compimento delle notizie date in quella corrisponden-
za intorno al colera in Toscana aggiungero come il di prime di No-

Tembre per la solennita di Tutti i Santi fosse celebrata una solenne

funzione di ringraziamento per la cessazione del flagelloe cantato il

Te Deum nella Cattedrale di Firenze. Pontinco rArcivescovo^ inter-

venne tutta la Famiglia reale in equipaggi di gala, le truppe della

guarnigione erano schierate avanti la chiesa, e tutti i magistrati del-

la citta assisterono coi loro abiti di cerimonia. Ebbe luogo quindi al-

cuni giorni dipoi un funebre umcio per suffragio delle ariime dei

eittadini restati vittime del morbo desolatore. In tali ciroostanze il

Monitore Toscano ha pubblicato un Rendiconto istorico intorno al-

ia manifestazione ed ai progresso della malattia in tutto il granduca-
to fino alia totale derlinazione della medesima, cioe dal Febbraio al-

1'Ottobre 1855. E questo susseguito da un Prospetto numerico del

casi e dei decessi rerificatisi in ogni Comune, messo a confronto col-

la popolazione di ciascun luogo : come eziandio degli spedali provvi-

sorli aperli in tal circostanza, e dei medici straordinarii inviati nelle

province a supplire al servizio delle popolazioni. Si ha da questo

prospetto che nei nove mesi sopraindicati i casi di colera in Toscana

furono 49,618 e 29^941 i morti: dimodoche la proporzione dei se-

condi ai primi e di 52, a 100. La, citta di Fiuenze ha avuto 5009, casi

e 3006 morti: Livorno 1790 casi e 994 morti. Pisa 1271 casi e 717

morti. Lucca 1937 casi, 1090 morti. Siena; 55 casi e 35 morli, Arezzo

1630 casi, 871 mortL Centoventiquattro furono gli spedali provviso-
rii aperti, e 141 i medici straordinarii. Confrontarido la popolazione
della Toscana, che e di 1,817,466, anime al numero dei casi e dei mor-

ti di colera verificatisi nei nove mesi
,

si ha un caso per ogni 37 abi-
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tanti e un morto ogni 70. fatta onorevole menzione nel Rendicon-

to delle molte provvidenze prese dal governo, dello zelante servigio

prestato dal Clero e dai medici, dell'operosita delle autorita munici-

pali, e infine della carita di tutti i cittadini che durante 1' imperver-
sare del tlagello sonosi dato vicendevole aiuto ed assistenza in modo
tale che onora veramente il paese.

2. Le buone relazioni diplomatiche fra la Toscana e il Piemonte

non sono per anche ristabilite. La mediazione deir Inghilterra che

erasi assunta di conciliare la vertenza insorta fra i due governi non

ha avuto felice riuscimento, poiche il Governo Piemontese pretendeva
una riparazione che la Toscana non poteva concedere. Vuolsi anzi che

il Gabinetto di Vienna prendendo parte attiva in questo affare, abbia

esplicitamente dichiarato al ministro di Piemonte residente a Vienna

che siccome la vertenza fra le corti di Firenze e di Torino era il

semplice risultato delle istruzioni inviate al ministero Toscano dal

Gabinetto Imperiale, cosi S. M. Tlmperatore non potendo rimane-

<c re estraneo alia trattativa erasi deciso di considerare 1' affare come
<c suo proprio. Dietro di cio egli e ben chiaro che le pretese del Pie-

monte trovavano un ostacolo anche maggiore, e se il Granduca ave-

va di per se stesso delle ragioni per non ricevere il Conte Casati,

molto piu rendevasi impossibile lo ammetterlo dopo una tal diehia-

razione. Ond'e che o il Piemonte vorra far di meno di tenere un suo

ministro in Toscana, ovvero converra che si pieghi a rimettere la

sua Legazione di Firenze senza il Conte Casali. Questa questione af-

ferrala dal giornalismo piemontese e inglese ha dato argomento agli

arrabbiati giornali dei due paesi di sfacciate ingiurie e d' impudenti
calunnie non men contro 1' Austria, che contro il Granduca e i suoi

ministry ma poiche le ingiurie e le calunnie non sono ragioni ,
cosl

lo sfogo delle loro malediche penne non vale a gettare il torto sopra
ehi non io ha.

HI.

COSE STRANIERE.

INGHILTERRA 1. 1 rifuggiti politic! di Jersey 2. II parti to tori inchinevole alia

pace 3. II reggiraento cattolico di Kerry.

\ . Insolita per verita fu nelle ultime settimane la lagnanza de'fogli

inglesi contro le mene de' capipopolo che hanno albergo in Inghil-

terra e di la ordiscono e spargono per tutto Europa la rivoluzione.

Ma tanto cicaleccio non era da sperare che fruttasse altro vantaggio

tranne il far vedere una volta di piu che 1'Inghilterra conosce i danni
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del nutrirsi in seno tali mostri, e cio non ostante non vi arreca rime-

dio. Recentemente pero una nuova disorbitanza de'ribelli la costrinse

a qualche atto di severita, il quale sebben sia poca cosa potrebbe es-

sere foriero di maggior rigore. Nell'isola di Jersey posta a ridosso della

Normandia di Francia ma appartenente a'dominii inglesi v'ebbe gia

ab antico e vi durava fino a questi ultimi di uno sciame di emigrati i

quali giovandosi della facilita di diffondere per la Francia sempre
nuovi inviti alia insurrezione vi stampavano continuamente le piii

frenetichearringhechesiadato immaginare. Da ultimo pubblicarono
nel giornale 1' Homme alcuni articoli in cui si vilipendevano senza

misura le Maesta dell' Imperator Napoleone e della Regina Yittoria.

Spiacque grandemente agl' isolani di veder tratta nel fango la loro

Sovrana della quale sono amantissimi
,
e percio adunatisi i piu ar-

denti in pubblico convegno deliberarono di lavar 1'onta che ne rice

vea la loro terra snidandone la ria congrega. Si. venne percio alia vio-

lenza
;
e se non accorreva la forza armata sarebbesi fatto mal giuoco

della stamperia e degli scrittori e propagatori di detto giornale. Per

la qual cosa vedendo il Governatore dell'lsola tanto inaspriti gli animi

intimo a'tre caporioni del periodico di sfrattare dall'isola tra lo spa-

zio di ventiquattr'ore. Senonche i tapini si trovavano cosi minacciati

dal popolo assediante la casa in cui erano ricoverati, che non pote-

vano uscirne senza correr pericolo della vita. Convenne pertanto alia

polizia di scortarli per loro sicurezzafino ad un battello a vapore che

attendevali in porto per scamparli dalle sassate e fors' anche dalle

collellate popolane. I fischi, anzi i grugniti con che vennero accom-

pagnati nella fuga que'messeri e le baldorie che fece il popolazzo nel

bruciare pubblicamente il foglio scellerato furono senza fine. Mal-

grado della mitezza del castigo (poiche i tre capi furon trasportati

solo a mezz'ora di distanza da Jersey all' isoletta vicinissima di Guer-

nesey) tutta la perfida congrega dell'isola levo unpolverio dell'altro

mondo e minaccio una vera ribellione. Percio il governo si vide co-

stretto di estendere la stessa pena ad altri trentasei rifuggiti, tra'quali

a Vittor Ugo e suoi figli, cacciandoli da quella terra. Gli scrittori deglL

articoli che eccitarono tanto rumore sono a Londra e gia chiesero sod-

disfazione a'tribunali della violata ospitalita verso i lorcompagni. Per

commiserazione de' quali e per suscitar le ire demagogiche la setta

stampo tosto una sua protesla infiorata tra molte altre delle seguenti
frasi. Tre proscritti sono stati cacciati daH'isola di Jersey. Che cosa

sta alia superficie? il governo inglese: chisiasconde di sotto? la po-
lizia francese. . . . Ancora un passo innanzi e Y Inghilterra sara un

appendice dell' impero francese. ... La rivoluzione francese e in

permanenza : la repubblica francese e il diritto
,

1' avvenire e ineso-

rabile, che importa il resto? che e quest'espulsione ? Unnuovo titolo
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di onore, un foro di piu nella bandiera ecc. La ridicola scritlura ter-

mina colla sentenza emanata gia da un pugno di oppositori contro il

Capo del lo Stato dopo il colpo dei 2 Dec.
,
nella quale si dichiarava

L. Napoleone accusato del delitto di alto tradimento, percio da giu>

dicarsi senza ritardo dal Giurl. nazionale . Fortunatamente il giuri

nazionale giudico allora, come giudica adesso, benemerito e salvatore

delta patria il; suo sovrano e si ride delle disorbitanze di simili tur-

bolenti. Ma quesli saranno veramente puniti? Credesi da parecchi cor-

rispondenti che nessuna legge inglese colpisca simili misfatti e che

percio il partito rivoluzionario riuscira a vincere la lite. In tanto corre

voce che il Gabinetto voglia proporre per la prossima sessione un
suo Alien-bill che e quanto dire una legge che gli dia facolta di cac-

ciare da'dominii inglesi i forestieri che turbino la pace degli Stati ami-

ci. Vedremo i dibattimenti che fara la setta per mantenersi in arcione

e posto che la legge si stabilisca, vedremo in qual maniera verra os-

servata.

2. Nell'ultima sessione del Parlamento i piii autorevoli tra gli an-

tichi.amici di Roberto Peel eransi separati dalla politica del Gabinetto

per congiungersi alle rade file de' fautori della pace. Allora non si

fece gran conto di questa opposizione : ma piu recentemente avendo

il partito tori per mezzo del sig. D'Israeli manifestato i suoi pacifici sen-

timenti, si suscito in Inghil terra una certa scissura che continuando

potrebbe dare gran noia al presente Gabinetto e fors' anche procu-
rarne la caduta. 11 discorso del sig. D'Israeli fu assai veemente e sup-

pone che la guerra d
J

Oriente abbia gia ottenuto il suo scopo, perche
la Turchia e rientrata sotto la protezione del diritto europeo, i Princi-

pati sono sottratti alia protezione di una sola Potenza ,
la domina-

zione russa nell' Eusino e distrutta e i cristiani dell' impero turco

hanno avuta 1' emancipazione. Percio chiede 1' oratore. Vogliam,
noi continuare la guerra per la distruzione della Russia? Vogliam
essere conservatori o distruttori? mantenere requilibrio dell'Europa

oppur rovesciarlo ciecamente senza badare alle conseguenze? ....

Se noi mutiamo la base della guerra , se dichiariamo che invece di

voler solo infrenare 1'ambizione della Russia vogliam anzi smembrar-

ne 1'impero (ed un'altra campagna puo menare forzatamente a que-
sta risoluzione), allora sara una guerra disperata e la Russia combat-

tera per la vita o per la morte . Questo linguaggio , ripetiamo, ha

prodotto un certo movimento in Inghilterra perche fine al presente

essendo stato il partito tori accusatore della debolezza del governo
nelF avviar la guerra, la sua subita mutazione mostra che si avvicina

al sig. Gladstone e ad alcuni allri ragguardevoli inglesi favoreggiatori

della pace. Alle ragioni addotte dal sig. D'Israeli risposero i period ici,

ciaseuno secondo le sue mire e senz' altro costrutto fuorehe di scin-
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dere maggiormente gli animi, la maggioranza de'quali (se i giornali

dicono il vero) inclina troppo piu alia guerra che non a conchiudere

comechessia un pacific concordato.

3. Tra le parecchie leggi inglesi che avversano o poco o assai il

cattolicismo una ve n' ha che vieta alia banda militare di accompa-

gnare le milizie cattoliche alia Messa, laddove accorda questo privi-

legio alle soldatesche che recansi a' templi protestanti. Questa legge

pero per antica consuetudine era poco curata e ciascun reggimento
sia cattolico sia anglicano andava colla sua banda in capo alle proprie
chiese nel d\ del Signore. Accadde, e gia qualche tempo, che renne

comandato ad una banda formata di cattolici di accompagnare un

drappello di protestanti alia lor Cena: il malcontento che ne pro-
varono i soldati cattolici fu cos\ grande, che convenne per minor ma-

le allontanarli da quel luogo. Recentemente poi accadde a Limerik

un altro scandalo assai piu grave. Un nuovo comandante proibl al

reggimento di Kerry quasi tutto cattolico di muover colla musica al-

ia Messa : i soldati ammutinarono. Eran gia schierati secondo 1' uso

davanti a' lor quartieri quando i capitani diedero il segno del la par-

tenza per ire al sacro tempio : ma nessun si muove
5 ripetesi indar-

no il comando una e due volte : si alza la voce da
J

comandanti, leg-

gesi il codice militare che punisce di morte una disobbedienza cos\

solenne: il reggimento sta zitto e non si muove. Allora, non poten-

dosi altro, il Generale consegno il reggimento a' quartieri. La viola-

zione sediziosa dell' obbedienza dovuta al Generale fu manifesta e il

delitto, secondo le leggi mililari, gravissimo. 'Pur nondimeno che

fara 1'autorita vilipesa ? fucilera un si gran numero di soldati ? opi-

nione che.ove s' infliggesse per questo reato unabenche minima pena
adun solo soldalo cesserebbe ogni arrolamento de' cattolici d'Irlanda

e nascerebbe qualche tumullo negP irlandesi che or militano in Cri-

mea. Tale e il frutto di certe leggi inglesi tanto piu odiose quanto

piu contrarie alia liberta che il governo promette di voler lasciare

a' seguaci di qualsiasi culto differente dalT anglicano.

SPAGN.V 1. Disordini e malcontento della Penisola 2. Indignazione contro il

Ministero 3. Le Cortes, il colera e i briganti 4. Probabilita della lega

eolle Potenze d* Occidente.

1 . Un giornale scherzevole di Spagna che s'intitola El Padre Cobos

e sotlo il velame delli versi strani dice di grandi verita annunziava

recentemente che il Ministero della Penisola potrebbe essere cos\ co-

stituito: Presidente del Consiglio // colera morbus, Ministro di Grazia

e^di Giustizia Lo Scisma, della Finanza La Bancarotta
,
della Guerra

La Discordia Civile, degli allari intern! La Fame
,

dell' Agricoltura
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La Crittogama, della Marina La Inondazione ecc. Non e dubbio che

il P. Cobos
,
come accade in tutte le satire, esagera alquanto i mali

che affliggono la sua patria; ad ogni modo reputiamo che la sostanza

dell' asserzione sia pur troppo una smagliante verita da non potersi

mettere in dubbio. Tanto piu che gli tengon bordone non solo tutti

i fogli che diconsi conservator!, ma eziandio i libertini tra'quali, per
citarne alcuni, la Soberania national lamenta nella Spagna tutte le

obbligazioni violate: tutti gli animi scontenti : la pace gravemente
minacciata: la reazione trionfante: la sicurezza individuale perico-

lante: tutti i diritti sequeslrati: il credito pubblico fallito: la indu-

. stria, il commercio e il lavoro inceppati : finalmente un budget per
1'anno prossimo che supera di ben 200 milioni il piu elevato bilan-

cio che mai si presentasse dal partito moderate a' tempi del piu odiato

governo Quindi non fa meraviglia che il P. Cobos in altro numero
ironicamente celiando stampasse il seguente annunzio Spettacoli

pubblici di Madrid al gran Teatro della situazione ecc. Gli attori gia

son conosciuti : essi ban fatto sentire al pubblico le piu svariate im-

pressioni: il pianto, il riso, la vergogna, lo sdegno, il sonno e la fame.

La Impresa e lieta di annunziare che ha arricchito il suo repertorio

delle due opere seguenti l. a IL GRAN DISACCORDO tragicomedia patrio-

tica di buona fede divisa in tre atti I' imposizione , I' incantesimo, il

memorandum. 2. a LA TRATTA DE' BIAXCHI melodramma spettacolosissi-

mo in cui si vedranno venticinque mila condannati a morte *. Quests

magnifica opera comincia con prologo intitolato : Amor al pueblo!
2. Ma per venire alquanto a' particolari T indegnazione contro il

presente ministero e universale, e i pubblici fogli di qualsiasi colore

consentono con rara concordia nel biasimarlo. Piu volte fu detto a
ripetuto che tra'diversi ministri eranvi dissensioni e discordie: finora

pero non v'ebbero dimissioni ne spontanee ne forzate. II Gen. Espar-
tero sopra tutti e fatto bersaglio alle saette giornalistiche : e poco gli

valsero le enfatiche proteste fatte in Parlamento allorche interpellate,

non e guari , sopra le fazioni della Catalogna e sopra 1' inquietudine

generale del paese, rispondea : io soldato del popolo, io che adoro la

liberta la quale fu il genio precursore delle riiie glorie, io che per essa

spenderei cento volte la vita, io aiutato da miei degni colleghi del Con-

siglio e fattomi duce dell'esercito e della milizia nazionale basterei a

distruggere gli occulti nemici deH'ordine e della liberta facendo piom-
bare sopra le loro teste la tremenda mannaia della legge . Or co-

me va
, grida il Clamor publico , che in un anno di comando il Gen.

Espartero non ha potuto attuare quasi nessuna delle grandi cose che

tutti speravamo? La giustizia non impera j
le imposizioni aumentano

j.

d Ossia il contingente spagnuolo che si vorrebbe spedito nella Crimea.
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la miseria cresce ecc. Dal canto suo il Faro national piange nel

vedere la ruina degli istituti di beneficenza e degli asili di carita:

nel mirar manomesse le cose piu sante e venerande: nello scorgere

Tapoteosi delle rivoluzioni e de' compagni a'comunisti del 1848. E

piu laconico di tutti il Leon espanol non dubita di sentenziare che 16

scopo del partito dominante e il totals disorganamento del paese .

3. Le Cortes costituenti non han tolto dopo un mese e mezzo di

seduta verun grave provvedimeuto a tanti mali che tormentano la Pe-

nisola. Votarono bensi alcune leggi ma di poco rilievo, toltone rin-

cremento delle milizie fatto ascendere fino a 70, 000 e cio perche la

nazione siapronta ad ogni eventualita. Quindi la Soberania pronun-
ziocon isdegno che molti uomini ragunati a deliberare non posso*

no far nulla di buono e che le possibili produzioni di un'Assem-

blea sono negative . Anzi e da sapere che molti deputati provincial!

si astennero di recarsi in citta, e parecchi de' cittadini ripararono in.

villa per tenersi lungi dall'influenza del colera che in Madrid mena-
va grande strage. II che die motive a due deputati piu zelanti di vi-

luperare in pubblica seduta lacodardia degli assenti.

Malgrado de' continui arresti le compagnie de' cosi delti carlisti

crescono in ogni luogo e danno grave pensiero al governo, il quale

dopo aver fatto piu volte annunziare che i ribelli erano distrutti, e

or costretto di confessare chetuttavia esistono. Oltre a' carlisti che si

armano per motivi politic!, v'ha parecchie provinces specialmente

quelle di Lerida, di Gerona, di Barcellona e di Tarragona gravemen-
te infestate da drappelli di briganti che vi commettono crudelta e

vendette spaventose.

4. Che la Spagna intenda di associarsi alia lega occidentale e pren-
dere parte attivanella guerra d'Oriente non apparisce finqui da ve-

run documento ofiiciale. Dicesi che la gran questione sara proposta

quanto prima in Parlamento : per ora i giornali favorevoli all'allean-

za traggono buon augurio dall'incremento delTesercito, edall'aver

la Regina decorati teste della gran croce di S. Ferdinando i Gen. Pe-

lissier e Simpson: inviato 1' Ordine di Carlo III a'Gen. Canrobert
,

Bosquet e Lamarmora, e insignite del cordone delle Dame nobili la

moglie dell' Ambasciator di Francia e quella dell' Incaricato d' Inghil-

terra.

AMERICA, i . Prossima elezione del Presidente degli Stall uniti 2. Caduta del

Presidente della repubblica dell' Uruguay.

1. Nella confederazione degli SlatiAmericani cominciano gli appa-

recchi per la lotta della prossima elezione del nuovo Presidente. Tutti

SerielI,voLXlI. 31
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s' accordano nell' annunziare
, (

dice il Journal des Debats
}
che la

quistione della schiavitu sara il Shiboleth de' due partiti fautori del-

]' abolizione ovvero dell' istituzione particolare, siccome per eufemi-

smo appellano cola il servaggio. A chi sia per toccare la vittoria non e

ancor dato di antivedere : par tuttavia che i partigiani dell' emanci-

pazione non resisteranno a' loro awersarii piu forti per numero e per

aderenze e protetti per soprappiu dalle numerose falangi de' Knovr-

nothings, iquali in questiullimi tempison divenuti formidabili. Rie-

sce a prima vista inesplicabile che una tal setta perseguiti cos\ acca-

nitamente gli europei da' quali 1' America e in peculiar modo gli

Stali uniti hanno appreso le arti e la civilta che or posseggono : ma
chi considera che la civilta va distruggendo bel bello la schiavitu e

che distrutta questa gli Stati uniti comincerebbero un' epoca nuova

cancellando un gran vestigio di nazionalita americana, agevolmen-

te comprende che i Know-nothings combattono gli europei siccome

devastator! delle ricchezze del paese. Ma dell' elezione del Presidente

e delle fazioni che vi prenderanno parte ci converra parlare piu a

lungo tra breve tempo.
2. Rare volte cioccupiamo delle vicende politiche dell' America me-

ridionale siccome di quelle che hanno poca rilevanza per le cose no-

stre d'Europa. Pur nondimeno e ulile il ricordare a quando a quando
le peripezie che incontrano quegli ammodernatissimi governi, dove

e-in pien vigore la liberta di che i nostri libertini voYrebbero arric-

chite anche le nostre contrade. Nel breve giro di pochi mesi vi furo-

no parecchi presidenti di Repubbliche tumultuariamente spodestati

co' soliti vantaggi per le popolazioni che di lor natura arrecano le ri-

volture. Fortunatamente nell' ultima che e quella dell' Uruguay non

s'ebbero a deplorare eccidii o spargimento di sangue: ma la quiete

pubblica non e per anco restituita e potrebbe accadere che il sangue
non versato insul principle si spargesse in fine. a suggello della rivo-

luzione la quale accadde in questo modo. 11 Gen. Flores era presso il

termine della suapresidenza e gia molti giornalibrigavano per impedire
che fosse rieletto alia dignita suprema. Quest' oltracotanza giornali-

stica spiacque asSai al Generate che penso d'imbavagliarla con un de-

creto de'10 Agosto sopprimente pressoche affatto la liberta distampa.
Pensatevoi: la Jibera stampa e la pupil la degli occhi de

J

libertini
5

guai a chi la tocca! I giornali fecero del sordo al decreto e il piu cal-

do di tutti che intitolavasi la Liberia continue a stampare clandesti-

namente i suoi articoli velenosi. Allora il Gen. Flores chiese il soccorso

de' brasiliani (di cui v'e in quella citta una divisione); nonavutolo,
cadde d' animo e cerco di abbonacciare i malcontenti sopprimendo
1'odiato decreto. Gli animipero erano inaspritie all' occasionedeU'ar-
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resto da lui ordinato di un Rappresentante del popolo si fecetumul-

to;e le milizie secondarono la ribellione. Allora il Presidente della

Repubblica dovette abbandonare la Capitale e rifuggirsi alia campa-

gna con ottocento de'suoi fidii Secondo la costituzione toecava di

reggere pro tempore la cosa pubblica al sig. Bustamante presidents

del Senate. Ma o questi si mostrasse troppo peritoso o troppo arditi

lossero i suoi avversarii
,

fatto fu che venne prescelto alia Presi-

denza un cotal Luiz Lames il quale pose tosto la citta in istato di di-

fesa per impedire il ritorno del Gen. Flores e de'suoi armati. Sebbene

non si sappiano'precisamente le ultime contingenze del fatto, credesi

tuttavia che a quest' ora la pubblica quiete sia stata ristabilita colla

spontanea cessione fatta dal Gen. Flores de'suoi diritti di Presidente.

TERRA SANT\. Visita dell' Areiduca Ferdinando Massirailiano d' Austria

ai Luoghi Santi.

Tenera e commovente e la narrazione che ci diede il giornale tede-

sco Der Katkolik in der Schweiz della visita fatta dall'Arciduca Ferdi-

nando Massimiliano d' Austria a' Luoghi Santi, la quale, come quel-
la del Duca e della Duchessa di Brabante, torno a tanto trionfo del-

la nostra santa religione. Percio insistendo sulle tracce di detto pe-
riodico procaccerem di darne un succinto ragguaglio, persuasi che i

lettori esulteranno nell'apprendere come nel tempo che il cattolicis-

mo deir Imperatore d' Austria spezzava con generosita si portentosa
i ceppi della Ghiesa in Europa, la rara virtu del giovane fratello con-

tribuiva a rinfrancare i cattolici in Palestina. Quanto e ammirabile ed

esemplare la pieta congiunta a vigor di gioventu, a elevatezza d'ani-

mo e a nobilta di sangue !

L'Arciduca approdo a Giaffa nel d\ festivo dei SS. Apostoli Pietro

e Paolo alle dieci della sera, e vi fu accolto dal Rev. P. Guardiano del

Monte Sion, custode di Terra Santa, dal Cancel liere di Mons. Valerga
Patriarca di Gerusalemme

,
dal Conte Rizzamano console austriaco e

belgico, e dai Francescani di Giaffa che stimaronsi felici di ospitare

nelle modeste lor celle cosi eccelso pellegrino. Benche 1' ora troppo
tarda non permetlesse di onorar 1'arrivo del Principe collo sparo dei

cannoni e col solenne canto del Te Deum, com' erasi fatto il 7 Marzo

pel Duca del Brabante, fu nondimeno manifesta 1' esultanza di tutti i

cittadini, non solo cattolici, ma scismatici e protestanti e turchi.

Dopo aver cortesemente accolti gli omaggi delle Autorita locali e

dei Consoli delle diverse nazioni
,

il Principe, fatto sapere al Conte

Rizzamano che in Gerusalemme non prenderebbe altrimenti albergo
al palazzo del consolato, ma cercherebbe ospizio nelle povere celle dei
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Padri Francescani, un'ora e mezzo dopo mezzanotte parti da Giafifa, bra-

mosissimo di vedere quanto prima il sacro tempio che serba la tomba

del Salvatore. A Rama si trattenne alquanto nel convento del Fran-

cescani
; poi rimessosi in via, la sera del 30 Giugno giunse in vista di

Gerusalemme, accompagnato dal P. Custode, dal Cancelliere del Pa-

triarca, dal Gonsole generale austriaco. da due Francescani e da un

drappello di ufficiali di marina appartenenti al naviglio che avealo

condotto a Giafifa. Quivi attendevalo la stessa pompa che gia erasi usa-

ta col Principe ereditario del Belgio, e le milizie turche accompagna-
te da una folia immensa di Protestanti, Greci, Ebrei, Armeni e Turchi

gli andarono incontro. Lontano ancora un bel tratto dalla citta, la do-

ve Kalim Pascia, governatore di Gerusalemme , avea fatto drizzare il

suo padiglione, 1'Arciduca smonto da cavallo, e inginocchiatosi in vista

della cilta santa bacio la terra e fece una corta preghiera. Quel rima-

nente di via fino alle porte della citta
,
voile farlo da umile pellegri-

no, tutto raccolto ne' dolci sensi di pieta che riempiono 1'anima di

chi compie con fede viva questo pellegrinaggio, e dei quali le lagri-

me che scorrevangli largamente dagli occhi davano manifesto indizio

a tutti gli astanti, che non saziavansi di osservarne e di ammirarne il

nobile sembiante e la tenera divozione.

L' aria intanto rimbombava delle salve dei cannoni e 1'augusto pel-

legrino in mezzo al militare corteggio ponea piede in Gerusalemme fra

le acclamazioni del popolo che gli osannava intorno, ed a cui egli ri-

spondeva salutando da ogni parle con dignita e gentilezza. Giunto pres-

so la Torre di David vi trovo il Patriarca, che attendevalo ne'suoi abiti

episcopali circondatodal Clero e dai Padri Francescani. II venerando

Prelate, datagli la benedizione, volse al Principe una tenera parlata,

a cui esso rispose giltandoglisi a' piedi cogli occhi pieni di pianto.

Quindi comincio a sfilare in bell'ordine di processione il solenne

corteggio destinato ad accompagnare il nobile pel legrino per le stra-

de di Gerusalemme fino alia chiesa del Santo Sepolcro. Aprivano la

marcia le guardie del Pascia
,
con alia testa lo stesso Pascia in abiti

brillantissimi
, seguivano i giannizzeri dei Consoli delle nazioni d'Eu-

ropa e i turcimanni del Patriarcato. Dietro a questi i Francescani coi

loro novizi in cotta, cantariti inni di grazie: poi gli alunni del semi-

nario preceduti dalla Croce con fiaccole alia mano
; quindi 1' Arci-

duca e alia destra il Patriarca. Seguivano i Consoli, gli ufficiali d'or-

dinanza dell' Arciduca e una sterminata folia d' uomini d' ogni con-

dizione e religione : la guardia d'onore chiudeva il corteo.

Sulle soglie del tempio, i Greci trassero con torcie all' incontro

del Principe e versarongli alle mani acque odorose; lo stesso fecero

gli Armeni. Entrato in chiesa T Arciduca tolse 1'acqua santa, fe il
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segno della croce, e ando diritto alia cappella che racchiude la glo-

riosa tomba del Redentore. Ivi tutto rapito in quegli affetti che de-

stansi alle rimembranze d' un tal luogo , fervidamente prego , verso

lagrime ,
e parea non sapersi piii divellere dal sasso marmoreo che

rinserra il piu prezioso monumento del cristianesimo. Passo quindi

alia cappella latina per adorarvi il SS. Sacramento, e statovi qualche

tempo in orazione recossi al convento del Salvatore
,
dove conforme

al suo dftsiderio gli 'si era preparato 1' alloggio nella cella del Rev,

P. Custode. Gli ufficiali del suo seguito albergarono nell' ospizio dei

pellegrin,i.

La fama della straordinaria pieta dimostrata dall'augusto pellegri-

no al santo sepolcro, empi tosto tulta la citta. Ne' pochi giorni ch'egli

vi dimoro
,
tutti trovavano in lui di che maravigliare ,

e quanto piu

potevano vagheggiarlo da vicino tanto rimanevano piu rapiti della

sua modestia, della bonla e liberalita coi poveri, della cortesia cogli

stranieri e amorevolezza con tutti e singolarmente del suo sviscerato

amore per la nostra santa religione,

II primo di Luglio si accosto alia sacra mensa, e ricevette dalle ma-

ni del Patriarca la SS. Comunione-, dopo la quale sail alia cima del

Golgota, dove assiste sciogliendosi in lagrime di gratitu dine alia mes-

sa di ringraziamento celebrata dal Rev. P. Custode. Parea non sa-

persi staccare dal Santuario
, e ben quattro volte in un sol giorno

torno a visitare la sacra Tomba. II suo fervore era tale che i Padri

stessi Francescani non saziavansi di ammirarlo, e molti cattolici non

poteano contenersi, in vista d'un esempio s\ sublime, dal renders! in

colpa di lor tepidezza.

Visito pure le varie parti della chiesa del Calvario
,
osservandone

studiosamente le piu minute particolarita ;
assistette alia prccessio-

ne che i Padri del Santo Sepolcro fanno ogni giorno ;
discese nella

grolta dove S. Elena rlnvenne la santa Croce
;
e quando vide il mi-

sero stato in che trovasi un luogo s\ santo, ordino che invece dell'al-

tare di legno un altro quanto prima se ne ergesse di preziosi mar-

mi, il quale sara terminate pel di anniversario dell'Invenzione della

Croce. Visito quindi il monte Sion e quel degh Olivi
;
ando al Getse-

mani e ritorno per la Via Dolorosa al Calvario, sempre accompagna-
to da gran folia di popolo. Su pel Calvario, in ciascuno de' luoghi
che furono consecrati dalla passione e dal sangue del Salvatore, pie-

no di riverenza s'inginocchiava ;
ad ogni Stazione baciava la terra e

faceva una preghiera, senza verun riguardo ne de' soldati turchi che

gli faceano scorta, ne degli altri spettatori.

Portossi quindi a Betlemme, dove impresse fervidi baci sul sasso

che attesta tuttora la nascita del Salvatore
;
visito i santuarii che
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stanno nei dintorni di quella piccola citta, e poi fe ritorno a Gem-
salemme. Qui non lascio di visitare anche i luoghl di celebrita profa-

na, e soprattuttc* la Moschea di Omar eretta nel sito in cui sorgeva
una volta il maestoso Tempio di Salomone, dov'egli fu accompagna-
to dal Fascia, e dal Comandante della guarnigione. I pochi moment!
che sopravanzavangli da queste visite

,
1' Arciduca occupolli nel ve-

dere ed esaminare attentamente.le varie parti del convento del Sal-

vatore, 1' infermeriav la spezieria, e. i magazzini e le molteplici offi-

cine.

Tre giorni passo nella citta santa
,
lasciandovi indelebili rimem-

branze del i suo, pellegrinaggio : ne voile partirne. senza recar seco

qualche memoria che gli ricordasse per tutta la vita que' beati gior-

ni. Chiese pertanto al Rev. P. Gustode la facolta dl togliersi le vesti

sacre e i eandelieri di bronzo che avean servito per la messa in cui

comunico al Santo Sepolcro., e. per 1'altra a cui assiste nella santa

Grotta di Betlemme
; promettendo, dl surrogar quanto prima que-

sti arredi (ch' egli vuol usare per la sua. cappella. domestica) con al-

tri assai piu. ricchi e d!argento invece di bronzo. Intanto regalo al

nuovo altare dell' Invenzione della Croce una reliquia del Santo Le-

gno chiusa in una custodia d' oro ingioiellato, .che. ascende al valore

di.4000talleri.

Venuta finalmente 1'ora della partenza, 1'augusto pellegrino lascio

Gerusalemme nel pomeriggio del 3 Luglio. Ma giunto alle colline da

cui vedesi ancora la citta, volendole dare un'ultima prova di divozio-

ne, scese di cavallo e inginocchiato. sopra quella terra consacrata da

tante meraviglie la saluto d' un ultimo bacio. Era appunto il luogo ,

in cui tanti secoll innanzi le schiere vittoriose dei Crociati. al primo

apparire della citla santa prostravansi ad adorarla.

GUERRA D'ORIENTE. 1 . Iinprobabilita che i Russi sgombrino dalla Crimea 2,

Battaglia offerta dal den. d'Alloaville ,non accettata 3. Perdite de'Russi

a Rars 4. Apparecchi di guerra e statistics dell' esercito alleato.

1. Rade e di poca rilevanza sono le notizie guerresche delle ultime

settimane duranti le quali 1'appagatore piu assiduodellacuriositaeu-

ropea fu il Principe Gorstchakoff co' suoi dispacci che pero anch'essi

spesso diceano di non dir nulla. Si annunziarono bensi alcune-mosse

degli alleati, ma queste oltreche eran piuttosto esplorazionl che non

vere movenze stralegiche, i'apprenderle sarebbe difficile e increscio-

so a.' piu de' lettori non forniti di minutissime carte topografiche del

teatro della guerra. Percio ciasteniamo dal citar loro lungheliste di

castella, di valli e di poggi barbari non meno di nome che diposizione.
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Del resto gli eserciti sono piu o meno collocati come prima senza

grande probabilita che se ne abbiano a muovere tra breve tempo i.

Nello scorso Ottobre era comune opinione de' giornalisti che il Russo

sgombrerebbe dalla Crimea per non correr rischio di restar sprowe-

duto, potendoglisi con un colpo ardito del Gen. Pelissier troncare la

via di Perekop da cui trae le vettovaglie e le munizioni di guerra.

Ora pero si fa sempre piu verosimile che il Principe Gorstchakoff ,

siccome esso scrivea in un ordine del giorno verso la meta del pas-

sato mese, intenda Teramente di non dipartirsi dalla penisola, seb-

bene gli sia stata fatta facolta di abbandonarla ove il chiedessero le

contingenze. Lapromessa del Generate moscovita non sarebbe argo-

mento sicuro delle sue intenzioni, sapendosi che spesso si minaccia a

destra e si lira asinistra: ma V arrive della piovosa e gelida stagione

che impedira agli occidental! di dargli grave molestia, la speranza di

aver tra parecchi mesi efficaci soccorsi e soprattutto la fiducia che la

via di Perekop non sia piu intercettabile nel corso di quest' anno,
sembrano dargli animo a protrarre la resistenza. Aggiugnesi che es-

sendo possibile 1' iniziare quest' inverno qualche trattato di pace, in

cui si ponga per principle che ciascuna delle parti si tenga quello che

ha, ognun vede che la Crimea, (tolta la precipua parte di Sebasto-

poli e tre citta in riva al mare) resterebbe alia Russia. Ma pochi con-

fidano che la freddezza della stagione basti a calmare il bollimento

marziale di che sono quinci e quindLgli animi infocati.

2. Dove sono adunque le combinate movenze degli alleati che

da Kerlchi
,

dalla Cernaia
,

da Eupatoria e dalla freccia di Kin-

bourn dicevansi andar cerchiando il nemico? Di tali novelle che pur
ottennero fede presso quasi tutti i giornali, altre sono false ed altre

esagerate. Falso che da Kertchi mai intendessero gli angli-turchi-

francesi di retrocedere sopra i russi. La guarnigione di 16 mila uo-

mini che cola si trova e troppo discosto e non abbastanza numerosa

per simil impresa. Per altra parte essa e necessaria a difenderel' im-

portantissimo passo del bosforo cimmerio che la fa padrona del ma-
re <T A/off e taglia la via piu commoda ;a' russi di ricever munizioni.

1 Per chi amasse di saperne qualche cosa di piu precise aggiungiamo qui

brevemente la collocazione del grosso de' due campi. 11 Russo ha la destra ap-

poggiata a Inkermami e alle fortezze nordiche -di Sebastopoli, il centro ne' ri-

pari di Mackensie e la sinistra verso Ai'-Todor e Albat. Cinque miglia al di la del

centro, ossia a Duvankoi presso un ponte del Belbeck inferiore e sulla strada di

Batchi-Serai' e il quartiere generate e la riserva del Principe Gorstchakoff.

Gli alleati occupano le creste della valle di Bai'dar e si estendono fino a Ozem-

bak in faccia ad Ai-Todor e iino a Jani-Sala e Foti-Sala sopra il Belbeck supe-

riore.



488 CRONACA

Dal lato di Kinbourn un certo numero di milizie viene occupato in

guardar la fortezza conquistata e le altre che sbarcarono o sulla lin-

gua di terra che di la mena verso oriente a Perekop o sopra 1' isola

di Tendra sembrano destinate o contro 1'istmo suddetto, ovvero contro

Kerson cilia di grande imporlanza militare. Riguardo alle soldatesche

che compongono il grosso dell'esercilo presso Sebastopoli un dispaccio

telegrafico di Costantinopoli annunzio che alcune di esse erano in

movimento e segnalamenle che lre divisioni sarde e una inglese ab-

bandonarono gli accampamenli il 13 Ollobre prowisle di viveri per
Ire giorni : e che al loro inoltrare indietreggiavan i russi mellendo

a ferro e a fuoco Tabbandonato paese. Ma delta novella ha molta

apparenza di falsila, poiche dopo quasi un mese non si ebbe veru-

na nolizia deiroperato. Le sole mosse che possono dirsi certe si lol-

gono 1. da un dispaccio del Gen. Pelissier sotto i 2 Novembre in cui

si annunzia che U27 Ollobre il Gen. d'Allonville mosse daEupatoria
fino a Tchobatar sulla via di Sinferopoli con 38 squadroni e 36 can-

noni e che cola Irovo i russi dielro a' lor Irincieramenli difesi da al-

Irellanli cannoni. II Francese lenlo
,
ma indarno

, piu argomenli di

provocare una ballaglia : percio dovelle per mancanza d' acqua e di

foraggi lornarsene ad Eupaloria di cui i Russi hanno abbandonalo i

dinlorni a grande dislanza. 2. Da un allro dispaccio del principe Gor-

stchakoff il quale riferisce che 40,000 alleati sarebbero uscili da Eu-

patoria alia volla di Kargoulsaki. Quesle sono le movenze dell'eser-

cilo francese di quesli ullimi giorni. Se pero anche domani ci giun-

gesse la novella di qualche colpo maestro e decisive, non ne reste-

remmo punto meravigliati ;
che lale e il vezzo deir accorlissimo Pe-

lissier di mandarci nolizie di nuove villorie allora appunto che co-

minciasi a mormorare della sua inazione. La presa di Kertchi, 1'at

tacco di Sebaslopoli ,
la conquisla di Kinbourn a chi non giunsera

inaspellate?

3. E giunlo il rapporlo officiale del Gen. Williams al suo governo di

Londra riguardanle 1' allacco ela difesa diKars nella Turchia d'Asia.

Esso no)i contiene nulla d'importante che gia non sia noto da alcune

sellimane. Parlando de' russi rimasli morli sul campo ne reslringe il

numero a 2, 500
5 aggiugne pero che quesli vi lasciarono 4, 000 fu-

cili, il che forse die occasione di spargere che allrellanli fossero i

morli in quell* orrenda mischia$ de'lurchi non v' ebbero che 700 Ira

morli e ferili. Quindi hanno da aversi per esagerale le relazioni re-

cate dal Tachimi-i-Vacai foglio officiale della sublime Porta secon-

do le quali i lurchi avrebbero sepolli in Ire giorni conseculivi al-

Tattacco ben 6, 484 nemici. INotisi tuttavia che la relazione del Wil-

liams fu scritta nella memoranda giornata e che, come gia awenne
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nel fatlo della Cernaia, non e improbabile essersi poscia trovato mag-

giore il danno che da prima non si pensava. Benche qualche periodi-

co asseveri che il Gen. Murawieff si siarilirato dall'assedio, resta sem-

pre piu probabile che riavutosi dalla disfatta, esso abbia ripreso i

suoi posti e continui a stringere vivamente la fortezza la quale secon-

do alcuni e oramai ridotta allo stremo per mancanza di v'rveri e se

condo altri puo durar nella difesa ancor lungo tempo. E cio argo-

mentano questi ultimiprincipalmente dalla tardanza di Omer Fascia

che i giornali ci danno ancora come stanziato in Redout Kale o in

Batoum e inteso piuttosto a chiudere la ritirata del Gen. Murawieff

che non a venir seco a battaglia per la liberta della minacciata for-

lezza. Ma anche cola 1'inesorabile stagione impedira di molti movi-

menti.

4. Intanto la Bussia s' arma sempre piu poderosamente e due re-

centi ukasi dell' Imperatore chiamano all' armi molte centinaia di

migliaia di nuovi combattenti. A mitigare poi il mal umore delle fa-

miglie che rimangono cosi orbate del migliore e forse unico sostegno

promettonsi premii a chi avra militato un certo tempo sotto le pa-
trie bandiere. Ma quanlo ci vorra prima che i novelli coscritti corn-

piano il tirocinio e sieno in istato da cimentarsi cogli occidentali ?

L' annunzio militare della Francia teste venuto alia luce fa ascende-

re a 650,000 uomini 1 le forze di questa sola nazione comandate da

90 Generali di divisione e 180 Generalidi Brigata. Nell' Oriente, giu-

sta le ultime statistiche, gia stanno di fronte a' russi 276,000 allea-

ti 2
5 de'quali meglio della meta truppe scelle della gloriosa nazione,

1 Distribuiti nella seguente ragione :

Fanteria 450,000

Cavalleria 90,000

Artiglieria 60,000

Gendarmeria .... 30,000

Genio 10,000

Amministrazione e treno 10,000

2 La Gazzetta di Vienna e sobborghi li partisce cosi:

a Batoum Omer Fascia con 4b,000

a Kars Wassif Fascia e Williams con , . 18,000

a Erzeroum Wely e Hafiz Fascia con . . 12,000

a Trebisonda Selim Fascia con .... 8,000
a Kertschi il Gen. Vivian 46,000
Sulle rive della Cernaia 95,000

Ad Eupatoria il Gen. d' Allonville con . . 60,000

a Kinbourn il Gen. Bazaine con .... 12,000

a Maslak la riserva di 10,000
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e
(
secondo il Times

} 39,500 inglesi i milizie anch' esse rispettabili

quando sono ben dirette. Ogni giorno arrivano nuovi rinforzl e mol-

te migliaia di braccia lavorano nelle darsene e nelle officine d' In-

ghilterra, di Francia e di Turchia un
j

immane quantita di apparecchi
di morte e di spavento. Si vede percio che al cominciar della nuova

campagna si vuol conlinuare quinci e quindi la guerra, e renderla

anche piu gigantesca e micidiale.

IV.

CRONACA SCIENTIF1CA*

Macchine calcolatrici.

Ogni macchina ha per iscopo di aiutare la forza limilala delTuo-

mo agevolandone V azione o moltiplicandone la rapidita e 1' ener-

gia. In tal guisa 1'uomo colla sovrana potenza deH'intelleUo signoreg-

giando la natura materiale se ne appropria le forze, le fa serve a'suoi

voleri, e provvedendo con esse ai bisogni, agli agi ,
alle delizie della

sua vita corporea , sopperisce largamente alia nativa imbecillita del

suo organismo. Cio s' inlende benissimo quando si tratta d'aiutare o

di supplir nell' uomo la sola forza materiale : ma chi avrebbe mai

osato chiedere ad una macchina ch'ella surrogasse la forza medesima

deH'intelletto, eseguendo col suo meccanismo cio che sembra opera-

zione propria del solo pensiero? Eppur tant'e: le macchine calcola-

trici fanno appunto le veci del pensiero umano ;
elle calcolano, sciol-

gon problem!, eseguiscono con precisione e rapidita grandissima ope-

razioni matematiche lunghe e complesseche sogliono non solo occu-

pare ma stancare eziandio e talora confondere la mente dei calcolato-

ri. Basta dar loro le quantita sopra cui debbono operare, e indicare

le operazioni da farsi . ed esse, con nulla piu che pochi giri di mani-

vella vi danno, e vi stampano ancor se volete, esattissimo il risultato.

Per intendere questo enimma basta riflettere che in matematica,
benche ogni cosa sembri a primo aspetto mera speculazione d' intel-

letto, v'ha nondimeno due ordini di operazioni distinte: le une consi-

stono in combinazioni artificiose di numeri governate da leggi inva-

riabili, semplici e precise, e tengono percio del materiale e del mec-

canico
j

le altre invece sono tutto intuizione mentale e raziocinio. A

1 Ossia di fanteria 27,000
di Cavalleria 3,500

di artiglieria 9,000
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queste non v' e certamente ingegno di macchina che possa supplire ;

ma quelle niente vieta che \engano affidate a uno stromento mecca-

nico
,

le cui membra movendosi a norma di quelle leggi tengano le

veci del pensiero calcolatore
,

il quale alleviate d' un tal peso potra

piu utilmente occuparsi nell' alte speculazioni. Quindi e che i mate-

matici gia da gran tempo nan vagheggiato 1' idea di tali stromenti
,
e

si son provati piu volte di metterli in opera, II Pascal fu il primo a

proporsi cos\ bel problema ,
e sono celebri le fatiche e gli sludii che

mise percio intorno alia sua macchina aritmetica
y
macchina ingegno-

sissima ma imperfetta e lontana dall'adeguare lo scopo. Anche il Lei-

bniz impiego il lavoro di molti anni e la spesa di ingenti somme a

risolvere il problema, ma non pote darne che un abbozzo di soluzio-

ne. Dopo questi due sommi, parecchi altri, come il De 1' ftpine, il

Boitissendau, il Diderot tentarono sull'orme loro la medesima intra-

presa; ma il compierla con qualche lode di perfezione fu gloria ser-

bala al nostro secolo
,

nel quale P ingegno meccanico ha fatto pro-

gressi cos\ stupendi. Noi qui daremo qualche cenno piu storico che

altro di queste macchine e del loro uso, giacche Pentrare in una mi-

nuta descrizione del loro meccanismo sarebbe cosa troppo lunga e

difficile, anzi impossibile senza 1'aiuto di figure

II sig. Thomas di Colmar e riuscito forse il piu felice tra i recenti

inventori di macchine calcolatrici Nel 1820 egli costnri il suo primo
Aritmometro che poi venne a mano a mano perfezionando sino a re-

carlo a quell' ultimo compimento in cui si vede nella presente espo-

sizione di Parigi. Questo stromento eseguisce tutte le operazioni nume-
riche di addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, estrazione

di radici quadrate e cubiche ecc. sopra i numeri interi e le frazioni

decimali. In ciascun Aritmometro e limitato il massimo delle cifre

che puo averviil prodotto d'una multiplicazione, ma queslo massimo

non ha limiti nei diversi Aritmometri che si possono costruire. Cosi

yi sono Aritmometri da 10 cifre, i quali cioe danno il prodotto di due

numeri aventi ciascuno fino a 5 cifre, ve ne sono da 12 cifre, da 16
,

da 20 ecc.
;
e il maggior di tutti costruito per 1' esposizione di que-

st'anno e da 30 cifre, cosl che puo dare il prodotto di un numero di

15 cifre per un altro di altrettante ed esprimere in tal guisa numeri

sterminatissimi, maggiori di gran lunga non solo di quei che occor-

rono nelle ordinarie calcolazioni
,
ma di quel che darebbe

,
secondo

una stima approssimativa, la somma di tutti i grani di fromento ch

trovansi sulla terra.

La semplicita ed eleganza del meccanismo e
, per una macchina di

tal genere, maravigliosa. L'Aritmometro ha la forma di una cassa ret-

tangolare : nell'interno stan chiusi tutti gli organ! operatori, e in sul
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piano della faccia esterna non si vede altro che gl'indici delle opera-
zioni da farsi e i risultati delle operazioni fatte. Se per esempio 1'A-

ritmometro e da 10 cifre
,
la sua faccia esterna presentera in fronte

sopra una linea orizzontale dieci fori tondi a guisa d' occhi o di fi-

nestrini
,
a eui debbono affacciarsi le cifre del risultato collocate se-

condo il solito ordine progressive da destra a sinistra di unita. dect-

ne, centinaia, migliaia ecc. Sotto ai cinque ultimi finestrini verso de-

stra, rispondono cinque fenditure lungo ciascuna delle quali scorre

un indice che puo fermarsi dirimpetto all'una qualunque delle dieci

cifre 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 scritte a lato della fenditura. Questi
indici servono a scrivere nella macchina i numeri sopra cui essa deve

operare. Oltre a questi v' e un altro indice, chiamato commutatore ,

scorrevole per una fendilura orizzontale, il quale segna le operazioni

da farsi: se e spinto a destra indica addizione o moltiplicazione, se a

sinistra sottrazione o divisione.

Quanto agli organi interiori della macchina, il principale ingegno
e una serie di cilindri metallici, eguali in numero alia meta delle ci-

fre del prodotto massimo che puo dar 1' Aritmometro (cinque nel caso

nostro) ,
tutti parallel! e connessi da un sol albero in guisa che una

sola manivella esterna possa farli girare tutti insieme intorno al pro-

prio asse
, eseguendo una rotazione intera ad ogni giro della ma-

nivella. Ciascun cilindro e liscio in una meta della sua circonferenza,

nell' altra e dentato o piuttosto bacillato ed ha nove bacilli equidi-

stanti
,

il primo de' quali tiene tutta la lunghezza del cilindro, il se-

condo ne tien solo otto noni, il terzo sette e cosi gli altri digradando

egualmente fino all' ultimo che ha solamente un nono di quella lun-

ghezza. A lato d' ogni cilindro e parallelamente al suo asse corre un

altro asse, armato d' un rocchetto e d' una ruota d' angolo dentata
,

concentrica al rocchetto: la ruota ha dieci denti e ingrana con essi

nei dieci denti d' un'altra ruota di mostra, la quale porta scritte sulla

sua superficie smaltata le cifre numeriche da a 9 e son quelle ap-

punto che siaffacciano ai finestrini deirAritmometro. I denti del roc-

chelto ingranano coi bacilli del cilindro, e siccome il rocchetto e scor-

revole lungo il proprio asse cosi puo farsi corrispondere ad uno o due^

o tre, o piu bacilli secondo il bisogno, e cio si fa movendo gF indici

delle fenditure esterne sopradescritte e recandoli sulle rispettive cifre

1, 2, 3, ecc., giacche ciascuno di questi indici e connesso col rispet-

tivo rocchetto a cui serve di guida.

Cio posto, non e difficile d
J

intendere il gioco della macchina. Se-,

per esempio, si vuole che una ruota di mostra, la quale segna 0, pas-

si a segnare il 7, basta recar P indice della fenditura rispettiva sul 7

e poi dar un giro di raanivella : infatti T indice mettera il rocchetto
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in comunicazione con 7 bacilli appunto del cilindro, la rotazione del

cilindro fara girare di 7 denti il rocchetto e la ruota d' angolo e per

essa la ruota di moslra, la quale promossa di 7 gradi segnera al fine-

strino la cifra 7. In simil gui^a si puo far segnare allo stromento un

numero di piu cifre.

Se si vuole la somma di due numeri, come di 452 e 346, si fa se-

gnare all' Aritmometro il 452, poi si scrive cogl' indici il 346, e dato

un altro giro di manivella si leggera subito ai finestrini la somma

798, perche in questo secondo giro le tre ruote di mostrache gia se-

gnavano rispettivamente il 4, il 5, il 2, progredendo la prima di 3,

la seconda di 4 e la terza di 6 gradi daranno immediatamente le cifre

rispettive della somma cercata.

Ma se al 798 dovesse aggiungersi p. e. 6, cio che esige un riporto

dall' ordine delle unita a quel delle decine e da questo a quel delle

centinaia
,
come potra eseguirsi nel la macchina questo riporto? A

cio ha provveduto con mirabile semplicita ed ingegno il sig. Thomas

per mezzo d' un piccolo braccio mobile portato da un piano inclinato,

il quale, mentre il cilindro compie la seconda meta di giro in cui ai

bacilli succede la parte liscia della sua circonferenza, e quando alia ci-

fra 9 della rispettiva ruota di mostra sta per aggiungersi un
J

unita,

ingrana nella ruota di mostra seguente e promovendola d' un dente

ne aumenta di quell' unita la cifra e produce appunto il riporto vo-

luto.

Perfarlasottrazione, basterebbe, dopo averfatto segnare allo stro-

menlo il minuendo e scritto cogl
J

indici il sottraendo, dare alia ma-
nivella un giro in verso contrario a quel delTaddizione. Ma parve

meglio al sig. Thomas il lasciare che la manivella e i cilindri ecc.

girassero sempre nello stesso verso
;
e per fare retrocedere la ruota

di mostra fermo a ciascun albero dei rocchetti scorrevoli una secon-

da ruota d' angolo opposta alia prima, che ingranasse colla ruota di

mostra dalla parte di dietro come la prima s' ingrana dalla parte di-

nanzi. Mediante un complesso di leve governato dall'indice commu-

tatore, di cui parlammo piu sopra, si fa ingranare a talento or Tuna
or P altra delle due ruote opposte e si fa operare alia ruota di mostra

or Taddizione or la sottrazione.

Siccome la moltiplicazione non e altro veramente che una serie di

addizioni, e la divisione una serie di sottrazioni, cos\ dal fin qui det-

to s'intende facilmente come possa 1' Aritmometro eseguire quelle

due operazioni e quante altre ne dipendono. E col rendere mobile la

tavoletta degl' indici stando fissa la linea delle mostre o viceversa, e

coll'avanzare la prima d'uno o piu gradi dall'estrema destra a sini-

stra o dall' estrema sinistra a destra, secondo che si moltiplica o si
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divide, il Thomas fa imitare al suo stromento tutti gli artificii com-

pendiosi che nel calcolo comune si adoperano ad abbreviate quelle

operazioni.

I risultati -poi ottengonsi'nell' Aritmometro con precisione e con

somma rapidita, due doti essenzialissime per ogni macchina calcola-

trice. La rapidita e tale, che bastano 18 secondi per aver il prodotto di

due numeri di 8 cifre ciascuno; 24 secondi per dividere un numero di

15 cifre per un altro di 8
,
75 secondi per estrarre la radice quadrata

d'un numero di 15 cifre e fame la prova; e un illustre calcolatore

francese, il sig. Benoit, che per un anno intiero uso 1' Aritmometro

in calcoli d'ogni guisa, pote attestare d'aver eseguito con esso in 12

mesi piu operazioni che non avrebbe potuto fare a penna in ben 20

anni. Quindi si vede che 1' Aritmometro non e gia una macchina di

mera curiosita e meraviglia per 1' ingegnosissimo suo organismo, ma
ancor di sommo vantaggio ad ogni genere di calcolatori, algebristi,

fisici, astronomi, statisti, commercianti ecc. i quali possono per essa

compiere calcoli intricati e lunghissimi con gran risparmio di tempo
e di fatica e con maggior sicurezza di avere sempre esatti i risultati.

Anzi i pratici dello stromento non dubitano di paragonarlo e dipre-
ferirlo in molti casi a quell' altra meravigliosa invenzione che fece il

Neper dei logaritmi, stromento anch'esso ingegnosissimo di abbre-

viazione nei calcoli. E il vantaggio dell' Aritmometro in paragone del-

le tavole logarilmiche consiste non solo nella maggior celerita del-

1'operare, ma eziandio nella maggior esattezza dei risultati, giacche

le tavole non danno i risultati esatti se non fino alia quinta o settima

decimale, laddove 1' Aritmometro li puo dare fino alia 11, alia 15 ecc.

Lo stromento del Thomas ha ottenuto premii, ammirazioni cd elo-

gi dovunque apparve, alle Accademie di Parigi e di Madrid, alle es-

posizioni del 49 in Parigi e del 51 a Londra, e nelle corti dei Sovrani,

i quali con lettere di nobilta ne onorarono 1' inventore, Ma 1' uio

dell' Aritmometro non potra diventare comune se non quando ne sia

un po' scemato il prezzo, il quale finora e di 250 franchi per le mac-

chine da 10 cifre, di 500 fr. per quelle da 16 ecc.

Soggiungiamo ora un cenno di altre macchine aritmetiche , uscite

da pochi anni in luce. Nel 1849 apparve, pure in Francia, una nuo-

va macchina calcolatrice inventata dai sig. Maurel e Jayet ,
e chia-

mata dal nome del principale inventore, Arithmaurel. Essa ottenne

1'approvazione solenne dell' Accademia delle Scienze e la medaglia

d'oro all'esposizione 'parigina del 49. Paragonata all' Aritmometro

del sig. Thomas, sembra vincerlo in perfezione ideale, perche nell'e-

secuzione dei calcoli richiede meno il concorso delTintelligenza di

chi Tadopera, ed ha pereio piu deH'automatico e del portentoso. Ma
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ift fatto di utilita pratica gli cede d'assai, si perche non e ugualmen-
te capace di eseguire speditamente le operazioni sopra numeri gran-

di, e cessa d'essere utile appunto la dove ne comincia maggiore il

bisogno, s\ ancora per la grande complicazione del suo organismo,
la quale rendendone troppo difficile e dispendiosa la costruzione im-

pedira sempre ehe se ne diffonda 1' uso ed esca fuor de' cancel 11 dei

Musei accademici.

Un'altra raacchina aritmetica vide la luce sul cominciare di que-
st' anno 1855 in Londra. La invento e costrusse il sig. Scheutz di

Stoccolma, il quale vi spese intorno le fatiche di otto anni intieri.

Questa macchina differisce molto dalle due precedenti, giacche non

puo fare ne moltiplicazioni ne divisioni, ma si lien solo nelle addi-

zioni e sottrazioni, ed ha per iscopo di calcolare certe serie, la cui

legge e data
, aggiungendo o sottraendo successivamente i termini

proporzionali alle potenze d' una stessa variabile, o dedotti gli uni

dagli altri secondo una regola nota: in queste operazioni ella calcola

fino a 16 cifre e da fino alle quarte differenze. Quindi un de'bei ser-

Tigi ch' essa promette alia scienza, secondo la relazione fatta all' Ac-

cademia reale di Svezia, si e quello di calcolare nuove tavole logarit-

miche assai piu estese ed esatte che non sono tutte le pubblicate fi-

nora e calcolate cogli antichi metodi analitici. Ma il pregio tutto nuo-

vo di questa macchina si e che non solo ella calcola, ma stampa nel

tempo medesimo i risultati del suo calcolo sopra una lastra di piom-
bo da cui si possono tirare quindi infinite copie. Pero delle 16 cifre

che, come abbiam detto , ella puo calcolare, non ne stampa che 8;.

e siccome in tal caso, a diminuire 1'errore che si fa per le cifre omes-

se, si deve aumentare d' un'unita I'ultima cifra ritenuta se la prima
omessa e maggiore di 5, la macchina eseguisce anche questa corre-

r.iune e per mezzo d
J

una combinazione ingegnosissima ,
vi da, ogni

qualvolta bisogni, 1' ottava cifra stampata superiore di un'unita al-

1' ottava cifra calcolata. Inoltre, con un semplice scambiar di ruote,

traduce i risultati del caleolo in gradi, minuti e secondi, in scudi,

franchi e centesimi, od in quale altro modo si voglia di divisioni e

suddivisioni. La prestezza poi del suo operare e tale che essa calcola

e stampa agevolmente 25 cifre per nainuto, e potrebbe anche piu se

non fosse il timore di guastarla. Quando si vuol mettere in opera,
basta scrivere una volta sopra la macchina la legge della serie che

dee calcolarsi$ e poi le si da moto col semplice girare d'una mano-

Telia, ed essa eseguisce tutto da se le operazioni successive del calcolo

e della stampa dei risultati.

Somigliante alia recentissima dello Scheutz si e la macchina diffe-

renziale che gia sono molti anni, fu ideata dal sig. Carlo Babbage in-
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glese, da lui descritta nel suo Trattato delPeconomia delle macchine.

Ella serve a calcolare per mezzo di addizioni o sottrazioni successive

i termini di certe serie, per esempio la serie del numeri quadrati in-

tieri, dei logaritmi dei numeri
,
dei valori da interpolarsi tra due li-

miti dati ecc. Percio il suo uso e ristretto solamenteatuttiicasicom-

presi in un teorema speciale d'analisi, del quale essa e per cos\ dire

la traduzione meccanica.

Ma ben piu vasta ed ardita fu Fidea, che alF occasione di questa il

medesimo Babbage concepi d' un' altra macchina
,
da lui chiamata

Macchina analitica
,
col la quale ei si propone di eseguire non solo i

calcoli aritmetici, ma eziandio gli algebrici che ban leggi note
,
con-

servando nel meccanismo la generalita dell' espressioni analitiche, e

compiendo per esso tutte le operazioni richieste alia soluzione d' un

problema determinate qualsiasi : cosicche, perusar la frase del chia-

rissimo Menabrea
, dopo scritti in sulla macchina i dati numerici del

problema e le mutue relazioni delle quantita oognite colle incognite,

essa comincia, prosegue e finisce da se con precisione e rapidita tutta

la serie del calcolo algebrico e numerico
,
nella stessa guisa che nei

telai alia Jacquard per mezzo dei carloni ora pieni, ora scemi si ese-

guiscono i disegni di una stoffa damascata.

Quest' impresa gigantesca, che a prima fronte crederebbesi impos-
sibile e non sembra essere mai caduta in pensiero ad altri che al Bab-

bage ,
fu da lui gia condotta a buon termine : egli ha dimostrato la

possibilita d' eseguirla in ogni sua parte ,
e 1' ha dimostrata non solo

in teoria ma col fatto, costruendo i vari elementi del complicatissimo

meccanismo, combinandone parecchi gruppi i quali fedelmente com-

piono F ufficio loro prescritto. Ma i lavori e le spese enormi che si

richieggono ad architettare ed organizzare tutte insieme in un sol

corpo le molteplici, svariate e delicate membra d'un si meraviglioso

automa e parecchie altre difficolta che si attraversarono all' autore

non gli hanno ancora conceduto di vederlo compiuto. La tesoreria

del governo inglese avea date da principle belle speranze di favorire

efficacemente colle sue liberalita F intrapresa ;
ma quelle speranze sva-

nirono, perche, come disse querelandosene il Conte de Rosse nel di-

scorso inaugurale che tenne il Novembre del 1854 alia Societa Reale

di Londra, non fu dimostrato in modo palpabile che dalla macchina

del Babbage fosse per proveriire un guadagno materiale. E nondime-

no, checche sia del lucro pecuniario, egli e certo per testimonianza di

uomini in tal materia autorevolissimi , come un de Rosse, un Davy,

un Wollaston, un Herschell ecc. che lo stromento analitico del Bab-

bage, oltre al pregio di essere un vero miracolo d' ingegno naeccani-

co, riuscirebbe ancora sommamente utile ai progress! della scienza.
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Intorno alia educazione ed istruzione del popolo abbiamo fin qui

recate parecchie osservazioni in varii articoli, i quali, benche forse

un po' troppo frastagliati da altre materie
,
riuniti insieme hanno

risposto, lo speriamo almeno, ai principal! quesiti, che intorno ad

un tale subbietto nel presente tempo si sogliono muovere. Non di-

ciamo di avere esaurita la materia e di avere satisfatto a tutti i pos-

sibili dubbii : vediamo che il dettone e ancora poco 5
ma eziandio

quel poco sarebbe molto al bisogno, quando si recasse alia pratica 5

e noi scriviamo di queste cose, non perche si sappia solamente, ma

perche si faccia. Che se contenti a vdire che tutto e vero, che tutto

va bene, che tutto e giusto e ragionevole, si lascino star poi le cose

come stavano-, non che quel poco che ne fu detto da noi sarebbe

inutile, ma inutili sarebbero i volumi e le biblioteche intere
,
se

intere biblioteche si compilassero sopra quella materia. La fiducia

illimitata che la eta moderna ha nelle parole, e non rare volte an-

che nelle chiacchiere, fa che spesso molti si credano molto davvero,

che ad un bisogno private o pubblico si sia provveduto, quando se

ne sia prolissamente ed acconciamente parlato. E quando il disce-

polo d' Ippocrate ha fatto una dotta parlata sopra la diagnosi del

Serie tt, vol XJ7. 32
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morbo, onde e afflitto il paziente, non ha forse compiuto il suo do-

vere ? Che poi il paziente se ne vada all' altro mondo, codesto e un

altro discorso-, e la riputazione del medico consulente e assicurata

dalla erudita ed eloquente parlata. Noi per verita non ci sapremmo
acconciare a questa condizione

;
ed in ogni modo, dopo i discorsi,

vorremmo che si venisse all' ergo dei fatti nella vita.pratica. A ren-

dere meno difficile questo intento, riassumeremo forse in un solo

articolo tutto il detto intorno alia pedagogia popolare, e mostrere-

mo che per questa parte tutti possono contribuire non poco a ri-

metterla sulla vera via
5
o che certo e ben difficile trovare alcuno

che non possa, almeno indirettamente, far qualche cosa.

Ma innanzi di venire a quella conclusione ,
noi vediamo rima-

nervi tuttavia intatto un punto, che ci sembra essenzialissimo nella

presente materia. Questo e il gi& accennato nel titolo
;
val quanto

dire: Le case di correzione pei fanciulli del popolo. Vero e che a pri-

magiunta questo suggetto parrebbe attenersi piuttosto colla tratta-

zione dei metodi carcerarii
5
dei quali promettemmo, e.gia qualche

anno, che.avremmo parlato di proposito. Nondimeno accostandoci

a meditar piu d' appresso quella materia, siamo entrati in qualche

dubbio intorno >alla convenienza ed alia opportunita di esaminare

un tal punto nel nostro Periodico e pei nostrLpaesi. In questi le

prigk>ni sono in tutto ed esclusivamente affidate alia sapienza go-

vernativa , per la parte materiale non meno che per la morale
;

ed i privati appena in qualche rarissimo caso vi possono metter la

mano per ^arita e per zelo
;
che quanto alia .lingua si piglian ben

tutti la facolta di metterlavi, e noi non snppiamo con quanta utilita

della cosa pubbliea. Certo il recare in mezzo le parti ree che sono

nei presenti sistemi delle prigioni, e le buone che vi potrebbono

essere introdoUe, non si farebbe per avventura senza dar vista o di

censurare qualche Governo o di dargli dei consigli non chiesti; e

noi
, per la debita osservanza verso i depositarii del potere civile ,

.siamo lontani ugualmente dall' uno e dall' altro. Pertanto non sap-

piamo se ci verra fatto trattare quella materia schivando questo

scoglio ; sappiamo nondimeno che una parte di essa, le Case doe di
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Correzione, vi e meno esposta ,
e per le sue attinenze colla educa-

zione del popolo, pu6 separarsi dalla trattazione generale ed essere

esaminata qui con non piccolo emolumento. In somiglianti case
,

che non sempre sono prigioni ,
i privati hanno molta mano

,
e piu

re ne potrebbero avere; anzi in alcune citta d
1

Italia non mancano

di quelle Case istituite e rette esclusivamente dal zelo e dalla carita

dei privati. Dall' altra parte noi non possiamo per ora decidere se

e come per le prigioni degli adulti si possa attuare il certo lodevo-

lissimo divisamento di alcuni zelanti
,
che ne vorrebbon fare uni-

versalmente altrettanti Istituti educativi. Ma ove pure quella pos-

sibilita si negasse per gli adulti, pei fanciulli ve ne sarebbe non pu-

re la possibilita, ma la convenienza, la necessita, diremmo quasi un

dovere sociale, che non potra trasgredirsi, senza vedere stranamen-

te multiplicata la generazione dei delinquenti, miseri per s& e pre-

giudiziali altamente ad altrui.

Se altri noverasse questo tra i m*ovi bisogni del nostro secolo
,

non toglierebbe abbaglio ;
e certo ne avrebbe nuovo argomento da

gratularsi dei meravigliosi progressi del moderno incivilimento. Gia

il numero dei delinquenti adulti, da un quarant'anni a questa parte,

sta crescendo in proporzioni cotanto spaventose ,
che qualunque a

cui caglia dell' avvenire ne dovrebb' essere altamente impensierito,

e noi dovremmo chiedere tremando a noi stessi : a che termini si

troveranno i nostri nepoti di qui a mezzo secolo
,

se si seguiti a

camminare di si buon portante ? e certo non si vede nessun prin-

cipio da augurarci che non abbia ad esser cosi. Noi abbiamo sot-

t' occhio una statistica di delitti di una provincia d' Italia , che

novera circa 300 mila abitanti, e che, a non dirla una delle miglio-

ri, non e stata certo delle piu pervertite; e rechiamo questa non

perchfe scelta siccome piu acconcia alia nostra tesi, ma perche e stata

la sola onde abbiamo potuto averla con sicurezza e di epoca un po*

remota. ,Nel resto e per quello che ne abbiamo letto e per quello

ehe ne abbiamo udito da persone versate in questi studii, 1' incre-

mento sempre maggiore dei delitti e un fatto che non pu6 negarsi,

che non si nega dai piu fervidi ammiratori del nostro tempo. Ma
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stiamone al proposto catalogo. Or bene in questa Provincia, di fur-

ti qualificati, rapine, aggressioni ecc. si noverarono nel 1813 nor*

piu che 149; nel seguente furono 250; nell' altro appresso 343
;

e cosi con una proporzione sempre ascendente, salva qualche lieve

oscillazione, si venne nel 1843, cioe dopo soli 30 anni ad 824, nel

1844 furono 838
,
nel seguente 964; e nel solo primo semestre del

1846 furono o36; cioe in sei mesi presso al quadruple di quello che

era stato per tutto un anno, circa sette lustri innanzi. Sesupponete

che s' inceda allo stesso passo per altri 34 anni
, in capo a quelli

voi sarete ad 8976, ed un secondo uguale periodo di quel progres-

so vi condurrebbe, colla ineluttabile necessita delle cifre, a 71,808,

che vuol dire presso ad un quarto della popolazione. E supputando-

i delinquenti nei soli maschi, atteso il raro delinquere del sesso mi-

nore, e sequestrandone i bambini ed i fanciulli men che decenni che

ne sono incapaoi, vi trovereste con un popolo di cui circa due terzi

sarebbe nella galea o certo nwiterebbe di starvi. Sappiamo che

il trarre somiglianti ragioni nelle cose morali non da diritto a vati-

cinii da Cassandra
;
e la Provvidenza nei suoi tesori ha mezzi da

rallentare o cessare ancora quel progressive pervertimento ,
che

giungerebbe a rendere impossible il consorzio umano. Quello che

volemmo noi e far toccare con mano codesto aumentarsi spaventoso-

dei delitti col rispondente popolarsi sempre piu folto dei luoghi di

prevenzione, come chiamano la custodia dei sospetti o pericolosi ,

e delle case di pena ; quantunque anche senza queste cifre, i proprii

occhi ne possono far dotto chicchessia. I gia pacifici ostelli di ver-

gini sacre a Dio o di santi religiosi, volti quasi ogni dove in caser-

me o prigioni, rigurgitano o di baionette che reprimono il delitto,

o di condannati che espiano il delitto, o di prevenuti che attendono-

la condanna pel delitto
;
ma e sempre il delitto che invade in ogni

sua fibra la societa, e che attesta la portentosa efficacia dei nuovi

metodi adoperati a felicitarla.

Ma se 1' aver dovuto multiplicare e stivar le prigioni ed i bagni

e estensione di un antico male
;

1' essersi costituita, massime nelle

grandi metropoli e nelle citta maggiori, una generazione di delin-
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quenti men che trilustri, o certo di tali che delinquent! riusciranno

sicuramente, codesto e bisogno nuovo
;
ed i nostri antichi non sono

da accagionare di non avere nulla provveduto a cio, per la felice

circostanza che'loro non se ne offeri ]a materia. Non gia, vedete,

che non si scontrassero a quando a quando dei fanciulli discoli, in-

correggibili per indole stranamente malotica
,
od incorretti per la

scioperataggine od anche per la malizia dei genitori. Ve ne sara

stato sempre alcuno; ma questi erano casi rarissimi, di semplice

eccezione, come dicono, a cui provvedeva o la carita privata o la

pubblica autorita, per modo straordinario, senza che vi fosse uopo

stabilire metodi, discipline ed anche apposite case per creature piu.

assai infelici che malvage. Ma la bisogna va tutto altrimenti nel

tempo nostro. Al presente nelle citta popolose ha un numero mag-

giore assai che dai meno sperti non si pensa ,
di fanciulli dai sette

ai quindici anni, i quali tetto domestico e famiglia non conoscono;

che genitori o non hanno o non curano, perche nori curati da essi
;

che mezzo unico a vivere trovano nei piccoli delitti a cui sono edu-

cati ed usufruttuati da delittuosi di professione, ma scaltri abba-

stanza per non parer tali. Noi non vogliam fare dipinture fosche da

Misteri di Parigi; e crediamo che certi orrori,.se non si possono

coprire col velo della carita, si fa opera insensata e perniciosa a

lumeggiarli coi colori della poesia. Ma codesta e piaga profonda ,

cancrenosa del nostro tempo 5
ed il non volerla riconoscere ci to-

glierebbe il cercarne le cagioni e lo studiarne i possibili ed ellicaci

rimedii. Preghiamo istantemente i lettori che per questo partico-

lare, almeno quanto al fatto
,

si fidino di noi
,
che lo abbiamo stu-

diato non nei libri solamente, ma nel pratico della vita, avendo

speso qualche anno, e dei nostri piu belli, nel mezzo appunto di

quei poveri fanciulli, a cui la prima sede ferma che avessero fu

la prigione, ed il primo a conoscerli pel vero loro nome fu il so-

vrastante di quella. Sa Iddio con quanto amore li prediligemmo,

e quanta rispondenza di affettuosa docilita in essi trovammo! Forse

ci verra il destro di comunicare ai nostri lettori qualche frutto della

nostra esperienza; ma per ora ci si creda il fatto, Ed il fatto e che
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quella generazione di grami fanciulli, a cui sia quasi indeclinabile

e fatale necessita il delitto
, pur troppo si trova nelle citta grandi;

e noi, per quello che ne abbiamo visto e ne abbiamo udito da per-

sone sperte negli arcani delle Polizie
, riputiamo che in citta di

100 mila abitanti ne sono stabilmente oltre a dugento; cosi perd

che se la citta e popolosa del doppio o del quadruple, la schiera di

quei traviati non e solamente doppia o quadrupla ,
ma cresce in

proporzione molto maggiore; e ci6 per cause che qui non accade

di noverare.

Di codesto malanno nuovo le cagioni certo non possono essere

antiche, quali sarebbero od un' orfanezza a cui la carita non avesse

stesa la mano, od una consummata e piu che bestiale nequizia di ge-

nitori che educassero al delitto i proprii nati, ed imberbi ancora gli

sguinzagliassero a quello. Dovendo dunque cercarne cagioni nuove,

potrebbe altri ravvisarne una negli assottigliati salarii degli operai

e nel caro della vita, per le quali circostanze, non potendo i parenti

sustentare la prole, 1'abbandonano, perche la si provegga da se
5
ed

essa posta al bivio tra 1' accattare, non sempre lecito per ogni dove,

ed il rubare, illecito sempre e per tutto, ma che pure in grande ed

in piccolo si fa sempre e per tutto, s'apprendono a questo perche

piu comodo e confortativi da chi sa trarne profitto. Potrebbe an-

che ravvisarsene un' altra cagione, come a dir negativa, nella bene-

ficenza ufficiale che, scompagnata dalla carita, non sempre e am-

ministrata con coscienza e raro con senno
; quando nei canali che

la portano n' e assorbita la miglior parte ,
e quel poco, che pur ne

arriva al bisogno ,
non suole aver conto delle morali necessita e

spesso al titolo reale, perche estraneo, preferisce I' apparente, per-

che congiunto, amico o comunque caro. Ma queste ragioni, che in

sustanza siriducono alia malesuada fames, possono bene contribuire

indirettamente a quel danno, non possono mai produrlo esse sole,

e certo senza il concorso di una cagione che basta essa sola, anche

quando non vi fossero le ricordate e le somiglianti a quelle. Noi

non crediamo che un padre e meno ancora una madre possano a

quella maniera abbandonare un proprio figlio, senza avere pratica-
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mente rinnegato i sensi non,diremo della morale cristiana, ma della

natura, che nessuno affetto ispir6 ai mortali piu tenero
, piu uni-

versale o piu costante delFamore ai proprii nati : amore che nelle

classi povere , per ragioni toccafe altrove, suol essere piu schietto

e piu tenace. Ora fra popoli in cui vigorisce comunemente la co-

gnizione ed il sentimento della fede cattolica
, quella snaturatezza

di genitori peggio che barbari s' ineontra rarissimo, e si tratta, co-

me le cose mostruose sogliono, cioe coll'universale abborrimento e

con provvidenze circoscritte ai casi particolari e passeggeri. Ma

obliterato che una volta sia
,
od anche solo illanguidito in un po-

polo il sentimento religiose, tutela che unicamente puo essere si-

cura e comune della morale , quella snaturatezza si fa non rara
;

anzi, veduto le condizioni in che trovansi le nostre classi popolane

nelle grandi citta, noi non ci meravigliamo che se ne scontrino al-

cune centinaia di casi, ma prendiamo piuttosto meraviglia che non

se ne trovino delle migliaia e delle miriadi. Datemi un uom del po-

polo, aiutante della persona e valente se pur volete in qual piu vi

piaccia arte lucrosa; ma supponete che abbia passata V infa'nzia in

un asilo filantropico ,
di la siasi tramutato alia officina per modo

,

che in quello non imparo il catechismo, in questa impari che 1'uo-

mo e fatto per godere in questo mondo, senza darsi molto pensiero

dell' altro
; supponetelo non legato ai suoi per affetti domestici

,

logorante il di festivo tra la bisca ed il bagordo ,
e poscia fatto pa-

drone di s& congiunto a donna di poco cervello e scelta per impeto

e per capriccio ;
ove costui diventi padre ,

da cui imparera i dove-

ri del nuovo stato? La natura per questa parte parla bene alle be-

stie
;
ma appunto perche 1' uomo deve compiere quegli uffizii pa-

ternali in maniera piu nobile che non fan le bestie, a quel decoro,

che gli viene dalla liberta dell' arbitrio, dovea necessariamente an-

dare accoppiata la facoltadi farsi peggior delle bestie, sconoscendo

al tutto quei doveri e rigettandone la pratica. Un uom somigliante

non vedra nessuna ragione per cui egli si debba prender pensiero

di un essere che comunque procedette da lui
;
molto meno vedra

ragione per cui egli debba privarsi di un giuoco, di una cena o di
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un' arnica, a fine di provvedere alle necessita anche fisiche dei figli

suoi, piu che di qualunque altro bimbo a lui estraneo e sconosciu-

to. Via dunque di casa, proveggano a se
;
ed in citta popolosa e di

movimento vasto ed incessante, non ne mancheranno i mezzi. Noi,

con raccapriccio represso per carita
,

ci siam sentito fare codesto

discorso da parecchi padri ,
cui ci contendevamo di chiamare alia

riconoscenza dei proprii doveri, ed avevamo un bel da fare perin-

serire in quelle menti, nuove affatto ad ogni idea di .dovere morale,

i primi elementi dell' etica.cristiana. E questo, signori si! in citta

coltissime ed in operai, secondo loro condizione, abbastanza istrui-

ti, e versati ancora nel disegno lineare e nella chimica applicata alle

arti. In un popolo ed in un tempo in cui sia possibile una schiera

non piccola di somiglianti padri, chi vorra fare gli stupori che truo-

visi una schiera di figli, pei quali sono necessarie le Case di corre-

zioni
,
e saranno a suo tempo quegli ergastoli e quelle galee ,

che

con piu giustizia avrebbero raccolto i genitori?

Fra costoro non mancano oggimai alcuni che, fiutata dalla lunga

qualche idea comunistica o socialistica, a chi gli rampogna od esor-

ta
,
san dare una risposta sullo stile della Convenzione nazionale

francese : I figli, ci dicono, essere proprieta dello Stato o della na-

zione che vogliate dire
;

ora esser giusto che chi ha proprieta di

un obbietto qualunque, abbia altresi il debito di spendervi attorno

quelle cure che al mantenimento ed al ben essere di esso sono ne-

cessarie : vi pensino dunque lo Stato e la nazibne, essi aver fatta la

parte loro, che e di.generare, e cio basta. Or come vi provveder

lo Stato o la nazione
, quando i nostri popoli saranno ordinati alia

spartana od alia persiana della Ciropedia ,
noi non sappiamo 5

ma

sappiamo bene come per lo piu vi provvede al presehte, e si stara

forse un bel pezzo, prima che la societa am.monita dell' immane suo

pericolo, e non pare che debba esserne senza lo sperimento, si ri-

solva di fare in diversa maniera. Per ora si fa cosi.

Codesta generazione di male arrivati fanciulli sta, come dicono,

sotto la sorveglianza della Polizia, la quale, coi suoi cento occhi

da Argo, li conosce ad uno ad uno, ne sa i covi e le radunate, ne
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studia le migrazioni, ne orma i varii aggiramenti, ne fiuta per

quanto pu6 fino le intenzioni segrete e i lontani progetti. Ma non

avendo ne uffizio ne mezzo di serrarne od anche solo assottigliarne

la malaugurata fonte che li riversa incessantemente nella societa

non puo neppure sequestrarneli tutti, atteso il grande loro numero
;

e poi a che fare ne li sequestrerebbe ? A tenerli forse perpetuamente

in prigione? Ma codesto
, oltreche ingiusto, creerebbe al Governo

un dispendio tanto maggiore quanto la eta di quei mescbini e piu

tenera, per non dire di altri inconvenienti die ne seguirebbero. Li

terra tutti in prigione per alcun tempo, e poscia ne li mettera fuori?

Ma quel lieve vantaggio della citta dall' esserne sgombra per alcun

tempo, sarebbe pagato a caro prezzo dal riaverli meglio addottri-

nati al delitto, meno circospetti a fuggire una pena con cui si vanno

addomesticando e piu bisognosi di procurarsi ogni cosa, in quanto

se entrarono poveri nella prigione, ne usciranno miserabili alia di-

sperazione : s' aggiunga la maggiore difficolta di guadagnarsi one-

stamente la vita, cbi varco tante volte la soglia del carcere e quasi

sempre la varco da ladro. Le polizie dunque ,
non potendo e non

dovendo tenerli chiusi tutti
, neppure a tempo ,

si appigliano co-

munemente a questo spediente ,
il quale noi non diremo certo sa-

lutare; ma che forse e giustificato dalla necessita, in quanto, sup-

poste le presenti condizioni di cose, non si potrebbe far meglio. Si

lascia dunque fare a quei monelli finch^ fanno con discrezione^ cioe

fin che si contentano di buscarsi il pane con quelle lievi furfante-

rie che non fanno strepito e con quei piccoli furti che passano

inosservati, o attesa la loro tenuita, non provocano querele giudi-

ziali dalla parte dei derubati. Ove codeste condizioni non si man-

tengano, e si rubi piu che un moccichino, un ventaglio od una ta-

bacchiera vulgare ;
ove il reo sia colto sul fatto e la cosa abbia le-

vato qualche rumore, allora se ne imprigionano alquanti, sommet-

tendone anche i piu rei a procedura criminale, il che giova ezian -

dio a mantenere in riguardoso contegno i compagni d' industria.

Anche il caso di str.aordinario movimento e concorso nella citta
,

per pubbliche feste, fiere o somiglianti, suol consigliare una stretta
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come di rete o paretaio ,
onde restino rinchiusi buon numero di

quei disgraziati, perche Hello afloltarsi del popolo, il giocar di mani

puerili per le saccocce sia meno profuso e nan ecciti troppo frago-

rosi lamenti. Ma passata quella circostanza, si sguinzagliano un'al-

tra volta , perche tornino ad un mestiere che tutti oggimai sanno

qual sia, e che non potrebbe essere altro da quello. Cosi, salvo que-

st! straordinarii temperament! , potete far conto che in quella ge

nerazione adolescente al delitto, un dieci per cento non ha uopio di

provvedersi albergo e vitto, in quanto ne sono provvisti dallo Stato

o dalla nazione, com' era il voto dei loro genitori , esaudito, come

vedete, in ben piccola parte.

Ora restringendoci a questi rinchiusi a tempo piu o meno lungo

( che degli altri in maggior numero lasciati fuori, diremo piu sot-

to ), essendo quelli tutto a carico ed a cura dei Governi, come vi

stanno? in che si occupano? quai mezzi si adoperano o si potreb-

bero adoperare per correggerli, educarli e ritrarli in somma da

quella via di delitto, sulla quale pur troppo per la loro sventura si

trovano avviati, senza spesso saperne essi medesimi il come ed il

perche vi vennero ? Sentiamo che qui camminiamo per ignes Sup-

positos cineri doloso e ci troviamo innanzi lo scoglio da noi temuto

nella generale trattazione dei sistemi carcerarii
; potendo altri sup-

porre che noi vogliamo censurare o questo o quel Governo, quando

in realta noi non miriamo che a far notare degli sconci gravissimr,

che pure con non grave fatica si potrebbono schivare. Anzi che dire

dunque come trovansi comunemente i fanciulli nelle prigioni, noi

cominceremo dal dire come non dovrebbero trovarsi
-,

o piuttosto

dal far notare i danni ipotetici ma che necessariamente sarebbero

da aspettarsi, quando si trovassero in questa o quella data maniera.

Cosi i casi particolari di luoghi e di tempi saranno fuori delle nostre

ricerche, le quali tuttavia potranno, da chi lo voglia, essere appli-

cate ai casi ed ai luoghi particolari, che si trovassero per avventura

nelle condizioni per noi descritte.

E pria di tutto osserviamo che sarebbe immense, inestimabile il

danno di quelle infelici creature, e per6 uguale la colpa di chi loro
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lo procurasse, quando essi fossero gittati nelle prigioni comuni, a

convivere i mesi e qualche anno col fiore della malvagita e della ri-

baldaglia adulta e talora anche decrepita. Si consider! insensata ed

empia cosa che sarebbe codesta ! Un fanciullo bilustre non reo di

altro cbe di avere, stimolato dalla fame, involato un fazzoletto, col

cui prezzo piu che dimezzato dagl' incettatori, appena pote sfamar-

si un giorno, cacciato per questo solo a convivere tra gli assassini

di professione, tra i micidiali e sino accanto al parricidal Quando

gli si fosse cavato un occhio o mozzato un orecchio, a noi sarebbe

paruta pena meno snaturata di questa, cbe nondimeno neppure e

considerata per pena, e forse non e stata neppure osservata da cbi

sopraintende a queste quisquilie della pubblica Amministrazione.

Quel piccolo traviato, che forse nella coscienza non ancor perver-

tita sente tuttavia qualche segreto rimorso del suo fallo, e ne die

segno col dechinare degli occbi e col prezioso rossore onde si ac-

cese le guance all'esser colto sul fatto, quel piccolo traviato, dicia-

mo, avrebbe tanto uopo di chi con cristiano insegnamento e con

ammonizione paterna gli ravvivasse nell'animo quella favilla langui-

da si ma non ispenta aneora ! Ove cio si facesse maturamente, voi

potreste mettere nove contro uno, che esso sarebbe assicurato, al-

meno quanto al dettame della coscienza, che gia e molto, ogni

qual volta non sia adulterate e guasto. E voi in quella vece lo ba-

lestrate fra un' orda mezzo selvaggia di facinorosi, i quali dall' es-

ser tutti o supporsi tali, tutti acquistano baldanza a superbir del de-

litto, si che porta la fronte piu alta chi pud vantarsi di averlo per-

petrato piu atroce. E quali esempii volete voi che abbia qui quello

sgraziato fanciullo? quali storie pensate voi ch' egli ascolti? quai

consigli potra mai raccogliervi? Voi potete essere piu che sicuro,

che questa sara per lui una scuola teorica e pratica di delitto, e

molto probabilmente qui si stringeranno quei vincoli d'iniquita,

cbe usoiti all' aperto, faranno che il piccolo sara docile ed abilis-

simo strumento in mano all' adulto delinquente. Vedete dunque
senno meraviglioso di una pena veramente di progresso ! per ga-

^stigare
chi commise un piccolo furto, metterlo nella quasi assoiuta
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necessita di commetterne dei grandi 5
ed aver cosi trovato rriodo che

la pena del ladroncello borsaiolo riesca ad addottrinarlo per essere

assassino e micidiale !

11 quale assoluto pervertimento di una creatura, che per sua dis-

grazia appena avea impressa la prima orma nella via della iniqui-

ta, si farebbe tanto meno evitabile e tanto piu grave, ogni qualvol-

ta il tempo ed il luogo della detenzione fossero tempo e luogo di

una oziosita assoluta enecessaria. E questa e la seconda ipotesi, di

cui noi vogliamo far notare le pregiudizievoli conseguenze ;
e si no-

ti che queste sarebbero le medesime, quand' anche si supponesse

schivata la prima, cioe la commistione indiscreta dei prigionieri im-

berbi col resto dei detenuti. Colla separazione sisarebbe certo ces-

sato un pericolo grave ed indeclinabile di pervertimento. Ma se,

riunitili un sotto sopra della eta medesima, voi li condannate ad im-

putridire le settimane ed i mesinel non far nulla, essi saranno mes-

si in condizione che, anche volendo abbandonare il delitto, nol po-

tranno forse giammai, per quanto lor basti la vita. La quale con-

siderazione ci conduce naturalmente a riguardare questo suggetto

sotto un aspetto alquanto piu largo ,
in quanto cioe si stende alia

necessita che ogni specie di prigioniere avrebbe di una occupazio-

ne che lo togliesse alia sofferenza, ai pervertimenti, alia quasi im--

possibilita di dedicarsi mai piu alia fatica: danni tutti a che una

oziosita inevitabile e prolungata senza fallo li condurrebbe.

La fatica fu certo pena comminata ed inflitta all' uman genere

nel suo primo parente dopo la colpa. Tuttavolta essa, secondo che

e un esercitare le facolta della mente e le membra del corpoin ope-

re a loro proporzionate, e cosa naturalissima alia nostra specie, in-

tanto che noi non sapremmo concepire come questa avesse potuto

essere quello che e, senza un tale esercizio. E forse 1' essere la fati-

ca diventata pena dimoro in questo, che, spogliato 1'uomo di quella

sommissione del talento allaragione, ond'erastato per grazia ador-

no,esso fa mal volentieri e quasi per forza quello che nella migliore

condizione avrebbe fatto soavemente e portatovi da una ragione ,

che non trovava rattento o contrasto negl' inferiori appetiti.
E cio

t
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e si vero, che quanto la persona e piu retta ed ordinata nelle sue

tendenze, e tanto sente piu naturale, piu conveniente a se la fati-

ca, tanto vi prende diremmo quasi maggiore diletto; talmente che

il mancarne affatto, massime chi vi avesse vigor di forze e consue-

tudine di abito
,
sarebbe considerate come una pena non piccola.

Nondimeno sia per la naturale nostra inerzia e per quell' altezzosa

vaghezza cbe ci fa parer grave qualunque opera che ci si mostri co-

me dovere
;
sia per 1' uso di riguardare come pena la fatica e come

privilegio 1' ozio, ond'e che ci par bello sottrarci a quella od assicu-

rarci questo ,
fatto e che a quella misera condizione del non far

nulla 1' uomo, che non prende guardia di se, viensi acconciando a

poco a poco, giunge quasi ad amarla, per quanto ne senta il peso,

fmisce da ultimo col sentirne quasi un bisogno, senza che v'abbia

spesso mezzo efficace che valga a spoltrirlo. Di qui noi veniamo in

pensiero, che a nessun disagio dovrebbe 1'uomo men volentieri ac-

conciarsi che a quello ingenerato in lui da una vita abitualmente

inoperosa ;
essendo questa di cosi rea e malvagia natura, che men-

tre grava col suo peso affeziona colla sua lusinga, sino a fare che si

guardi come desiderabile e poco men che beata una condizione, che

pure adduce e mantiene noia, fastidio e rammarico infinite. Ora,

pensateci quanto volete, voi non troverete generazione di gente ,
a

cui una necessaria e prolungata oziosita possa riuscire altrettanto

insofferibile e pregiudiziale, quanto al rinchiuso nella prigione o ad

aspettarvi una sentenza o ad espiarvi una condanna. La monotonia

degli oggetti che lo circondano, la medesimezza delle persone tracui

si aggira,se pure si aggira tra persone e non e solitario in segreta,

1'uniformita delle occupazioni, se merita questo nome lo stare acco-

sciato per terra ed il logorare con passi or concitati or da lumaca il

lurido pavimento, 1'unicitadel pensiero onde sono dominati, che,

<*>me s'intende, non e altro che la loro causa o giudicata o da giu-

dicarsi
;
tutto codesto da una estensione, diciam cosi

, appreziativa

al tempo, da farlo parere interminabile e quasi emulo della immo-

bile eternita. Quante volte, aggirandoci in mezzo ai carcerati, ci e

avvenuto che quei poveretti sostenessero che eran passate le due e

ie tre ore
, quando in verita appena n' era travalicato uno o due
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quarti ! e ci6 per quella illusione per cui uno spazio di tempo o di

luogo ci sembra tanto piu lungo, quanto piu mintitamente ne no-

tammo i moment! nella durata, o grinterstizii median! nella esten-

sione. L' occupazione pertanto sarebbe un bisogno urgente, inces-

sante, strettissimo pel prigioniero; e tanto piu quanto esso il pih

delle volte pieg6 al delitto pel disamore alia fatica
,
e solo nello

amore a questa pu6 trovare qualcbe iidata sicurta di non vi rica-

dere, tomato che sia al libero uso della vita. Or bene : i prigionieri

(per quel che fassi comunemente per metodi redati ab antico) sono

i soli esseri umani che bisognosi piu che altri di occupazione, non

solo non ne hanno alcuna, ma non ne possono avere, ma sono nel-

1'assoluta impossibility, di procacciarlasi , quand' anche della miglio-

re volonta lo volessero. Noi non riputiamo a colpade' Govern! ilman-

tenere un sistema che certo ess! non inventarono; ed il cui rime-

dio oflre difficolta, che non diremo insuperabili per non ci gettare

nella disperazione, ma che certo sono piu gravi assai che i meno

esperti non credono. Si dice presto : fate lavorar tutti e sempre!

ma quando si viene al quatenus della pratica, si trovano tali ostacoli

da sfidare ogni volonta che non sia di ferro ed ogni braccio che non.

sia erculeo. Non e dunque nostra intenzione di censurare alcuno;

noi vogliamo chiarire un fatto; ed il fatto e questo: nessuna classe

di uomini aver tanto bisogno di occupazione ,
e nessuna mancarne

tanto, fino a non averne neppure la possibilita, quanto i prigionieri.

Ed in che volete voi che quei disgraziati spendano le sedici o

quindici ore vive del giorno, datene otto od anche nove al sonno?

Di lavori men tali non e neppure a parlare; chei capaci a cio vi sono

rarissimi e tra i rarissimi piu rari ancora quelli che sappian volgersi

la prigione in gabinetto da studio e comporvi Cantiche e Tragedie ,

come fece quella caraanima di Silvio Pellico, I piu,potreste anche

dire quasi tutti, di grossa pasta, di pocao nessuna istruzione e spesso

inabili anche a leggere, appena fanno altro che rinfocare a furia di

riflessione le loro ire, masticare i loro dispetti, rugumare i loro ran-

cori,mulinare le loro vendette; e nel perpetuo cicalio, mettendo in

comune quel patrimonio di malvagi afietti di ciascuno, ne viene f'uori

fra tutti un baccano che ritrae alcuna cosa d'infernale, se non quan-
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to resta sospeso da pause intermittent!
, per dare ascolto a qualche

gia cerretano da trivio, che sappia conciliarsi per alcuni istanti la

comune attenzione, con faceziee racconti empiamente osceni. Ora

chiediamo noi : una ragionevole creatura puo esser messa a supplizio

peggiore di questo? Si dira che le prigioni sono luoghi di pena, e

per6 vi si dee patire. Enoi, dove trattisi di rei convinti e giudicati,

non ne pensiamo guari diversamente. Ma osserviamo esservi delle

sofferenze salutari che, mentre affliggono e puniscono pel male fat-

to, correggono e migliorano perche di nuovo non facciasi; e tale

ci sembrerebbe la sofferenza di una fatica grave, lunga, indeclina-

bile; tale una vita vigorosamente disciplinata ,
che abbia ordini e

regole minute dalle quali sia colpa il dipartirsi; tale 1' obbligazione

di un silenzio rigoroso ed assiduo, non interrotto che nei posti rari

tempi di ricreamento. manifesto che soffrendo a questa maniera

iprigionieri, ne diventerebbero migliori, non foss' altro per lunga

materiale abitudine, che nella gente vulgare ha forza incredibile :

e certo negli esempii ricordati si auserebbero insensibilmente al

lavoro, ad una vita ordinata ed all' arte tanto difficile di tacere, ma

sicuramente meno difficile che di parlar bene. Che se non si pos-

sono attuare somiglianti sofferenze che li faccian migliori ,
deh !

quale calamita e la loro doverne sostenere di tali che sicuramente

li faranno peggiori, anzi pessimi? non credete voi che li abbia a

far pessimi quel necessario poltrire i mesi e gli anni, onde si disav-

vezzano ad una fatica, a cui erano gia forse abituati? non credete

che abbiano ad acquistare in quella vece tutte le inviziate costu-

manze che di una vita oziosa sono compagne e conseguenze presso-

che infallibili?

Queste considerazioni comuni ad ogni maniera di prigionieri,

hanno una efficacia tutta speciale riguardo ai fanciulli
,

dei quali

soli intendiamo di trattare in questi articoli. Pieni e ridondanti di

un' attivita vitale che si rivela nella loro medesima irrequietezza ;

men capaci di trovarsi materia di pensieri o discorsi anche tristi,

atteso il ristrettissimo giro delle loro idee e delle loro attinenze
;
af

fatto improvvidi di quell' avvenirein cui pur viaggia assiduamente

e si spazia il pensiero piu posato meno impreveggente dell' adulto,
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i fanciulli tutti ristretti nel presente, ed in un cerchio poco piu am-

pio del proprio individuo, hanno un bisogno immense di dar pa-
scolo assiduo alle loro forze con occupazione, che ne consumi 1'at-

tivita ridondante. E fu provvidissima la natura a cosi disporli j
che

quella appunto e la eta in che 1' uomo dee provvedersi di tutto il

capitale ,
onde in certa guisa vivere e trafficare lungo il terrestre

suo pellegrinaggio. Nel caso nostro, atteso la condizione dei fan-

ciulli che comunemente sono della infima plebe, loro indispensabile

capitale sarebbe una istruzione cristiana, 1' abitudine alia fatica, e

non meno d' ogni altro 1' apprendimento di un mestiere, onde, fatti

uomini
, campare onestamente la vita. Certo alia istruzione reli-

giosa, quando per isventura fosse mancata, puo sopperirsi anche ad

eta piu provetta, ed alia fatica puo 1' uomo piegarsi anche adulto e

non ne avendo prima contratta 1' usanza, o sospintovi dal bisogno,

o portatovi piu degnamente dalla voce della coscienza e del dovere.

Ma un mestiere, quando non siasi imparato nei primi anni e dicia-

mo al piu fino a compiere il terzo lustro, voi potete tener per fer-

mo che un fanciullo popolano non lo imparera mai piu in tutta la

suavita: stante che ad un tale apprendimento quanto si mostra fa-

cile ed appropriata la eta tenera
,
altrettanto si trova difficile, ripu-

gnante e quasi negata al tutto la giovanile e piu ancora la virile. Or

si consideri lacrimabile condizione di questi giovanetti ,
che noi

stiam considerando chiusi in carcere, e nelle condizioni per ipotesi

da noi stabilite! D' istruzione religiosa o che comunque si argomen-

ti di farli entrare in loro stessi ammonendoli con amore
,
indiriz-

zandoli con discretezza, compiendo in somma almeno in parte con

essi gli uffizii paternali, di cui non mai sentirono forse la efficacia

e la dolcezza; di somigliante istruzione, diciamo
,

in molti luoghi

neppur si pensa. Fia somigliante a miracolo se ogni due o tre set-

timane vi comparisce un prete, per una mezz'ora, a farvi tumultua-

riamente uno straccio di catechismo, sotto la ispezione, s' intende,

dei custodi e dei secondini , i quali pubblici funzionarii , di quella

integrita che pochi potrebbero immaginare, hanno spesso anche il

geloso carico di sorvegliare le relazioni dell' Ecclesiastico coi fan-

ciulli. Nel resto ad essi istruzione non manca: gia fu detto quale e
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come efficace V abbiano dalla compagnia del prigionieri adulti
,

quando non si fosse provvedutoa tenerli separati. Per abituarli poi

allafatica, mantenerli nella insuperabile necessita di non far nulla;

e per far loro apprendere un mestiere lasciarli i lunghi mesi, che

giungono spesso ad anni, sequestrati dalla vita per modo ,
che essi

non li veggano neppure esercitare dagli altri, sicclie non vi e, non.

che altro, la speranza che in loro ne sorga il desiderio. Cosa non

sapremmo se piu strana o pregiudizievole! eche c' inviterebbe a

ridere, se la cosa non fosse assai piu degna di lagrime. Queste male

arrivate creature, o senza colpa o certo per colpa di cui essi ebbero

la minor parte, si trovarono avviati sul sentiero del delitto perche

non trovarono od anche non vollero ascoltare chi con una cristiana

istruzione formasse loro la mente ed il cuore; perche non lavoraro-

no; perche non appres^ro un mestiere, da cui avere onestamente

quel pane, che essi andarono a procacciarsi dal delitto e dai delin-

quenti. Or bene per gastigarli di codeste colpe o sventure, siano

messi nell' assoluta impossibilita di fare proprio quello per cui non

aver fatto furon colpevoli : cioe nella impossibility di essere istruiti

nella religione, di lavorare e d iraparare un mestiere
5
e cio non

pel tempo solo che son rinchiusi, ma e pel seguente ancora e forse

per tutta la loro vita, per motivi che toccheremo qui appresso. Per

ora si consideri solo la qualita della colpa nelle sue cagioni ,
e la

singolare opportunita della punizione! E proprio il caso che doven-

do gastigare uno scolare per non essere andato a scuola, gli si desse

in penitenza un buon mese di vacanze; o ad un altro che non vo-

lesse studiare, si minacciasse di togliere i libri per un paio di set-

timane.

Ove i piccoli delinquenti fossero tenuti nelle prigioni nei modi

supposti finora, cio6 commisti agli adulti, senza istruzione cristiana

o con tale che e quasi nulla
,
ed in oziosita necessaria

;
anzi an-

che quando una sola di quelle tre condizioni si avverasse, e senza

parlare di altre circostanze positive e negative, che potrebbero ren-

dere quella stanza anche piu pregiudizievole 5
ove diciamo

, anche

una sola di quelle supposizioni si avverasse ,
non vi e bisogno di

Serie II, vol. XII. 33
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astrologo o zingano per indovinar la ventura di quei poveretti. Guar-

diamo i fatti, consideriamo le intime ragioni della cosa
,
e noi tro-

veremo queste e quelli accordarsi mirabilmente a farci certi
,
che

essi sono, quasi senza rimedio, destinati alia galea, agli ergastoli e

forse anche al patibolo. E noi ci sentiamo stretta
1

1' anima di tanta

pieta per quei miseri posti a si dura sorte che guai a noi se non

sapessimo che al di la della vita vi sono ergastoli e patiboli da pu-

nire in bene altra guisa la immane iniquita di chi deprav6 la fat-

tura di Dio
,
di chi sospinse la creatura umana ad essere quasi per

forza delittuosa, e poscia pel delitto che avrebbe dovuto riputare a

se stesso, la danna al capestro. E bene sta! questo, che quasi sem-

pre strozza la gola ad un penitente , punisce temporalmente colpa

lieve; lieve certo rimpetto a quella che la losca e sghemba umana

giustizia noa capisce, non conosce
,
non cura

,
certo non puo pu-

nire condegnamente, perche a punirla mille capestri non bastereb-

bero. Quei probo funzionario che sta sottilmente conducendo una

calunnia giudiziale per mandare in galea un innocente marito onde

avere piu lungo e men conteso accesso alia moglie di lui, esso me-

desimo per cattivarsi fama d' integrita molto al di la di quanto pre-

scrive la legge mostrasi inesorabile verso la creatura decenne che

per isdigiunarsi, dopo ventiquattr' ore d' inedia, al gentleman in-

cantato sul Chiatamone o innanzi al duomo di Milano, ghermi il

moccichino che mezzo gli cascava dalla saccoccia ! Oh ! 1' inferno !

Se voi ci togliete la fede in questo domma, il mondo ci comparisce

un caos
,
una Babilonia da smarrirvi il senno! Supposto quello,

tutto e chiaro, tutto si spiega mirabilmente. Ma torniamo ai nostri

piccoli delinquent! , la cui durissima sorte non pu6 essere un pro-

blema, ed il cui amore ci ha strappato dalla penna una digressio-

ne forse un po' acerba, ma che c' increscerebbe ora di eancellare$

soprattutto che il ricordo dell' inferno raro e che sia sprecato. La-

sciamola dunque stare come e uscita, e torniamo a bomba.

Giafu detto che questi fanciulli, tenuti in carcere alquanti mesi

e anche qualche anno o ad espiarvi la condanna per lieve delitto, o

ad incutere timore ai compagni colla loro cattura
,
o ad assicurare

in circostanze straordinarie la citta fragorosa dai soverchi furte-
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relli, tenuti, ripetiamo, ivi per alcun tempo, sono alia fine messi fuo-

ri. Or qui e appunto dove noi vi chiediamo : che fara quel male ar-

rivato nel primo felicissimo giorno della liberta racquistata? E bi-

sogna esserci vivuto in mezzo a quei poveretti un bel poco per in-

tender quanto pesi questa domanda. Voi gia non penserete che il

respirare libero acre di cittadino possa tener vece di vitto e di be-

vanda-, ed in ogni modo quel fanciullo il primo giorno di liberta non

vorra passarlo a stomaco vuoto
-,

e quand' anche vi si acconciasse

pel primo ,
non potrebbe il secondo ed il terzo

;
ed un pane ,

alia

piu trista della condizione stessa del carcerario, e bisogno strettis-

simo di qualunque abbia ossa e polpe. Come fara egli dunque a pro-

cacciarlosi ? E badate che voi potreste bene prendervi qualche set-

timana di tempo per rispondere a questo quesito ;
ma quel povero

fanciullo vi deve rispondere presto, H, su due piedi, ed ogni ora che

passa, vi si sente sempre piu stretto da quel grande argomento che

e Ja fame. Come dunque fara? Gia nella nostra ipotesi esso non ha

arte ne parte, non tetto domestico, non famiglia, non parenti, non

congiunti presso cui ricoverare. Quanto a mezzi pecuniarii che pos-

sa avere a sua pos.ta ,
non e neppure a parlarne; e che volete che

abbia riposto un miserabile borsaiolo
,
che esercit6 quel mestiere

per conto ed a profitto altrui ? Ci rimembra che uno di essi , fan-

ciullo di appena tredici anni ,
ci dicea un giorno con sentimento di

vero rammarico : Guardi ! ho ghermito in un sol giorno fino a tren-

tasette fazzoletti e la piu parte di seta, e bene ! ora a purgarmi il

naso non ho che queste due dita ! e ne facea 1'atto, innalzando Tin-

dice ed il pollice destro sotto le nari, come la plebe suole. Era tra-

dotto in linguaggio di fatti 1'antico nostro proverbio, che la farina

del diavolo va tutta in crusca. Che se pure supporre si voglia alcuna

cosa essergli per miracolo restata dalle sue antiche campagne ,
ed

eziandio che per nuovo miracolo quell' alcuna cosa si sia salvata

dai bisogni, dal giuoco, dalle insidie e dalle vessazioni del carcere,

essa dovette di necessita sparire tra gli ultimi commiati delle arpie

che ne custodiscono 1' entrata, essendo cosa passata oggimai in abi-

tudine, come sopra accennammo, che chi nella prigione entr6 po-

vero ne debba uscire spiantato. Noi dunque insistiamo di nuovo :
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come fara a campare? che gia sapete quella e domanda
,

la quale

prima di essere satisfatta non si cessa d' insistere. Al mendicar la

vita a frusto a frusto
,
oltre alia natural ripugnanza, oltre ai Rego-

lamenti pubblici che in molte citta lo vietano, osta che essendo esso

giovane, sano, ben portante, sarebbe soppiantato dalla concorrenza

dei piu compassionevoli, e per tutta limosina avrebbe il rimprovero

d' infingardo ed il facile consiglio di lavorare. Lavorare! lo sappia-

mo
,
lo diciamo anche noi

,
forse lo dice anche egli che di tutta la

sua volonta lo vorrebbe. Ma come, dove, presso cui lavorare, quan-

do esso non e iniziato a veruna arte o mestiere? ed a pur supporre

che fosse, chi lo vorrebbe prendere presso di se? A questo, come

allo entrare per servitorello in qualche casa o per fattorino in qual-

che negozio ,
e ostacolo insormontabile 1' infamia ond' e stato slim-

matizzalo* direbbono, con parola molto espressiva, i francesi. Tn

questi casi le prime domande sono : cbe avete fatto fin qui? onde

venite? chi vi conosce? chi risponde di voi? e la risposta non con-

vieri cercarla di lontano : si ha chiara e perentoria, non che da al-

tro
,
da quel tanfo carcerario che lo circonda per un raggio d' un

paio di metri. Allora la conclusione non pu6 esser dubbia. Anche

voi, lettor cristiano, che siete di cuore si tenero e compassionevole,

vi compiangereste del miserello; ma quanto al prenderlo presso di

voi, oh ! no ! alia larga! E chi potrebbe consigliarvi di prendere in

casa un exborsaiolo, un supposto furfantello, in somma un rifiuto

di prigioni ? Al piu, al piu, e questo neppure e caso frequente, pren-

da questo paio di soldi e vada con Dio. In sustanza se quel derelitto

non vuole crepare d'inedia, e voi capite che rari assai si sentiranno

disposti a questa specie di vocazione, esso uscito appena dalla pri-

gione dovra cercare il sustentamento nel mezzo medesimo che cola

avealo condotto. Non era un' ora passata da che noi
,

in un car-

cere di fanciulli, avevam dato dei buoni consigli e fatto delle calde

parenetiche ad uno di essi che, tra le congratulazioni dei compagni,

era stato renduto alia liberta; appena, diciamo, era passata un'ora,

ed ecco un convocio , un ridere
,
un sibilar di fischi

,
un batter di

mani che 1' era un finimondo ,
e tutto verso la porta. Che e? che

non e ? era il fanciullo teste scarcerato
,

il quale a cento passi di
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cola , e sotto gli occhi dei compagni che con invidia guardavanlo

dalle inferriate, colto sul fatto di non so che piccolo furto
,
era dal

carabiniere rimenato in gabbia. Ai miei severi rimproveri , sapete

che rispose quel poveretto ? Se mi avessero messo fuori dopo la

^uppa, sarei restato qualche ora di piu in liberta; ma io era digiu-

no da venti ore . Che replica avreste voi a siffatta risposta? Io certo

non ne ebbi altra che questa da dare non a lui ma a me. Mi restrinsi

in me stesso
,
mi compunsi al ripensare le private furfanterie e le

pubbliche espilazioni onde tante ingenti fortune si fabbricano, e

innanzi a cui 1'umana stupidita e codardia fa di berretta, strisciasi

nella polvere, e strugge incenso-, et dixi in corde meo : iuslum et

impium iudicabit Deus. Se avete miglior risposta di questa, favorite

di comunicarlami.

A questo prepotente bisogno che risospinge i novellamente usciti

a quella qualita di mezzi da vivere (quasi non ci basta il cuore per

chiamarli furti e delitti), aggiungete gl' inviti e le seduzioni dei

loro antichi consorti, e piu ancora di coloro che sottomano usu-

fruttuano la lestezza ed astuzia puerile per loro nequitosi intendi-

menti. Ora se quelle disgraziate creature si veggono dal I' una parte

invisi, reietti, poco meno che abbominati; dall' altra si sentono

adescati, carezzati ed in un certo cotal modo anche provvisti; egli

ci vorrebbe un senno da Socrate ed una costanza da Catone per

preferire la sterile insistenza presso chi vi rigetta ai fruttiferi blan-

tlimenti di chi vi cerca ed invita. E perciocche quel senno e quella

costanza non truovasi comunemente non che nella eta adolescente,

neppure nella decrepita, la conseguenza -in teoria non pu6 esser

dubbia per alcuno
,

e nel fatto e confermata mirabilmente dalla

sperienza. Quella misera generazione di mezzo selvaggi tra i popoli

inciviliti, e condannata dalla inesorabile forza delle cose ad avvi-

cendare la vita tra il delitto e la prigione: esce dalla prigione per

tornare al delitto, e torna al delitto per rientrare nella prigione ;
e

noi abbiam veduto fanciulli di quattordici anni, che, entrativi la

prima fiata di otto
,
nei sei seguenti bene undici volte avean fatto

codesto ritornello. Ed il giuoco dura fin che si sta tra le lievi con-

travenzioni, tra i piccoli tranelli che o passano inosservati, o non
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sono dai danneggiati messi ai tribunal!, o essendo pure, si spac-

ciano colle condarine di settimane o mesi di prigionia. Ma e natu-

rale che tanta discretezza in genie cosiffatta non sia ne comune ne

molto durevole. II giuoco dunque finisce quando dai lievi si trapassa

ad un grave] delitto, che inchiodi quell' infelice per anni e lustri

nel carcere, lo^getti nella galea o lo sospinga anche a peggio. Per

quel poco di pratica che abbiamo avuto in quei luoghi di custodia

e di espiazione, e per la intimita in che siamo stati con moltissimi

di quei rinchiusi, non dubitiamo di asserire cbe un buon quinto,

di quelli che vi vengono dalle grandi citta, vi sono proprio condotti

per quella via. N6 vale il dire che le poche dozzine dei carcerati

imberbi non potrebbero influire per una si grande quota al multi-

plicarsi dei prevenuti e dei condannati adulti. Gia fu detto che

quelle poche dozzine di fanciulli carcerati sono una parte della

schiera troppo maggiore sparpagliatane per la citta, e che si vanno

quasi avvicendando a muta a muta nella prigione, secondo le cir-

costanze, il bisogno ed il capriccio ancora della fortuna e degli

uomini. Se dentro ne sono veuti o trenta potete far con to che fuori

ne sono da un 180 a 270, salvo i casi straordinarii che crescono

temporaneamente il primo numero a dispendio del secondo. Ma

passato quel bisogno e recate le cose al loro ordiriario andamento,

la proporzione e quella o poco lontana da quella.

Noi qui, come potete avere osservato, non abbiara fatto cenno

ad alcun paese in particolare ed al modo onde vi &i tengono rispet-

tivamente le Case di correzione pel fanciulli. Piuttosto stando sul

generale, abbiam detto che dove si tenessero nelle maniere che per

ipotesi abbiam supposto di sopra, sarebbero ad aspettarsene conse-

guenze oltremodo pregiudizievoli al pubblico non meno che ai pri-

vati
;
se pur non voglia negarsi essere gravissimo pregiudizio 1'aver

creata e perpetuata nel .proprio mezzo una generazione di delin-

quenti, che allora solo finira di commettere piccoli delitti quando

ne avra commesso un qualche grande.

Ma noi non volemmo declamar nenie : ci sono troppi che fanno

questo mestiere : noi volemmo proporre rimedii
;
e se recammo in

mezzo i danni, ci6 fu solo perchk da chi pu6 e deve si apparec-
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chiassero ed attuassero efficaci rimedii
,
nella ipotesi che i danni

fosser gravi e reali come noi li supponiamo. E di tre specie rimedii

ci si potrebbero chiedere : I. Come fare a chiudere definitivamente

quella fontana malaugurata, cbe riversa nella societa incessante-

mente una generazione cosi misera e pregiudiziale ,
II. Come prov-

vedere ai pochi rinchiusi
;
HI. Come a quelli che non sono rinchiusi

ma hanno il merito di essere, e saranno quando che sia. Sentiamo

bene che il primo quesito e il piu rilevante, come quello che spe-

gnerebbe il male dalla radice, e per giunta ci toglierebbe il pen-

siero di rispondere al secondo ed al terzo, dei quali in breve tempo

toglierebbe di mezzo la materia. Tuttavolta per mala ventura ap-

punto a quel primo quesito noi non abbiam che rispondere ,
o certo

dovremmo ripetere quello che gia piu volte abbiamo detto. Codesto

malanno si origina da ci6 che le nostre classi operaie nelle citta ban

cominciato a perdere 1' istruzione ed il sentimento della religione,

che sola ad essi potea ispirare una morale ferma, sicura ed anche

rara. Con questo se ne e ito a spasso T amor domestico, lo spirito

di famiglia e di qui la non curanza ed anche il totale abbandono

della prole. Or che ci vorreste voi fare? Se volete cessar 1' effetto,

naturalmente dovreste sospender la causa, e pero nel caso nostro

si dovrebbe pensare a ridestare la istruzione religiosa ed il senti-

mento cristiano nelle classi operaie ;
ed intendiamoci bene: nel sesso

migliore e nelle citta soprattutto grandi. E perciocchfe codesto non

si fa, non vi e principio e non si vede speranza che si faccia, anzi

pare che si faccia tutto il contrario
;
ed a quelle classi non si ha il

mezzo ed il coraggio, ncn che d'imporre il catechismo, ma neppure
di disdire il pubblico lavoro festivo, le orgie dei lupanari e gli scan-

dali dei teatri diurni e notturni
5 perciocche dunque le cose sono a

questi termini, e seguiteranno ad essere finche Dio non vi prov-

vegga , e uopo pensare a ripararne al possibile le conseguenze, le

quali col volger degli anni si faranno piu estese e piu intense. Di-

sordini, conseguenze necessarie di disordini
;
ed il medico che non

pote o non seppe impedire 1' intemperanza, e uopo che si acconci

a curare 1'indigestione. Questo ci studieremo di fare col rispondere

al secondo ed al terzo quesito nel seguente articolo;
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SPIEGATA DAGLI SCOLASTICI

S, TOMMASO

SOMMARIO

1. S. Tommaso invocato dai liberali. 2. Sunto della sua dottrina. 3. Par-

la di tirannide eccessiva 4. e d' autorita pubblica. 5. Come debba

procedersi pel re eletlivi, 6. pei re feudatarii, 7. per gl' indipendenti.

8. Falsa interpretazione dello Spedalieri. 9. Se ne mostra la falsita con un

esempio. 10. Repliche ad un anonimo. 11. Dottrina di S. Tommaso

intorno al governo misto. 12. Non conferma la sovranita popolare 13.

come vorrebbe 1' Anonimo veneto 14. ma solo una qualche influenza della

moltitudine 15. salvo sempre ogni diritto. 16. La sovranita del popolo

non basta a convalidare la consuetudine.. 17. L' Angelico ripugna al de-

spotismo.

1. Coloro che pretendqno nel Dottor d' Aquino trovar qualche

appoggio alle dottrjne demagogiche sogliono ricorrere principal-

mente al trattatello de regimine principum che corre ventesimo fra

gli opuscoli del santo Dottore, ma che dai critic! accurati vien giu-

dicato apocrifo almeno nella massima parte 2. Checche ne sia
,.

1 Vedi questo volume a pag. 39 e segg.

2 Puo vedersi in tal proposilo 1'opera del ch. Sauseverino Dottrina di San

Tommaso.
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poicbe il capo VI del libro I nel quale si trovano gli argomenti degli

avversarii & gerieralmente riconosciuto per genuine , giovera esa-

minarlo paragonandolo coi passi parallel! della Somma leologica,

affinche si vegga qual forza abbiano le obbiezioni. inutile il dire

quanti fra i moderni liberali abbiano invocato quella sacra autori-

ta *
: .basti il ricordare cbe a lei si appoggiava anclie lo Spedalieri,

autore certamente meritevole di molto riguardo e per la sua dot-

trina e per la rettitudine che mostra nelle sue intenzioni. Ma che

avendo per sua sventura voluto conciliare gl' insegnamenti del cat-

tolicismo coi principii di Giangiacomo nel patto sociale, fu costretto

a dare in quei delirii a cui vengono condotti dai falsi principii i forti

ragionatori.

Or egli nel primo libro dei cliritti dell' uorao all' appendice del

capo XVII espone la dottrina del S. Dottore
;
ma la espone in ma-

niera cbe niun lettore riuscirebbe ad indovinarla
,
come vedremo

fra poco.

Allo stesso Dottore ricorre il libretto anonimo cla noi ricordato

nella 1 serie 2 recandone prima alcune dottrine tratte dai commenti

sopra 1' epistola ai Romani
5
e ricorrendo poscia al de reg. princ. e

alia Somma teologica. Allo stesso il Tuveri, il Mamiani ed altri.

2. Diamo noi un sunto di quel capo VI dell'Angelico, e il lettore

vedra come quel grande intelletto distinguesse accuratamente 1'ap-

plicazione pratica dai principii universali. Egli incomincia nell.

capo a stabilire essere necessario agli uomini consociati un qualche

governo, e dopo averlodimostrato colle prove consuete, ne distingue

le varie specie regno e tirannia, aristocrazia e oligarchia, polizia e

democrazia : fra i quali ottimo e, dice al capo 2, la buona monar-

chia, come e pessima (cap. 3) la corruzione di questa ossia la ti-

rannia. Fatta nel capo 4 una breve digressione storica sopra la re-

IV. SANSE\ERINO La dottrina di S. Tommaso sull' origine. del potere e sul

preteso diritto di resistenza, p. 1, pag. 2 segg. ove cilasi tra i primi fautori di

tal dottrina il famosb LE PETIT, la cni proposizione del tirannicidio fu condan-

Bala nel concilio di Costanza.

2 Del potere politico. V. Civilta Cattolica Ser. I, vol. Ill, pajj. 449 e segg.
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pubblica romana, osserva nel 5, la tirannide essere molto piu fre-

quente nelle poliarchie che nella monarchia si per la prepotenza ohe

facilmente si acquista da uno fra molti governanti il quale divien

tosto tiranno
;

si perche il monarca legittimo difficilmente s' induce

ad essere deliberatamente oppressore.

3. Dopo aver esposto questi universal! principii nei primi capi se-

guendo le comuni dottrine da noi gia spiegate intorno alia ueces-

sita e divinita dell' autorita sociale in se medesima, qual rimedio,

domanda nel capo VI, se il re declinasse a tirannia? Ecomincia dal

rispondere
1 che se questa non fosse eccessiva meglio e tollerarla

che avventurarsi ai pericoli peggiori della stessa tirannide : potendo

pur troppo accadere che o 1' oppressore assalito vinca ed infierisca,

o la discordia nel popolo accenda la guerra civile', o chi si naostra

campione di liberta sottentri, tiranno peggiore, a quel che fu vin-

to. Vedete se non sembra che il S. Dottore prevedesse gli scon-

volgimenti dei tempi nostri ! Questa stessa osservazione torna in

.carapo in cio che viene appresso.

4. Ma supponiamo intollerabile 1'oppressione, non per questo di-

ce il Dottor d' Aquino e lecito al privato 1' insorgere : e lo prova ,

oltre 1' autorita dei due Testament!, il gran pericolo della societa

se tal dottrina si ammettesse. Audaci a tentare simili imprese so-

no per lo piu i malvagi anziche gli onesti. Or i malvagi piu ad un

buon re che ad un tiranno sogliono essere infesti, perche dai re buo-

ni e piu repressa la malvagita. Dunque se ai privati si concedesse

il diritto d' affrancare la societa dai tiraoni ,
essa piu che i tiranni

vedrebbe combattuti ed estinti i buoni e giusti monarchi.

Resta dunque, conclude TAngelico ,
che contro ai tiranni

, qua-

lora e la tirannide sia eccessiva e peggior male non abbia a temer-

si, procedasi non per privata presunzione di alcuni, ma per pubblica

sentenza della societa.

1 Si non fuerit excessus tyrannidis utilius est remissam tyrannidem tolera-

re ad tempus, quam contra tyrannum agendo multis implicari periculis, quae

sunt graviora ipsa tyrannide. Ivi c. VI.
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5. E in primo luogo se una moltitudine abbia diritto di provve-

dere a se stessa il governante ,
ben puo senza ingiustizia toglierne

o frenarne il potere se costui ne abusi a tiranriia. Ne questa sareb-

be infedelta in quel popolo ,
meritando il tiranno

,
che si rescinda

il patto per la infedelta sua nell'osservarlo . Segue qui poscia l'A.

esemplando la sua dottrina nella storia romana e poi cosi continua.

6. Se poi il fornire un re alia moltitudine appartengasi per

diritto ad altro superiore (all' Imperatore p. e. o al Pontefice ag--

giunge al proposito Domenico Bannes)
1

,
da questo deve aspettarsi

il rimedio contro la nequizia del tiranno, come fecero i giudei con-

tro Archelao cui da Augusto fu diminuita
,
da Tiberio tolta la so-

vranita.

7. Che se contro il tiranno non possa aversi alcun ausilio uma-

no, allora uopo e ricorrere al Re dell' universo che pu6 e impieto-

sire il tiranno e spodestarlo. Ma questa preghiera allora sara efficace

quando si torra la causa delle sventure del popolo ch'e il peccato 2,

8. Tal e in breve la sentenza del S. Dottore. Delia quale lo

Spedalieri riferita la prima parte ,
la seconda, dice, non fa al caso

mio 3
: e riferita la terzachesenitm ctiutoumano pud aversi si dee ri-

\ 2. 2, qu. LXIV
,
art. 3. Respublica potest et debet recurrere ad superio-

rem prlncipem v. g. ad pontiftcem vel imperatorem , ut corrigant et detincant

talem principem tyrannice gubernantem.

2 Contra tyrannorum saevitiam non privata praesumptione aliquorum sed

auctoritate publica procedendum. Primo quidem si ad ius multitudinis alicu-

ius pertineat sibi providere de rege non iniuste ab eadem Rex institutes potest

destrui vel refraenari eius potestas, sipotestate regia tyrannice abutatur
, nee

putanda est talis multitudo infideliter agere tyrannum destituens etiam si

eidem in perpetuo se ante subiecerat , quia hoc ipse meruit in multitudinis re-

gimine se non fideliter gerens ut exigit regis offlcium , quod ei pactum a srtb-

ditis non reservetur . . . Si vero ad ius alicuius superions pertineat multitudini

providere de regt expectandum est ab eo remedium contra tyranni nequitiam...

quod si omnino contra tyrannum auxilium humanum haberi non potest recur-

rendum est ad Regtm omnium Deum... De reg. prim. , cap. VI.

3 Di questo caso a me non e accaduto di dover favellare. Diritto dell'uo-

mo lib. I, cap. 17, append. 85.



correre a Dio, soggiunge laconicamente : e cio ben s'intende . II

che mostra come I' A. prende qui la impotenza di resistere alia

tirannia in senso puramente Osico e materiale, e : sicuro, par

che ti dica, chi non pu6 scuotersi da dosso il giogo non ha altro

rimedio che raccomandarsi a Dio. Voi per altro o savio lettore

che avete letto il contesto ben comprendete che le due ultiine rispo-

ste dello Spedalieri tradiscono pur troppo la poca avvertenza o

poca intelligenza dello scrittore. II Dottor d' Aquino distingue ivi

chiararaente tre condizioni in cui pu6 trovarsi un popolo ;
o avere

il diritto di eleggere da se, o dipendere da altro elettore, o essere

governato a tutt' altro titolo ehe di elezione. Nei due primi casi

chi ha il diritto di eleggere ha il diritto ancor di deporre, nel terzo

mancando il diritto d' eleggere, altro rimedio non restaci che ricor-

rere al superiore di tutti che e Dio.

La quale spiegazione vi si pare evidente se riflettete che nelle-

due prime parti 1' A. parla chiaramente di diritto ( si ad ius multi-

tudinis, si ad ius alicuius superioris). Dunque anche il terzo caso

parallelo deve intendersi della medesima potenza morale: perche-

veramente nelle cose morali cio che e illecito e ad ogni uomo onesto

impossibile.

9. Un esempio potra farvi meglio comprendere la forza di que-

sta ragione. Supponete un idiota che sia stato ammaestrato retta-

mente dal suo parroco, dal suo catechista intorno al modo di sov-

venire ai bisogni pressanti della sua famiglia. Ti trovi in urgente

necessita? Se hai un qualche credito da esigere fa di riconvenire

il debitore, ovvero anche dopo le debite diligenze per ottenere il

danaro usa del tuo diritto compensandoti secretamente. Non hai

tali crediti ? Fa di ottenere dal padrone o dal capo di bottega o da

altra persona caritativa 1' aiuto di loro sovvenimento. Che se niuno

mezzo ti resta di provvedimento umano, altro non posso suggerirti

che raccomandarti a Dio provvido padre di tutti i poverelli.

L' idiota in tal guisa catechizzato s' imbatte in un Proudhoniana

e gli narra la desolante sua condizione. Sei pure il dabben uo-

mo ! replica rampognandolo quel saccente. Non t' ha detto il Gate-
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chista che il raccomandarti a Dio e un ottimo rimedio per coloro

che mancano di ogni altro mezzo? Or le tue mani sono un mezzo

liberissimo ad arraffare checche ti piaccia. Dunque tu puoi pren-

dere la borsa al mio viandante, avendoti permesso il catechista di

riscuotere il tuo danaro qualora non ti manchino i mezzi.

Una tale interpretazione persuaderebb' ella quell' uom dabbene?

Ohibo. a II parroco mi ha permesso di usare i mezzi leciti, direbbe

fra se : se questa condizione non fusse a lui sembrata necessaria>

che bisogno avea di interrogarmi se io avessi crediti da riscuotere

o persone facoltose da invocare ? La risposta era molto piu sem-

plice cki vuole pigli.

Or fate voi , lettore, 1' applicazione dell' esempio. L' Aquinate

dice, esser lecito alia moltitudine deporre il suo principe, si ad ins

alicuius mullitudinis pertineat sibi providere de rege. Dunque ....

la conseguenza e chiara : dunque ci sono dei casi in cui la molti-

tudine non ha questo diritlo
;
ed e allora illecito ci6 che sotto que-

sta condizione le sarebbe permesso. Or la teoria c!e!lo Spedalieri e

generalmente dei libertini, pretende appunto sostenere che sempre

il popolo ha diritto e ad eleggere i proprii governanti e a rivendi-

carsene in liberta. Dunque il testimonio dell' Aquinate lungi dal

favorire codesta dottrina e fortissimo argomento ad impugnarla ,

1. perche si ristringe a quella condizione del regno elettivo
;
2.

perche in questo s!esso non consente il procedere se non contro ti-

rannide che sia veramente eccessiva e a condizione che il combat-

terla non rechi danni anche peggiori.

10. L' autore anonimo da noi poc' anzi citato sent! il valore di

questo ragionamento : onde parve in certa guisa abbandonare I'o-

puscolo de regimine rifuggendosi ad altre testimonianze dell'Aqui-
nate J

;
neile quali il S. Dottore spiega prima in qual senso 1' au-

torita dicasi da Dio e in se stessa e nel modo di acquistarla e nel

modo di amministrarla 2.

1 Ne si dica che questa dottrina delTAquinate e ristretta ai soli regni elet-

tivi, poiche altrove ecc. ecc Del Potere politico Art. 62,

2 hi n ota 21.
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I testi poi recati appresso ragionano del casi
,
nei quali pu6 es-

sere permessa la resistenza. Ma lungi dall' asserire che tocchi sem-

pre al popolo 1' eleggere il proprio superiore o almeno ratificare la

legittimita ;
il testo medesimo citato nella nota 22 suppone espres-

samente il contrario, cioe che 1' usurpatore dominus verus effectus

sit vel per consensum subditorum VEL PER AUCTORITATEM SUPERIORIS.

Colle quali ultime parole si ribadisce la differenza fra le varie ma-

niere di acquistare il potere regale indicata nel de reg. princ.

ti. Maggiore efficacia sembra avere un altro testo del S. Dottore

tratto dalla p. 2, q. CV, art. \
,
ove ottima fra le ordinazioni di una

societa dicesi quella in cui tutti hanno qualche parte nel potere, di

che si conserva nel popolo la pace e 1'amore verso un tal governo.

Ottimo dunque essere 1' organismo di una societa quando uno vi si

mette a sopraccapo fra i piu virtuosi; altri, virtuosi anch' essi, sot-

to di lui governano e questi dal popolo e fra il popolo possono

eleggersi. E tale, soggiunge, fu la divina istituzione nel popol santo

ove Mose e i suoi successor! erano quasi monarchi
,

i settantadue

Seniori toglievansi da tutte le Tribu fra i piu sapienti e piu nobili
;

e cio dopo la proposizione del popolo.

Prima di vedere quali conseguenze trae I' A. da questa allega-

zione pregheremo ii lettore di fare un' osservazione importante in-

torno all' intento dell'Angelico : il quale pretende qui dimostrare

sapientissima la costituzione politica degli Ebrei e pero presenta il

supremo e per dir cosi 1' ideale dell'ordine di una societa perfettis-

sima per dimostrare come dal Legislator supremo degl'Israeliti ve-

nisse quella perfezione incarnata nel fatto. E pure anche sotto la

mano della Sapienza infinita si dovette porre una eccezione impor-

tantissima rispetto al Monarca il quale, come nota immediatamente

dopo il S. Dottore, fu, non eletto dal popolo, ma nominato da Dio

medesimo : populm ilk sub speciali euro, Dei regebalur . ... el ideo

institutionem summi principis Dominus sibi reservavit.

Or che quel tipo sia idealmenteil piu perfetto, non solo non vien

negato dagli altri scolastici ,
ma viene anzi confermato coll' osser-

vare che anche nel nuovo Testamento la Chiesa, perfettissima tra le
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societa presenta a un dipresso il medesimo organismo , essendo il

Soramo Pontefice monarca sotto la speciale influenza della Provvi

denza Divina ,
1' Episcopate eletto fra gli ottimi in tutto il popolo ,

ed alia sua elezione concorrendo in gran parte il popolo stesso im-

mediatamente per mezzo del clero minore e mediatamente con

quelle informazioni e con quella approvazione che vengono rappre-

sentate dall' arcidiacono nella promozione dei laici ai varii ordini e

specialmente al sacerdotale *. Di che il Bellarmino ed altri inferi-

scono, il governo della Chiesa, ottimo fra i governi, essere monar-

chic si, ma temperato con qualche elemento di aristocrazia e di

denaoerazia.

12. Ma dall' esser questo il piu perfetto ideale ed essersi applicato

ai governi ove piu immediata fu 1' influenza di Dio medesimo, con-

siegue egli che sia anche il piu perfetto nella corruzione presente

dell' uomo e che possa applicarsi ove questa manca di quel corret-

tivo soprannaturale? In quanto a noi risponderemo tutto il contra-

rio : e per couforto di tal risposta osserveremo com' ella quadra

al generale concetto figurativo che ha 1' antico testamento rispetto

al nuovo che adduce a verita e perfezione quella figura (omma in

figuris contingebam illis-nihil ad perfectum adduxit lex). Secondo

tal concetto il popolo d' Israele figura della Chiesa anche perche

divinamente costituito, pote da tal divinita di istituzione ricevere

governo perfetto, immagine del governo della Chiesa, .divina istitu-

zione anch' esso. I re delle genti all' opposto mai non poterono

cadere sotto le influenze e aristocratiche e democratiche senza dan-

no del loro governo perch& non sostentati da quella special Provvi-

denza divina che assistea la Sinagoga; come ne anche il potrehbono

i Monarchi presenti se non suhlinaati dal concetto cristiano. Ma

checche sia di queste analogic, dato anche che quello come in se

piu perfetto fosse pure.assolutamente praticabile, potrebb' egli infe-

1 Sapranno i lettori che secondo il Pontificate Romano il vescovo ordinante

interroga 1'arcidiacouo se sappia che gli ordinandi sieno degni di promozione e

invita il popolo a produrre checche occorresse in contrario.
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rirsi che a parer dell' Angelico sia esso I'unico veramente legittimo,

si che senza elezione popolare debba dirsi usurpata I' autorita? Ben

veggono i lettori che dal passo citato questa conseguenza non pu6

dedursi.

13. Altre due pero ne trae Panonimo veneto il quale reca e com-

menta il tratto teste citato (4 parte n.167 seg.). La prima (n. 169)

che la democrazia doe la sovranita del popolo (potestas populi) non

e, secondo 1'Angelico, una forma particolare di governo perche egli

(S. Tommaso) annovera soltanlo il regno e lanstocrazia : la seconda

che la sovranita del popolo e la fonte d onde emana ogni potere po-

litico nel subbietlo che lo esercita. In somma secondo 1' A. voi vedete

quindi da lui (S. Tommaso) insegnate le dottrine del suffragio uni-

versale e del governo rappresentativo in tutta la sua verita e senza le

finzioni onde finora si voile falsarne e corromperne T indole(p. 76).

Cosi quell'A. le cui ul time parole sembrano dimostrare che mol-

to egli non differirebbe da ci6 che abbiamo spiegato e nella prima

serie correggendo il principio eterodosso degli ordini rappresenta-

tivi, e nella seconda ragionando della sovranita. E che sincera-

mente cattoliche sieno le mire di quello scritto ci si conferma da-

gli ultimi paragrafi ove, benche troppo forse compreso di certi soghi

del 1848, pure tutto spera ordinato dalla Provvidenza al trionfo

della Chiesa, soggiungendo con S. Francesco di Sales, che il Papa

e la Chiesa sono tutt' uno. Ciononostante confesseremo che le con-

seguenze per lui dedotte dal testo dell Angelico non ci sembrano

perfettamente evidenti. Anzi la prima che il S. Dottore non vegga

nella democrazia uria forma particolare di governo (oltre che ripu-

gna al testo medesimo da lui citato, ove regno ed aristocrazia sono

dette species PRAECIPUAE per conseguenza non solae), viene disdetta

espressamente dall'Angelico poco prima del passo citato nella quest.

XGV, art. 4, ove enumerate prima le altre due forme: quorum unum

est regnum .... aliud vero regimen cst aristocratia, dalle quali si

derivano le costituzioni regie e i senatusconsulti
, soggiungesi :

aliud autem regimen est populi, quod nominatur democratia ; et se-

cundum hoc sumuntur plebiscita. Posto poi che la democrazia sia
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Teramente una forma particolare di governo cade la seconda con-

seguenza e si fa chiaro che 1' elezione popolare e 1' eleggibilita di

tutti sono qui non la condizione universale di tutti i governi , ma

isno dei tre elementi con cui 1' Angelico vtiole che si componga

quel governo misto che sembra a lui 1' eccellente fra tutti
5
uno in-

somnia dei modi coi quali pud effettuarsi quella condizione prealle-

gata : omnes aliquam partem habeanl in prindpalu : per hoc enim

conservatur pax populi ecc.

14. Di che trarremo piuttosto altra conseguenza ricordando quel-

lo che molte volte abbiam ripetuto ,
le leggi universal! di natura

essere feconde di mille forme diverse, giusta la diversita dei soggetti

ai quali vengono applicate. Premesso tal principio la conseguenza e

che siccome in un popolo non numeroso
,
ove le leggi hanno in-

fluenze molto piu municipal! e un qualche assenso diretto del popo-

lo non solo e possibile ma anche agevole, riuscir pu6 conveniente

una certa influenza diretla e immediata della democrazia-, cosi nelle

odierne grandi nazioni ove gl'
interessi dello Stato sopravvolano in

una sfera assai remota dalla cognizion del popolo, e il suo suffragio

universale e difficilissimo ad ottenersi e a discernersi, la perfezione

del governo pu6 richiedere che 1' influenza popolare sia esercitata

tutt' altrimenti in maniera indiretta e mediata p. e. sotto forme di

corporazioni ,
di municipii, di province ecc. II che se e vero come

ne sembra verissimo, il S. Dottore non darebbe il suo suffragio a

QUELLA libertd politico, per cui, dice 1'A., combattevano tutti i popoli

civili, o piuttosto tutti i demagoghi ribellanti, nel 1849.

45. Tanto piu poi che il S. Dottore medesimo tenace come era

del dritto positive si mostra sempre alienissimo dall' andazzo degli

utopisti moderni, pei quali ogni lampo di bellezza ideale che mostri

loro una possibilita di meglio, sembra tosto un oracolo della ragione

infinita da cui si credono autorizzati a mandare in iscompiglio la

societa. Tutt' altrimenti 1' Aquinate il quale anche trattandosi di

Principe infedele non permette che venga spogliato del diritto pree-

sistente: adducendone per ragione che il dominio e la superiori-

ta essendo introdotti dagli uomini per impulso di natura
,

il gius

Serie 11, vol XII. 34



530 L' AUTOR1TA

divino il quale non toglie cio che per natural ragione e istituito, non

toglie codesta prelazione gia esistente degli infedeli sopra i fedeli:

ius divinum quod est ex gratia non lollit ius humanum quod est ex

naturali ratione. Ideo distinctio fidelium et infidelium secundum se

considerata non tollit dominium et praelalionem infidelium supra fi-

deles, i. Vero e che egli soggiunge aver la Chiesa il diritto in certi

casi gravissimi di togliere quel dominio ai principi infedeli. Ma

d' onde lo prova? credete voi che ricorra ai diritto che hanno i

sudditi ad abolire i cattivi governi? Tutt'altro: la Chiesa-, dice, ha da

Dio tale autorita: polest tamen iuste per sententiam vel ordinationem

Ecclesiae auctorilalem Dei habentis tale ius dominii vel praelalionis

tollt (ivi). Eppure qual piu bella occasione di ricorrere al diritto

inalienahile dei sudditi, se dal S. Dottore fosse stato ammesso?

16; Un' occasione consimile gli si presentava cola ove tratta del-

F autorita della consuetudine nell' abrogare la legge. Qual cosa piu

naturale s'egli credesse la moltitudine superiore al principe, che dir-

la abrogatrice iure proprio della legge del Principe? Or lungi dal

ricorrere all' assoluta ed inalienabile autorita del popolo, il S. Dot-

tore torna alia stessa distinziorie che fin da principio abbiam veduta

dicendoci che il popolo puo trovarsi in due condizioni, vale a dire

o esser libero nel darsi la legge ,
o dipendere da un superiore. Se

e libero ,
non pu6 certo ogni privato ,

ma ben pu6 il corpo intero

della societa abrogare la legge non avendo potesta il Principe se non

in quanto rappresenta la moltitudine. Se poi questa non sia padro-

na di se allora la consuetudine non ha forza di legge se non in

quanto e tollerata da chi avrebbe diritto di fare osservar la legge. II

quale se negasse di tollerarla ( avea detto poco prima ) non dalla

consuetudine la legge, ma dalla legge sarebbe vinta la consuetudi-

ne 2
. Come vedete e qui ben chiaramente distinto quel principe che

non ha potere se non dal popolo dall' altro a cui il popolo non pu6

imporre la legge.

1 2, 2 q. X, art. 10.

2 i,2q. XCVIIa. 3 ad. 2 et 3.
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Una distinzione consimile potrete leggere poco prima ove il San-

to Dottore interroga se ogni ragione d'uom private possa dar legge.

Alia quale interrogazione risponde dapprima con una formola che

sembrerebbe 'favorire la dottrina moderna
, dicendo : ordinare alt-

quid in bonum commune est vet totius mulliludinis vel alicuius ge-

rentis vicem totius multitudinis *. Ma che cosa intende con quel ge-

rere vicemf Ecco come egli si spiega da se medesimo : Et ideo con-

dere legem vel perlinet ad totam multitudinem, vel pertinel ad perso-

nam publicam , quae totius multitudinis curam habet
, quia et in

omnibus aliis ordinare in finem est eius cuius est proprius ille fi-

nis (ivi). Tener le veci della moltitudine o aver cura della moltitu-

dine e pel santo Dottore una cosa medesima. II che facilmente s'in-

tende da cio che tante volte abbiam ripetuto, la ragione dell' auto-

rita essere la necessita di congiungere i molti, ma questa autorita

personificarsi nell
1

uomo che sta sopraccapo, la cui volonta ha forza

d' imporre obbligazione. E cosi appunto noi ragioniamo quando
trattasi di societa domestica, ove il padre di famiglia vien conside-

rato come rappresentante della famiglia intera nelle sue relazioni

esterne, appunto perche ha il dovere e pero il diritto di tenerla in

cura: gerit vices quia curam habet,

17. Ne temiate parcio che si costituisca dall' Angelico un assolu-

tismo sbrigliato. Egli protesta anzi espressamente il contrario nel

primo articolo della questione medesima: ove essendosi obbiettato,

motore dei sudditi essere la volonta del Principe giusta il detto dei

giureconsulti quod placuil principi legis habet vigorern : adagio, ri-

sponde; non umana volonta quella che dalla ragione non vien re-

golata e pero anche la volonta del Principe per imporre una obbli-

gazione debb' essere ragionevole, altrimenti sara piuttosto iniquita

che legge. Ad hoc quod legis rationem habeat oportet quod sit aliqua

ratione regulata alioquin voluntas principis magis esset iniquitas

quam lex. Vedete quanto era diversa da quella tirannica dei mo-

derni 1' idea di legge che aveano gli scolastici ereditata dai primi

i 1,2, q. XC, 2,0.
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Padri della Chiesa. I modern!
,

i famosi predicatori della libera co-

scienza t'impongono una iniquita da scomunicato
;
e se protesti, se

richiami in nome della coscienza cattolica ti rispondono arrogante-

mente colla brutal[formola : forza dee reslare alia legge. Gli scola-

stici all' opposto ti rispondono quasi con le parole di S. Agostino:

dove non e vera giustizia non vi e vero popolo ,
non esseudo pa-

polo se non la moltitudine consociata dal diritto. Dunque la legge

benche rogata dalla moltitudine se non e giusta non puo esser leg-

ge del popolo. Ubi non esl vera iuslitia iuris consensu socialus coe~

lus hominum non potest esse el ideo nee populus nee res populi ; sed

qualiscumque mullitudinis quae populi nomine digna non est : ac per

hoc colligitur ubi iustitia non est, non esse rempublicam. Cosi parla-

va delle leggi della pluralita quel S. Agostino il quale colla stessa

franchezza sentenziava : remota iustitia quid sunt regna nisi magna

latrocinia * ? La demagogia moderna e con essa i sedicenti mode-

rati liberali non cessano di ricordare e gridare contro i principi le-

gittimi quest' ultimo testo. Ma perche di grazia non si ricordano

qualche volta del primo in faccia a quella arrogante pluralita che

abbrutisce si sfacciatamente 1' umana coscienza costringendola al-

1' idolatrica adorazione della fortuna che chiudendo la discussion

della legge alia tal ora piuttosto che all' altra trasform6 in una

giustizia legale la vera ed effettiva iniquita?

E tanto basti intorno alia dottrina di quel supremo intelletto che

dett6 per cinque secoli alia Scuola cattolica i suoi oracoli e che tor-

na oggi col rinvigorirsi della fede nei popoli a ripigliar nelle scuole

1'antico ascendente. Anche la dottrina dell'Aquinate a cui dalSuarez

vengono sottomesse le sue proprie intorno all' origine del potere e

quella per 1' appunto che dalla Civiltd Cattolica venne lungamente

spiegata, e specialmente conferma quei varii modi con cui ci accad-

de talora attribuire una certa divinita all' autorita politica o in se

o nella provvidenza universale, con cui gli eventi politici guidaao

questo o quell' altro al soglio o nella giustizia con cui i superior!

1 Z>e eiv. Dei, IV, 4, XIX, 21.
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usario codesto potere a loro affidato. Alle dottrine di questo, di cui

1' esimio Suarez si fece commentatore nel libro de legibus, aggiun-

giamo un cenno sopra quelle del Bellarmino che il medesimo Sua-

rez difese contro Giacomo d' Inghilterra.

BELLARMINO

1. Identita di sua doltrina con quella del Suarez. 2. Si applicano ad entram-

bi le osservazioni medesime. 3. Esse ripugnano alia revocabilita del prin-

cipe. 4. Non mettono la natura in contraddizioue. 5. Non mentiscono

alia sloria. 6. Conclusione e scusa.

1. Basterebbe il sapere che il Defensio fidei fu scritto dal Suarez

in difesa del Bellarmino per comprendere doversi e potersi a lui

applicare sostanzialmente tutto cio che altrove abbiara detto intorno

al suo apologista. Ma se voi aprite il trattato de laicis del dotto car-

dinale vi accerterete del fatto con gli occhi proprii, leggendovi po-

co meno che le stesse parole usate dallo scolastico spagnuolo nella

sua apologia.

In primo luogo vedrete che cerium est polilicam poteslalem a Deo

esse *
: ecco Tautorita in astratto di origine divina.

Che questa autorita prescinde da qualunque forma particolarer e

nasce in universale dalla natura umana : politicam poteslatem in

universum consider'atam, non descendendo in particulari ad monar-

chiam, arislocratiam vel democraliam , immediate esse a solo Deo ;

nam consequilur necessario naturam hominis 2.

Che considerata cosi in universale essa trovasi in tutta la societa

(o come dicono gli scolastici nella moltitudine) non essendovi sotto

tale aspetto una ragione nel diritto divino o naturale per cui una

persona ne venga investita a preferenza delle altre. lus divinumnulli

Iwmini particulari dedit hanc potestatem ; ergo dedit multiludini 3,

1 De laicis, lib. 3, cap. 6. 2 Ivi, 3 Ivi,
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Non e possibile che la societa intera eserciti 1'autorita per se me-

desima, e per6 e obbligata per naturale e divino diritto ad avere p>ar-

ticolari reggitori. Respublica non potest per se ipsam exercere hanc

potestatem, ergo lenetur earn transferre in aliquem unum vel dliquos

pauws ; et hoc modo potestas principum in genere considerata est

etiam de iure naturae et divino
(
Ecco qui quel diritto divino che il

Cimento rinfacciava alia C. C. contrapponendo a lei gli scolastici ).

Finalmente le varie forme di governo dipendono dal consenso della

moltitudine : pendet a consensu mullitudinis constituere super se re-

gem vel consules vel olios magistratus 4
,
la quale e quella propo-

sizione da noi spiegata nel Suarez colla distinzione del consenso

libero ed esplicito dal doveroso ed implicito.

II qual dovere di consentire riconosciuto in molti casi dal Suarez

pu6 nascere mediante lumine rationis, come dice il Suarez mede-

simo, o mediante consilio et eleclione humana, come dice nel citato

capo VI il Bellarmino. II quale nel capo VII ricercando le ragioni

concrete cbe si deducono dal fatto (quinta ratio sumitur ab origine)

osserva cbe perfino nello stato d'innocenza vi sarebbe stato gover-

nante politico, essendo richiesto dal retto ordinamento che i mi-

gliori e piu sapienti governino, ed essendo proprio della natura

ancbe nello stato di innocenza 1' esservi maggiore negli uni che

negli altri la sapienza e la bonta. Rectus ordo postulat ut inferior a

superiore regatur . . . foemina a viro, iunior a seniore, minus sa-

piens a sapientiore, minus bonus a meliore; et diversitates tune etiam

locum habuissent. Voi qui vedete, lettore, come il dottissimo Cardi-

nale che prima trovava gli uomipi tutti uguali nella societa astrat-

tamente considerata
,
venendo a considerarla nel fatto concreto vi

trova disparita non che d' eta e di sesso
,
anche di sapienza e di

probita, e quindi diverso merito d' esser promossi a governo.

2. Ripetiamolo pur dunque ;
la dottrina del Bellarmino pu6 dirsi

identica a quella del Suarez, e pero le osservazioni apposte al se-

condo possono al primo applicarsi a capello.

llvi.
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E 1'usare rispettosamentesi, ma francamente questo picciolo cor-

rettivo rispetto a scrittori di tanto valore
, lungi dal recarcela a

scrupolo di arroganza ci verra. imputato ad ossequio da ogni equo

e modesto lettore
;
sol che rifletta da quante contraddizioni ed in-

coerenze noi vegnamo a liberare cost le loro dottrine, difendendoli

contro que' libertini che vollero farli precursor} del Rousseau
,
del

Beccaria e di tutta la genia demagogica. E chiaro che, se distin-

guiamo in quegli autori il senso astratto dal concrete come fu per

noi finora spiegato, pu6 rispondersi in nome loro a moltissime ob-

biezioni cui la dottrina dell' Hobbes, del Rousseau e dei loro-se.-

guaci non ribattera mai vittoriosarnente.

3. Cos! p. e. niuna gagliarda risposta potra mai dare il difensore

della sovranita del popolo a chi cosi gli obbietti.

Tu pretendi che il Principe non comanda se non p^rche dal

popolo riceve 1' autorita, ed e per conseguenza quasi procuratore

del popolo o amministratore del suo potere : or il procuratore, i'am-

ministratore puo sempre venir revocato dal suo committente. Dun-

que niun principe e sicuro della propria autorita, niuna societa della

propria esistenza. L'argomento nella teoria di Rousseau e irrepu-

gnabile essendo tutt' uno quel popolo che da principio diede 1' au-

torita e che nell' ipotesi vuol ripigliarsela. iSella dottrina scolastica

all'opposto come noi la spiegammo la risposta e convincente. Quando

secondo quei dottori il concetto etcrno, necessario di autorita si tro-

YO (pel fatto d' origine, direbbe il Bellarmino, per un qualunque

umano tilolo direbbe il Suarez), incarnate in una persona, pote

questa possedere i suoi diritti per tali motivi a cui il suddito non

potesse a meno di consentire. Dunque sebbene nella moltitudine si

trovi la causa per cui esiste 1'autorita, non fu pero libero ai sudditi

il non riconoscerla nella persona che vi avea diritto; dunque molto

meno e libero di poi il ripigliarla.

4. Eccone un secondo esempio. La moltitudine secondo il Rous-

seau e obbligata ad eleggere governo e governanti per la naturale

impotenza di governarsi da se medesima col costante consentimento

universale. Or questa impotenza naturale di esercitare un diritto
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naturale e evidentemente contraddittoria. Conciossiache naturale si

dice cio che ad un essere compete secondo le sue tendenze e i suoi

primi costitutivi : ora e chiaro che non e tendenza ne primo costi-

tutivo di un essere ci6 che all' essere medesimo e naturalmentu im-

possibile. Qual replica potranno opporre i libertini a tale difficolta?

Nessuna. All' opposto lo scolastico rispondera francamente secondo

la spiegazione gia data : verissimo e che 1' autorita di governare tro-

vasi naturalmente nella societa astrattamente considerata
; giacche

la societa ut sic abbisogna di autorita per esistere. Ma quando

questa societa viene pel fatto di origine ad esistenza trovandosi

composta di elementi sommamente fra lor disuguali trova in queste

disuguaglianze una ragione naturalissima per cui il piu savio e pru-

dente e retto comanda al men savio, al men prudente, al men retto,

e questi inferiori scorgono nella personale loro inferiorita una ra-

gione or persuasiva ora obbligatoria per riconoscere nei migliori

quella autorita che in qualcuno deve assolutamente secondo natura

personificarsi. L' autorita e dunque nella intera societa considerata

astrattamente perche forma di lei il principio vitale senza cui ne an-

che potrebbe idearsi : ma nel concreto non deve dall' intera so-

cieta amministrarsi, si perche questo e impossibile, si perche cessa

jiell' ordine concreto quella universale uguaglianza che i suoi mem-

bri presentano nell' idea astratta.

5. Terzo esempio. Se nel popolo e 1' autorita sovrana e da lui vie-

ne conferita al Principe, come va che le storie o nessun fatto o po-

chissimi ce ne presentano ove la convenzione siasi fatta tra principi

e sudditi per istabilir di proposito e primitivamente la forma del go-

verno e la persona del governante? Sanno i nostri lettori 1' im-

possibilita di rispondere storicamente a questa difficolta pei difen-

sori del patto sociale. Se all' opposto si intenda come fu per noi

spiegataladottrina degli scolastici, larisposta e spontanea. L'autori-

ta trovasi bensi per natura essenzialmente nel corpo sociale del quale

il Principe stesso fa parte, ma ci6 non porta che debba esservi stato

un tempo in cui la moltitudine esercit6 da se 1'autorita, trasmetten-

dola poscia al governante eletto : anzi pote formarsi nel tempo
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stesso, come dice il Suarez, e la societa pubblica e la forma del go-

verno e la persona del superiore per quegli eventi umani che al

nuovo popolo diedero origine. Dunque non e meraviglia se la storia

non registra codeste convenzioni primordial!.

6. Cosi inerendo ai principii dei medesimi dottori che distinsero

la societa ideale dalla reale e traendone piu rigorosamente le conse-

guenze essi appariscono immuni da certi error! e pericoli ai quali

non neghiamo potersi dare qualche appiglio da alcune frasi meno

coerenti con tutto il corpo di loro dottrine.

E tanto basti intorno a codesti autori
,

le cui lunghe citazioni

avranno forse stancato piu d' un lettore cui dobbiamo oggi far no-

stre scuse. Chi difende la verita e necessariamente piu d' una volta

condannato a recar tal fastidio a chi legge solo pel diletto, non es-

sendo possibile giustificare cosi la verita senza raziocinii e docu-

ment!, come senza raziocinii e document! si asserisconoe sipropa-

lano le menzogne, tanto piu contagiose a propalarsi quanto meglio

vi giuoca 1' immaginazione coi suoi ghiribizzi e lo stile colla sua

amenita e piacevolezza.
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E Concordalo e T Immacolata.

Si compie un anno appunto che da tutte le spiagge ove splende

il cattolico Sole di giustizia correano a Roma prelati e fedeli per

essere testimoni di quel grand'
-

atto in cui il Vicario di Cristo dichia-

rando Immacolata la Conoezione di Maria rendea viepiu evidente

cio che canta la Chiesa cunctas haereses sola interemisti in universo

mundo. Poiche nel mistero dell' Immacolata essendo compreso il

domma del peccato originale e della redenzione, tutta, a chi bene

il considera, vi si contiene eJ incardina 1' economia della morale e

della Fede; e tutti nel dichiararlo per conseguenza si condannano

gli errori contrarii.

La devozione, i plausi, il giubilo dell' immensa moltitudine as-

sembrata in Vaticano si propag6 in un attimo come scintilla elet-

trica nel mondo universo-, che per ogni dove sorta onde che sia una

pia tradizione facea sperare dopo la definizione dommatica un' era

di vittoria e di pace per la Chiesa di Dio.
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Ma, come suole avvenire, poche forse saranno state le menti che

quei qualunque vaticinio intendessero in quel senso morale che e si

proprio di simili pronunziati quarido vengono fla impulse veramente

divino; e molti per 1' opposto poterono sperare di veder 1' ossequio

del popolo cristiano alia Vergine rimunerato ampiamente di nuove

glorie e ricchezze onde il clero avesse a grandeggiar sulla terra
,

simili a quegli Ebrei grossolani che dai vaticinii del futuro Messia

vincitore e regnante inferivano la speranza di soggiogare al reame

di Giuda 1' impero d' Augusto, e a quei discepoli rozzi e mal creden-

tlche al veder morto il Redentore larnentavano perduta la speranza

d' Israello t
. Pensate poi se non sogghign6 ,

se risparmio derisioni

e contumelie alia pia fiducia dei credenti quella beffarda empieta

che in grossezza e materialita d' idee puo vantare senza rivali un

obbrobrioso primato : pensate se non rise delle future glorie del-

1' Immacolata chi ride perfino dei visibili e presenti" miracoli del

Vangelo gia trionfante. Yedremo
, parea dire sarcasticamente ai

cattolici
,
se 1" Immacolata vostra acchetera il tuono dei bronzi ful-

minanti a Sebastopoli ,
vedremo se la Chiesa perseguitata dagl' in-

cameratori di. Piemonte e di Spagna salvera da quelle arpie i suoi

beni con coroncine e scapolari della Concezione! )>

Se dovessimo corrispondere alle costoro idee, avremmo gran torto

di vantare oggi il fatto del concordato come un compimento glorioso

ed inaspettato delle speranze cattoliche : che se non potrebbero ri-

fiutare al gran fatto un oh ! di ammirazione e di sorpresa ,
come

vedremo appresso, si consolerebbero ben presto col pensare che il

Concordato altro non e finalmente che un misero foglio di carta
,
e

che, come dice il Times, se le circostanze hanno spinto (!' Impera-

tore Francesco Giuseppe) a cedere diritti tenuti per lungo tempo in

gran conto , pud essere che allri eventi inducano a riassumerli 2.

Parlando per altro a lettori cattolici, e veri e colti cattolici
5 par-

lando a chi comprende le vie mirabili di quella Provvidenza, la cui

1 Sperabamus quod esset' redemptions -Israel. Luc. 24.

2 Times nell' Opinione 81 Ottobre 1855.
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oimipotenza su i cuori non abbisogna di sconvolgere i materiali ele-

ment! per produrre i grandi avvenimenti, ma li trae dall'intimo de-

gli affetti e dell
1

arbitno umano, spargendovi pochi semi che ger-

mogliano tosto in pianta colossale
; parlando in somma a chi medita

quotidianamente la metamorfosi operata nel mondo civile e politico

dal cristianesimo per mezzo di pochi dommi e di semplicissimi pre-

cetti morali
,
se a tali persone noi diremo che a soddisfare le brame

e la fiducia della tradizione cattolica basterebbe il solo fatto del

Concordato austriaco compiutosi appuntoin questi giorni, mentre

compivasi nella Basilica Laterana, madre e maestra di tutte le Chie-

se, la solennita di quel Domma novellamente sancito, la quale ini-

ziavasi un anno fa nella Basilica Vaticana
;
noi diremo cosa che sara

ugualmente facile a noi il dimostrare e consolante per voi, letter cat-

tolico, 1' intendere e ponderare.

E per ridurre la nostra bisogna a poche e semplici idee, richiama-

te alia mente una delle piu autorevoli testimonianze di quella pia

tradizione, la lettera del B. Leonardo da Porto Maurizio citata altre

volte dalla Civilla Cattolica
;
e paragonate con essa la convenzione

onde sta oggi attonito il mondo. La lettera del B. Leonardo, dopo

aver lungamente narrato quanto egli avesse operato col Papa, coi

cardinal}, cogli ambasciatori dei Principi, affinche il gran mistero

della Immacolatissima Concezione si dichiarasse di fede e quali pic-

ciolissimi ostacoli anror si opponessero ,
conclude appunto cosl:

<c Facciamo adunque orazione, acci6 lo Spirito Santo ispiri a Nostro

Signore (Papa Clemente XII) ad abbracciare un' opera di si gran

rilievo da cui dipende la quiete del mondo, tenendo per certis-

<c simo
,
che se si fara un si grande onore alia Sovrana Imperatri-

ce, si vedra subito fatta la pace universale. . .
,
ma e necessario

che scenda un raggio di luce daU
f

alto, se questo non viene e se-

gno che non ancora e arrivato il tempo disegnato dalla Provvi-

denzae converra pazientare in vedere un mondo cosi imbro-

gliato (lett. 26).

A confronto di questo presagio se noi farem chiaro esservi nel

Concordato il germe appunto della pace del mondo
,
ma pace vera
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ed tmiversale, la gioia di un cuor cattolico per la gloria della cele-

ste Reina trovera in questo nuovo atto del regnante Pontefice e del-

1'Apostolico Monarca, motivo ragionevolissimo di sfogarsi in festoso

imio eucaristico vedendo avverato il pronostico della universal tra-

dizione. Ma affinohe non diamo ragione di derisione ai tristi col dare

motivi esagerati di gaudio ai cattolici preghiamo il lettore che av-

verta bene alia formola di nostra proposizione, la quale nel Con-

cordato Austriaco ravvisa il germe fecondo della pace e non gia

il suo regno il principio non il compimento. Se quel germe non

vien soffocato, se la pianta si moltiplica, la pace universale regnera

sulla terra.

Or a convincervi di tal verita prendete prima in mano la Storia,

e diteci qual e la guerra piu lunga che nei suoi fasti ella racconti.

A
T

i si parla molto nei tempi moderni della guerra dei 30 anni
,
ma

piu di 30 anni dur6 la guerra del Maomettismo daU'Egira alia bat-

taglia di Lepanto. Anche 1' esistenza della Romana Repubblica po-

trebbe dirsi una perpetua guerra di cui tre sole triegue chiusero il

tempio di Giano. Ma oltreche tutte queste lunghissime guerre furo-

"no perpetuamente diverse pei varii popoli assaliti e conquistati ,
la

durata complessiva di tutte non oltrepassa finalmente i sette od

ottocent' anni
;
e noi una ve ne presentiamo che dura da meglio che

18 secoli: una guerra che venne dichiarata dal Re della pace allor-

che gitto quella sfida : non venni a metter pace nel mondo ma spa-

da : non veni pacem mittere sed gladium. In questa guerra , guerra

della verita contro 1' errore, del diritto contro la forza
,

il Condot-

tiero celeste asso!d6 la Chiesa armandola di giustizia e verita, il mal

demonio assoldo tutte le passioni del cuore umano armandole di er-

rore e di assoluta licenza, o come oggi dicono di liberta, e di piena

indipendenza. Queste passioni si personificarono in varii soggetti

secondo la varieta dei tempi ,
e negli editti imperiali immolarono i

martiri, nei Cesari teologizzanti perseguitarono gli ortodossi
,
nella

scimitarra musulmana trucidarono crociati ,
nella giurisprudenza

ghibellina suscitarono antipapi e cosi di mano in mano guerreggia-

rono contro la Chiesa piu o men camuffate ,
finche in questi ultimi
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due secoli toltasi ogni maschera e alzata la visiera si dissero la Ra-

gione umana, la Ragione politico,, la Ragion di Stato, Ylndipenden-

za nazionale, la Sovranild del popolo ,
il Popolo Dio

, protestando

altamente contro le invasion! di un Sovrano straniero, contro le

pretensioni della corte di Roma la loro inalienabile indipendenza.

Ecco, lettore, la guerra che dura da 18 secoli su tutta la superficie

del globo dovunque una passione trionfatrice riusci ad aflerrare lo

scettro e os6 pronunziare : la Chiesa e soggetta allo Stato e lo Stato

son to.

Che questa guerra sia stata universale, non e mestieri il dimo-

strarvelo, presentandovi ogni secolo molti governanti, non che fra

gentili anche nel mondo cristiano, che alle loro passioni, al loro

orgoglio ,
alle lor libidini sforzaronsi di piegare e il coraggio dei

martiri e i dettati del Vangelo e Tautorita della Chiesa. Certamente

dopo la caduta dei Divi Augusti non tutti i renitenti si fecero per-

secutori. Gli uni vedendo la potenza delle Chiavi grandeggiare in-

vincible vi si rassegnarono per la men trista e tollerarono
-,

altri

vennero a patti e concordarono
5
altri glinfransero, ma non si osti-

narono. E cosi fra violazioni e convenzioni , fra combattimenti e

trattative, il mondo cristiano si venne strascinando alia meglio sulle

vie di quel cristiano incivilimento che gli additava la Chiesa, parte

seguace sincero di quel Vangelo che tutte dovea soggiogare le gen-

ti, parte rimorchiato a suo dispetto dal sentimento universale della

Cristianita
;
e cosi la Chiesa pote avere qua e cola in varii tempi al-

cuni giorni, alcuni anni che furon detti di pace.

Ma era ella codesta una pace vera? Verissima, dovremmo rispon-

dere se fosse lecito a noi parlare il linguaggio dicerti pohtici alia mo-

derna. Noi per altro che parliamo il linguaggio del cattolico a cui

la pace sulla terra fu prenunziata da 18 secoli solo per gli uomini di

buona volonta (pax hominibus bonae voluntalis) noi professeremo

francamente non esservi pace vera ove non e la concordia dei voleri

nel bene vero, nell' ordine. E per6 finche in una societa i dispareri

lottano nelle menti e le animosita ne germogliano nei voleri, sia pur

quanta volete la paralisia,
1' inerzia delle braccia, non direm giam-
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mai che sia quivi veramente la pace. Potra esservi quella pace che

trovasi fra due osti nemiche, mentre in aspettativa dell' opportu-

nita di battaglia vanno osservandosi e preparandosi con mosse e

marce e contromarce, finchfe sieno giunte a quella posizione strate-

gica d' onde ciascuna spera sopraffar la contraria.

Or che tale sia stata la condizione del due spirit! che lottano nel

mondo nel lungo tenzonare di 18secoli none chi nol sappia. Con-

ciossiache'rispetto agl' imperadori pagani, agli eretici
,

ai musul-

mani, essi professarono apertamente non esservi potere al di sopra

di quel di Cesare
,
n& voler coscienza contro i loro decreti. Fra i

cristiani poi ,
se voi ne sottraete alcuni pochi eroi che seppero

comprendere la forza del vangelo in quanto e sociale e volerlo con

quella volonta cui tutto si piega ; pur troppo vedrete assai spesso

che il principio della indipendenza dell' ordine politico dal reli-

gioso fu ritenuto in diritto o almeno in fatto qual domma irre-

vocabile. Onde ebbe a dire non ha gran tempo quell' avvocato

Boggio, di cui altrove parlammo, che tutta la serie dei Concordati

Sabaudi fu per qualche secolo una perpetua conquista dello Stato

contro il Sacerdozio compiuta al principio di questo secolo con la

totale emancipazione del primo. Ancbe quando Principi cattolici

ed onorati con tutta la pienezza della sincerita abbracciavano il giogo

di Cristo
,

i gabinetti ( che come dicea Pio VII non si battezzano)

custodivano gelosamente lo spirito d' indipendenza e 1' avversione

al Pontificato. Durava dunque la guerra anche nel corso di quelle

tregue poich& durava nell' animo dei renitenti il principio che do-

vea violarle. E sebbene gl' impulsi della fede e la natural rettitu-

dine impedissero a certi animi onesti di ben comprendere le conse-

guenze cbe da quel principio germinavano e che verrebbero poste

in opera dalla geuerazione seguente, il germe pero della guerra sus-

sisteva in tutta la sua verita
,
e sotto 1' apparente tranquillita della

bonaccia, andava maturando nuove tempeste.

Se non cbe quella buona fede che regno in certi secoli prima che

i dolorosi sperimenti chiamassero a meditazioni profonde, e le pro-

fonde meditazioni chiarissero le naturali relazioni fra i due poteri ;
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quella buona fede, diciamo, da piu d'un secolo era venuta mancan-

do : e specialmente dopo il lungo dissertare del giureconsulti pro-

testanti, che avean tratto nella loro apostasia richeriani, giannonisti,

febbroniani, giansenisti ed altri novatori di simil tempra. Questi da

piu d' un secolo doveano comprendere, al lume specialmente degli

oracoli romani, non essere possibile in un cuor medesimo fede da

cattolico e ribellione da politico alia S. Sede. Laonde checche ne

fosse di certe persone in particolare, la guerra contro Roma fu una

vera guerra contro il cristianesimo fatta a ragion veduta e di pro-

posito deliberate e continuata alle volte in quel momento medesi-

mo che la destra firmava un concordato: il cuore cristiano, pia-

mente puo credersi
,
aderiva riverente al simbolo

,
la testa paga-

neggiante idolatrava politicamente lo stato.

Negate or dunque se potete che la condizione del mondo sia

stata finora una vera verissima guerra contro la Chiesa: negatelo,

ma leggete prima tutte le riserve che opponevansi nel concordato

medesimo alle invasioni della corte di Roma: negatelo ma studiar-

tevi prima di sapere perche mai si desse tanta importanza a certe

frasi ambigue che non si volcano perdere, a certe formole di di-

pendenza che non si volcano accettare : negatelo ma prima per

carita informatevi quanto dovette aspettar la Chiesa per consegui-

re nel fatto ci6 che otteneva in diritto e con quanta destrezza si

usufruttuarono gli equivochi serbati accortamente nel testo.

Queste e simili altre osservazioni porranno in evidenza pur trop-

po la verita, la continuita della guerra. Ma che diremo della sua

universalita? Ci par quasi inutile il favellarne dopo aver mostrato

che trattavasi di una guerra di principii. Giacche chi mai puo igno-

rare che un principio appunto per la natura sua stessa e universale;

e per6 se sia principio pratico dee influire universalmente? Date in

fretta un' occhiata a quello di che stiam discorrendo e vedrete per

voi medesimo come influiva in tutti e in tutto. A buon conto su

tutta la terra ove erano societa regnava rispettivamente un Po-

tere
,
e al potere , qualunque egli fosse o monarchico o aristo-

cratico o democratico
, quel Principio sempre ripeteva : serbati
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indipendente : onde ogni decreto, ogni canone che movesse dalla

Chiesa diveniva agli occhi del potente oggetto di gelosia e catena

da spezzarsi. Plantar dunque una barriera alle frontiere ove canoni

e decreti si arrestassero come si arresta in tempo di guerra ogni

persona sospetta che si appressi agli accampamenti ,
diveniva det-

tato di prudenza agli occhi della ragion di Stato. Ma che valgono

mura e presidio contro un nemico che ahbia intelligenze nella for-

tezza? Era dunque mestieri troncare le comunicazioni che stringo-

no i Vescovi al Pontefice Supremo, gli Ordini regolari ai centri dei

lor governi. E poiche non potea questo eseguirsi e durare se il con-

cetto dell' obbedienza sacerdotale e religiosa perennemente si op-

ponesse, fu mestieri impadronirsi dell' insegnamento canonico e

formare prindpii di scisma nel clero nazionale.

Maohime! Le idee non si cangiano in un attimo
;
durava dun-

que la lotta dei principii finche sopravvivevano saeerdoti zelanti,

religiosi imperterriti. Questi dunque doveano imbavagliarsi, sicche

se non cangiavano pensiere fossero condannati al silenzio.

Frattanto il complesso di codeste leggi oppressive passate nel co-

dice nazionale diveniva testo universale d' insegnamento ,
e i rispet-

tivi professori condannati ex officio a giustificare la vessazion della

Chiesa si vedean costretti a studiare sofismi, a rivangare monu-

menti che valessero a trasformare in giustizia e dovere I'ingiuria.

In tal guisa la oppressione che si conosceva prima opera ingiurio-

sa prendeva bel hello la fisonomia di un diritto e per alcuni ancor

di un dovere : e alia Chiesa soggiogata prima col fatto interdicevasi

perfmo T insegnamento del diritto costante, del principio cattolico;

periino la venerazione pubblica di quei Santi che ne erano stati te-

stimonii e vittime. Ben comprendeanoi persecutori non proporsi alia

venerazione dei fedeli un Santo senza che vengano eccitati ad imi-

tarne la vita, e canonizzati i principii per cui questa fu diretta. Cosi

clero, insegnamento e popolo, tutto voleasi trarre alia guerra contro

il Pontefice; la quale come vedete era si universale che niuna intelli-

genza potea sottrarsi a quelle influenze. E quando diciamo la guerra

nelle intelligenze, guerra di principii, ricordivi di ci6 che poc' anzi

Serie JI, vol. XII. 35
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abbiamo accennato : essa e guerra agitante tutta quanta e 1' urnana

persona, opera esterna ed affetti interni, parola e volonta, leggi ed

istituzioni, famiglia e municipio, militari e togati; tutta insomma la

societa e tutto T uomo doveano prender le armi e combattere. Or

qual guerra troverete voi mai che tanto siasi distesa e per la inten-

sita del movimento e per la moltitudine delle persone ?

Se non che non venendo mai meno alia Chiesa la provvidenza ,

sussistettero sempre e sussisteranno intelligenze eui non si fa gab-

bo, animi onesti che non si arrendono a tema o a speranza. Quindi la

impossibility che cessi giamraai codesta guerra. Lo riconoscono mille

volte i libertini e ne strabiliano stizziti : Vedete, dicono, yitalita

incomprensibile del partito clericale ! Ti pare atterrato, ti par con-

quiso ,
ti par distrutto

5
e te lo vedi risorgere come un Anteo piu

gagliardo che mai. Sepolto nel 93 distribuisce corone imperial]' ap-

pena spuntato il 1800
;
bandito e prigioniero nel 1809 trionfa e re-

gna nel 1814
5
nel 1830 gli si cantavan 1'esequie, nel 1850 ci da la

legge .

Tali sono le confessioni dei nostri nemici , tali i fatti di univer-

sale evidenza
;
n& la cosa puo andar altrimenti posta la infallibil

promessa usque ad consummationem saeculi. Quindi e facile il com-

prendere che la guerra di cui trattiamo, come e universale nell' e-

stensione, cosi finche i principii non cambiano e interminabile nella

durata.

Indarno si lusingherebbe un politico che la Chiesa si arrenda fi-

nalmente o per mutazione di convincimenti o per istanchezza di bat-

taglie: i suoi convincimenti sono indelebili nella fede, le sue batta-

glie rinfrancate dalla speranza. Cotalche quando un politico gitta il

guanto alia Chiesa, ecco, dee dire
, perduta per sempre ogni spe-

ranza di pace se non m'induco a cedere : la Chiesa non pu6, la Chie-

sa non deve sacrificare i suoi principii ne ritirarsi dalla battaglia.

Guerra vera, guerra universale, guerra interminabile
5
ecco qual

fu, ecco qual e la condizione del mondo dopo la promulgazione del

cristianesimo allorche sorge nel potere quella stolta persuasione che

vi abbia pei potenti almeno in certe materie una morale, un domma,
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una verita non soggetta al docete omnes gentes. Quindi per la leg-

ge del contrapposti e facile 1' inferire
,
che stabilito il principio

contrario s' inaugura 1' epoca della pace in quelle regioni appunto

ove fu finora la guerra piu accanita
,

e si stabilisce la piu perfetta

tranquillita nell' ordine colla perfetta concordia tra il sacerdozio e

1' impero. Pace vera poiche armonizza non piu soltanto le opere

per mezzo di forzate e ineluttabili concession!, ma le volonta con-

seguenti alia verita fermamente abbracciata dagl' intelletti : pace

vera perche congiunge i due elementi essenziali della pace, tran-

quillita nell' ordine, essendo 1' ordine chiarito dalla verita infallibi-

le, e la tranquillita assicurata in quest' ordine dalla forza del poter

supremo. Pace durevole perch& fondata sopra vere e necessarie

relazioni che naturalmente e pero irrevocabilmente congiungono

1' intelletto dell' uom ragionevole colla verita infallibilmente accer-

tata. Pace universale e nella intensita e nella estensione perche

nasce da un principio universale motore dell' intelligenza e per6 di

tutte le potenze, e sancito dalla suprema autorita sociale, e pero

trasfuso in ogni associato.

II che vi si parra vie piu evidente, se applicherete all' armonia di

una societa credente ci6 che abbiam detto poc'anzi del dissidio che

divide in due popoli la societa sotto il predominio della indipenden-

za infedele o eterodossa. Codesto dissidio come vedemmo si universa-

leggia nella societa principalmente, perch6 esso muove non da alte-

razione di passioni ma dalla apoteosi di un principio, di quel prin-

cipio cioeche il potente non dee dipendere: dal quale nascono poi tutte

le conseguenze annoverate poc'anzi. Posto il principio contrario che

la Verita ha diritto sull'uomo e forma la felicita degli stati, la comu-

nicazione col fonte di verita si presenta come vero bisogno, i canali

di comunicazione uno stromento di felicita, il riceverne gli oracoli

atto spontaneo non meno che doveroso di chiunque vuol esser felice.

La verita & interesse del governante come del popolo : la verita pre-

scrive norme ai diritti come ai doveri. Ad assicurare gli uni e gli

altri entra essa nelle leggi e nei codiei; autenticata nei codici dal po-

tere, assicurata nella societa dai tribunali, vien dimostrata con argo-
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menti dalle cattedre e penetra dalla societa pubblica nelle famiglie e

negl'individui. Ogni intelletto vi s' inchina, ogni labbro la pronun-

zia, ogni famiglia la riconosce, ogni legge vi si conforma
5
e spada e

toga e scettro e pastorale, tutti veggono in lei una sovrana, non gia

astratta, tenebrosa, impersonale come i concetti razionalistici del-

Yimperalivo categorico presso, Kant
,
o della sovranita della legge

presso il Mamiani, cui ciascuno spiega a suo talento
-,

ma reale, viva,

parlante nella lettera del Vangelo e nella persona di cbi ne e cosli-

tuito da Dio medesimo autorevole ed infallibile interprete, il quale,

incapace per la sua debolezza di prepotere e legato di piii all' im-

mutabile oracolo per la notoria norma della cattolica tradizione non

potrebbe pur se il volesse ne falsare i dettami ne costringere ad

accettare la falsificazione. Fermi e concordi su questa pietra im-

mobile gl' intelletti
, guidate da tal norma autorevole le volonta ,

qual porta rimane aperta alle discordie sociali? La pace dunque,

la vera, costante, universal pace del mondo e fondata nella sincera,

costante, piena adesione al principio cattolico di cui fin qui ragio-

nammo.

Or questa adesione appunto ricusata dalla orgogliosa ignoranza

dei Cesari pagani,poi dal paganesimo redivivo della giurisprudenza

gbibellina ,
finalmente dalla statolatria dei febroniani e dei razio-

nalisti, questo e il gran carattere improntato in quell' augusta con-

venzione che forma oggi lo stupore e la tetizia del mondo cattoli-

co. Si direbbe che il giovane Imperatore sia quasi andato cercando

tutte le formole degli errori fondamentali onde germin6 finor la

zizzania per contrapporre a ciascuno la verita contraria e profes-

sarla leale ed aperta al cospetto dell' attonito mondo. Ogni articolo

non e pago di riconoscere nella Chiesa un qualche diritto, ma vuol

foridarlo teoricamente sul suo vero principio. E per fermo base

finora d' ogni dissidio fu quello spaventoso ateismo della legge ma-

scberato oggidi sotto 1' anche piu assurdo vocabolo di separazio-

ne fra la Chiesa e lo Stato. E dicemmo piu assurda questa se-

parazione , perche e mille volte piu assurdo che si creda un Dio e

si voglia separarsene, di quel che sarebbe negarlo per istoltezza di
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mente. A codesta base scellerata di una dichiarata apostasia sociale,

il Concordato contrappone il debito cui si sobbarca 1' imperante di

serbare illesa la religione cattolica. Ma badate, non quella religion

cattolica che in certi paesi di liberta dee mendicar cittadinanza ed

entrarvi tanto e non piu, quanto i ministri responsabili si degneran-

no concederle di personal! ta civile e d'ingerenza tra' suoi fedeli : ma

si quella religione che gode suoi diritti e prerogative per ordina-

mento divino interpretato dalla Chiesa nelle sanzioni canoniche :

Dei ordinatione et canonids sanclionibus. Oh povero Imperatore

d' Austria! Eccolo caduto sotto il giogo delta teocrazia ! Sissignori

propriamente sotto il dominio di Dio : Dei ordinatione e non se ne

vergogna !

Separate lo Stato dalla Chiesa e divenuta questa come teste dicem-

mo per certi politici una potenza rivale e il Romano Pontefice un Prin-

cipe straniero, doveano correre alle frontiere poliziotti e spie per ve-

gliare ai tranelli dell' oste nemica. Ma ecco dileguata ogni ombra di

diffidenza : communicatio mm Sancla Sede nulli PLACETIM REGIUM

obtinendi necessitati suberit, sed prorsus libera erit. E per quali

motivi sara mai stata fatta quest' abolizione? Non occorrono con-

getture: il motivo eccolo qui formolato dal monarca medesimo :

cum Romanus Pontifex primatum tarn honoris quam iurisdictionis

in universam qua late patet Ecclesiam hire divino oblineal. Come

vedete il franco e generoso monarca non e utilitario e non ha in-

tenzione che la Chiesa gli paghi il diritto di credersi nei suoi Stati

istituzione divina. II gran principio e stabilito in formola chiara ed

energica. II romano Pontefice e Principe della Chiesa.

E per la stessa ragione nel 3. e 4. articolo tutto 1'Episcopato

della monarchia e riconosciutopastore e maestro del greggedi Cri-

sto d' oride potra assumere a talento al sacerdozio e agli uffizi pa-

storali, quali equantigiudicheraopportuniprovvedendo liberamente

al loro sostentamento senza timore di chi corra a decimarlo, rac-

cogliendo concilii senza tema di adombrare la polizia.

Ma v'e di peggio; tutta la gioventu cattolica dovra essere educata

a religione sotto 1'indirizzo dei Vescovi Vedete larghezza di con-
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cession! ! Lo Stato si spoglia perfino dell' educazione della gioven-

tu Si spoglia ! L' avete sbagliata : I' Imperatore professa alta-

mente il principio che quella educazione tocca ai Vescovi per loro

ufficio : ex proprii pastoralis oflicii munere dirigent religiosam iu-

ventutis educalionem. Quanto piii poi regoleranno teologia e cano-

nica, seminarii e libri ! Quanto piu i matrimonii ove il sinodo tri-

dentino par!6 si chiaro !

Ma io veggo che se avessimo a proseguire in tal guisa, nulla piii

che un cenno dei principali articoli, 1'articolo nostro diverrebbe un

trattato, consolantissimo si al cuore del letter cattolico, ma spro-

porzionato alia capevolezza del foglio. Orbasti dunque il poco che

abbiam detto specialmente essendo nostra intenzione di scorrere al-

tre volte pei singoli tutto quell'importantissimo documento che fara

epoca nella storia del mondo e della Chiesa. II poco che ne abbiam

detto spiega piu del necessario il nostro concetto mostrando nell'Au-

gusto Monarca, che seppe poggiare si alto sulle preoccupazioni e

gli errori dell' epoca presente e delle generazioni passate, una chia-

ra cognizione dei principii dai quali soli pud gerininare la pace uni-

versale, e un animo deliberate d abbracciarli e di svolgerli in tutta

la lor pienezza, in tutte le loro applicazioni ;
come verita rivelate

da Dio, non come patti liberamente convenuti o liberalmente con-

ceduti fra uomini.

Lode al cielo ! La Chiesa e societa autonoma. II Pontefice e pa-

dre e maestro e il codice austriaco non,si contentera quindi innanzi

di professare codeste. verita. implicitamente nella profession di Cri-

stiano, ma ne svolgera esplicite tutte le conseguenze fondamentali.

E il giovane Imperatore che a fronte di un mondo incredulo ha osato

di fare un' innovazione si solenne
,
trova nella gioventu stessa una

caparra d'esser destinato dallaProvvidenza ad incarnar nell'atto con

lunga pratica cio che nel primo istante d' inaspettato innalzamento

si vastamente concepi. con un lampo di fed*. Cosi gli sia largo il

Cielo e di anni a durar nell' impresa, e di lume a scorgere gl' insi-

diatori, e di fortezza a dileguarne gli sforzi, e di benedizione a se-

condarne
gl' istituti

5
e quell' impero vedra formarsi nel suo seno
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un' armonia disusata in cui tutti gli element! e gl' increment! della

progredita civilta ridotti nuovamente ad unita perfettissima da quel

Dio a cui s' incbinerarmo riverenti, dara alia terra il novello spetta-

colo d' antica fede sposata ad incivilimento moderno
;
di popolo ob-

bediente per afletto a prinoipe temperate per coscienza.

Ma poco sarebbe che il grande atto di Francesco Giuseppe armo-

nizzasse in pace perfetta tutto T interne dell' irnpero se non tendesse

eziandio a propagare i benefici influssi per tutto il mondo cristiano.

L' indole dei principii e naturalmente feconda: essi trapassano di

intelligenza in intelligenza ,
n& riconoscono patria o confini. Un

principe ,
e principe si potente nell' auge di sua fortuna non puo

pronunziare quei solenni aforismi senza cbe ogni uomo pensante

domandi a se stesso qual fu quella forza magica , quell' incanto

segreto per cui in tanta indipendenza di potere , in tanto bollore

di.gioventu, fra tante preoccupazioni d' opinione contraria 1' erede

e pronipote di Giuseppe II rinunzia a quella infausta eredita e torna

ai principii di Rodolfo, di Leopoldo, di Ferdinando. E quando quei

principii secondo lor natura abbiano prodotto nei sudditi la sponta-

neita dell' obbedienza, nei ministri la temperata soavita del coman-

do
, negli amministratori la coscienziata economia delle finanze,

nell' insegnamento la cattolica armonia dell' opinare, nei tribunali

]' integrita, nelle famiglie la pace, nella Chiesa il fervore, la disci-

plina, lo zelo, e compressa la ribellione e diradate le cerne delle

sor-ieta segrete, quanti potranno ricredersi ! Quanti potranno rico-

noscere nella voce della verita quella magica forza cbe torna nei

mondo la pace I Quanti vorranno rivaleggiare con si nobile esempio

calpestando quei pregiudizii di cui molti gia riconoscono la falsita,

nifcntre ne sono adoratori per fiaccbezza ! E se questo avvenisse non

vedremmo noi risorto il regno di religione e di pace?

In due parole la vera pace universale sospirata dal B. Leonardo

non pu6 sperarsi se non in una societa universale, da causa vera ed

universale applicata al mondo visibile con on mezzo universale.

Or societa universale non v' e fuor della Societa Cattolica, ed a

questa mirava principalmente il B. Leonardo col suo vaticinio : e

per6 la pace da lui sospirata doveva essere la pace della Cristianita.
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Causa vera di pace non puo essere se non in un attivo principle

interno, poiche la quiete prodotta da principle esterno e violenza;

prcdotta da inerzia interna e letargo. Or principio universale inter-

no e nell'ordine pratico un supremo principio morale, che si sten -

de naturalmente a tutto Fuomo e a tutti gli uomini Dunque nella

universale societa, nella Cristianita la vera pace non puo sperarsi se

non dal regno universale dei veri principii II mezzo universale

con cui i principii sociali vengono applicati all' ordine concrete e

1' opera dell' autorita suprema ordinatrice. Quando dunque le due

supreme autorita, delta Chiesa e dello Stato, concordano nei principii

da applicarsi, la lor cooperazione tende a produrre un' applicazio-

ne universale nello Stato del Governante che riconobbe i principii.

II mezzo poi con cui la natura propaga di societa in societa un

principio pratico e (oltrela verita del principio che soggioga gl' in-

telletti) 1.* 1' autorita della persona che gli accetta e gl' insegna,

2. la pubblicita e franchezza con cui gli accetta ed insegna.

Or di tutto questo niuno pu6 negare trovarsi o 1'atto o il germe

nel Concordato austriaco
,
e questo Concordato aver del mirabile

,

del portentoso nell' epoca in cui viviamo
,
e questo portento essersi

operato in quell' anno appunto in cui la Vergine fu riverita Imma-

colata per quanto si stendono i due emisferi. Agl' inni di quella

Vergine fece mirabile accompagnamento 1'incioccar delle catene che

si spezzarono : e mentre il concistoro dal Vaticano annunziava alia

Chiesa la lieta novella di sua liberta, rispondeva dalla Basilica Late-

rana un immenso popolo inneggiando alia Vergine Immacolata.

Ceneri sacre, ossa profetiche di Leonardo che dall' alto del Pala-

tino ove riposate udite il doppio coro ed ammirate la stupenda coin-

cidenza, consolatevi, avete pazientato abbastanza : e se le vostre

preghiere prosieguono in Cielo 1' opera vostra che oggi si compie in

terra, il grande onore fatto alia Sovrana Imperalrice prepara a que-

sto mondo cosl imbrogliato il gran bene sospirato da voi
,

la pace

universale.



RACCONTO DAL 1790 AL 1814

IL FERITO DI BRIEME

Oh pur ci veniste, Baronessa! egli e tanto che la contessa Virgi-

nia chiedeva di voi, enon sapea qual cagione vi tenesse quest'anno

si a lungo in villa. Voi dovete pur credere ch' essa ora ha piu biso-

gno che mai d' un po' di conforto.

Sapeamene male appunto per ci6 maggiormente; perocche

ebbi la vostra lettera che nV annunziava la terribil morte della mia

cara Lauretta, e poscia me ne scrisse poche righe angosciosissime

la stessa Virginia. Che volete? Sarei volata a Torino
;
ma il mio

Gustavo ebbeuna rosolia che me gli tenne inchiodata al letto, poi-

che cotesto folletto ha tanto spirito in corpo che ad ogni momento

mi sguizzava su, e scopriasi tutto: e voi sapete che nella rosolia un

colpo d' aria pu6 farla retrocedere e rapirmelo in brev' ora

Queste parole passavansi fra 1' abate Leardi ela Lida, la quale,

mancatole pochi anni addietro il padre, s'era sposata al baron Vit-

torio, antico colonnello di Carlo Emmanuele, e avutone gia due fi-

gliuoletti. Essa era venuta a consolare 1' arnica sua del profondo e

Inestimabil dolore pei casi e per la morte di Lauretta significatale

dalP Irene; poiche la povera Virginia non avea piu consolazione al

mondo, priva com' era di tutti i figliuoli, e alle mani d' un marito
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cosi strano e disamorato, il quale per giunta ,
essendosi abbando-

to al vizio de' liquori, era divenuto quasi ebete e tremolava conti-

nue. La Lida adunque, tuttoche maritata, memore delle obbliga-

zioni che professava alia Contessa, venia sovente a vederla, ed ora

attendeala nel salotto coll' abate Leardi, e ragionavano intanto del

tristo annunzio pervenuto da Parigi.

Mi consola per6 alquanto, disse la Lida
,
che suora Irene sia

entrata in si belle speranze del ravvedimento di Lauretta; mercec-

che poi alia fin fine sin da fanciulla ell' era bizzarra bensi e piena di

fantasie capricciose, ma in fatto di buon costume era delicatissl-

ma, e sarei certa che quell' anima schiva avra serbato la purezza del

cuore, che in lei era si naturata e cospicua; e il Signore Iddio le

ne avra tenuto buon con to.

Quel cuore, soggiunse il Leardi, ebbe la sventura d'esser tra-

viato in sulle prime mosse dalla mente, guastatale da quel mal de-

monic d' Elvira, che la nutri di fallacie e d' errori capitali sin dal-

1'infanzia, e spense nel cuore, buono e nobile per se, ogni affetto di

pieta e d amore. Or quest! cuori malagevolmente si dispongono ad

accogliere i dolci inviti della grazia. Quell' angioletta dell' Irene,

che ha un cuore impastato d amor di Dio da' suoi primi anni, non

sa concepire la freddezza che aggela un' anima senza fede. Credete-

melo, Baronessa, egli e piu facile la conversione d' un peccatorac-

cio, che fra i vortici delle passioni non abbia smarrito la fede, che

il ravvedimento d' un'anima scredente, la quale sia pur vissuta con

una certa temperanza d'afletti. Di questa mia proposizione il mon-

do non sa renders! capace, perche ha il giudizio torto e corrotto, e

beffasi del medioevo el'ha a vile, perche peccava alia sciamannata

senza orpello d' ipocrisia, e facilmente poi tornava al pentimento,

piangendo, e votandosi ai crocifissi con uno scalpore di contrizione

e di penitenze sfolgorate ;
laddove in presente, avendo la filosofia

dorato i vizii piu nefandi e ornalili delle vesti candide e luminose

della stessa virtu
,

il mondo pecca peggio assai di quegli ominacci

de' bassi tempi ,
e se ne fa bello : tanto e lunge dall' averne ,

anco

nell' articolo della morte, dolore e contrizione.
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Deh, abate, sclam6 la Lida, non vogliamo por limiti alia pa-

terna carita di Dio, che sa tornare in cuori di cera i sassi del grani-

to, e fa scorrer le fonti limpide e fresche dalle pomici, e cava il me-

le dal tossico : le divine misericord ie sono molteplici e copiose in in-

finite
;
ed e sempre dolce lo sperare.

Dolcissimo, Baronessa
,
e da ch' io seppi la morte di Lauretta

dico la messa ogni giorno in suffragio dell' anima sua, il che vi si-

gnifica apertamente, ch' io spero. Trent' anni di lagrime amare di

si buona e pia madre, e 1'innocenza celeste e il generoso olocausto

d'Irene, Sposa di Cristo, oh deono pur movere la benignita di Dio

a mitigare i rigori della sua giustizta ,
la quale non trionfa mai si

altamente come quando si lascia vincer dall' incommensurabile virtu

dell'amor suo. Nulladimeno se volete, signora mia, aver meno ca-

gione di piangere e trangosdare sopra i figliuoli vostri, educateli

dalla puerizia nel santo timore di Dio, ch'e 1'arra anticipata dell'u-

mana felicita; e contuttoche si debba confidare della Grazia, e da

paventare altresi della Giustizia; che Dio non e tenuto a far mira--

coli a posta nostra.

Mentre la Lida era in su questi ragionamenti coll' abate
,
eccoti

la contessa Virginia pallida come la cera, ma colla fronte serena e

col viso sorridente sostener sotto il braccio il tremolante Almavilla,

ed entrare con lui nel salot.to dicendogli Vedi, Edoardo, la Lida,

sempre buona per noi, sempre arnica, viene a consolarci
;
dalle la

mano E il Conte, biasciando qualche parola e mugolando, saluta

come un intronato la Lida, e Virginia lo pone soavemente a sedere

rincalzandogli attorno due guanciali, emettendogli uno sgabelletto

di velluto sotto a' piedi con un affetto e una sollecitudine d' inna-

morata. Gli tolse di tasca il fazzoletto e colla tabacchiera il pose

sopra un trespolino di mogano che accostogli di fianco; indi fatto

molte carezze alia Lida, le chiese premurosa de'suoi figliuolini, con

un'aria si dolce e con sembiante si chiaro, che parea la donna piu

contenta del mondo.

.
Nell' atto che favellavano, il Conte si volse all' abate Leardi sus-

surrando con voce grassa e rantolosa E. E. Voi siete voi, che non
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volete, die Virginia mi dia piu del rhum No, caro Conte, rispo-

se 1' abate : non e la Contessa Virginia, ne io
, che vi neghiamo il

rhum, ma il medico, perche vi fa male II ghiotto vizioso non

s'acchet6 ,
e voltosi alia Lida

,
ne la pregava come i fanciulli vo-

gliosi, che le intercedesse presso la moglie di poter isbevazzare a

sua voglia ;
e secondo il suo mal vezzo dicea di Virginia ch' ell' era

il suo tormento

Ma ne tormento, ne dolcezza non potea muovere quella generosa

ad operare; poich'essa coi magnanimi intendimenti dei Santi non ad

altro aspirava che solo al compiacimento di Dio. Quindi era subli-

me il veder si gran donna, spregiata sempre e dispetta per la sua

pieta dall' ingrato e miscredente marito, ripagarlo ora nobilmente

di tanti spregi e contumelie con una cura e tenerezza di madre, con

una dignita di reina e un amor di sorella: essa veggendolo per gli

eccessi del rhum e dell' acquavite scadere di forze
, insipidire di

mente, cascare in paralisia, vigilavalo attenta con una grazia, soa-

vita, e gentilezza che parea d'una sposa di primo amore, e compia-

ceasi e felicitavasi in quegli atti come di cosa in lei naturale e gra-

tissima. Non sostenea di vederlo amano di servitori; ma essa di sua

mano calzavalo, vestialo
,
lavavalo e pettinavalo tutto da se : essa

aiutavalo strascicarsi fuori di camera , posavalo a sedere presso al

fuoco di verno, sul verone che guarda il giardino nelle belle mat-

tinate di primavera, e teneal sempre nitido e terso come un fiore r

sebbene egli di spesso la rampognasse, la rimbrottasse, la garrisse

agramente ,
facendo il restio e cacciandosela dispettoso dattorno.

Senonche, com'e proprio de' barbogi, talvolta ammollava, e chia-

mavasela in vezzi per ottener qualche cosa, che la buona Virginia

pazientissima facea di pur procurargli, talora a suo gran disagio,

per ottener pure da lui che venisse alia messa, o che ascoltasse un

po' di lettura spirituale sopra la passione di Nostro Signore, la qua-

le non di rado commovealo, e piagnucolando batteasi il petto 5
di

che la Virginia sentia un conten to inestimabile.

Chi non intende 1' altezza di questo sacrifizio non ha mente che

si conosca di virtu, o non ha cuore che provi i piu gentili e nobili
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affetti dell'amore cristiano. Virginia, che sposa giovane, avvenente,

dolce e graziosa non ottenne mai dal marito altro che strapazzi e

villanic, e fu da lui tenuta sempre in conto d' uno strofinaccio da

stoviglie, ora che pe'suoi disordini, fatto sciocco e impotente, rim-

bambola sopra un seggiolone, essa gli usa intorno le finezze d'un'a-

mante, e n' ha quella cura squisita che delle piu care cose, in cui

ami occuparsi il cuore d' una delicata gentildonna, sostenendo con

fortezza gli stomachi e le noie intorno a quell' imbecille. Ne di ci6

paga onoravalo come suo signore, e volea con somma gelosia che

la famiglia avesselo in quella massima riverenzache a padrone con-

viensi.

Virginia passava i suoi giorni solitaria supplicando aDio pe' suoi

figliuoli lontani, offerendogli generosamente le materne sue pene

e 1' abbandono assoluto in cui vivea de' piu cari ed amati oggetti ,

benedicendoli ad ogni istante, pregando loro ogni grazia. Leggen-

do ne' giornali le sanguinose battaglie di Napoleone a Vachau ed a

Lipsia, sentiasi palpitar dentro per Ubaldo il cuor di madre
;

il qua-

le, avvegnache rassegnato ai divini voleri
,
ama indicibilmente e

batte violento nei pericoli de' figliuoli: e quando lesse della mina

che avea fatto saltare in aria il ponte dell' Elster e tagliato fuori

tanta parte dell' esercito francese, sbigotti e tremd , immaginan-

dosi che anche Ubaldo fosse precipitatosi, come Poniatowski, Rey-

ner e Lauriston, in quella profonda riviera
,
e rigirato da qualche

gorgo, fossevi travolto e affogato. Mentre il marito dormiva
,

essa

che levavasi di buon mattino, ravvoltasi il capo in un zendado cor-

rea soletta all' altare della Consolata ed ivi si comunicava ,
ed ivi

alia Gran Madre di Dio raccomandava il suo caro Ubaldo Ah
,

mamma, diceale confidente e sicura
,
mamma mia

,
conservatelo a

destini migliori : io ve 1' avea educate nell' innocenza pieno d'amor

figliale verso di voi, ch'egli onorava cotanto sino dalla puerizia.

Mamma, dimenticherete voi que' teneri omaggi, i fiori che vi por-

tava, le frutta che vi offeriva, le passioncelle nascenti, che per pia-

cere agli occhi vostri, egli domava costante? No, bella Signora mia,

ilcuor vostro non dimentica nulla, e rimembra un sospiro, un'aspi-
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razione, un saluto. II mio Ubaldo e vostro: io. ve 1' ho dedicate
,

consacrato da che mi nacque : deh s'egli dee morire sui campi di

battaglia, o in sulla breccia delle assalite citta, oh ! muoia almeno

nel vostro amore, e canti le vostre glorie in eterno

Con queste dolci espansioni dell' anima Virginia dipartiasi dai

piedi della Reina degli angeli piena di speranze e di vigor santo, e

tornava confortatissima aUe sue cure amorevoli intorno al marito
$

le quali non doveano esercitare a lungo la piu bella virtu della IEO-

glie cristiana, perocche nulla abbrevia tantola vita dell'uomo come

lo stravizzo, massime de' liquori ardenti. 11 conte d'Almavilla mo-

ri bruciato e roso dal rhum e dall acquavite, di cui s' era fatto si

ghiotto, che da qualche anno la mattina il cameriere entrandogli

in camera gliene sentia uscire il puzzo di bocca
, segno manifesto

che beveane appena alzato : la sera poi sedeasi al cafle di san Carlo,

ed ivi or d' anicetto, or di ginepro, or di mandorla amara cioncava

tanti bicchierini spiritosi da ventiquattro gradi ,
che spesso due

staffieri dovean levarlo su di peso e metterlo in carrozza come un

sacco di stabbio. Sopravvenutogli un to TOO leggero d' apoplessia e

reso paralitico, la Virginia badavagli intorno con ogni diligenza ac-

ciocche non se ne provvedesse di soppiatto ,
e con rinfrescanti, cau-

terii nella nuca e setoni al braccio tanto fece che lo riebbe alquan-

to. Se non che avuto un giorno di frodo un fiaschetto di spirito, e

beutoselo in un fiato per paura d esser colto dalla moglie, fu ritoc-

co dall' accidente, e fra poche ore nel Settembre del 1813 mori.

Mentre Virginia sostenea da donna forte la sua vedovanza rice-

vette lettere d' Ubaldo, il quale dopo la funesta battaglia di Lipsia

era venuto coll' Imperatore ad Erfurth, avea combattuto da prode

ad Hanau, e il primo di Novembre era giunto a Francfort. Cola ri-

sposegli appunto la Contessa ragguagliandolo della morte del padre,

dello stato della casa, della sua solitudine
,

del lungo desiderio di

rivederlo, d' abbracciarlo, di dividere finalmente con lui le gioie e

i dolori quel resto della vita che il Signore le concederebbe al suo

fianco; ma Ubaljlo le rispose da Magonza: che sino al termine della

guerra non era pussibile di sperare il congedo, massime allora che
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1' imperatore s' era condotto in somma fretta a Parigi per ottener

la levata dai diciotto ai vent' anni pel nuovo esercito di difesa con-

tro 1' impeto di tutta 1'Europa collegata a' suoi danni. Diceale pe-

r6, che la guerra non poteva esser lunga, e s'egli avesse la ventu-

ra di sopravvivere a quei fieri e disperatissimi scontri, non gli par-

rebbe mai vero di poter volare al suo seno e ristorarla di si lunga

e tormentosa separazione.

La Contessa non pote contenere nell' animo suo il gaudio della

raaterna speranza, e fatta leggere T affettuosa lettera d' Ubaldo a

qualche arnica, egli non e a dire come le gentildonne di Torino
,-

che avean figliuole da marito, fosser sollecite di romper sovente la

sua solitudine sotto i piu gentili e dilicati pretesti di consolarla. Nel

conversare sapean con bel garbo venir lodando chi la Carolina sua,

e chi 1' Emilia, e chi la Spina ,
e qual commendavane la grazia,

qual la dolcezza, quale il brio, e il gusto del danzare, del sonare,

del conversare-, poche la modestia, la preveggenza, il senno
,

la

pieta sincera, la docilita e sommessione ai cenni de' maggiori. La

Virginia con sospiretti e scappatoie ammirava, lodava, faceal'escla-

mazioni che gioia, che perla ,
che iiore di fanciulla ! beata la

madre sua ! felice la soglia che calchera !

Frattanto la Contessa era tornata nel quartierino appunto delia

povera Lauretta, e costi vivea vedovella, e attendea a riordinare il

ricco patrimonio di suo figlio, a pagar debiti, a rassicurar capitali,

ad avviare novelle locazioni, ad appigionar case, a ristorare castelli:

ma sovra ogn'altra cosa avea rivolto 1' intendimento ad abbellire e

ammodernare le stanze del quartier nobile che non era stato tocco

dal giorno delle sue nozze. Avea chiamato stuccatori di Como, fre-

scanti della scuola fiorentina del Benvenuti e del Sabatelli, ornati-

sti di Milano, paratori di Venezia, intagliatori e doratori romani,

che ben facea vedere quanto buon gusto e leggiadria e finezza al-

bergasse in quell' anima stata per tant' anni compressa sotto il ti-

rannico pondo d' un marito disensato e crudele.

L" Antonietta sorella di Clotilde fu, come accennammo addietro,

riccamente e nobilmente maritata dal Re Carlo Emmanuele ad un
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suo Grande di Corona
;
ed avea colto ottima ventura, e n' avea una

figliuola bellissima gia ne' sedici anni, alia quale Virginia avea volto

gli occhi, si perche amava 1'Antonietta come sua creatura, e si per-

che avea infuso alia figlia quello spirito ardente di pieta che infor-

mava la puerizia d'Ubaldo e d' Irene. L' Antonietta, cui forse Vir-

ginia avea gittato un motto di queste sue intenzioni, consigliossene

coll'abate Leardi, il quale appresso matura considerazione le rispose

In quanto a se non bramar meglio, e creder sempre che Ubaldo,

eziandio nella vita militare, non avra ne spenta la fede, ne dimen-

tico i virtuosi sentimenti dell' adolescenza cresciuta fra si belli esem-

pi d' una madre amorosa e sapiente : tuttavia parergli divariar trop-

po 1' eta cbe s' addoppiava, essendo Ubaldo omai ne' trentatre dove

Clementina entrava ne' sedici appena. Egli e il vero che ci andrebbe-

ro ancora due buoni anni almeno d' attesa, poiche la guerra non ha

sembiante di darsi per istracca; e Napoleone le sa serrar gli sproni

si fattamente ai fianchi da i'arla correre eziandio di male gambe.

Per ultimo in cotesti partiti non puossi di leggeri apporsi ne anco

a probabili congetture, poiche le volonta degli uomini poco si co-

noscono aperte-, pensate s'egli e agevole quando son chiuse?0r chi

conosce le risoluzioni d'Ubaldo in questo fatto? Quand'io veggo

la Contessa Virginia in tanta faccenda cogli artieri, che le rifanno II

palazzo come una reggia, dico a me stesso : Ubaldo verra egli ad

albergarlo? e volendolo eziandio, i cannoni, i moschetti e le sciabole

de'russi, de'prussiani, degli ungheri e de' tedeschi, hanno egli fatto

convenzione di non forarlo o trinciarlo nelle battaglie? Marchesa

Antonietta, il tempo ci sara maestro: la bella Clementina attenda

a metter persona e ravvalorarsi nelle virtu materne

Gia la Stella di Napoleone impallidiva a delta dei politici, peroc-

che essi ci narrano, che il grande Conquistatore reggeasi per augu-

rii, e credea che una stella brillasse continuo sopra il suo capo e

colle potenti influenze di sua luce scorgesse la mente e il petto suo

ne' consigli e nelle battaglie: ond' egli esclamava ad Austerlitz

che vedea rifulgere la stella di Marengo ; a lena che vedea la Stel-

la cT Austerlitz^ a Friedland che vedea la stella di lena. Ma 1' astro
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de' suoi destini offuscossi a Mosca, e venne a mano a mano rabbu-

iando insino a Lipsia. Gitto qualche guizzo di bagliore sul Reno e

sulla Mama, ma fu come la fiammella della lucerna che muore scin-

tillando al mancare dell' alimento
$
e quest' alimento non era altro

che i fini profondi e abissi della divina Provvidenza, la quale dispo-

ne ogni cosa in ntimero, peso e misura. Ella suscito quest'uomo per

mostrarne, ch' Ella pu6 con un uomo solo comporre e sconvolgere

il mondo nella morale economia che lo informa, come coi cataclismi

dell' oceano e del vulcani puo d' un crollo mandar sovversa la sua

materiale apparenza 1.

Dopo la campagna funesta del 1812 e 13 Napoleone si vide so-

praffare da tutte le Corone d' Europa ,
ch' egli avea per lo innanzi

ad una ad una sfiorate e calpeste sdegnosamente. Russia, Prussia
,

Austria, Raviera, Viirtemberga, Spagna, e Portogallo attizzate dal-

1' astuta e pertinace Inghilterra si collegarono contra il lione
,
che

1 Laurent de 1' Ardeche comincia la sua Storia di Napoleone dicendo

La Provvidenza, che per le vie, ond' ella sola conosce il secreto
, mena sem-

pre il mondo a' fiui da lei diseguati : la Provvidenza
,

che nella successione

delle generazioni e degli imperii ha maravigliosamente ordinata ogni cosa pel

progresso delle idee e il buon evento delle rivoluzioni: la Provvidenza informo

di vita in uu angolo del Mediterraneo quell'uomo, che dovea porre il genio della

guerra ai servigi dello spirito di riforma.

Se 1" emigrate Francesco de Sanctis avesse fatto queste considerazioni non

si sarebbe empiamente beffato dell' autore dell' Ebreo di Verona perche vide

la mano delta Provvidenza negl' italiani sconvolgimenti del 1848 ; ne avrebbe

detto per istrazio beslemmiando che la plebe cattolica ha il concetto paga-

no di credere
, che il nostro Dio spirituale s' intromette curiosamente nelle no-

stre minime faccende spcsso per guastarle e mandarle a male. Quell'uomo della

plebe e I'out ore dell' Ebreo di Verona ecc. e continua dileggiandolo ad asserire,

che se voleva esser nlosofo e non uomo volgare , e tagliato alia grossa dovea

considerar la Rivoluzione in se
,

e nelle sue intime cause, e non nella Provvi-

denza

Se per esser cospicuo, di sottil mente e d'ingegno singolare bisogna negar

la divina Provvidenza, 1' autore dell' Ebreo e dell' Ubaldo confessa d' esser piii

sciocco del Grasso Legnaiuolo e piu tondo dell'O di Giotto.

Serie II, vol. XH. 36
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niuno potea combattere in singolar certame: e di ci6 Napoleone me-

desimo era stato maestro. Imperocche nel suo passaggio da Verona,

volendolo i veronesi onorare, diedergli nell anfiteatro lo spettacolo

della caccia del toro. Eran su per li gradi di quell' immensa conca

stipati oltre a cinquantamila spettatori ,
e 1' imperatore uscito im-

provviso sulla loggia de' Cesari stupi a quella vista. Intanto dal po-

dio usci nell' arena un fierissimo e gagliardissimo toro , famoso in

tutto il contorno pel suo valore e chiamavanlo il Toretto perch' e-

ra picciolo e snello. La belva vistasi in mezzo all' anfiteatro guar-

dossi attorno e muglio forte, quasi campione che suona il corno a

disfida. Fugli ammesso un grosso mastino. 11 toro guatollo bieco ,

zampeggi6, chino il muso a terra, e stette fermo ad attender 1' as-

salto: il cane I'attorneggio per riuscirgli quatto all'orecchio, ma ii

toro seguialo dell' occhio
,
ne il cane pote mai dargli di morso

;

quando sel vide a tiro
,
cornollo si forte in tra le coste che 1' ebbe

gittato per aria. Corsero i torieri colle reti , e arreticato il cane ,

trasserlo fuor dell'agone. Fu aizzatogli incontra un molosso, che il

toro
, appresso un po' di scherma

, sventro scagliandolo ben dieci

braccia in alto.

Napoleone impaziente grido Istigatene due Escono
,

s' av-

ventano
;

il toro volteggia rapidissimo e duella
,
e cozza

,
e 1' uno

infilza e discuote dal corno
,

e all' altro sdruce il petto e atterralo.

boccheggiante Bravo ! esclama 1' Imperatore , attizzategliene

quattro insieme Ed ecco uscire un feroce alano, un sannuto ma-

stino, un negro molosso e un audacissimo veltro. II toro accaneg-

giato si aspramente punta i pie in terra, sbuffa, e coll' occhio san-

guigno tiene in sul primo giugnere in resta i quattro nemici. Ai

primi assalti sentono, gia insanguinati, quant'e aguzzo quel corno

e quanto aspro quel cozzo , che dove giugne fora e squarcia ;
ma

mentre la belva gioca di fronte, due 1'addentan nel fianco; n& per6

si da vinto; s'arretra, s'inarca, e tutto crollasi e corneggia, sinche

il veltro gli spicca un salto all' orecchio dritto e 1' alano al maneo.

Allora si die per vinto, muggi orribilmente, e casc6.
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Tale sentiano il corno di Napoleone il prussiano Blucher, il rus-

so Wittgenstein ,
il bavaro Wrede, e Faustriaco Schwartzemberg 5

ma cotesti molossi attorniatolo per ogni verso, 1' accanavano senza

posa: Napoleone non fu mai si grande come in quella crudel gio-

stra che sostenea solo in campo contro i' Europa intera. Gli alleati

guadagnavan la dritta della Senna? ricacciavali sulla sinistra: sbu-

cavan sulla sinistra dell'Aube? rispingeali sulla diritta: tentano il

passo della Mama a Soissons? Napoleone gl' incalza e stringe e af-

folla minaccioso e terribile, e a poco stette che Blucher non gli ca-

desse con tutti i prussiani in potere.

In sul cominciare di queste ultime lotte il di 30 Gennaio 1814

Ubaldo volteggiava co' suoi corazzieri sotto Brienne, dove Napo-

leone avea ricevuto in collegio la sua prima educazione militare,

ed amava pero assai quella citta e faceva ogni sforzo per conser-

varla. Fiero ne fu 1'assalto degli alleati, e vigorosa la sortita dei

francesi, e sanguinosissima la giornata, prima nello spianato di sot-

to, e poscia sotto gli approcci e sul ciglio stesso del fosso : gli alleati

la tempestavano colle batterie; diroccavan cortine, conquassavau

bastioni, bolzonavan porte^ saltavano sulla breccia, scagliavansi

alle cannoniere, aggrappavansi per le cordonate; ma tutto indarna.

I corazzieri girato largo, si serrarono sul fianco degli assalitori,

caricaronli, urtaronli
,
fracassaronli sforzatamente per guisa, che

ne fecero orrendo macello, perseguitandoli senza rattento sin pres-

so le batterie, le quali traevano sopra di loro a sprazzi rinterzati di

scaglia.

Napoleone dovette la piazza al valore de' suoi cavalieri
,
dove

Ubaldo fece prodezze inestimabili
;
cotalche 1'Imperatore gridollo

generate sul campo di battaglia : ma Ubaldo, ringraziato Napoleone

d' un segno della scimitarra, continue la caccia de' nemici sinche

non li vide in piena disfatta : e appunto sotto le batterie, un obice,

scoppiatogli vicino, uccisegli sotto il cavallo, e una scheggia di

rimbalzo scavezzogli e infranse e minuzzo la tibia della gamba. Fa

portato in Brienne fra spasimi acutissimi che lo tolsero affatto di se>

massime sotto 1' opera de' chirurghi, i quali dovettero con infinita
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pazienza e maestria scarnar tutto intorno, e congiugnere ipezzuo-

li e le scheggette dell' osso. Ubaldo, oltre a questo, avea fasciato il

capo per una palla, che sfioratogli 1'orecchio, gli avea scalfitto la

nuca
;
ma era legger cosa poiche non avea intaccato il cranio.

Intanto 1' Imperatrice Maria Luigia, Reggente dell' impero, avuta

appena contezza della sanguinosa giornata di Brienne, vi mando in

somma diligenza da Parigi al soccorso de' feriti un drappello di

Figlie della Carita capitanate da Suor Irene. I soldati eran su per

la paglia giacenti nelle corsie, gli ufficiali per le letta delle sale, e i

colonnelli e generali ciascuno in camerine a se. Le infaticabili reli-

giose eran per tutto ove il maggior bisogno richiedea, e suor Ire-

ne come proveggente capitana trascorrea sollecita a tutte le fazioni,

e animava e guidava le sorelle a quella grand' opera il di e la notte.

La prima sera del suo arrivo i eherusici raccomandarono alia Su-

periora in ispecial modo tre camere di Generali gravemente feriti,

che premevano sommamente all' Imperatore : perche 1' Irene era

continua presso di quelli. Uno era appunto il suo Ubaldo, il quale

gemea forte per gli acuti dtilori della frattura dell' osso.

Irene piu non 1' avea veduto da ben tre lustri, e se anche cono-

sciuto 1'avesse, non 1' averia potuto ravvisarecosibaffuto eravvolto

il capo fra le bendature, ne -Ubaldo potea gran fatto vederla sotto

le fascette se non con un occbio di sghembo-, tuttavia 1' Irene, ve-

dendolo piu grave e addolorato degli altri, il visitava di spesso, e

confortavalo di dolci parole che scendeano soavissime al cuor del

ferito. Una notte vegliandolo Irene, e vedendo che gli s' erano al-

lentatele bendelle del capo, si fece a scioglierlo per rifasciarlo di

nuovo. Ubaldo avendo gli occhi sgomberi, levolli in volto alia Suora

e la gaard6 fiso, dapprima per conoscere la sua benefattrice, e

appresso perche le sue fattezze gli ridestarono 1' immagine della

sorella. Quando gli parve d' averia appieno raffigurata, send tutta

1' anima balzargli dentro d' un moto repentino e gagliardo che gli

opprimeva il respiro : perche fatta una grande aspirazione, disse

alenando Siete voi 1' Irene d' Almavilla? e visto la Suora

lampeggiare d' un rossor vivo di porpora e alzare i suoi grand' occhi
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Ah si, sclamo, tu sei 1' Irene ! guarda il tuo Ubaldo, e permet-

timi dopo tant' anni d' abbracciarti

L' Irene Iasci6 cadersi le fasciuole di mano, die un passo indietro,

raccolse le pupille e le chin6 in terra, serr6 d' un atto gli affetti al

cuore , compose il volto a una serenita celeste, Iev6 dal collo il suo

crocifisso
,
e voltasi al fratello, gli disse amorosamente Ubaldo

,

non m' abbracciare, che sono sposa di Dio : abbraccia e bacia il

mio crociOsso, e in lui e con lui troverai la tua Irene, che pianse

tanto e tanto prega per te. Oh quanto ringrazio la Divina Bonta

che mi t' ha lasciato rivedere !

Ubaldo a quel dire si lontano allora da'suoi pensieri, abbandono

sul petto le braccia che gia levate avea per gittarle al collo della

sorella : vide in un baleno quale abisso lo divideva da quell' anima

di paradiso, e senti un tremore e uno sbigottimento che non provo

mai nei mortali cimenti delle battaglie -,

laonde fatto umile e quasi

paventoso, chinando il capo ,
esclamo Irene

, perdona alia mia

baldanza
,
io sento d

?

esser profano, ne a me s'avviene di baciare il

costato di Cristo
;

in quella vece domandagli in grazia che non

iscacci lunge da s questo peccatore prostrato coll
1

animo a pie del-

la croce Si dicendo
,

si coverse con ambo le mani la faccia
,

come il reo che non sostien 1'occhio del giudice e attende la sua sen-

tenza. Ma 1' Irene, investita dello spirito di Dio e fatta maggior di

se stessa, rimosse con dolce violenza dal viso le mani d'Ubaldo, e

No, disse, no
, fratello, Gesu non ti dilunga da se : quel costato e

aperto a rifugio de' redenti
;
e porto sicuro delle tempeste, e rocca

di sicurezza contra 1' inferno
;
miralo

,
Ubaldo

,
bacialo e spera

E cosi dicendo, gli accosta alle labbra il crocifisso, gliel calca sopra

con vivezza, e poscia alzatolo di subito alia sua bocca Ecco, dis-

se, ch'io bacio il bacio tuo, che si confonde col mio in questo abis-

so d' amore del costato di Cristo : Ubaldo
, qiii , qui dentro siamo

fratelli d' un' anima e d' un affetto
; qui dentro dopo tant' anni tt

ritrovo, qui dentro vivr6, qui dentro morro con te Cosi dicendo,

senz' altro chinossi tacitamente sopra di lui per rifasciargli la ferita

del capo.
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Ubaldo stilla gota sent! cadersi una lagrima dell' Irene : quella

lagrima gli scese al cuore, lo rammolli, lo trafisse come spada acu-

ta a due tagli che gli giunse nell' intime flbre : tacque e sospiro

d' un sospiro infocato, che alia santa sorella fu piii eloquente d'ogni

discorso. Come 1' ebbe fmito di acconciare, posegli soavemente la

mano sul capo dicendogli con voce di madre Dormi
,
Ubaldo

,

avrem tempo di ragionare sinche la gamba ti si rinsaldi a dovere
;

e racconcegli le lenzuola, usci di camera per visitare gli altri fe~

riti.

I puri sentimenti della puerizia e dell' adolescenza possono dalle

tumultuanti passioni di giovinezza esser chiusi e rincalcati in fon-

do al cuore, spenti non mai : par che tacciano oppressi ,
come la

melodia dell' arpa che piu non s' ode tra il frastuono de' tamburi
5

ma le corde armoniose di quell' arpa vibrano incessanti
,
e appena

tace il fracasso , n' odi le care note molcer 1' acre e scenderti

amiche a ricercare i piu riposti penetrali dell' anima cosi vive

e argentine come al di della tua innocenza. Cotesto e il prezio-

so tesoro dell' educazione cristiana
,

il quale pud bensi giacere

inoperoso un tempo, ma non si perde : e appena lo ritrai dell' area,

tu 1' hai presto a redimere il tempo perduto ,
a ricuperar 1' abito

delle virtu neglette, e a ristorare i danni dei vizii : per converse chi

non ricevette nella puerizia il tesoro della fede e della pieta, raro e

che ridesti il fuoco che non fu mai acceso, e la facella che non gli

rifulse mai nell' animo giovinetto.

inutile il dire che Ubaldo quella notte non velo mai 1' occhio

al sonno
;
ma riand6 nella memoria i di sereni dell' innocenza pas-

sati in grembo alia madre e a fianco della cara gemella : rimembr6

ad uno ad uno i pensieri che gli s' affollavano in mente nel bo-

schetto del giardino di Chieri, i sentimenti d'amore che gli ardeva-

no in seno dinanzi alia sua Madonna quando coll' Irene pregava

pe' suoi genitori e per la Lauretta
5
raccolse rapidamente i detti del

santo veglio di Lanzo
,

i suoi disegni dopo che il vide morire nella

cella romita
;
le sue suppliche a Dio per ottener forza e coraggio

a sostenere le lotte paterne j
i suoi caldi ragionamenti coll' Irene
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intorno alia vocazione; le promesse, i voti secret! del cuore : tutto

ramment6, tutto gli ricorse alia memoria con una rapidita inesti-

mabile, con un raggio di luce chiarissima, quasi quei pensieri non

si suscitassero dal profondo sepolcro in che si stettero cosi lunga-

mente sotterrati e dimentichi. E come la mente, dopo quel chiaro e

limpido lume
,

si ficc6 nel vortice affannoso che aggorgo poscia e

mend in volta i turbinosi affetti dello stanco animo suo
,
turbossi e

smarri fieramente ,
dubitando e tenzonando co' suoi pensieri se

giugnerebbe ad aver pace con se medesimo. La vista d' Irene
,

la

purezza che aleggiava su quella fronte
,

il sereno di quegli occhi
,

la letizia di quei sembianti, 1'avean conquiso. 11 tradimento pater-

no lo avveleno in quel punto d' un astio infernale
5
ma le fattezze

materne e le ultime lacrime di Virginia alia sua partita vennero a

raddolcirgli quell' amaro, a rinfrescare quel calor disperato che gli

cocea 1'anima, e ravvivolla a speranza.

II mattino entro 1' Irene
,
e gli volse cosi dolci parole che tutto

V ebbe irrorato d' una rugiada celeste Oh Irene
,
le disse

,
oh

sorella mia buona, aiutami a uscire di questo mare d' affanni, por-

gimi la man benedetta che infonde il balsamo nelle ferite dei com-

battenti : Irene, io son piu ferito neh" anima che nella persona : le

ferite di questa si rammarginano di leggeri, ma quelle dell' anima,

oime quanto son difficili a risaldare ! Tanima mia, Irene, insangui-

na di ferita mortale; hai tu virtu di sanarla?

Ubaldo, soggiunse mansuetamente la sorella, Ubaldo, dillomi

schietto
,
confidati nella tua Irene, aprimi il cuore tuo come una

volta Sei tu Frammassone?

Non voglia Dio
, rispose Ubaldo

,
no

,
Irene : son peccatore ,

ma non Frammassone : iniquo, ma non settario; perfido quanto im-

maginare tu possa, ma ho sempre sdegnato di legarmi alle societa

secrete : la mia franchezza
,

il mio valore
,

il mio fare sprezzante e

gaio insieme tenne i miei commilitoni nella credenza ch' io appar-

tenessi, e molto adentro, alia Massoneria , quando io detestava co-

me una vilta il legarsi a un' obbedienza ignota, tiranna e cieca.
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Dunque spera, esclam6 1' Irene tutta giuliva: spera Ubaldo;

or attend! a guarire. Qui la savia sorella
, per distrarlo e solle-

vargli il cuore
, signific6gli le ultime nuove della famiglia ;

come

la madre attendeva il fine della guerra per rivederlo
;

il buono as-

setto, in cui
, dopo la morte del padre ,

era il patrimonio che mi-

gliorava ogni di : i ristauri delle ville, gli abbellimenti del palazzo,

la scelta della sposa. Ubaldo sorrise, guard6 1'Irene, prese il lembo

del suo zirialetto, baciollo, e tacque. I giorni appresso 1'Irene nar-

rogli di Lauretta
;
ma Ubaldo le fece mille domande intorno alia sua

vocazione
;
e come il padre fossesi condotto a permetterle di ren-

.dersi religiosa. Irene gli vers6 in seno tutti i secreti della bella ani-

ma sua, e fors' ella non avvedeasi che le sue parole erano come un

fonte di latte che scorrea lene e soave a ricercar tutti i seni piu ri-

posti del cuore d' Ubaldo, e refrigeravalo di celeste dolcezza.

Oh il favellare del giusto e come una musica che molee ogni du-

rezza
,
come la pioggia che rallegra e vigorisce il fiore de' campi ,

come 1' olio che insinuasi tacitamente in ogni varco e in ogni rima

e penetra a medicare e lenire i secreti dolori del cuore.

Un mattino Ubaldo al primo giugner d' Irene le disse Sorella

mia , io mi sento assai meglio delle mie ferite
, potrestu trovar-

mi un buono sperimentato confessore? All'Irene balzd il cuo-

re di gioia a quella domanda
, perocch' ella avea sempre rivolto i

suoi sforzi a questo intendimento, ma siccome disereta, non gliene

avea mai tocco a bello studio direttamente
,
sicura ch' egli sarebbe

venuto da se in quel desiderio. 11 sacerdote era gia scelto in sin dal-

le prime, e tenealo in serbo
,
e pregava Dio che ne seguisse quel-

1' effetto che le rendesse il fratello agli antichi sentimenti della sua

adolescenza. Ubaldo continu6 la confessione parecchi giorni : e

a mano a mano sentiasi mutare in tutt' altr' uomo da quello di-

nanzi. Gli altri ufficiali feriti sapendo che un prete ogni giorno en-

trava dal Generate de' corazzieri non sapeano che pensafe di lui,,

che in prodezza e valore nelle battaglie era si noto a tutto 1' eser-

cito imperiale.
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Intanto gli awenimenti si volgeano funesti a Napoleone, il quale

dopo sforzi meravigliosi per difender Parigi^ vide alia perfme la me-

tropoli dell' impero caduta in mano degli Alleati
,
ed egli ,

circon-

dato a Fontainebleau
,
dovette rinunziare al trono elevato da' suoi

trionfi, e navigare all'isola dell Elba. Ubaldo gia da piu giorni cam-

minava per lo spedale a grucce; la maggior parte de'feritidi Brien-

ne era morta o guarita-, alcune delle Suore gia tornate a Parigi
-

r

1'Irene rimasa con poche alia cura de'convalescenti. Ubaldo passeg-

giava finalmente prima pe'corridoi e per le sale senza sostegni, indi

pe'viali del giardino ;
ma da parecchi giorni conversava meno cogli

altri generali e colonnelli intorno alle nuove sorti della Francia, e

al servigio da continuare sotto i Borboni
;
avea pero scritto a Parigi

e fattosi mandare di grosse cambiali. L'lrene il domando piu volte

de' suoi disegni ;
ma s' avvide che rispondea vagamente, era taci-

turno, lo coglieva in camera sopra pensieri, e talvolta coll'occhio

lagrimoso.

Dieci giorni dopo la partenza di Napoleone per 1'Elba Irene entra

al solito di buon mattino nella camera d'Ubaldo per annunziargli

che il domani sarebbe ritornata colle altre Figlie della Carita a Pa-

rigi. II letto non era disfat.to; la camera vuota; una valigetta da

cavallo, che stava sopra un armadio, levata
;
Ubaldo uscito. Irene

10 cerca nelle sale
,
e in giardino; chiede agli astanti, niuno Tha

veduto
;
scende in fretta e ansiosa al corpo di guardia ;

domanda se

11 generate d
1

Homville (come lo chiamavano i francesi) era uscito.

Le fu risposto, che un' ora dopo la mezza notte era montato a ca-

vallo, e partito al galoppo. Irene non sa che si pensare di cosi su-

bita e secreta dipartita-, ma pensa che alcun grave negozio il chia-

masse a Parigi, e non avesse voluto prender comiato da lei in ora

tanto importuna per non disagiarla; che si rivedrebbero a Parigi

alia Salpetriere.

In sul terminare d'aprile il sacristano della chiesa dell'antico Ere-

mo di Lanzo a due ore dopo la mezzanotte si leva, ingannato dal

lume della luna, per sonare I'Avemaria del mattino-, fassi alia fine-
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stra e s' accorge ch' era ancora notte alta
;
ma nel prato de' cipres-

si, pargli vedere un'ombra che s'avanza verso il cimitero ove, pri-

raa della soppressione de' monisteri fatta da Napoleone, eran se-

polti i monaci camaldolesi di quell'Eremo santo. II sacristano guar-

da palpitando, e vede in vero un uomo grande che s' avvolge fra le

croci, e giunto a quella ov' era seppellito Don Romano, 1' ahbrac-

cia, la bacia, si getta prostrato in terra e sta immobile orando lunga

pezza. Lo scorge fmalmente alzarsi, girar fra quelle ruine de'romi-

torii, e dileguarsi fra 1' ombre. La mattina sceso alia casa dell' an-

tica foresteria
,
ove abitava il fattore di colui che avea compero

tutto quell' ampio ricinto per coltivarlo in suo capo, narr6 quel-

1' apparizione notturna, e da'villani gli fa riso in faccia. A un'ora

di notte del giorno appresso uno di quelli, che la mattina innanzi

s' eran fatto piu befle del sacristano
,
attraversando 1' Eremo per

ire al suo casolare a cena, vede improvviso al raggio della luna

sotto il portichetto del Romitorio
,
che abit6 il vecchio Don Ro-

mano, un uomo a sedere sul travicello, col gomito puntato sul gi~

nocchio, e col mento sulla palma della mano in atto cogitabondo.

11 villano da un urlo e fugge atterrito, e narra posciaT apparizione

delF ombra. Non ci voile di vantaggio per metter mille ubbie nelle

genti del contorno : chi 1' avea vista nella pineta ,
chi 1'avea udita

parlare coll' anime dei monaci defunti, chi la diceva un antico fat-

tore dell' Eremo che avea il suo purgatorio nel vagolar fra quelle

celle abbandonate. Ma 1' arciprete di Lanzo avea saputo che il ge-

nerale Almavilla era stato per tre giorni al suo Castello secretamen-

te senza vedere e senza parlar con persona ,
uscendo soltanto a

gran notte tutto solo e a piedi attraverso i campi nel piu cupo della

valle. Le dicerie de' politici del villaggio fur molte, ma niuno pote

di gran lunga apporsi al vero.

Nel 1 829 il general piemontese Cottalorda ,
antico dragone dei

corazzieri di Napoleone, viaggiando per suo diletto nel pittoresco

e vago paese degli Ernici, voile visitar le ruine della villa di Mario,

sopra la quale sorge una vetustissima abazia che abitavano i Trap-
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pisti. II cortese Priore lo condusse a vedere i lunghi portici colle co-

lonnette appaiate che sostengono gli archi aguzzi e stretti
, fecegli

ammirare le ardite volte costolate dell' antico Capitolo 5
le cappelle

interne piene di pilastri e gruppi di biscioni e d'animali forest!

che gli sostengono fra gli acuti nicchioni
;
ma soprattutto le vaste,

ardite e svelte navi della chiesa a croce latina con quelle altissime

-arcate posantisi sopra le smilze colonne e sulle aeree mensolette che

spiccano dalle agili cortine con tanta armonia di parti, che le une

rampollano dalle altre, e naturalmente s'innestano esi comportano

a tener pago 1' occhio e 1' animo rapito a celesti pensieri.

Per ultimo lo conduce per lunghi androni e volte a uno sbocco

secreto, ove fra un mesto ricinto vestito da folti cipressi stendesi il

cimitero de'monaci; e conducendolo, gli narra come avvi sepolti in

esso i corpi d'alcuni santi religiosi uccisi crudelmente nella badia in

odio di Cristo dai giacobini del 1797. Appena aperto 1'uscio del ci-

mitero, il general Cottalorda vede ginocchioni su quella terra e di-

nanzi a quelle croci assorto in altissima contemplazione un monaco

a lunghissima barba grigia, pallido e scarno come un' ombra. Lo

guarda fisso, si senteun tremore correr per 1'ossa, da indietro smar-

rito, e dice anelante al Priore Padre, chi e colui? lo lo cono-

sco II Priore gli rispose Signore, quegli e un monaco di peni-

tenzamirabile e $ oraxiom indefessa: fu Generale di Napoleone

De' corazzieri? Appunto Ubaldo d' Almavilla? Appunlo.
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Trattenimenti di villaggio. Opera di M. DE CORMENIN volgarizzata

da G. BIRAGO Vol. un. Torino 1855.

I quattro quinti del genere umano costituiscono a dir poco la

classe degli agricoltori, cioe di coloro i quali col sudore delle loro

fronti e i calli delle loro mani procacciano a se tanto appena con

che rozzamente coprirsi e grossamente sostentarsi, e alFaltro quin-

to presentano abbondevolmente la materia di tutte le loro commo-

dita
,
ricchezze e delicature. La giustizia e la gratitudine vorreb-

bero che in iscambio ne portassero consolazioni, conforti, difesa, o

se non altro almeno almeno rispetto e compassione. E nondimeno

possiam dirlo con rossore ma non possiamo dissimularlo: dalla re-

ligione in fuori non puo 1' uomo del contado aspettarsi alcun con-

forto da quella societa
, per la quale esso e 1' unico vero elemento

di ricchezza e di prosperita. Per le citta sono tutti i pensieri e le

cure dell' amministrazione
; per le campagne tutti i pesi e le noie.

Nelle citta le strade molteplici, spaziose, selciate: i passeggi om-

brosi, varii, spianati; i pubblici giardini lieti edornati. Le acque
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chiuse da argini perche ingrossando non istraripino : le riviere at-

traversate da ponti perch& agevolino le comunicazioni : gli scola-

toi ampii, diramati, salubri perche le immondezze sien trasportate

lontano senza spargere dannose esalazioni. Quivi fra di s' innaffia-

no le vie per cessarne la molestia del polverio, e nella notte s' ac-

cendono contro al buio spessi fanali ad olio, a gas, ad elettricita:

si moltiplicano i serbatoi d' acqua ,
le fontane zampillanti, i pozzi

artesiani : si distribuiscono a giuste distanze le piazze ricche d' o-

gni provvisione da vivanda, si aprono ad ogni passo le botteghe di

tutte masserizie, s' incontrano ad ogni canto medici, cerusici, spe-

ziali nella necessita delle malattie. Le scuole d' ogni genere istru-

zione sono numerose, le sale d'ogni specie divertimento sono splen-

dide
,

i ritrovi d'ogni sorta societa sono agevolissimi. Quivi ma-

gazzini pelcommercio delle mercanzie, banchi pel traffico dei denari,

offici per la spedizione delle derrate, poste per la celerita delle co-

municazioni, vetture pel commodo de' trasporti. L'autorita mede-

sima ha fatto centro nelle citta d'ogni sua operazione ed influenza,

collo stabilirvi gli officii, i tribunali, le milizie, ciofe dire la guida

dell' amministrazione, la distribuzione della giustizia, la tutela del-

1'ordine. Ma quello che piu sembra strano, la carita medesima ossia

pubblica, ossia privata ha scelto quasi esclusivamente nelle citta il

campo della sua azione; trovandosi solo quivi agglomerati gli ospe-

dali per gl' infermi
,

i rifugi dei poverelli, gli asili per li vecchi, i

monti dei pegni, le casse di risparmio, gli scaldatoi pubblici, le sale

di lavoro e cento altre di cotali pietose istituzioni. Recatevi ora

nelle borgate e nei villaggi, specialmente dove e maggiore la distan-

za dalla citta. Qual differenza ! che contrapposto ! Pagano gli uomini

della campagna al paro d' ogni cittadino le imposte per la costru-

zione delle vie, dei ponti, degli acquedotti ;
ma essi debbon guadare

i torrenti e le riviere a pie nudi, camminare nelle callaie colla mota

a gola, fare un viaggio se vogliono dissetarsi. AlPesercito non dan-

no solo il denaro a mantenerli ma il sangue dei figli loro a formar-

li
,
e pur tuttavia le lor terre non rie sentono che sol da lontano la

difesa. Al commercio presentano la materia indispensabile ,
ma i
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guadagni non arrivano fino ai lor tugurii ;
bead se almeno ne possan

campare la vita ! Se sono infermi non hanno ne ospedali, ne medici,

ne medicine; se sono vecchi, o storpii, o infermicci debbono men-

dicarsi il pane per vivere : se sono oppressi debbono per aver la

giustizia cercarla ben lontano con discapito del lor lavoro. Per chiu-

der le molte in poco : il contadino e nella presente condizione della

societa colui che piii concorre alia prosperita dello stato, e intanta

ne sente meno i benefizii.

Or chi non sara commosso da tale ingiustizia ? Chi non s' inde-

gnera dal vederla anzi correre tanto inosservata e messa in oblio ?

Ben volentieri noi torneremo sopra cosi importante argomento, do-

vendo pel corso medesimo delle nostre trattazioni occuparci dei bi-

sogni e dei rimedii piu necessarii per la gente di contado. Potremo

allora risalire fino alle ragioni di questo quasi abbandono, e indica-

tene le cause venirne a suggerire, quanto il buon volere piu che le

forze ci bastera, i rimedii opportuni. Per ora siamo lieti di potere

raccomandare all' attenzione dei nostri lettori un libretto del sig.

Cormenin fatto cosa nostra per la sua traduzione
,

il quale mira

appunto a questo scopo : di suggerire praticamente tutto il bene

possibile a farsi ai contadini. Abbiam detto di raccomandarlo : per-

che veramente desideriamo che quanti hanno zelo e carita per que-

sta numerosissima classe di lavoratori e tanto meritevole d' ogni

soccorso
, leggano e studino in questo libretto quei provvedimenti

cosi praticabili e operativi che vi sono descritti. Certo il sig. de Cor-

menin nori ha trasandato quasi nulla di quanto pu6 essere posto in

opera in ogni piu piccolo villaggio a pro dei loro abitanti. Comincia

da quella poca ma indispensabile istruzione che deve darsi ad ogni

villanzuolo, e suggerisce delle buone avvertenze intorno aH'oggetto

di tale istruzione, al maestro che dee darla, al modo come andarla

conservando. Per le foresi poi tratta a parte come istruirle nei loro

lavori donneschi
,
come avvezzarle ad essere non solo buone cam-

pagnuole ma eziandio buone madri di famiglia. Indaga le cagioni

della miseria nelle campagne ,
e del modo o di ovviarvi ,

o di soc-

correrla, Colle casse di risparmio ,
colle casse di previdenza ,

colle
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associazioni per 1'aiuto scambievole nel lavoro, con certe cure pub-

bliche e private della sanita si possono scemare molte cagioni di

mendicita, e si scemano di fatto dove quelle istituzioni sono in pie-

de. Ma vi saran sempre dei bisognosi anche con tutti questi ottimi

provvedimenti, e a questi bisogna porgere soccorsi certi, determi-

nati, agevoli si ad essere procurati come a venire accettati, e molti

ne suggerisce il sig. Cormenin pei fanciulli, pei malati, pei vecchi.

Oltre a ci6 debbono i Comuni di campagna essere amministrati

dai loro abitanti, fra i quali non e facile di trovare quella capacita

e quella esperienza che son pure necessarie in cotal ufficio. E qui

egli viene in soccorso con certi provvedimenti e partiti che possono

bastare, anzi basterebbero di fatto quando fossero adoperati all' ef-

fetto per ogni dove. Non dimentica infine certe disposizioni da

prendere pel bene essere materiale delle abitazioni , delle strode ,

delle acque, delle terre: certi consigli o per alimentare 1' amor pa-

trio, o per dirigere la condotta dei piati e delle quistioni giudiciali,

per far giugnere fino alle vitiate 1' influenza benefiea del governo

lontano. In sostanza poche cose sembra che manchino a questo li-

bro, per dire che tutti i miglioramenti possibili ad introdursi nelle

campagne vi sono stati suggeriti con amore, diligenza e chiarezza.

E queste tre qualita veramente adornano le trattazioni sopralle-

gate. L' amore perche il sig. Cormenin pierio di carita cristiana

cerca il bene degli agricoltori , perche negli agricoltori riconosce

altrettanti fratelli della famiglia istessa, destinati alia stessa felicita

eterna, segnati dello stesso nobilissimo carattere di figliuoli di Dio
;

e scorge in essi appunto quei bisognosi nei quali Nostro Signer Ge-

su Cristo raccomando ai suoi seguaci di riconoscere lui medesimo.

La diligenza risulta dall
1

avere studiato il suo argomento, osservato

da presso gli uomini della campagna, udito le loro querele, veduti

1 loro bisogni, conosciuti i loro partiti, esperimentati prima o per

se o per altrui la piu parte di quei consigli che pone ora in carta

per lo bene generale di tutti. La chiarezza devesi alia forma del suo

scrivere per dialogo, al valore conosciutissimo della sua facile e

flessibile eloquenza, allo scopo segnatosi di scrivere per farsi in-

tendcre da tutti,
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Vero e che questo libro non pu6 produrre in Italia tutto lo stesso

vantaggio che pu6 aspettarne la Francia. E cid non per la ragio-

ne soltanto indicata dal traduttore, che v' abbia alcuni parlicolari

riferibili in modo esclusivo die condizioni legislative, amministrative,

e poliliche di quell impero ; ma eziandio per un' altra. In una non

piccola parte delle borgate contadinesche dell' Italia la condizione

de' borghigiani e molto migliore di quello che 1'autore suppone es-

sere nel piu dei comuni campestri della Francia : i loro bisogni sono

ben diversi : i loro mezzi differiscono : e quindi nelP applicazione

pratica dei rimedii bisogna introdurvi le modificazioni corrispon-

denti. Dove poi i casali contadineschi sono in quello stato che fa

proprio pieta a vederveli
, quivi a cagione delle leggi esistenti

,

dell' intervento del governo ,
della liberta inceppata quei rimedii o

non sono applicabili aflatto
,
o debbono sentire tali cangiamenti

che non appariranno piu dessi. Ma ci6 che importa ? Se il libro del

Cormenin non pu6 fare tra noi tutto il bene che produce altrove,

ne pu6 far molto
,
ne puo far qualche parte ,

ne pu6 fare almeno

un qualche poco. Ora piacesse al Cielo che degli altri libri che si

stampano si potesse sperare altrettanto !

Ci riserbiamo in fine una protestazione ed una lode specialissima.

La protestazione e questa: che noi non possiamo ammettere ne tut-

ti i principii politici professati. dall' autore, o almen supposti, ne

tutte indistintamente le sue provvidenze speciali suggerite. Questa

diversita di opinioni nel doppio ordine si speculativo si pratico e fa-

cile a spiegarsi : il sig. di Cormenin quanto e sodamente cattolico

nella sua credenza religiosa, altrettanto e poi devoto alia sovranita

popolare nella teoria politica : egli scrive siccome pensa ,
e pensa

sempre cogli stessi principii. Noi altresi che abbiamo con lui co-

mune la fede e lo zelo per la Religione cattolica, ci dispaiamo da lui

nella dottrina sociale. Questa disparita in cose lasciate alia dispu-

tazione umana non lede ma rafferma i vincoli del mutuo rispetto e

dell' unione : partendosi, sebbene per vie diverse, da quel solo cen-

tro che e il cattolicismo, e quivi riunendosi sempre e riscontrando-

si alia fin del cammino. E questa e appunto la lode che facciamo al
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sig. Cormeninin sul chiudere questa rivista del suo utile libretto.

Egli vi traspira da per tutto quel sentimento veramente religioso

del quale debbe aver plena 1' anima 1' autore. Piacesse al cielo che

quanti desiderano il miglioramento sociale della classe attivatrice

della societa avessero i medesimi sentiment! !

II.

11 libro dell' Ecclesiaste volgarizzamento del buon secolo della lingua

ora per la prima volta pubblicalo dal P. FRANCESCO FREDIANI M.

0. In Napoli 1854.

'JSermoni di San Bernardo volgarizzali nel buon secolo di noslra lin-

gua edili per cura del P. Fr. ANSELMO DA S. LLIGI GONZAGA Car-

melitano Scalzo e da lui proposti a' giovani del suo Ordine

Firenze 1855.

Gratissimo dovra riuscire 1'annunzio di queste due opere a quanti

sono in Italia gli amatori degli studii di lingua e per 1'opere in se

medesime e per la cura che vi posero gli editori nel pubblicarle.

E quanto al Frediani i lettori nostri gia conoscono in quale opi-

nione noi 1'abbiamo di valoroso filologo e di scrittore che pud ser-

vire di modello alia gioventu nello studio delle opere che sogliamo

chiamare del buon secolo. Ma non crediamo immeritevole di ac-

compagnare al Frediani il P. Anselmo da S. Luigi Carmelitano

Scalzo; e le copiose annotazioni ond'egli ha corredato i sermoni di

S. Bernardo speriamo che sieno per comprovare la verita della

nostra opinione. Un' altra ragione ancora ne muove a eongiungere

sotto il medesimo titolo queste due opere ;
ed e la conformita di

sentire dell' uno e dell' altro editore nel pubblicare i testi di lingua.

Ma di cio diremo alcuna cosa dopo aver dato ai lettori un' idea di

quel che contiene 1'una e 1' altra operetta mentovata poc'anzi.

La prima di esse k un leggiadro volumetto in ottavo di presso

cento sedici facce pubblicato nel giorno che il P. Michele Sfllzauo

Serie 11, wl. 377. 37
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deU'Ordine de' Predicatori fu promosso all' Episcopate e a lui inti-

tolato con una sensata dedicatoria l. Succede a questa un' assai

lunga prefazione in cui 1' editore propone le ragioni della maniera

da se tenuta nel pubblicdre per la prima volta il libro dell' Eccle-

siaste 2. Viene in terzo luogo il nuovo volgarizzamento con a fron-

te il testo della volgata ed a pie qualche noterella filologica o di-

chiarativa de'passi piu malagevoli
3- e da ultimo una tavola di voci

o mancanti alia quarta impressione della Crusca o degne di consi-

derazione 4.

Dire dell' importanza del libro e dell' utilita morale che ne pos-

sano trarre i lettori
,
e cosa al tutto vana

,
baslando il sapere che i

precetti contenuti in quest opera furono dettati per ispirazione di-

vina. Ne del vantaggio letterario diremo altro se non che parere a

noi col Frediani che il libro dell' Ecclesiaste sia recato al nostro

volgare con quell' efficace schiettezza di voci e verginita di for-

me che tanto ci rendono amabili gli scritti del secolo XIV; e per

conseguenza essere opera opportunissima a richiamare le presen-

li generazioni alle severe virtu degli antichi
,
ed erudire gT inge-

gni alia imitazione de* primi modelli deU arle dello scrivere disa-

morando T odierna giovenlu dalle spurie bellezze che con lanti altri

mali ci vengono di fuori%. DellAutore del volgarizzamento nul-

la ne ha voluto dire il Frediani, perche il codice membranaceo

del secolo XIV della libreria Magliabechiana, onde egli lo trasse,

taceva il nome del volgarizzatore ;
e il tentare d' indovinarlo per via

di congetture o riscontri ricavati da voci o rnaniere, che oggidi sono

proprie solamente di questo o quel luogo, gli parve con gran ra-

gione un esporsi a certo pericolo di prendere abbaglio. Ma qual che

sia stato il valoroso che traslat6 in servigio di chi non pu6 leggere

in latino quei dettati di sapienza utilissimi agli uomini di tutti i

luoghi e di tutti i tempi ;
certo e che quel volgarizzamento era de-

gno di essere pubblicato a benefizio degli studiosi del nostro bel-

1 Pag. 3-7. 2 Pag. 8-26. 3 Pag. 30-91. 4 Pag. 92 al fine.

& Pa.' 3 e 4.
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lissimo idioma; eil P. Frediani col nuovo lavoro aggiunse un nuovo

merito a quelli che gia aveva colla buona letteratura
,
e facciam

Yoti che ritrovi molti imitatori ed emuli nel fare di ragion pub-

blica le opere del trecento che aneora giacciono inedite per gli ar-

chivii e per le biblioteche.

Tra gl'illustri italiani che altre volte gia notammo esercitarsi con

lode nel correre quest' aringo siamo lieti di aggiungere 1'editore dei

Sermoni di S. Bernardo, della qual opera ci corre ora 1' ohbligo di

dare un brevissimo cenno. Ella e compresa in un volumetto di sedici

fogli di stampa in 8.
,
due de' quali sono occupati dalla dedica

a' giovani dell' Ordine Carmelitano
,
da una prefazione al cortese

letlore, da brevi cenni sopra la vita e le opere del B. Giovanni Ta-

yelli creduto volgarizzatore de' sermoni di S. Bernardo e da una

tavola di voci e maniere non registrate nella Crusca o che merite-

rebbero qualche altro esempio. II rimanente dell' opera comprende

presso a tredici fogli di stampa e contiene otto sermoni del melli--

fluo Dottore intorno alle solennita de' Santi, cio^ uno nella Nativi-

ta di S. Giovanni Battista; un altro nella vigilia de'gloriosi Apostoli

Pietro e Paolo; tre nella festa de' medesimi Apostoli 5
unc nella fe-

stadi santa Maria Maddalena
5
due nell' Assunzione della Vergine

Maria e un altro nella festa di S. Clemente.

Draper dire ordinatamente alcuna cosa sopra ciascuna delle parti

qui mentovate
-,

le brevi parole indirizzate a' giovani dell' Ordine

suo non sono si proprie di quelli, che generalmente non debba ap-

plicarle a se stesso chiunque per legge di sua vocazione debba eser-

citarsi nel ministero apostolico, e perci6 stimiamo di far cosa utile

recandorie qui alcuni precetti. II ministro evangelico non pud n6

dee pretendere di salir sul pergamo prima che abbia con tale as-

siduita svolto e meditato le Sacre scritture da farle sue, che tanto

importa mangiare il volume d' Ezechiello
,
nel quale le Scritture

sacre vengono figurate per rispetto a coloro
,
che nella casa di Dio

sono chiamati allo insegnamento. Nisi ante comederimus apertum

volumen, e san Girolamo che comenta, docere non possumus filios
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Israel *. E quindi siegue ch' e' debba pure anteriormente aver

fatte suo studio indefesso 1' opcre di que' Sommi, ai quali decret6

la Chiesa il nome yenerabile di Padri, imperocche in esse k da cer-

care il vero senso, in cui le sacre Scritture sono interpretate dalla

Chiesa istessa. Anzi non e questo il solo fine
,
onde voglio da lui

cosi studiate 1' opere dei Padri
5
v' el'altro parimente di bene adde-

strarsi nel vero modo d' annunziar le verita divine gia apprese:

cosi egli. Ne punto meno opportune k Y inculcare ch' egli fa il de-

bito del ministro evangelico di sentir bene adentro alia favella in

cui ha da evangelizzare. E cio (continua il nostro Autore) non solo

perche ignorandola e' non potrebbe presentare adeguatamente i

suoi concetti
,
ma neppure vestirgli di quelle forme dignitose ,

che loro si addicono
,
ne di quelle eleganti, che si vogliono , onde

piu volentieri e da piu sia egli ascoltato non gia per vanagloria che

in se debba avere, ma a raccoglier frutti in maggior abbondanza.

vero dall
1

altra parte che sempre si dovrebbe ascoltar volentieri

la parola di Dio, la quale conferisce ed alimenta la vita spirituale,

e punto non badare ai modi piu o meno eleganti in che ella si an-

nunzia. Ma egli interviene in questo , quello che nei cibi
,

i quali

benehe necessari ad ognuno ,
si condiscono tuttavolta di squisito

sapore, per invitare ad usarne meno ritrosamente. Dice sant' Ago-

stino: Sed quoniam inter se habent nonnullam simililudinem vescen-

les alque discenles
, propter faslidia plurimorum, etiam ipsa , sine

quibus vivi non potest alimenla condienda sunt 2. Nella prefazione

al lettore mentovata poc' anzi il ch. editore ci da notizia di codici

di cui si giovo per questa edizione; mette in sodo che il volgariz-

zamento e da tenersi opera del B. Giovanni da Tossignano, del qua-

le ci da poi separatamente un' accurata biografia e iinalmente espo-

ne il metodo da lui tenuto nel pubblicarla.

Or di quest' ultimo ragionando, ogni lettore mezzanamente istrui-

to ben conosce che regna fra i dotti ancora oggidi molta contrarieta

1 Tom. 5, pag, 27.

2 De Doctrina Christiana lib. IV, cap. XI, n. 20.
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di sentenze. Ad alcuni sembra conveniente una certa liberta nel

ridurre i vocaboli alia scrittura usata comunemente a' di nostri : ad

altri sembra per lo contrario non doversi fare verun mutamento

dove non si conosca apertamente difetto o negligenza o svista del

copiatore ;
e 1' una e F altra opinione ha sostenitori molti per nu-

mero e di molta dottrina. L' editore de' sermoni di S. Bernardo (e

10 stesso dicasi del Frediani) sta in favore della seconda sentenza.

Quanto all'ortografia delle voci (cosi egli), non ho mai osato ritoc-

carle, quando, benche scritte diversamente da quello che oggi scri-

ver si sogliono, v'e la ragione perche cosi le scrivessero i nostri anti-

chi : ragione che ho sempre dato di mano in mano, e se talvolta, a

parer dei dotti, anche senza bisogno, sappiano che non 1'ho data per

loro. Quando poi ho creduto d'aver buon fondamento che vi fosse di-

fetto o per negligenza o per isvista del copiatore, allora v'ho portato

le mani, ma ben di rado m' e occorso, e in cose cotanto lievi che re-

puto inutile il noverarle . Or questa riverenza alle scritture degli

antichi, non tutti riputeranno esser tale che insieme coi vantaggi

che arreca e specialmente quello di condurre ad una compiuta storia

della lingua, non abbia ancora i suoi inconvenient!, e quello in ispe-

zialita di fare che il numero degli studiosi nelle opere del trecen-

to rimanga assai scarso. Ed infatti quell' imbattersi pressoche ad

ogni periodo in voci morte da parecchi secoli
,
e morte per guisa

che nessuna valentia di scrittore potra mai piu richiamare in vita,

non sappiamo a quanti non sia per recar noia e molestia, siccome al

viandante il camminare per una via dove ad ogni tratto incontra uno

sterpo od un fosso. Ne per questo vogliamo gia dire che sia libero

11 porre la mano profana ne'venerandi scrittide' nostri maggiori per

levare, aggiungere, immutare, secondo che meglio talenta *
;
e ne

anco dispregiamo i vantaggi cheda certe voci e forme antiquate e per-

fino dagli idiotismi stessi puo dedurre la filologia, la filosofia e la sto-

ria (ivi pag. 10). Tra una licenza sfrenata che non conosce ritegno

1 FREDIA.M prefazione citata pag. 9,
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ed una cieca superstizione che si reca a coscienza ogni benche lie-

vissimo cambiamento di lettere in un vocabolo, ognuno confessera

trovarsi qualcbe altra cosa da scegliere, secondoche ben dimostrano

molte opere date in luce da filologi prestantissimi. Que' vantaggi

poi, che dicevamo originarsi talora dal rappresentare fedelmente i

vocaboli quali uscirono dalla penna degli antichi, si potrebbero con-

seguire per altra via, cioe notando sotto al testo in carattere minu-

tissimo i cambiamenti introdotti; in quel modo medesimo che vedia-

mo praticato comunemente per le varie lezioni dagli editori di clas-

sici greci o latini. Per questo mezzo quelli cui dan noia gli arcaismi

non tollerati oggidi non avrebbero gli occhi punti continuamente

da quelle spine ;
e gli amatori dell' italiana filologia non sarebbero

privati di que' vantaggi che dicevamo. Ma di questo spediente, che

proponiamo ,
noi lasciam volentieri il giudicare ad altri di noi piu

versati in questa maniera di studii, fra i quali ci e grato di anno-

verare 1' editore del volgarizzamento dell' Ecclesiaste e quello de'

Sermoni di S. Bernardo. Che poi tali cose sieno scritte da noi per

intimo sentimento di stima e non per semplice cortesia, ne avranno

i lettori chiaro argomento nelle belle annotazioni onde i due dotti

religiosi seppero corredare le due opere qui da noi rivedute. E

quanto al Frediani, le lodi che da filologi lodatissimi gli son date ci

disobbligano dal recarne qualunque prova. Men noto finora e forse

il nome del P. Anselmo da S. Luigi Gonzaga; ma chiunque con am-

mo spassionato si faccia a percorrere le annotazioni da lui sottopo-

ste ai sermoni di S. Bernardo non potra a meno di riconoscere in

lui uno de' piu dotti cultori della italiana filologia, in quanto sotto

questo vocabolo vien compresa la cognizione de' principali nostri

scrittori e delle quistioni che per lo spazio di ormai quattro secoli

si vanno agitando intorno alia lingua italiana.
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III.

Dell' arte di godere vita sana e felice. Libri ire, per DAZIO OLIVI

Sinigaglia, Tipografia Pattonico e Pieroni 1855.

Se mai v' e libro che in virtu di un bel titolo e d' uri lusinghiero

frontispizio possa promettersi le cortesi accoglienze dei lettori, egli

e certamente questo del sig. Olivi. Imperocche , qual v' e mai tra

i mortali che non brami di godere vita sana e felice ? o che non de-

sideri d' impararne Tarte? e cio anche a costo di qualche sacrifizio

maggiore che non e la tenuissima spesa d' un volumetto
, come

questo, di poc' oltre a cento pagine? Ma il guasto si e
,
che i hei

titoli hanno perduto oramai presso il mondo dei leggitori gran

parte del loro credito, colpa di quegli autori ciarlatani (e i ciarla-

tani sono i gran guastamestieri d ogni arte) ,
i quali ,

smentendo

coll' insulsa meschinita delle opere i pomposi nomi che loro stam-

pano in fronte , tolgono fede anche ai veri delle altrui; tanto che

i lettori appena veggono un titolo seducente, non che se ne lascino

adescare, si mettono anzi in sulle guardie, e sogghignando ripetono

quel motto d' Orazio:

Quidferet hie tanto dignum promissor hiatu?

Parturiunt monies, nascetur ridiculus mus.

Oltrediche ad alcuni sembrera forse che 1' arte di viveresani e

felici in questa valle di lagrime sia a un dipresso tanto vana e

chimerica, quanto era quella, che gia professavano i ciurmatori al-

chimisti, dellapietra filosofale, della panacea, dell' elisird' immor-

talita, e d' altre cotali dietro a cui folleggiarono parecchi de' nostri

antichi. E che? diranno eglino, se un' arte si utile veramente esi-

stesse, il mondo sarebbe egli tanto infelice e tristo, come la sperienza

d'ogni di e 1'eterno frastuono di lamenti e piagnistei che d'ogni parte

ci assorda , ne fanno fede? o sarebbe ella rimasta fin qui scono-

sciuta? e in tanti secoli, fra tanti studii, e con quell' avidissima sete



584 RIVISTA

di beatitudine ond' e acceso ogni petto umano, non sara incontrato

a niun savio , prima d' ora
,
di scoprire quest' arte e divulgarne i

segreti?

Eppure ,
checche ne paia a cotesta genia piangolosa di Eracliti

,

che mai non mancarono alia terra, 1' arte di vivere sani e felici esi-

ste al mondo, ed e arte antica, e \i fu d'ogni tempo e vi e tuttora

chi la mette in pratica e se ne chiama beato : pochi in verita
,
ma

di questa pochezza la colpa non e gia nell' arte, la quale per se e

universale
,

si bene in quei molti che o non si fanno ad impararla

da buone fonti
,
o non si risolvono di eseguirne costantemente i

precetti. Anche i Gentili la conobbero
,
almeno in parte ,

come lo

dimostrano parecchi insegnamenti che ne lasciarono al tutto aurei
5

e cio non solo tra i filosofi piu virtuosi o tra le generazioni men cor-

rotte deli'antichita, ma eziandio nei piu infelici tempi di Roma im-

periale e corrottissima, alia quale il Satirico, mentre ne mordea con

cinico stile i vizii piu infami, additava la pura essenza della terrena

beatitudine suggerendo quel voto :

Ut sit mens sana in corpore sano

e ne accennava la fonte sincera in quell' aurea sentenza :

Semita certe

Tranquillae per virtutem patet unica vitae 1 .

Ma era vanto serbato al Cristianesimo quel di dare agli uomini

compiuta 1'arte del vivere beato, (per quanto, ben inteso, lo com-

porta la condizione mortale) e di universaleggiarne fra essi il cono-

scimento e la pratica. Che sebbene egli sembri non curarsi d'altro

che di felicita eterna, e nondimeno certissimo trovarsi in lui il ve-

ro e il solo principio della felicita eziandio terrena-, e quelle bea-

titudini, quella pace vera che son promesse nel Vangelo ai seguaci

di Cristo, benche risguardino principalmente la vita futura, abbrac-

ciano anche il giro di questa vita mortale, dov' essi pregustano un

1 IUVES. Sat. X.
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saggio dell' immortalita beata. Qui dunque e da cercare il segreto

di quell' arte cotanto desiderata
,

di qui se ne debbono attingere i

principii ed i precetti : e se alcuno professa insegnare i segreti di

questa Ars magna, pescandoli onde che sia fuor della scienza cri-

stiana, egli e un ingannato o un ingannatore che vuol ciurmare le

genti.

Or venendo al sig. Olivi
, questa appunto e la prima lode che

devesi al suo libro
,
d' avere cioe stabilito tutto il magistero della

sua Arte sopra 1' unica e salda base del principio morale cristiano,

ossia sopra 1' Onesto,non solo qual ci vien dato dalla legge di natu-

ra nota eziandio ai pagani ,
ma quale venne perfezionato dal cri-

stianesimo e leggesi insegnato nei Santi Vangeli interpretati con-

forme all'insegnamento e alia pratica della ChiesaCattolica. Dal qual

principio egli deriva percio la partizione della sua opera in tre li-

bri
,
e tutta la serie dei precetti che in lei contengonsi.

II primo libro, che e tutto igienico tratta dei modi di conservare

la sanila; i quali riduconsi tutti piu o meno direttamente al gran

precetto della cristiana temperanza, come apparira facilmente a chi

si faccia a percorrere i sei distinti capitoli, in cui 1' Aut. li specifics

discorrendo degli alimenti, del caldo, del freddo, e delle vesti, del

moto, del riposo, dell' abuso dei medicamenti, e delle passioni.

Dopo la sanita individuale, e gran sorgente e condizione di uma-

na felicita il mutuo amarsi e beneficarsi degli uomini nel sociale con-

sorzio. E questo e il tema del secondo libro, in cui 1'A. insegna i mo-

di di piacere agli altri : censurando prima quei modi svenevoli o vi-

ziosi, pei quali si puo per avventura, die' egli, acquistar grazia da

gente vana e dappoco, ma non dagli uomini saggi e valenti
;
e spie-

gando poi i modi veri di piacere alia gente savia e dabbene, la cui

stima e benevolenza dobbiamo studiarci di conseguire. Questi non

sono che una speciale applicazione di quell' universale precetto della

carita cristiana che dice : Quod tibi vis fieri, alteri feceris : e sicco-

me si pu6 piacere ad altrui e colle grazie esterne della persona e

coi pregi dell' ingegno e colle virtu del cuore
,

cosi 1' A. nei tre

capitoli di questo libro espone distintamente queste tre maniere di
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gradire e ne da precetti molto savii ed utilissimi soprattutto alia

gioventu, a cui egli in gran parte li indirizza.

Nel terzo libro finaluiente s' insegnano i modi di esser felice in

ogni eta, stato, condizione e posizione della vita. In quattro capitoli

1' A. rinchiude un ricco tesoro d' insegnamenti tolti alia purissima

morale cristiana; e percorrendo successivamente le diverse eta della

yita umana
, poi i diversi stati e le principal! condizioni e le posi-

zioni piu difficili e dure in cui pu6 trovarsi 1' uomo, applica a tutte

i precetti della vita felice
,
a ciascuna classe i proprii, e tutti deri-

yati dal principio dell' Onesto, unica fonte di felicita verace.

A questa prima e precipua lode che tocca la sostanza e lo spiri-

to dell' operetta dell' Olivi, un' altra se ne deve aggiungere che

ne riguarda le forme. Un libro d' arte vuol essere pratico anzi che

speculative; non deve perdersi nelle astratte contemplazioni cheil

soggetto potrebbe per avvenlura porgere al filosofante, ne diffon-

dersi in dimostrazioni prolisse e rigorose proprie dell' ordine scien-

tifico, ma sibbene egli deve esporre con lucidezza
,
con brevita e

con precisione i precetti dell' arte e le regole proprie del suo ope-

rare, corroborandole
,
dove accade

,
di ragioni che ne mostrino la

convenienza, ma hrevi, facili e lampanti. E questo e tanto piu ne-

cessario, se il libro e fatto non per le menti elette di pochi, ma per

la volgare intelligenza dei piu ;
come e appunto il caso del presen-

te libro, il quale tratta d' un' Arte che
,
come ben riflette 1' Olivi

,

non deve piu considerarsi come una parte della medicina e della

filosofia ed inaccessibile al popolo, ma dev' essere la scienza di tut-

ti *
. Un tal libro inoltre

,
e per questessa ragione ,

dev' essere

scritto in istile piano, semplice, ameno, intelligibile a tutti, quale

insomnia conviensi ad una tenue scrittura indirizzata alia istru-

zione del popolo
2

.

Ora a queste parti ha pienamente soddisfatto il savio A. Egli

non fa inutile pompa ne della sua scienza medica (gia ben nota

per altro in Italia da parecchie sue opere) ne di filosofiehe teorie

i Pag. 5. 2 Pag. 6.
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ne di mendicata erudizione. Ma sempre intento allo scopo, ch' egli

annunzia fin dal principio ,
di rendere cioe comune a tutti e spe-

cialmente alle classi popolari con un breve ed agevole insegna-

mento 1' arte di godere vita sana e felice
5
ne da i precetti con pre-

cisa chiarezza
,
scendendo al pratico e al minuto quanto conviene

e illustrandoli di autorita, di esempii e di ragioni del pari salde che

facili; nota-e combatte i vizii e gli errori contrarii
;
e al tempo stes-

so va intrecciando qua e la brevi racconti
, graziosi aneddoti

,
bei

motti, sehtenze illustri di savii anticbi e moderni, sacri e profani,

per siflatta guisa che il tenore didascalico dell' operetta ,
non che

aver nulla di pedantesco o di pesante, riesce invece singolarmente

ameno e vario, e condito di quelle schiette grazie che a tal manie-

ra di libri bene si avvengono; ci6 che aggiunto alia facilita e na-

turalezza di stile proprio dell' A. ne rende la lettura non meno pia-

cevole che istruttiva.

Possiamo dunque conchiudere, che quest' opuscolo dell'Olivi non

ismentisce il bel titolo che porta in fronte. Non gia, che esso valga

per un trattato classico e compiuto dell' Arte che insegna, edesau-

risca una materia che e si vasta
;
ma i precetti che da sono per

un lato cosi pieni di saviezza e mirabilmente acconci allo scopo

dell' arte
,
e contengono per 1' altro tanta parte di umana felicita

,

che chiunque si faccia ad apprenderli e a praticarli riuscira facil-

mente , per quanto e permesso ad uom mortale , a godere quella

vita sana e felice che 1'A. promette, e che noi, congiungendo i voti

Hostri ai suoi, di tutto cuore desideriamo al nostro lettore.
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Roma 24 Novembre 1855.

I.

COSE ITALIANS.

SlATl PONTIFICH. 1. Scarsita dinotizie straordinarie 2. Atto pubblico di scien-

ze sacre nel Collegio Urbano di Propaganda Fide 3. Accademia de' nuovi

Lincei 4. Bell'attestato di pubblica gioia fatto dal Municipio di Montesan-

lo a un suo concittadino.

1 . II regolare andamento dell' amministrazione pubblica , e degh
affari privati ci porge piccola materia a tessere la cronaca politica

delle ultime due settimane. Ove se ne tolga il corso degli studii co-

mineiato nelle Universita e nei Collegi dopo le vacanze autunnali
;

il riaprimento delle Congregazioni Sacre, e del pubblici Uffici inter-

rotti ove in tutto ove in parte per antica consuetudine e per cagion

.di riposo 5
alcuni pochi casi di col era che mostrano come il morbo

asiatico tultoche mitemente continua tultavia a travagliare colla citta

di Roma alcune altre citta dello Stato
$
la nominazione di Mons. Set

timio Vecchiotti ad Internunzio airAia, e quella di Mons. GuadalupL
a Delegato Apostolico di Orvieto; ove se ne tolgano, diciamo, queste

poche notizie
,
che non hanno neppur tutte il pregio della novita

,

quel che rimane e di non grave importanza, all' eccezione d' una cosa

sola, la quale per chi amail progredire dei sacri studii importa mol-

to, e dal la quale ci place di cominciare.

2. Fra i molti Studii teologici, i quali danno in Roma alia gioventu

cclesiastica agio grandissimo di ammaestrarsi nelle sacre discipline,



CRONACA CONTEMPORANEA 589

si aimovera quello del Collegio Urbano di Propaganda Fide, dove gio-

vani scelti da tutte le nazioni del mondo attendono a corredarsi di

quelle virtu e di quelle scienze che valgono a formarne dei missionarii

pari di merito all' altezza del loro sacro apostolato. 11 prospero sue -

cesso di questa nobilissima istituzione non dee consolar soltanto i Ro-

niani, presso i quali essa e collocata; ma confortare eziandio di bella

speranza tutt' i cattolici, perche per tutto sono destinati gli alunni di

Propaganda a rendere fruttuoso quel seme che viene ne' loro animi

inserito e coltivato nelT Urbano Collegio, Or un saggio non piccolo di

questo felice riuscimento, quanto allo studio della piu nobile disci-

plina, venne dato nel giorno 19 Novembre per un atto pubblico in-

torno della Teologia e della Storia Ecclesiastica sostenuto dal sig.

Giacomo Keogh di Pittsburg negli Stati Uniti di America. vogliono

considerarsi le tesi in se medesime, ed esse danno un bel concetto del

grado elevate in cui si trova 1' insegnamento sacro in quel'ColIegio ;

o vuolsi considerare il valore del giovane nel discuterle, e dobbiarno

concepire giusla stima della sua capacita, e deiramore posto in que-

sti studii severi; o infine si vuol considerare la nobil corona degli

speltatori, e ognuno si compiacera del vedere quanta cura i piu ele-

vati personaggi della Chiesa pongono nella profonda istruzione di

questi eletti giovani allevati a scopo si santo. Delle trecento dicias-

sette tesi, nelle quali le due discipline furono quasi diremmo compen-

diate, poco piu di cento (103) appartengono alia storia ecclesiastica : le

altre dugentoquattordici, vengon tratte dalla scienza del domma catto-

lico. Le prime risguardano tutte le piu grandi discussioni storiche in-

torno ai Romani Pontefici ed alia loro autorita, aggirandosi per la piu

parte sopra fatti o quistioni che diconsi dommatiche ; esse dimostra-

p.o oltre la vasta comprensione diun soggetto ampissimo, laprofon-
dita eziandio e la sodezza di tale studio. Le allre dugenquattordici tesi

risguardanti la teologia son partite in cinque grandi division!, cioe: De

Deo eiusque atlributis, De Divina Trinitate, Depraecipuis vaticiniis ad

Messiam pertinentibus, De incarnatione Filii Dei, De Sacramentis No-

vae Legis, e fanno argomenlo di giusto criterio, di sano giudizio, e di

vasta conoscenza della doltrina teologica. Ma questo e pregio della

Facolta sacra di quel Collegio. Pregio del giovane fa senza dubbio

1'essersi talmente avanzato in questi studii, che nelle mostre fattene

s\ nel mattino si nella sera del 19, comprendesse a primo colpo le

obbiezioni oppostegli dai molti dotti e gravissimi personaggi che o di

propria scelta o invitati vollero prendere sperimento della perizia di

lui
,

le sciogliesse con chiarezza e vastita d' idea, e sapesse da quei

pochi ma svariati punti toccati prendere natural argomento di pas-

sare a trattazioni atlinentivisi, svolgendo con rapido ma grave ed
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erudito parlare difficilissime discussion!. Quanto a coloro che coll'in-

lervenirvi resero piu augusto quest'atto, ci contenteremo di dire che

in Roma, dove e pur si frequente la maesta di cotali scolastiche mo-

stre, rarissimo accade nondimeno che altra pruova di studii si abbia

uguale splendore. Poiche oltre al grandissimo numero de' piu dotti

e piu cospicui personaggi, che Roma chiude nel suo seno
; degnossi

la Santita del Sommo Pontefice non solo accettar la dedica faUagli di

cotal pubblico esperimento, ma decorare eziandio della sua presenza
1'atto istesso; aggiugnendo con cio nuova lena ed ai professori tan-

to benemerili di questo insegnamento, ed ai giovani animati nell'ar-

ringo dal vederne premiati i sudori col guiderdone piu nobile che

possano qui desiderare
, qual e la paterna benedizione del Sommo

Gerarca della Chiesa dopo una prova onoralamente sostenuta.

3. Pria d' uscire da questo proposito degli studii, buono e ricorda-

re almen di passaggio un bell' atto di riconoscenza compiutosi di que-
sti giorni dall' accademia del nuovi Lincei verso il Sommo Pontefice

Pio 1X5 il quale oltre agli altri beneficii di dotazioni
,
e di sito larga-

mente conceduti a questa dotta adunanza
,
voile altresl

,
corre gia

un anno
,
visitare le sale dove 1' avea ristabilita Era stata dal ch.

prof. Francesco Orioli composta percio un' iserizione, avutone Tinca-

rico onorevole per decreto dell' accademia : or quest' iserizione inci-

sa in sul marmo e stata teste collocata nella prima delle aule dei

nuovi Lincei in sul Campidoglio siccome monumento della efficac

protezione data mai sempre alle scienze dai Romani Pontetici.

4. Ne fuori di questo soggetto medesimo ci pare un gentilissimo

pensiero della Magistratura di Montesanto , piccola citta nel Piceno,

Dopo oltre a due lustri di faticoso apostolato nell' Isola di Cei-

lan
,
ritornava in Montesanto sua patfia monsig. Giuseppe Maria

Bravi monaco dell' ordine Silvestrino, Vescovo di Tipasa ,
e Coadiu-

tore Vicario Apostolico di Colombo. Ora la Magistratura del Munici-

pio, che avea gia altre volte dato a quel zelante Prelato segni di gio-

ia e di gratulazione per il frutto e gli onori delle fatiche apostoliche

di lui, non voile ehe questo ritorno passasse senza una pubblica e

cittadina testimonianza di gioia. Quindi gli offriva il giorno quarto di

Novembre una solerme accademia letteraria, alia quale accorsero i

piu colti cittadini, e dove si nelle due prose recitatesi, e si nelle poe-

sie si svolse puo dirsi questo solo concetto : 1' eroismo benefico del-

1'Apostolato della Chiesa Cattolica: intrecciandosi le lodi del loro con-

cittadino all'encomio delle sacre missioni. Certo pio e gentile pensie-

ro fu questo 5 perche rafforza 1' amor vero di patria col vincolo del-

la religione, eleva 1' animo a sublimi concetti
, ingentilisce gli spiritt

cogH esercizii di amena e grave letteratura.
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SARDI ( Da nostra Corrispondenza ) 1. Riapertura del Parlamento 2.

Critiche al discorso della Corona 3. Elezione dell' Avvocato Buffa 4.

Statistica delle elezioni in Ptemonte 5. La Commissione elettorale elevata a

sistema 6. La Savoja 7. Stampa cattolica.

1.1112 di Novembre il nostro Sovrano riapriva il Parlamento. Sena-

tori e deputati radunavansi nella gran sala del palazzo Madama, dove

conveniva il corpo diplomatico, e quelle poche privilegiate persone
che aveano potuto ottenere un biglietto. Alle died arrivava il Re, che

cravi accolto dagli applausi degli astanti, e leggeva il discorso inau-

gurale della nuova sessione. Ricordava le disgrazie della sua famiglia

dicendo che in mezz-o ai dolori Iddio lo sostenne nell'adempimento dei

suoi doveri; che volto lo sguardo alia gran lotta la quale ferve da due
anni in Orienle non esito ad unire le sue armi a quella parte che

combatte per la causa della giustizia e della civilta, e per I' indipen-
denza delle nazioni ,'

e che i nostri soldati aveano col loro valore

accresciuta I'antica fama di queste bellicose contrade. Facea voti per-
che Iddio coronasse con sempre magyiori successi gli sforzi comuni;
avvertiva che le spese della guerra renderanno necessario un nuovo ri-

corso al credito pubblico ; ma un imprestito non bastera giacche la

scarsita deiraccolti, il rinnovato flagello del colera unite ad nitre ina-

spettate contingent scemaronn le pubbliche entrate. Di che doveansi

ehiedere nuovi sacrifizii alia nazione. II governo per altro cerco il mo-

do di renders piu sopportabile il peso di alcune imposte. Ne verra

meglio ordinata la distribuzione nella parte specialmente che gravita

sulla classe meno agiata. 11 discorso si conchiuse col solito compli^
mento di concordia tra principe e popolo, e col la solita promessa di

mantenere illese le due gran basi della felicita pubblica: Ordine e li-

berla. lo che ho udito il Re recitare questo discorso non saprei descri-

rervi a parole la diversa ed opposta accoglienza che s' ebbe nelle

due parti: applausi prolungati e fragorosi quando si tocco dell'mdi-

pendenza delle nazioni
;
e silenzio melanconico e profondo quando si

disse de' nuovi sacrifizii. Quanti si ricordavano che due anni fa an-

nunziavasi la quasi ristaurata finanza, ed oggi chiedevansi denari, e

prenunziavansi nuovi debiti e nuove imposte, non poterono dominare

quel primo movimento involontario di stupore.
2. Anche il giornalismo piu o meno assennato fe di molte critiche

a questo discorso. Siccome il Re avea parlato di tradizioni di fami-

glia sul proposito della guerra d' Oriente taluno avverti, che Ame-
deo V

T
I non voile aggravare d'un soldo solo il proprio popolo nella

sua spedizione contro i Bulgari e contro i Turchi-, e se ne citano i

document! tratti dal libro dell' Avvocato Pietro Datta intitolato Spe-
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dizione in Oriente di Amedeo VI, pag. 39. Oggi invece noi abbiama
contralto un imprestito di 50 milioni coll' In ghil terra, ed e gia ne-

cessario un nuovo imprestito con nuove tasse, rion essendo passati

che soli otto mesi! Altri notarono che lo scemamento delle pubbliche
entrate era smentito dal ministero medesimo, il quale addi 30 d'Olt.

avea fdtto pubblicare nella Gazzetta Piemontese N. 263 che le sole ga-

belle nei nove primi mesi del 1855 avevano reso alPerario L. 2,301,763
di piu che nel 1854. Vi fu finalmente chi critico la promessa di libe-

rare dalle imposte la classe meno agiata, come quellachepiegavaalle

esigenze dei meetings e gettava tra noi i semi del socialismo. Di fatto

i giornali del la demagogia non tardarono ad intimare guerra ai ric-

chi, fondandosi sulla parola del Re. I sacrifizii
,
scrisse il Piemon-

te del 15 Novembre, dovranno farli coloro che sono provveduti di

beni del I a fortuna in proporzione dei beni e della rendita . E la

Voce del Progresso dello stesso giorno grido: Imposte, imposte a

diluvio su tutti i Conti
,
Marchesi

,
Cavalieri e nobili che possedono

stermindtecampagneestupendipalazzi. Ma quest'ultima critica fra

le altre non e giusta. potendo le parole dette dal Re avere un senso-

retlo, quantunque i giornali piu o meno socialist'! le abbiano travolte

a pessimo significato.

3. Intanto la camera dei deputati non si pole radunare ne il giorno

12, ne il giorno 13 per difelto di numero. II 14 si raggranellarono 104

depulali appena, i quali elessero il presidenle, e si nomino a lal ca-

rica Carlo Boncompagni , designate dal ministero
,

il quale sorti 53

voli, meschinissima maggioranza. Verificalesi poi alcune elezioni, in-

sorse una queslione imporlanlissima riguardo a quella dell' Avvocato-

Domenico Buffa. Come sapete questo sig. Buffa era intendente gene-

rale di Genova quando si presento al Parlamento la legge per la sop-

pressione di alcune comunita religiose. Egli rassegno allora il suo

uffizio senza dire il perche ;
ed essendo corsa voce che T avesse fatta

per debito di coscienza n'ebbe lode assai dai buoni in pubblico ed in

private. Ma duranle T ultima crisi ministeriale il Buffa stampo una

breve scrittura intitolata La Crisi dove dichiarava che se erasi dismes-

so dall' impiego, non era gia per riverenza al Sommo Pontefice
;
sib-

bene perche egli volea ad ogni costo la separazione dello Stato dalla

Chiesa. Mediante questo scritto rientro nelle grazie del Ministero , il

quale ,
essendo vacato il 1 . Collegio di Sassari in Sardegna, lo pro-

pose a deputato. Ed affinche nella lotta elettorale vincesse la pro-

va, 1' intendente generale di Sassari, certo signor Conte, mando una

circolare ai Sindaci dove dicea loro di procurare 1'elezione del Buffa,

giaccbe Sassari avendo da far valere le sue ragioni abbisogna d' un

uomo che par li e sia ascoltato, cioe d'un deputato che appartenga alto
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maggioranza delta Camera, e possa avere i riguardi del potere esecu-

tivo. Gli altri deputati, seguia 1' Intendente, non procureranno a Sas-

sari ne stabilimenti pubblici, ne sussidi per le strade, ne miglioramen-
ti di porti marittimi, ne la conservations di do che si abbia e sia in

pericolo di perdere.

4. Queste parole produssero il loro effetto. II Buffa venne nomi-

nate deputato di Sassari con 92 voti. Qui e bello notarecome il Col-

legio che rappresenta Domenico Buffa consti di 427 elettori, e in fatto

non abbia conseguito il mandato che da 92. La qual cosa e general-

mente comune a tutti i deputati. 11 sig. Despine pubblico alcuni mesi

orsonoun quadro generale delle elezioni 1853-54, lequaliservirono

a costituire la presente Camera elettiva
5 quadro che trovasi negli atti

del parlamento IN. 561
,
e venne sottoposto alle riflessioni del la Ca-

mera nella lornata dei 9 Aprile 1855. Da questo risulta che nello sta-

to nostro vi sono 204 Collegi elettorali
, composti di 3087 comuni

,

dove gli elettori schtti nel 1850 erano 92,422 e nel 1853, 92,176. Di

questi novantaduemila concorsero alia votazione soli 52,663, e tutti

i voti conseguiti dai 204 depulati sommano appena a 35,198. Di gui-

sa che in una popolazione di 4, 904
,
817

, quale e quella del nostro

Stato secondo il censimento del 1848, soli trentacinquemila cittadi-

ni avrebbero eletti i cosi detti rappresentanti del popolo Piemontese.

Questa statistica e imporlantissima: prova che tra noi i piu si ridono

del diritto elettorale e ben volentieri se ne laverebbero le mani
; pro-

va di poi che e falso falsissimo 1'assei ire che la volonta della Camera
sia la volonta del Piemonte.

5. Ma ritorniamo all'elezione dell'avvocato BufFa. II deputato Si-

neo nella tornata dei 14 Novembre fe altissime lagnanze della circo-

lare delT intendente di Cagliari. Credo, egli disse, che i Ministri

debbano considerare gli elettori e i mandatari degli elettori quali

loro giudici supremi, e tenere a delitto lo influire su questi giudici,

come sarebbe delitto per parte di un private, che avesse contesa da-

vanti un tribunale. G. B. Michelini, Pescatore, Brofferio sostenne-

ro le medesime tesi, e predicarono che il governo dovea lasciare af-

fatto liberi gli elettori. II deputato Brofferio in particolare ricordo co-

me gia il sig. di S. Martino dichiarasse che il Ministero era un parti-

to, e che avea quindi ampio diritlo di operare sull'urna elettorale, con

lulti i mezzi che erano in poter suo. Fu schietta, ma fu unica a un

tempo cotesta dichiarazione, e per la coscienza del paese non ando

perduta.
*

II Brofferio conchiudeva : Dichiarate valida la nomina

del sig Buffa, col la circolare del sig. intendente
, approvate pure le

opere del Ministero
,
e la Camera dei deputati non sara piu Tespres-

sione di un libero popolo, ma 1' espressione della volonta di un as-

Serie //, vol. XII. 38
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soluto governo. Pensateci, o signori, e decldete (segni di approvazione
nella Camera e applausi dalle gallerie) (Rend. Uff. Num. 4 pag. 13).

II Ministero rispondendo sostenne 1. che 1'intendente di Sassari avea

fatto benissimo
5
2. che il Ministero era proprio un partito-, 3. che

in tutti i governi parlamentari del mondo in Francia, in Isvizzera,

in America e in Inghilterra il Ministero influiva nelle elezioni. Eccori

alcune parole dette dal Conte di Cavour : Non v' e nessun paese
ne in Europa, ne in America, ne repubblicano, ne monarchic, nel

quale il governo non intervenga nelle elezioni, manifestando alta-

mente le sue simpatie, usando del la sua influenza morale per far ca-

dere la scelta su questo piuttosto che su quell' altro candidato ....

Presso tutti quei popoli, nei quali ftnora il governo rappresentativo

ha durato e dura, nei quali questo sistema ha prodotti ottimi risul-

tati, il governo ha esercitato un' influenza morale sulle elezioni, il

governo ha dichiaralo altamente quali fossero i suoi amici, ha chie-

sto ai suoi fautori nelle province di cercare a far nominare coloro

che propugnarono la politica ministeriale. La Camera ader\ al Mi-

nistero, ed approve 1' elezione dell'avvocato Domenico Buffa.

6. Se nelle mie lettere vi parlo poco del la Savoia si e perche que-
sta culla della nostra dinastia e affatto dimenticata dal nostro Mini-

stero, o ricordata soltanto per estorquerne denaro. II giorno 20 il

nostro Re dee partire per Parigi-, e un giornale francese scrive che

non passera per la Savoia stante 1' impossibilita di traversarla nella

presente stagione. Laonde il Courrier des Alpes scrive (Num. 135) :

Altre volte sotto il regime abborrito dell'assolutismo la Savoia era

una linea di passaggio frequentatissima dai viaggiatori 5
e questa fre-

quen/.a era una fonte di guadagno per la provincia cos\ povera ,
ma

cosi importanle della Morianna. Oggidi, grazie all' amministrazione

de' nostri italianissimi, le cose sono ridotte ad un punto, che il Re di

Sardegna Duca di Savoia, e'vita di passarvi per andare a Parigi.

Questa circostanza unita con altri atti del nostro governo genero tale

e lanto malumore tra i Savoini, ch' essi non celano nei loro discorsi

il desiderio concepito di staccarsi dal Piemonte, e congiungersi colla

Francia Imperiale. Sul quale proposito leggevasi nel Courrier des Al-

pes un articolo assai risoluto, che potea ridursi al seguente dilemma:

o il Piemonte muti sistema, o la Savoia si stacca dal Piemonte.

Seguono i processi contro i buoni giornali. II Campanone venne no-

vellamente sequestrate, e VArmenia dee presentarsi davanti la Corte

d'appello di Casale per un processo che s' ebbe gia in Torino. Le per-

secuzioni che debbono sostenere i buoni giornali sono infinite, e per

questo appunto meritano ogni attestato di benevolenza dagli amici.

del vero e della religione. Permettetemi di raccomandare ai vostri
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lettori principalmente 1' Armonia. fi il foglio a miglior mercato de-

gli Stati Sardi
;

si pubbllca tutti i giorni ,
ha uno stenografo per le

relazioni della Camera deideputati, e ricco dinotizie benissimo ordi-

nate, e si giudica generalmente anehe dai nemici il primo giornale

del Piemonte l .

II.

COSE STRANIEBE.

FfiiNOA. 1. Missione del Gen. Canrobert nella Svezia. 2. Provvedimenti di

carita. 3. Sinodo evangelico in Parigi.

1. Argomento di grandi e strane conghietture e la missione del

Gen. Canrobert a Stoccolma. I piu moderati si contentano di dire che

il nobile guerriero sia stato mandate ad ossequiare la Maesta del re

Oscarre. Altri pero non vedono il bisogno di far un atto di cortesia

cosi solenne al Sovrano della Svezia se non fosse per entrar seco a

nome del suo governo in trattazioni di amicizia e di alleanza. Percio

credono che 1'invio a quelle remote region! del Canrobert abbia per

iscopo di vincere la ritrosia e spianare le difiicolta che tennero fino-

ra in forse il Gabinetto Svedese. Altri sospettarono invece ehe doven-

do una parte dell'armata anglofrancese svernare presso al teatro della

guerra per essere piu pronta alia terza campagna ,
il Gen. Francese

fosse cola mandate sia ad ottenerne le debite facolta, sia aprovvedere

agl' incessanti bisogni di eosi numerosa famiglia. V'ebbe perfino chi

dimenticandosi della impraticabilita del Mar Baltico in qiu sta stagione
annunzio che il Gen. Canrobert era principalmente inviato a visitar da

vicino per riferirne poscia al suo governo Je singole fortezze e le spiag-

ge russe. Tutto questo fu sospettato da' giornalisti. Noi diciam solo

che il Gen. Francese arrivo, dopo molte ovazioni fatteglitra via, alia

capitale della Svezia: che cola venne accolto con grande onorificenza

e che al suo ritorno passera per Copenaga dove si dice che abbia a

compiere una parte della sua missione.

2. In molte parti della Francia il caro de'viveri cominciava a dar

grave pensiero e porger occasione di qualche tumulto alle classi ope-
raie. II governo dal canto suo provvide tosto e seguita a prcvvedere,

i Ecco i prezzi dell' associazicne : in Torino un anno L. 24. sei mesi 13, tre

mesi 7. Per le Provincie L. 28 un anno
,
lo un semeslre , 8 un trimestre. Per

gli Slati Austriaci ,
Parma e Piaceuza

, Toscana, Modena, Francia e Svizzera u

anno L. 37, sei mesi L. 19, tre mesi L. 10.
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perche diminuita la penuria delle vettovaglie non rimangano prete-

sti alle lagnanze del popolo e alle frodi dfgl' incettatori che spesso

impinguano del sangue de'poverelli. Ma il buon volere del governo
non basterebbe al bisogno ove non accorresse in soccorso lo zelo e la

carita de'privati. Ed e spettacolo veramente tenero il veder in quante

guise molti municipii e signori di grandi officine gareggino nell'alle-

viare la sorte de' loro soggetti. Cosl nel circondario d' Avranches v'eb-

be adunanze officiose Ira imaires, gli appaltatori e capi operai nel-

le quali si convenne di accrescere il salario quotidiano a' lor subal-

terni. Altrove, ricusando i capi di aumentare il soldo agli artigiani, si

venne nella deliberazione d'istituire opifizii appellati di carita dove

i piu miserelli potessero lucrare a sufficienza da vivere secondo lor

condizione. Oltre di cio alcune citta doviziose hanno stanziate di gran-

di somme da erogarsi in elemosine e beneficenze di differenti ragioni,

che lungo sarebbe 1'annoverare per singolo.

3. Chi lo crederebbe? 1 ministri protestanti non disdegnano di rac-

cogliersi ne' Sinodi per discutervi punti religiosi e intendersi tra

loro, ora sopra i dommi, ora sopra la disciplina. Eppure ognun vede

che il voler regolare per tal mezzo le cose di religione e un far diret-

tamente conlro il fondamento del protestantesimo che e lo spirito

privato e Vesame individuate. Quindi avviene che a nascondere lari-

dicolaggine di codesta incoerenza sono costretti que' messeri di adu-

narsi quasi di soppiatto, e adoperare che nulla traspiri di certidibat-

timenti e rivelazioni le quali propalate metterebbero in discredito i se-

guaci del puro Vangelo. Avviene pero quasi sempre che nella turba

si trovi qualche improvvido il quale parlandone poscia ci metta den-

tro alle segrete cose. Cosi fece p. e. un cotal A. H. il quale scriven-

do al giornale svedese VAftonbland gli narro la sessione tenuta il 28

Agosto dal Sinodo Evangelico adunato in Parigi. La relazione suddetta

non riguarda fuorche gli afiari del la Svezia e le discussioni di un gior-

no solo: ad ogni modo essa e un tratto prezioso dellastoriacontem-

poranea dei prolestanti. Comincia la corrispondenza con lamentare

amaramente che: essendo in que' dl piena Parigi di Ministri evange-

lici accorsivi da tutte parti a veder le meraviglie della Esposizione,

pochissimi si raccogliessero alle sedule del Sinodo dove pur si disa-

minavanoaflari di sommarilevanza. Dopo questo breve sfogo entra nei

particolari della seduta che sono i seguenti.

Parlo pel primo il signer Berger laico, militare e capo della divi-

sione svedese appellata la Lega evangelica e rese grazie a' fratelli dL

Francia per la parte che essi prendono alle cose di Svezia: poi ma-

gnificando i progress! della sua setta racconlo il movimento cristiano

prodotto dal metodista Scot (cacciato a sassate nel 1843), la condizione
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de'Batlisti, e le condanne all'esilio per motivi religiosi fatte patire

da' protestanti a' caltolici
,
dando torto (gia s'intende) a quest' ul-

timi. Tocco in fine del la istituzione delle diaconesse, della casa per le

donne di mal aflfare, della societadi temperanza, della malattia della

predicazione ecc. Tale fu il tema del sig. Berger.

A maggior intelligenza dell' ultima parte del suo discorso vuolsi

aggiugnere che 1' istituzione delle diaconesse non conta fra tutte phi

di una sessantina di femmine occupate nell' educare zitelle e assi-

stere a'malati. La casa delle donne infami ne alberga alcune poche
durante 1' inverno: venuta la bella stagione, le penitenti sloggiano e

tornano alia liberta di prima. Promotore della societa di temperan-
za e un cotal Fjellsted capo dei merciaioli ambulanti di libri il qua-
le fu incarcerate dal governo, benche esso protest! di non aver da-

to a vendere altro fuorche la Bibbia e gli scritti di Lutero . II mor-

bo poi della predicazione e divenuto una vera epidemia per tutte le

province del paese. D' ogni eta, d' ogni sesso, d' ogni condizione sal-

tano su improvviso i predicants La parte piu ridicola della comme-
dia vien rappresentata da bimbi non ancor giunti all'uso della ragio-

ne e da giovani zitelle che sisbracciano predicando nelle piazze, per

le vie, in ogni luogo. Or torniamo all' assemblea evangelica.

Al relatore militare succedetie un relatore ecclesiastico il sig. Berg
mann Svedese. Questi dichiaratosi fin dall'esordio gran partigiano del-

la liberta di coscienza, irruppe contro la persecuzione fattaalla setta

de'Leggitori cosi appellati perche si raccolgono a molte migliaia insie-

me per leggere la Bibbia e gli scritti di Lutero. Eppure il governo che

li perseguitae luterano, luterana la religione di stato: eppure la Co-

stituzione del paese concede piena liberta di coscienza : ma aime !

soggiungeva, la Costituzione e leltera morta. A quest' esclamazione

saltava su un paslore francese dicendo: che a'nostri d\ Lutero stesso

finirebbe con esser tradotto in carcere dalla Svezia luterana la quale

cos\ acerbamente ne perseguita i seguaci. E qui accadde un episodio

ancor piu ridicolo e scandaloso. II sig. Krummacher pastore tedesco

domando a' Ministri Svedesi se era vero cio che molte corrispon-
denze attestavano: che la Chiesa di Svezia, Chiesa perfettamente or-

todossa la quale si trova tuttavia dopo tre secolisul fondamento del-

la riforma, non fosse oggimai altro fuorche un palazzo di ghiaccio

senza fuoco, senza luce e senza calore ? Inoltre se era vero che i preti

Svedesi predicassero la pura dottrina di Lutero e poi perseguitassero

quegli che la seguivano? Allora il decano de' Ministri svedesi trapas-

sando e Tuna e I'altra quistione si contento di rispondere che nessun

ministro luterano era perseguitato per la predicazione della dottrina

evangelica pura. La risposta non piacque all' assemblea e tutti grida-
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rono : alia questione; chiedere il sig. Krummacher se il clero sia per-
secutors e non se sia perseguitato. Stretto cos\ da vicino il Ministro si

tacque: e il suo silenzio produsse gran tumulto nell'adunanza. Si die

poscia qualche risposta, la quale invece di sedare inasprt viepiu gli

animi, finche Federico Monod per metier termine alia lotta, imprese
a biasimare le continue persecuzioni nella vSvezia. Da principio fa

ascoltato freddamente
,
ma quando 1' oratore grido : Onta alia per-

secuzione romana, ma onta triplicata alia persecuzione protestante*

cccheggiarono gli applausipertutta la sala. E nuovi applausi venner

ripetuti allorch& sentenzio che : la Chiesa romana procedendo con-

tro i dissident! era almen consentanea a se medesima .

INGHILTERRA i. Nomina del Lord mayor 2. Crudelta di alcuni pubblici official!

nelle Indie inglesi.

1. Venne recentemente nominato a Lord mayor di Londra il sig.

Salomons israelita. Nel presentarsi ch' esso fece dopo la sua nomina
al Lord Cancelliere questi ne approve vivamente la scella, eziandio a

nome della Regina, perche quella era un argomento manifesto della

indipendenza de'cittadini di Londra, e del progresso che fa tra gl'in-

glesi la tolleranza religiosa . I primi provvedimenti del nuovo po-
desta non sono immeritevoli di lodi. Dicesi che intenda di togliere le

viete e costose pompe della processione nella City, dedicandone le

spese ad altri e piii utilibisogni. Abol\ tosto una stranezza veramente

scandalosa che a' 5 di Nov. anniversario della cospirazione delle pol-

veri dava tanta cagione di baldoria alia plebaccia londinese. Sicche

quest'anno non ebber luogo le solite processioni e scene di piazza in

cui con grave offesa della religion cattolica e de' suoi seguaci brucia-

vansi le immagini della Vergine SSma, del Papa e de' piu gravi per-

sonaggi della Sede Romana. Invece il popolazzo sfogo le sue rabbic

contro i russi. Fu pure ommessa 1'antica visita nelle cantine del Par-

lamento ove scendevasi a indagare se ancor vi stesse appiattato tra

barili di polvere e colla miccia accesa un qualche Guy Fawkes. Le

indagini di dugencinquant' anni tornate sempre a vuoto bastarono fi-

nalmente ad accertarsi del cessato pericolo !

2. Risuoriano ancora i piagnistei de' giornali libertini specialmen t

inglesi per 1'uso dello scudiscio rimesso in uso in qualche stato italiano

contro i monelli ei tiraborse. Quante imprecazioni alia barbarie del-

la oostra penisola ! quante simpatie verso la piu abbietta feccia della

societa ! Noi gia mostrammo altre volte che in Inghilterra medesima

la bastonatura non e in disuso : or ci capita alle mani un prezioso

documento che c'istruisce del metodo tenuto dalle autorita inglesi in
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quelle Indie dove pur tanto s'affaticano d'introdurre la civilta phi

squisita. II documento s'intitola: Rapporto de' commissarii incaricati

dell 'inchiesta circa ifatti di tortura operati nella presidenza di Ma-

dras. Da questo rapporto officiale si trae che la tortura fu sempre ed

e tuttavia usata legalmente ne' dominii inglesi dell'Indianon gia per

eccezione, ma per sistema generate del paese. E per quali colpe?

d'ordinario per la tardanza, spesso non itnputabile, nel pagar le ira-

poste. La tortura adunque e a disposizione degli agenti del Fisco in-

caricati dell'esazione, edel capo esattoreper tormentare i suoi agenti.

Variano poi i modi di torturare secondo i diversi luoghi. L' uso della

frusta e solo di alcuni pochi luoghi , piu genefalmente si passa in-

torno al collo del reo una corda che poscia gli si lega al pollice del

piede in modo da piegarne il corpo in due e sulla schiena gli si pone
una grossa pieira. Talora gli si premono le dita e le orecchie con op-

portuno strumento : owero gli sciagurati si espongono al sole in mo-

do disagiatissimo impedendo che possano soddisfare a' naturali loro

bisogni. Insomnia nella lista de' tormenti fatti soffrire a que' miseri

trovansi: la prigionia, le battiture colla frusta e co' pugni, glischiaf-

feggiamenti, la pressione delle dila, le molle sulle cosce, la legatura

pe' capelli di diverse teste insieme, il cozzo delle medesime procurato

ad arte, 1' inchiodamento delle orecchie ad una tavola, il getto di pepe

negli occhi, gFinsetti succhiatori applicati sul corpo e varie altre pene

piu ributtanti che non si possono nominare, salva la decenza, e che

vengono applicate tanto agl' indiani come agl' inglesi allorche si mo
strano riottosi nel pagar le imposte. La pubblicazione di quest'odioso

documento indusse il Times a sentenziare che gl' inglesi sarebbero

piu che mortali se non fossero a quando a quando umiliati . Ep-

pure il Times invece di attribuire tali infamie alia sua nazione, che

certo non n' e pagatrice, farebbe meglio a pigliarsela contro quegli
officiali che abusano del potere e soprattutto contro que' giornalisti

che gridano alia barbaric italiana.

AMERICA 1. Contesa degli Stati Uniti coll'Inghilterra 2. Statist ichc degli Stati

Uniti 3. La febbre gialla nella Virginia 4. Notizie della California

4. Indipendenza della provincia di Panama.

1. Una grave contesa e sorta tra gli Stati Uniti e 1' Inghilterra. 11

fatto (almeno apparenle) che ne porse occasione sebben narrisi diver -

samente da'giornali, si riduce nella sua sostanza a quanto ne rac-

conta il Times in un suo recentissimo scritto, ed e il seguente. Scop-

piata la guerra tra le Potenze d' Occidente e la Russia, il governo di

Washington non solo non si mostro ostile alle prime, ma parve anzl
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favorirle a parecchi argomenti. Aggiungono alcuni che il ministro

Americano sedente in Londra manifestasse solo il timore che la lega

anglo-francese non fosse per durar a lungo: del resto gli StatiUniti,

governo e popolo, parteggiare di tutto cuore per la causa degli occi-

dental!. Allettato da queste amichevoli apparenze e costretto dalla

necessita di rinforzare 1'esercito
,

il governo di Londra die 1' incarico

al sig. Crampton suo ministro di cola, di assoldare quanti piu poteva
americani al servizio d' Inghilterra. Gli arrolamenti cominciarono-

non si sa bene se in conformita o in opposizione alle leggi del luogo.

II fatto fu che i nazionali adombrarono fin da principio e fecer ve-

dere che, fatte poche eccezioni, popolo e Governo degli Stati Uniti

parteggiano pel buon esito delle armi moscovite. II sig. Crampton
prima amatissimo divenne tosto bersaglio alia maldicenza popolare :

fu dunque necessario di sospendere affatto ogni assoldamento. In-

tanto il governo di Washington mando a Londra una Nota di rimo-

stranza alia qualeavendo risposto 1' Inghilterra con singolar mitezza,

gli americani insisteltero con altra Nota assai piu veemente e tale da

rompere la buona armonia che fin qui legava le due nazioni. Allora

il governo inglese rispose sullo stesso tono, appoggiando la sua di-

plomazia con alcuni navigli di piu aggiunti alle stazioni delle Indie

occidental!.

2. Chi si diletta di statistiche aggradira di leggere la presente degli

Stati Uniti di America tolta e compendiata da recentissimi ragguagli

della Gazzetta Universale di Augusta. Ecco i dati principal! della va-

stissima Confederazione.

Superficie 3,230,572 miglia inglesi quadrate 1.

Popolazione 24,000,000 (compresi tre milioni di schiavi negli Stati

meridional!) .

Proprieta mobile e immobile, aggiuntovi il valore di delti schiavi,

7,135,780,228 dollari.

Tre quinte parti della popolazione attendono air agricoltura di

303,078,970 acri che rendono 3,270,733,063 dollari.

Capitale impiegato nelle fabbriche 530,000,000 di dollari : lavorano-

in esse 1,050,000 persone.

Istituti di educazione 100,000.

Scolari 4,000,000 (ossia quasi uno per ogni cinque abitanti liberi).

Giornali 2,800 che diffondono 5,000,000 di esemplari.

Strade ferrate compite o prossime a compirsi 25,497 migtia inglesu

(Quelle di tutta Europa non sorpassano le 18,842 miglia).

1 L' Almanack de Gotha dell' anno passato pone invece 2,308,262.
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Telegrafia 16,735 miglia. Grande neel'uso; coll' apparecchio di

Morse vi si comunicano da otto a nove mila lettere all'ora, al prezzo

di venticinque cenlesimi per 10 parole ad ogni cento miglia.

3. Dicevasi che 1'arte medica avesse trovato il vero antidoto della

febbre gialla la quale infuriava ogni anno con tanta strage nelle pro-
vince meridional! degli stati americani. I falti pero mettono in dub-

bio la desiderata scoperta, se pur non vogliam supporre che essa sia

rimasta proprieta letteraria degl' inventori. Conciossiache 1' antica

epidemia in parecchie province e segnatamente nella Nuova Orleans

e nella Virginia vi miete vittime senza fine. V'ha delle vie intere

dove nessuno scampa dal rio malore, con incredibile spavento degli a-

bitantichederelitti da ognuno, mancano d'ogni soccorso corporate e

spirituale. Quasi tutli i ministri protestanti hanno abbandonato quel-
le infelici citta per mettersi in salvo euno di essi accusato di vigliac-

cheria dal la pubblica stampa non dubito di scolparsi colla seguente

apologia veramente evangelica che noi ricaviamo d&\ New-York Free-

man' s Journal. In primo luogo, egli dice, io sono nella condizione

di quell' uomo del Vangelo che invitato a una festa se ne scuso con

queste parole: ho menato moglie e non ci posso venire. Oltre di che,

essendo la mia consorte di temperamento nervoso resterebbe troppo
offesa alia vista di tanle miserie. In secondo luogo la mia presenza e

inutile a' moribondi e a'morti. A'moribondi perche non dovendo io

altro alle mie pecorelle fuorche nutrirle di pii conversari
,
allorche

esse afiievolite di mente e di corpo lottan colla morte hanno ben al~

tra voglia che di conversare. Quanto a'morti, e vero che io potrei pre-

dicare sopra le loro tombe : ma il predicare suppone 1'uditorio e que-
sto manca in tempo di epidemia . Cosi rispose egregiamente il sig.

ministro il quale , discolpando se
,
ammanni una breve e sugosa ri-

sposta per tutti i suoi compagni di ministero. Le ragioni addotte dal-

1'americano sono chiare e lampanti : perche torsi la briga di mendi-

care altri pretesti ? Del resto questi argomenti valgono non solo pres-
so i ministri proteslanti, ma eziandio presso tutti gli acattolici. E, se

ci e permesso d' aggiugnere qui nelle cose d' America una notizia di

Europa, dobbiamo confessare che Io stesso usano \papa (preti) sci-

smatici in Corfu delle isole ionie dove ora domina il colera. Fin qui
nessuno di essi s' accosto al letto d'un moribondo

,
sicche i miseri

trapassano senza verun soccorso religiose e quasi senz'aiuti umani.

II governo li fa assistere da un ebreo e da un gendarme alia porta per

impedire la comunicazione; e i medici li abbandonano, chi per timo-

re, chi per disprezzo de' greci. Ma cosi non adopera il clero cattolico

che in ogni luogo accorre piu zelante dove maggiore e il pericolo: e

per dire solo delle province infestate dalla febbre gialla, i preti e i
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religiosi vi gareggiano di eroica annegazione, e parecchi di essi, son

gia caduti vittima di carita veramente apostolica. Anche le Suore di

S. Vincenzo de'Paoli vollero partecipare alia santa impresa e buon
numero di esse vi si recarono fin da Emitsburg e da Washington per

ispargervi quelle cure e quelle consolazioni che fanno benedire, sia

alle eroine, sia alia cattolica religione, che sola puo infondere in cuor

umano tanto coraggio.

4. Aggiugniamo due parole sopra la California. Le miniere conti-

nuano a dare il prezioso metallo, sebbene non in quella abbondanza

che erasi voluto far credere dagli speculator!, parecchi de' quali an-

daron gia falliti e trassero seco in ruina ben molte famiglie. Vi si lavo-

rano strade ferrate
,

vi s
j

improvvisano citta con tutte le agiatezze

d' Europa: ciononostante la condizione del paese e assai deplorabile

sia per il caro eccessivo delle vettovaglie, sia per la sfrenatezza di

molti de'suoi abitanti. Riguardo alia periuria delle derrate e opinio-

neche se il governo non promuove con grande efficacia ragricoltura

e le arti di prima necessita, la crescente popolazione non avra tra bre-

ve di che sfamarsi e vestirsi: e gia fin d'ora gli abiti e i viveri costano

un prezzo disorbitante. Quanto poi alia sicurezza e alia moralita del

paese 1' Homicide Calendar (Diario degli omicidi) annunzia nel solo

mese del Luglio passato la piccola bagattella di centotre omicidii. 01-

tre di che la citta di S. Francisco volendo consolidare un suo debito

ondeggiante di circa due milioni di scudi trovo falsificati i titoli per

il valore di un miliardo e ottocentomila scudi. Del resto e da avver-

tire che in quel paese la liberta e massima e quale appunto la vor-

rebbero tra noi i nostri utopisli.

5. Anche la provincia di Panama ha imitate le agitazloui e i cam-

biamenti politicidi molti stati americani staccandosi dallarepubblica

della Nuova Granala per farsi indipendente. La costituzione con che

vorrebbe reggersi in avvenire non e ancor decretata
;
solo si sa che

verra stabilita sopra i seguenti principii 1. Suflfragio universale. 2.

Ogni cittadino elettore ed eleggibile. 3. Liberta assoluta di stampa.
4.o Liberia religiosa e industriale. 5. Inviolabilita delle proprieta e

del domicilio. 6. Sicurezza personale. 7. Inviolabilita delle corri-

spondenze. Cos! El Progreso Barcelones. Mancano per ora altri par-

ticolari : se si conferma la novella
,
vedremo appresso 1' edifizio ve-

ramente incantalo che sorgera sopra basi cos\ tetragone a' colpi di

ventura.
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GUERRA D' ORIENTE 1. Incertezza dello sgombro de'russi dalla Crimea 2. As-

sidui lavori in difesa di Nicolaieff 3. Parole del Siuodo russo 4. Bot-

tino raccolto in Sebastopoli 5. Ultime notizie.

1. Per non diffonderci inutilmente nelle conghietture (divenute
oramai unico tema del giornalismo) siamo e forse saremo per parec-
chi mesi obbligati ad una increscevole brevita nella storia del la guer-
ra orientale.Dinuovochemeriti di essere qui raccontato non avven-

ne quasi nulla dopo la stampa del nostro ultimo quaderno: e nep-

pur si pote ritrarre se il Gen. Gortschakoff intenda di svernare nel-

la Crimea. Le varie voci che ne corrono sono affatto contradittorie,
e percio si distruggono a vicenda. Sembra tuttavia che il Gen. Simpson
siccome si ricava da un suo ordine del giorno ,

abbia creduto per

qualche tempo che il Russo sgombrera, ma che prima di abbandona-

re 1'amata terra ove S. Wladimiro ottenne 1'acqua della Grazia (se-

condo la frase dello stesso Gortschakoff), tenterebbe un' ultima prova
di giornata decisiva. Quindi glialleati specialmente ne'puntipiu vul-

nerabili de' loro posti s'acconciarono alia difesa. Finqu\ pero gli av-

venimenti non risposero al sospetto. Gli alleati intanto lavorano le

loro batterie contro i forti settentrionali di Sebastopoli e i russi da'me-

desimi forti non lasciano di rmndare a quando a quando sulla citta

bombe e proiettili d' ogni ragione.

La flotta alleata che accerchiava Kinbourn o stava ancorata alle

bocche del Dnieper si va ritirando bel bello per cercare ne' porti di

Eupatoria, di Kamiesch, di Balaclava e altrove un piu sicuro riparo.

Basteranno alcuni pochi vapori di guerra per il servizio degli occupa-
tori della fortezza e per impedire le mosse di qualche nave oneraria

ehe da Odessa portasse soccorsi a' porti russi. Sembra adunque che

dal canto loro gli alleati non intendano di assalire la parte nordica

della Crimea.

2. Caduta la fortezza di Kimbourn e di Oschakoff, gli abitanti di Ni-

kolaieff e di Cherson furono presi da grandissimo spavenlo quasi

avessero gia alle spalle il nemico vittorioso, e solo si rineorarono al-

quanto gli animi allorche fu ben diffusa la notizia: esser le foci de'

due fiumi Bug e Dnieper d'immani ostacoli ingombre, sicche riu-

scirebbe impossibile alle navi alleate il tentar quella via. Ma quando
si seppe che alcuni legni del naviglio nemico eran gia penetrati a pa-

recchie miglia su contro corrente, la perturbazione giunse al colmo :

tutii smaniavano di fuggire in onta del severe divieto che loro il

contendea
$
cotalche fu mestieri di mitigar gli ordini dati e licenziare

alia fuga quanti la bramavano specialmente degli abitanti ne' luoghi

piu esposti. E siccome molti del popolo non avevan mezzi di tra-
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sportare se e lor poveri arredi in lontana terra, il governo provvide

lodevolmente a tanta necessita. Or Nikolajeff e divenuta uua gran

caserma di militari e di operai intesi a' lavori delle fortificazioni.

Queste si disegnano edirigono dal celeberrimo Gen. Totleben il qua-

le levo tanto grido di se nelle opere di difesa improvvisate a Seba-

stopoli. Dicono che il principal intento di questo Generale sia il mol-

tiplicare intorno alia citta specialmente da meriggio, ridotti e trincee

fino alia distanza del tragitto de' piu forti proiettili, tal che il neraico

non possa giugnere a danneggiarla senz
j

esser prima danneggiato.

Davanti a Nikolaieff in sulla sinistra del Bug v' e il campo de' russi

forte di trenta o quaranta mila guerrieri la maggior parte novizi. Da

questo fino al Dnieper ove trovasi un altro campo di minor impor-

tanza v' ha una catena di posli che li lega tra se e facilila il potersi

concentrare ne' punti minacciati. Yuolsi peio osservare che quando

gli alleati attaccassero Kerson i russi non vi potrebbero accorrere in

gran numero per non lasciar sfornita Nikolaieff, e viceversi.

3. A detta de'giornali russi tutto I'impero moscovita arde di conti-

nuar la guerra e vuol rifarsi ad ogni costo delle toccate sconfitte.

Anzi v' e perfino chi pretende che lo Czare non potrebbe senza pe-

ricolo di una sollevazione universale entrare in Irattazioni di pace.

Cos\ opinano i fogli del paese. Malgrado tuttavia delta loro autorita,

credesi comunemente che non solo il popolo (siccome sempre e dap-

pertutto) sia alieno dalla guerra, ma che eziandio fra'politici russi il

partito della pace guadagni ogni giorno nuovi aderenti.Machecches-

sia della classe piu elevata, egli e certo che il popolo minuto, ossia

1'immensa maggioranza della nazione, non si e ancor persuaso della

necessita di continuare una lotta cotanto disastrosa. Percio il Sinodo

credette opportune di stimolare i pastori a ben persuadere i loro sog-

getti che Lo Czare fa la guerra in qualita di capo della Chiesa orien-

tale : che come nel 1828 la Russia snudo la spada per liberare i gre-

ci suoi fratelli in religione, cosl ora non puo patire che si attenti alia

liberta di coscienza gloriosamente acquistata : che infine il solo pro-

tettore della Chiesa ortodossa e lo Czare, echi ne dubita diventa per
cio solo apostata. Questa nuova insistenza del Sinodo russo nel dar

colore di religione alia guerra che or si guerreggia mostra, a giudi-

zio dei savi
,
che la nazione non e cos\ calda come si vorrebbe , poi-

che convien ricorrere tanto spesso a cos\ efficace pungolo per ec-

citarla.

4. Nella scarsezza di recenti notizie i giornali che pur debbono

riempiere ogni d\ le loro colonne son costretti di ritornarealquanto

addietro e narrarci episodii e particolarita incognite di avvenimenti

gia eonosciuti. De' quali episodii sebbene alcuni sieno degni di me-



CONTEMPORANEA 605

moria per se medesimi, appetto de' gravissirai fatli che gli accompa-

gnarono perdono assai del loro prestigio; e il qui narrarli ci parreb-

be opera non meno fuor di tempo che fuor di luogo. Nondimeno il

rapporto ofliciale del bottino raccolto in Sebastopoli e degno di spe-

cial osservazione non tanto per conoscere il guadagno de' vincitori e

la perdila materiale de' vinti, quanto per formarsi un' idea delle prov-
viste di che era ricca quella cilta che alcuni affermavano non poter

piu durare a lungo per mancanza di munizioni. II catalogo e minu-

tissimo, ma noi ne accenneremo soltanto i punti principali. Oltre

a' cannoni e a' mortal di diversa grandezza gia indicaii altrove, si tro-

varononelledarsene e negliarsenali di Sebastopoli : Palle 407, 314

Proiettili incavati 101. 755 Scatole da mitraglia 24, 080 Polve-

re 262, 482 Chil. Cartucce in buona condizione con palleper fuci-

li 470, 000 Cartucce danneggiate con palle ecc. 160, 000 Corda

nuova25, OOOchil. Sbarre di ferro e diacciaio 730, OOOchil. La-

mine di ferro e di latta 15, 000 Rame in pani 60, 000 chil. Ti-

ni di ferro fuso 200 Catrame e pece 200 barili Caldaie di ra-

me 50, 000 chil. Campane grosse6 Pane 11,000 sacchi Biade

e farine diverse in grande quantila Came salata 480 barili Vet-

ture arabas 80 Aggiugnesi a queslo novero una svariatissima sup-

pellettile di mantici, incudini, coti, ancore, catene, tavole, anlenne,

letti,fucine, csrbone, sifoni, argani, campanelle, ferro, acciaio. rame

usato, e mille altri ulensili di grandissimo valore.

5. Nel Baltico si \a assoltigliando sempre piu 1'armata anglofran-

cese. Vi rimangono tultavia presso I' isola di Nargen le navi minori

per impedire il coritrabbando che fino al totale gelamento delle acque
vi potrebbero fare a pro della Russia gli abitariti delle citta marittime

di que'dintorni. L' armata poi degli alleati che dicevasi dover sver-

nare in qualche porto svedese o danese, qualunque ne sia la causa,
fu richiamata in patria e di la una parte sara forse spedita in altri

luoghi.

Gli ultimi dispacci (per verita assai oscuri) delle cose d' Oriente

annunziano cheil 6NovembreOmer pascia ha forzalo il passo Ingur

(altri dicono Anacara) combattendo co'suoi immersi riell'acqua fino

alle spalle contro sedici mila russi i quali finirono con darsi alia fu-

ga, lasciando sul campo 400 uomini, sei cannoni e sette carri di mu-
nizioni. Annunziano inoltre che il capitano Osborne distrusse lo

stesso giorno presso a Gheiskliman nel mare d' Azoff grandissima

quantita di grani destinata all' esercito russo della Crimea e del Cau-

caso. Dicono finalmente che gli alleati sbarcarono truppe in tre pun-
ti (non accennano di che luogo) in faccia a 4,000 russi.
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III.

NOTIZIE ARCBEOLOG1CHE.

Neeropoli in Palestrina.

Di questa scoperta rilevantissima noi demmoun cenno avra ora due

mesi colle parole stesse
,
onde la trovammo annunziata nel Giornale

di Roma. Ma quanta fu la gioia onde i cultori dell'archeologia accol-

sero la notizia della insigne scoperla, altrettanta fu la discrepanza

delle sentenze intorno alia verila di parecchie spiegazioni che in quei

cenni si davano dalPautore di quell' annunzio. Percio trattandosi di

un monumento singolarissimo c' indirizzammo alia cortesia del valo-

roso archeologo P. RafFaele Garrucci
, per averne il parere ;

ed egli

appago il nostro desiderio stendendo la relazione seguente ,
nella

quale ci da speranza di trattare ampiamente della necropoli prene-
stina in una dissertazione, la quale sara inserita nella terza serie.

I/esame attento sul luogo della necropoli prenestina rende pale-

se Terrore nel quale sono caduti quei che supposero due piani.

11 piano e invece uno regolarmente a tredici o quindici palmi set-

to il presente livello del campo. fi ancora mal imaginato che prima
fossero deposte le urne o le casse mortuarie sopra la terra allo sco-

perto, e che la terra donde ora vediamo lutte le tombe coperte fino

all'altezza indicata debbasi riconoscere trasportata da antiche alluvio-

ni. II terreno vegetale non contiene verun segno di questa supposta

provenienza. Esso e omogeneo ,
ne vi apparisce traccia di ciottoH

fluviatili, ne di breccia rotolata dai colli vicini, ne di fraramenli cro-

stacei, e di piante.

Per lo contrario chiaramente si seorge di tratlo lo scasso fatto nel

suolo a ciascun deposito, apparendo rotta la continuazione di una li-

nea di terra che poco piu sopra delT ordinario alveo si stende in co-

lore alquanto rossieante
,
o come dicono volpegrw ,

all' aprirsi di cia-

scuna fossa.

Facendosi poi le fosse vertical mente, ognuno capisce che dipende

al tutto dal caso o dalla volonta dei cavatori e dei padroni il profon-

darle: pero si spiega facilmente la giacitura delle tombe qual piu

bassa, quale piu elevata. Non e con tutto cio la varieta eotanto no-

labile che dia luogo alia idea o sospetto di due piani.

II P. Marchi espertissimo eonoscitore, il ch. sig. marchese Campa-
na dopo ,

e lo scrittore di quest' articolo hanno indipendentemente
veduta la cosa della stessa maniera : ne saprei come si possa giudicare

altrimenti.
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Lasciando quindi stare di piu insistere su queste apprensioni mal

fondate diamo un passo piu avanti. Le casse d'inumazione, e le urne

cinerarie dimostrano V uno e 1' altro costume d' inumare e di abbru-

ciare icadaveri; cosa che si era ben capita prima per altri document!,

e che per questa scoperta riceve novella conferma. Quando si uso di

fabbricare colombai
,
o ipogei ,

o celle sepolcrali, le iscrizioni erano

collocate sulle tombe medesime : ma nel sistema tenuto in questa

necropoli prenestina ,
e che si trova usato egualmente a Cere , co-

perta la tomba flno al livello del suolo vediamo che si uso di porre

sulla terra, che ricopriva la tomba, uno stelo in forma di colonnetta,

ovvero di pigna ornata da ovoli. Queste colonnette sono percio an-

cora oggidi chiamate segnali dai cavatori e dai contadini
,
e qui in

Palestrina pare che siansi dette colonnelle se la voce alle colombelle

coil che dicono il tratto di terreno che ora si discopre vale lo stesso

che colonnelle: ma essendo questi segnali prenestini bianchissimi ,

perche di calcarea locale
,
non posso abbandonare il sospelto che

dalla loro apparenza non siansi piuttosto dette colombelle, mostran-

dosi a chi guarda dall' alto sullo spianato nero del terreno quasi al-

trettante piccole colombe bianche discese sul campo a beccare i loro

granelli di seme.

Nelle due ipotesi del resto sta fermo che le colonnette erano quasi

segnali della tomba sottoposta collocate appunto sull'aperto del cam-

po, e cos\ difatto pare che anche ora si trovino sebbene rovesciate,

ma pure assai poco di sotto alia superficie del campo.
Altra confusione piu perniciosa fu fatta quando si attribuirono gli

oggetti scavati indistintamente alle tombe della metropoli prenesti-

na. Perocche contenendo le iscrizioni scolpite sugli sgusci o sui ba

stoncelli, o sui dadi delle pigne dei nomi romani, e le cose trovate

essendo di stile antico molto ed orientale
,

se ne deduceva che al

tempo precisamente in che scolpivasi e cesellavasi e si fondeva e si

modellava con tanta angolosita e durezza di stile, quanta ne mo-
strano i piu vetusti simulacri di origine ninivitica ed egiziana, e poi

ancora greca, in Preneste si usava tal lingua e tal paleografia.

Or a scanso di equivoco e da avvertire che tutti gli oggetti di oro,

di argento, di avorio, di rame, di forma arcaica e di stile orientale,

sono provenienti da una sola tomba, la quale da tutle le altre ancor

si distinse per la sua forma. Perocche ove le altre sono coperte da

una tavola piana, questa sola aveva una volticina di pietre soprap-

poste in modo da serrarsi sempre piu fino al culmine, con che si ot-

teneva una vera figura di tetto. Queste pietre poi cadute avevano in-

franto e schiacciato sotto il loro peso gran parte del nobilissimo cor-

redo deposto dalla pieta deicongiunti nel sepolcro. Niuna tela poi jfu
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trovata sopra la terra che copriva questo sepolcro, ne dentro di esso

tra tanti oggetti fu rinvenuto veruno o asse o spezzato di esso , ne

tampoco alcun pezzo d' informe metallo, che fu usato nei cambi in-

vece del metallo figurato, e si disse percio dai Romani aes rude.

E quanto al resto delle tombe scoperte finora e che superano le

cento, in quelle non fu rinvenuto altro, che specchi, e stregghie, e

capsule le quali e invalso 1'uso di chiamar ciste, e di crederle ancora

malamente mistiche ossia religiose e bacchiche. Nei sepolcri poi, cre-

desi di donne, erano specchi e pettini a doppio dente, in tutti pero

egualmente il suo pezzo di aes rude. A tali strumenti e stoviglie di

piccoli vasi di terra cotta che pur vi si rinvennero non disconviene

I'eta del quarto o dei seguenti secoli di Roma
,
siccome vi si adatta

ragionevolmente la paleografia e 1' arcaismo delle forme grammati-
cali usate comunemente in esse.

Pertanto e da credere che quella straordinaria tomba, enon possi-

bile a paragonarsi alle altre per veruna maniera appartenga ad una

eta di molto anteriore al dominio romano : cio che e bastevole per
ora a togliere T imbarazzo nei quale ci ponevano le descrizioni della

scoperta.

Altro soggetto di erudito discorso sarebbe 1' andare investigando

la nazione a che appartenne questo ricco sepolcro 5
il che richieden-

do necessariamente uno studio speciale e di non volgari confronti,

non sembra si possa trattare convenevolmente in un articolo di no-

tizia: ma converra rimelterlo ad altra trattazione che ci proponiamo
di offrire alia dottrina dei nostri lettori quando prima si potra. Per

ora basti ricordare che altro straordinario sepolcro ,
e ricco egual-

mente di oggetti di arte si strani a queste terre, quanto di sicura ma-
niera egiziana e ninivitica e babilonese, fu tempo fa discoperto nel-

la necropoli di Cere dal commendevolissimo e dotto sig. march. Cam-

pana, e che dovra assolutamente recarsi al confronto di questo : inol-

tre che nei prenestino v'ha qualche artefatto che pare provenga dal-

le meridional! parti dell' America
;
di che, come ognun vede, non e

possibile dare ragione senza sottoporre agli occhi il disegno, e pero
sara fatto in apposita dissertazione. II sepolcro di Cere ci ha fornito

egualmente i segnali o colonnette di che ho detto di sopra, e queste

scritte in romano e qualcuna ancora in etrusco
,
ne la prima volta

;

perocche gia son note le pigne o colonnette etrusche, e nei museo

Kircheriano una pigna si conserva sul convesso della quale circola

la leggenda in lingua e earattere etrusco.
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Quelle soavi comunicazioni che sono, come altra volta notam-

mo, si natural! a nascere e si dolci a coltivarsi fra gli associati e

gli autori di un Periodico, e specialmente cattolici; furono fra di

noi, lettor mio gentile, in questa seconda serie assai meno frequen-

ti che nella prima. Chi ne lesse con qualche attenzione, non ne du-

bitiamo, non solo vi avra posto mente, ma ne avra facilmente in-

dovinata la cagione. Un giornale nascente
,
e in tempi cosi trepidi

quali furono i nostri in sulle prime ,
e con intento unico di ritem-

prare nel rinfocolato sentimento cattolico le idee civili di tutta l'I-

taUa piu colta, e scritto da uomini che poteano parere traviati fuor

dell' atmosfera natia mentre percorreano le regioni politiche: un

tal periodico dovea naturalmente sembrare impresa strana ed arri-

schiata, e lasciare negli uni titubanza intorno allo spirito con che

meverebbesi, negli altri incertezza del successo che potrebbe otte-

nere, in tutti curiosita del come si trarrebbe d' impaccio. A soddis-

fare questi ultimi
,
altro invero non occorreva dal canto nostro che

stampare, dal canto loro che leggere. Ma per soddisfare la titubanza

dei primi, piii d' una volta fu mestieri e chiarire le nostre sentenze e

ribatter quelle degli impugnatori : a rassicurare le amorevoli trepi-

SerielI,vol.XlI. 39
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dazioni dei second!, doveano quest! tenersi bene informal! contrap-

ponendo alle invettive dei contradditlori testimonianze di persone

per autorita, per nome, per virtu, per ingegno reverende, e a! timo-

ri di mat esito la narrazion di quei fatti che mostravano con quanta

cortesia, con quanto affettoo diciam piuttosto zelo religioso una in-

signe pluralita di colti Italian! partecipasse e favorisse i nostri ten-

tativi. Ecco perche nella prima serie non falliva quasi un volume

nel cui principio npn entrassimo in familiace conversazione col let-

tore per aprirgli viemeglio sempre e 1'animo nostro e le ostilitade-

gli avversarii e le contraddizroni dei preeecupati, e i conforti degli

amorevoli, e le difficolta nell'impresa, e checche altro potesse o fa-

vorirla o contrastarla.

Ma posto in chiaro col rendiconto del fatlo e del da farsi nel-

T ultimo volume della 1 ." serie il poco sperabile ,
e certo per noi

inaspettato riuscimento dell' opera 5
ci saremmo recati a coscienza

il r-ubare a materie assai piu rilevanti non poche pagine del perio-

dico, solo per intertenere il lettore d
1

afiari, per cosi dire domesti-

ei, senz' altro frutto che di personaJe appagamerrto per non dire di

a<mor proprio. Tanto piu che i contrast! erano divenuti nella 2.
a
se-

rie e rari e fiacchi, ridotti in gran parte a faoezier^ che meglio di-

remmo buffonate da trivio, o a smaccatc falsificazioni, che \\Pie-

tnonte inserisco senza rossore in una serie di appendici p*r far ride-

re i suoi lettori non sappiamo se di se o di noi. E cosi durarono le

opposizioni o insipide o inurbane osleali ma sempre deboli e scarse

fino a quest' ultimi mesi
;
nei quali accortisi forse che la verita si

fa strada in molti intelletti che non s
?

appagano delle languide ri-

sposte da commedia o da trivio, sembrano aver sentita la necessita

di aver ragione col numero almeno e con lo strepito, onde scoppio

tin fragoroso assalto di contumelie e di calunnie le quali debbon

far le veci di argomenti e di fatti : e son poche settimane ancora

che 1' Unione del famigerato Giovini ebbe la sfrontatezza di narrare

sotto titolo di Smacco Gesuitico quelle sciocchezze, che registram-

mo in questo stesso volume a pag. 327, e che fu costretto a ritrat-

tare egli medesimo pochi numeri appresso.

$1
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Un tale rincrudimento di aosalti e molto pi* 1- essere al termi-

ne.deMa 2.
a
serie ci consiglia ,

letter mio gentile r a ripigliare con

voi una de-He- an tiche nostre conversa<zk>ni, aon gia per ribattere

contumelie e calunnie, onorevolissirne per not in quanto associano

la Civilta Caltdica nella pereecuaione meclesima a quanto ha di piu

venerabile la Ghiesa di Dio malmenata dagli scellerati e nelle istir

tuzioni piu saere e nei personaggi suoi pi u venerabili e nello stesso

suo Capa e Pastore Supremo ;
ma per darvi conto come al fine

della i.
a
serie, non men dei disegni coloriti nella 2.* che di quelli

contornati ed abbozzati per la 3.*.

E c' inealza a tali comunicazioni dell' animo nostro ancbe il der

siderio di purgarci da uri' apparenza di colpa, di cui pptreA>bero

alcuni aecusarci vedendo chiudere il volume 12. senza che sieno

condotte a termine tutte le trattazioni proposte nel 4.* Essi ben san-

no che questa ripartizione iri serie fu da noi abbracciata acciocche

coipiuto il novero di dodici volurai
, qunti ne da un triennio, si

potesse cominciar come da capo con nuovi argomenti ch s^vezzas-

sero in certa guisa il prcgresso> G la concafcenazione coi subbietti

gia perkattati. Or quanti sono in questa seconda serie i lavori che

dovranno entrar nella 3.
a con lunghi tralci lasciando fitte nella se-

conda le loro radici ! questo certamente un incommodo : ma i

fidstri- let tori, discreti ed amorevoli come sono, non vorranno, spe-

piamo> incolpar noi deH'ampiezza con cui stendono i rami per ogni

dovei supretni principii del vero cattolico, o attribuirci a demerifca

lo sforzo, che facciamo per introdurlo negl' intelletti in tutta la sua

pienezza e robustezza virile, senza infemminirlo in quella superfi-

cialita di moda che facendo credere a mold di ben conoscerlo rende

audaci
gl' ignoranti a bestemmiarlo. Or volendo cosi presentarlo

intero>e saldo senza troppo allontanarci dalle forme ehe s' addico-

no ad un periodico, ognuri vede esser necessario il diffondersi nelle

trattazioni porgendo la verita sotto varii aspetti, sostentandola con

argomenti di vario genere, incarnandola in applicazioni molteplici,

esemplandola-in varii fatti. Qual meraviglia dunque che tanta mate-

ria e si spicciolata non potesse incastrarsi tutta nel triennio da chi

non voile malmenarla come Procuste i suoi passeggeri?
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Eccoci dunque costretti dalla natura stessa del soggetto ad ordi-

nar questa 3.
a
serie in guisa che sia quasi continuazione della se-

conda
,
almeno per alcuni rispetti 5

comeche per altri ci studiere-

mo di renderne nuova 1' importanza ,
sicche essa sola basti a sod-

disfare i novelli associati senza che abbian mestieri di sottoporsi

alia spesa di acquistare i precedenti volumi. E questa nostra pre-

mura e le ragioni precedenti pienamente speriamo che ci giustifi-

cheranno al cospetto dei nostri lettori dell' aver cosi condotte le

trattazioni senza incepparle in soverchio costringimento.

La quale speranza e tanto piu fondata se dal lettore vengan

ponderati i fatti straordinarii che nel corso di questo triennio chia-

marono a se come 1'attenzione del mondo incivilito, cosi le riflessio-

ni e i tipi della stampa periodica. E come avremmo noi potuto ta-

cere, come non interromper la serie di altri articoli allorche p. e. un

pugnale parricida attentava ai giorni di quel giovane eroe che oggi

rapisce in estasi d' ammirazione ogni fedele spezzando i ceppi se-

colari della Chiesa sua madre * ? quando gli assassini dei Nardoni.

degli Evangelisti, dei Dandini tornavano ad eccitare in Milano i tu-

multi del Febbraio o ritentarli in Lerici 2 ? quando con lunga

tela di prove giudiziarie poneasi in vivo lume 1' orrendo assassinio

di Pellegrino Rossi? quando gridavano i giornali anche meno so-

spetti contro le violence usate ad una giovane ed infelice reina 3 ?

quando da un vile assassino era minacciata la vita al domatore del

Comunismo ? Anche certi fatti politici di minore importanza ma pre-

gni di principii morali e indicanti mutazione negl' intelletti
5
anche

certe ricorrenze annue invitanti 1' animo cattolico a santi o almen

serii pensieri, chi non vede con quanta ragione poteano chieder da

noi uno sguardo ed una parola ? Tali sono nel primo genere la pe-

na di morte ristabilita in Toscana <*, e il protettorato russo in Tur-

chia 5 e 1' invasione del colera : del secondo le trattazioni intorno

i V. 2 ser. vol. I, pag. 593. 2 Y. 2 ser. vol. II, pag, 97. 3"YoI. X,

g. S93. - 4 Vol. I, pag. 63. -*'5 Vol. Ill, pag. 481.
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al digiiino *, al teatro 2, al natale e al capo d' anno 3, e il parago-

ne fra gli esercizii spiritual! e la civilta moderna 4.

E poiehe dell'Oriente abbiam toccato, in quante guise venne que-

sto obbligandoci a novelle intramesse
,
allorche unaparoJa greco-

russa sfidava per cosl dire a tenzbne il cattolicismo Romano 5, allor-

che nei Luoghi Santi tentava lo sterminio del culto latino 6
, ma

principalmente allorche tanti fatti or diplomatici, or guerreschi, or

meravigliosi ,
or terribili intrecciava in tutto il gran dramrna della

guerra di Crimea? Mentre da un lato e.dall'altro si vantavano di-

ritti ? era egli lecito esimerci dal riferire le allegazioni delle due

parti? Mentre il titubar degli animi riempiva le colonne dei giornali

Ji presagi e di congetture rispetto ai futuri event! 8 dovevamo noi

frodar il curioso lettore di un qualche cenno? Questi stessi prono-

stici or curios! or ridicoli di eruditi e di astrologi
9 che tanlo dilet-

tano colle stravaganze o colle apparenze di veri indovinamenli era

ben giusto che venissero a rasserenar d' un sorriso la seriet di

queste nostre pagine mitigando agT ingegni il rovello delie teorie

asiratte e della grave erudizione.

Ma se i grand! eventi politic! interrompeano necessariamente la

serie dei discorsi teoretici, quanto era piu giusto che quest! cedes-

sero il passo agli straordinarii avvenimenti religiosi, sia che mi-

nacciassero alia Chiesa sterminio
,

sia che le preparassero trionfi !

Del primo genere furono gli articoli intorno al matrimonio civile

che si volea stabilire in Piemonte *0 e a quell' unione protestante

che s' ingegnava in Ginevra di ridurre i concittadini cattolici a mo-

rirsi di fame in un totale abbandono n
; quello intorno alFapostolalo

scismatico della Cunningham in Firenze 42 - allo scisma goano fomen-

tato dal Portogallo nell' Indie i3 allo spogliamento della Chiesa in

i Vol. V, pag. 497 e Vol. VI, pag. 18. 2 Vol. V, pag. 227. 3 Ivi, pag.

253. 4 Vol. 1, pag. 593. 5 Vol. VII, pag. 141 segg. 6 Vol. VI, pag.

129 segg. 7 Vol. VI, pag. 481. 8 Ivi pag. 654. 9 VoJ. VII, pag. 5.

iO Vol. Ill, pag. 229 segg. 11 Vol. VIII, pag. 302, i- 12 Vol. IV, pag. 257.

13 Ivi pag. 129.
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Piemonte e in Ispagna 1, e alle proteste oppostevi dalla S. Sede 2.

E assalto contro la Chiesa ben puo dirsi anche qaella ciurmefia ,

non sappiamo se umana o diabolica
,
venutaci d' oltre 1' Atlantieo

che ci costrinse dopo varie altre dissertazioncelle a ragionare del

mondo degli spiriti
3 in un tempo in cui tavole giranti e spiriti pie-

1

ehianti fccero con rapida comparsa il giro del globo. Soprattutto

pero rabbiosissimo assalto contro la Chiesa fu 1'empia crociata con-

tro-il Governo PontiftoFO
,

della quale parlammo nel vol. XI 4, e

di cui abbiani prosegito a Cfutare i principii g a sbugiandar le

caluimfe. HgfrtiH 4f^d^f r^f/-w^i^ o

Per 1' apposto la Tedenzione delle morette S
5

il figiio delle lacri-

me 6, ed altre simili narrazioncelle tenere e religiose ci parvero at-

te a riponfortare gli animi inariditi. dalla polemica, come a ralle-

grarli giudicammo giovevdi quelle dae commedie filosoficfee a cui

soprisero si amorevoli i colti italiani^ M
Ma fra tanti gravissimi avvenimenti gigariteggia per importan-

za, per affetto, per solermita il gran fatto della definizione domma-

tica intorno alllmmacolato Concepimento di Maria: e questo ben

fanno i lettori quante volte venisse ad ihfiprar le nostre carte sotto

aspptto e didascalico e storico -e filosofico e polemico.

<Con tante intramesse e tutfee, trattorie forse due o tre, necessarie,

obbHgatorie , qual meraviglia'cbe il proeedere delle teorie intorno

fti'principri sia stato lento ed interrotto? Noi siam certi che i nostri

lettori lungi -dall' -imputarcelo a co!pa ,
loderantio la cura con cai

tentammo cessar la tioia del troppo serio diss^rtare : e sul qirale

tornando noi in questi giorni per tutta riepilogare la serie, abbia-

mo anzi dovuto meravigliare cbe taniti sieno in Italia i dilettanti di

gravi argomenti ,
e-stodiare un mezzo per condrrli nella HI Serie

con maggiore piacevolezza.

i Ivi pag. 58, e altr. vol. XI, p*g 41. 2 Vol. XI, peg. 325. 3 Vol. II,

pug. 593. 4 Pag. 163 * 632. - 5 Vol. VII, pag, 337 seg. 6 Vol. IX,

pag. 593. .&t :

"
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E pure con tante e si lunghe interrirzioni, notaste voi, lettor mio

gentile, quanto abbiam progredito nell'attenere il promesso o piut-

tosto il proposto ? che a dir vero fummo i primi adavvertire il le.U

tore potersi bensi in tal materia deliberare ma non promettere.'*.

A buon conto
,
oltreche tutti gli episodii fin qui noverati conconre-

vano nell'unico iotento nostro di perfezionarae eonsecrare eon 1'im-

pronta cattolica la civika nelle menti degl' Italiaqi , gli Ospili di

Casorate trattarono quanto conveniva il tema della nazionalita 2.

E sebbene qualche teoria del Marniani ci richiamera a favellarne;,

poco avremo a dime che non sia gia contenuto, quasi in germe, iu

quei dialoghi.

Proponemmondristesso volume ultimo della 1.* Serie <li esami-

nare la quistione della Sovranita popolare: e questa trattazione gia

condotta a buon termine non solo ci ha dato campo secondo il pro^

messo a rimettere in onore gli Scolastiqi calunniati dai libertini

come antesignani dei rivoluzionarii, maci condusse quasi per mano

ad altre quistioni gravissime intorno alia societa ed autorita astratte

e concrete, alle competenze delle varie autorita e per6 alia teocrg-

zia e al diritto coattivo della Chiesa, al gran fatto primitive per cui

1'autorita veste forme concrete e pone le prime basi della legittimi-

ta. Se anche solo fossimo riusciti con questo a destar qualche

dubbio intorno a certe teorie erronee, e ristabilire le prime basi del

sentimento di leale e ragionevole sudditanza, avremmo noi a com-

piangere d'aver male impiegata 1'opera nostra?

Non minor viaggip abbiam noi percorso nelle materie filosofiche,

sebbene non ci sia venuto il destro di esaminareeome avev^mo pro-

posto I'equivoca seienza delta Filosofia della Storm. <j
jfr-rf?

Dopo aver mostrato le perverse e perniciose tendenze del razio-

nalismo cominciato con Cartesio (il che facemmo negli .ariicoli in-

torno a duefilosofie): indicammo la maniera colla qualesi potrebbe

pervenire a una verace Glosofia sopra i principii del Dott. S. Tom-

maso. Quindi prendendo le mosse dalla indagine della ce^tezzfli

; t* iW<i' -^ ^;--wi yk' '^Hw? -^ f;
. -^ (it

i *y*f; ^jKri *^ r^i
i I Ser. vol. XI, pag. 138. - 2 Vol. I, pag. 21 segg..
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filosofica, osservammo come tutti gli error! in tal materia mettan

capo a' due estremi contrarii del Lamennismo e del Giobertismo ,

ossia ai due sistemi cosi dettiTuno dell'autorita, 1'altro dell'intuito.

Laonde cbiarito il vero senso in che dee prendersi 1' evidenza pro-

pria della mente umana, senso che e diversissimo dal Cartesiano
,

confutammo largamente i due erronei sistemi teste mentovati.

Due recenti opinioni poteano ultitnamente condurre all' uno e

all' aitro , ,e noi prendemmo a combatterle amendue negli articoli

intorno al tradizionalismo e nella risposta ad un dotto e eortese

Lombardo. E perciooche il cardine di tutte le differenze filosofiche

posa nella quistione circa la natura degli universali, noi ciconsi-

gliammo di trattare questa materia e porla nella maggior luce che

per noi si potesse, insistendo sulle luminose orme dell'Angelo delle-

scuole ; del quale mostrammo in qual maniera senza rancidumi ed

esagerazioni si potesse opportunamente ristorare in certe scuole

moderne lo studio e la riverenza 4. Come vedete, lettore gentile, la

materia trattata in filosofla, benche diversa dalla proposta, non ceder

a questa per riulla nell' utiUtaai^y,^

La parte storica alia quale la filosofia della storia dovea servire di

inlroduzione, ebbe altro preparative piu vantaggioso e piii pratico

negli articoli delYarte di falsar le slorie 2, i quali parvero meritare dai

dotti italiani una speciale attenzione. Dei due assunti poida noi va-

gbeggiati nel trattare la storia che erano correggere i rinomi postic-

ci e rettificare le relazioni della Cbiesa colla civil societa 3
?

il prirao

non ci venne fatto di metterlo in opera se non per mezzo di quelle

inolte riviste intorno al Savonarola *, al Concilio di Costanza s
,
al

Beccaria 6, ai due Foscari ?
5
al Verri 8

,
al Montesquieu 9,alle mol-

teplici e dotte opere storicbe del ch. Dandolo 10 e simili altre cbe

sarebbe lungo F annoverare, ma che ci sembrano giovare a correg-

$<$'; f.KWHiWlM '0.M^/H!^^;^W'^^)ttfe

OM&l .^LJJMJ liih WU'ttiiiqJ JfWto i*'>^n <;-)> vy' '^ry.^i^Jl^
1 Vol. Ill, pag 26o segg. 2 Vol. ^

, pag. 13 segg. 3 I Ser. Vol.

pag. 139. 4 Vol. X, pag. 306. 5 Vol. V, pag. 331. 6 Ivi pag. 456.

7 Ivi pag. 654. 8 Vol. VII, pag. 394. 9 Vol. VII, pag. 187 e altrove.

10 Vol. IX, pag. 432.,grp (
l
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gere certi sperticati amori e riverenze chc ban fatto deli rare piu

d' unia testa. Piu di proposito fummo chiamati alia seconda tratta-

zione dalla storia dei musulmani in Sieilia dell' Amari i; il quale

avendo, secondo I'anticosuo vezzo, sfogato in quel libro il suo mal

talento contro la Chiesa di cui costituiva poco men che capo 1'impe-

ratore^ ci obblig6 ad iniziare quegli studii storici che condotti fi-

nora fino al termine dello scisrna d Acacio, continuandosi nella

3. a
serie faranno vie piu comprendere a quel temerario scrittore

doversi studiar la religione quando di religione si vuole scrivere
,

come giudic6 saviamente dovere studiar T arabo quando voile scri-

vere dei musulmani. Intendiam benissimo che non a tutti i lettori

sapranno di zucchero quelle storie corredate cosi di citazioni e di

testi. Ma come scrivere una storia ben salda senza citarne le auto-

rita? Per altra parte, gia si sa, in un periodico ce ne vuole per tutti

i gusti ;
e il gusto dell'erudizione non e nuovo nella patria dei Mu-

ratori, dei Zaccaria e dei Troya.

Piu universal rilevanza presentano gli articoli spettanti all' edu-

cazione divisi da noi nelle due parti teoretica e pratica. Nella prima

esaminando il fine si stabil'r il criterio per la bonta morale dell'edu-

cazione
5
eonsiderandone 1' essere naturale trovammo il mezzo di

renderla vera e profonda; mirando al soggetto e all' oggetto spie-

gammo come si renda facile e dilettevole 2. Passando all' ordine

pratico, incominciamrno dall universal issima divisione dei sessi y

additando le proprieta che a questo o a quello s' addicono
,
tutte

deducendole dall' ultimo assioma esposto nella teorica 3.

Iniziammo poscia la pratica dell' insegnamento in quanto esso b

parte della pedagogia *, ragionando e in generale delle scuole let-

terarie 5 e in particolare delle scuole pel popolo 6, delle cui cogni-

zioni supremo cardine esser vedemmo il catechismo 7
: grande ed

importantissima verita insegnata gia tempo dal ch. Cesare Cantii a

quegli italianissimi cui essa tornerebbe men gradita dalla troppo

jtV!'!
,_.i'li-'

4 Vol. IX, pag. 18. 5 Ivi pag. 397. - 6 Ivi pag. 610. 7 Vol. X, pag.

i29 e 384.
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clericale Civil ta Cattolica. E poiche a ben .del popolo principalmente

sono aperti gli asili d' infanzia, di questi pagionammo nel vol. XI *

esaminandone'i prJmordii; e nel XII 2 considerandoli in Italia nelle

due epoche fra loro diversissime, prima abusati dai libertini (testi-

monioil Montanelli), poscia corretti piu o meno dagli onesti, e san-

tificati dall Episcopate cattolico coll' aiuto di religiosi e di suore.

Lo vedete, lettore, non siam rimasti colle mani alia cintola; e se

le promesse danoi fatte al fine della 1 .* serie ancor sono lungi dal-

1' aver conseguito tatale il compimento, lacolpa dee recarsene non

all' inerzia delle penne, ma all' immensita del paese che esse hanno

preso a percorrere e nel cui yiaggio non pochi forse dei nostri let-

tori dalla propria loro stanchezza avranno compreso con quanta

fatica avessero spianata la strada quelle guide che essi seguitarono

cosi amorevoli. >. v -;; .,

Buon per essi eper noi che a rinfFancarne la lena stette loro ai

fianchi prima la modesta e gentile OrfaneHa; poi i due gemelli Ubal-

do ed Irene. ..*.^,;;>
:

,i_ '!!)::::

L'Qrfanella, fanciulla d'umile condizione, ma plena di carita e di

fede, fortificata dalla sventura tollerata con rassegnazione , dimen-

tica div s& medesima per sollevare le sofferenze altrui dimostra la

forza della religione per .render grande un' anima volgare, e le vie

della Provvidenza che a traverso le miserie conduce :spesso 1'uomo

alia felicita vera anche in questa terra. Accanto a lei si svolgono

le passioni piu sfrenate vuoi perdifetto di edacazione, vuoi per vi-

zio di sinistraifioUura:; e riesconooraa formare la desolazione di fa-

miglie e di.villate intere, ora la rovina della soeieta. 11 Biondo e tipo

dell uonao cresciuto senza.allevamento di sorte, il Signorino del

1' uomo pervertito da trista istruzione. Queste scene, le quali pon-

gono in atto verita di grande importanza, non sono circoscritte nei

confini di privati e domestic! casi : si collegano studiosamente a due

che potremmo dire episodii della storia generate dei nostri tempi,

rappresentati colla esattezza maggiore che fu possibile nei suoi

anche piu minuti particolari: i Bandiera, e gli ammutinamenti in

.jf; j'[ : 5.roV4.'-tt

i Pag. 2S7 segg.
- 2 Pag. 17 e segg. : e 257 e segg.
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Calabria. I quali due fatti non solo dichiarano colla piii vivaeviden-

za e la malignita del fine^ e I'avventatezza del roezzi onde i settarii

si valgono per arrivarvi
;
rna eziandio ribadiseonosempre piu questa

verita, tante volte provata e cosi poco creduia da certi poveri illusi,

che le sette in tutti i lor tentativi non ban solo formato la rovina

dei popoli che vollerosommovere, ma e2iandio dei settarii medesimi

che si accinsero all' opera delle sommosse.

Oggetto morale poco dissimile ha I' Ubaldo ed Irene
;
ma non

istarem qui a favellarvene lungamente per non ripetere malamente

oi& che dall' A. medesimo avrete udito molto meglio spiegato in

quiesto stesso volume; ove .discorre in qual maniera si e ingegnato

d' Jotrecciare in quel racoontp eerti come quadri storici nei quali

prendessero vita e movenza cosi le .teorie civili e politiche, come la

domestica pedagogia di che i piu gravi articoli venivano interte--

nendo il lettotre.

Nulla diremo intorno alle Riviste ed alia Cronaca nelle quali gli

scrittori noil dispongono a discrezione di ragionafco arbitrio, ma ri-

oevono dai tipograh" e dalla fortuna, successivamente i varii soggetti.

Qael solo chedai conapilatori s' intesse a questa ordituraYe non sen-

za,grande fatica) e oltre 1'ordine deUeidee e dei fatti quello spirrto

di cattolicismo sincero con cui le une e gli altri vennero sempre

per quanto oe fu possibile giudicati.

Sappiamoche non cimancarono accuse talvolta di severita sover-

chia per non dire acerba, ne noi andiam si pec-suasi di nostra iafal-

libilita ohe ci crediamo immuni da ogni colpaj; ;sel)bene la troppa

inehinevolezza di certi spirit! flosci a condiscendenza, di certi intel-

letti otteoebrati al dubbio, non ci peroietta di aecettare ad occhi

chiusi tutti i consigli di moderazione ora scettiea or codarda
-, pure

aumenteremo gli sforzi per cogliere in quel segno ove lo zelo sa

irrompene gagliardo, ma senza offesa, -e laicarita addokir ia na*n,po-

gna ma senza fiacchezza. Cosi potremo sperare di veder continuata

al nostro periodico quella benevolenza dei nostri concittadini della

quale non Iroviamo termini che bastino ad -esprimere verso di essi
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Conciossiache veramente abbiam dovuto piu d' una volta rima-

nerci confusi ed attoniti ricorrendo col pensiero la serie dei singolari

attestati di loro benivoglienza coi quali in questo secondo triennio

riconfortando ci vennero, mentre avremmo anzi dovuto aspettarci

che cessata la novita della intrapresa, esca si gradita alia curiosita,

aadassero scemando al troppo serio nostro dissertare associati e let-

tori. E pure tutt' altro: anchedopo interdettoci, per quelle vieen-

de che e inutile il raccontare, 1' accesso in meglio che un terzo del

territorio italiano, fu si continuo altrove 1' aumento delle associa-

zioni, che appena ci accorgemmo del diffalco prodottone. E se non

possiamo a meno di dolerci che ai principii da noi propugnati sia

venuto meno cola questo mezzo di propagazione, non picciolo com-

penso abbiamo nella coscienza di non aver demeritato con 'volonta-

rio iailo la stima e 1'affetto di quei nostri concittadini. Di che va-

lido e consolantissimo argomento sono per noi e gli autorevoli con-

forti con che prelati ed altre persone ragguardevoli continuano a

rincorarci, e.le contumelie di che ci onorano i nemici della Chresa, e

1' unita di spirito in cui procediamo congiunti col generoso stuoto

del giornalismo cattolico, i cui suffragi non & a dire quanto ci ricon-

fortino, ben vedendo che, dopo coloro cui lo Spirito Santo commi-

se il governo della Chiesa, niun altro suffragio puo forse tenersi in

maggior conto del suo, come quello che precede da un' intima co-

gnizione e dei bisogni del tempo e degli assalti dei nemici e dei pe-

ricoli della guerra, e dei mezzi di condurla a buon termine. Di che

vogliam qui pregarli a ricevere un attestato di nostra riconoscenza

che nominatamente a ciascuno vorremmo indirizzare, se il numero

con cui questi campioni vanno moltiplicandosi, la Dio merce e den-

tro e fuori 1' Italia, non ci costringesse a tutti abbracciarli in quel

solo vocabolo di scrittori cattolici di cui ben comprendono essi il va-

lore, autenticato dalle lodi dello stesso supremo Gerarca *.

I Si ricbrderanno i nostri leltori' con quale benignita il rcguaute Pontefice

albia voltito animate le penne ariche dell'ordine laicale a ^ren'derc c'olla debi-

ta moderazione c dipendenza le difese della religione.' H
' IV t
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Altro indizio di non aver finora gravemente fallito al debito che

in faccia all' Italia abbiamo .assunto sono quelle non rare testimo-

nianze d' intelletti ricreduti che vengono tratto tratto a ringraziare

la Civilta Cattolica or a voce or in iscritto di quella luce e di quella

mutazione che per organo di lei voile la Bonta divina introdurre

nelle lor menti. La pubblicazione delle quali se raro e che ci venga

permessa dalla prudenza, vogliamo almeno darne un piccolo saggio

COD alcuni brani di una bella e lunga lettera che ricevemmo ha gii

qualche tempo con pienissima facolta di farla di pubblica ragione

per utile dei nostri lettori.

Nel 1847-48
,
comincia 1' A. sig. L.****, io pure feci plauso

alle novita politiche. Io intendeva di conciliare la riverenza al prin-

cipato coi pericoli dei quali si circondava il trono... Io pure scrissi

nei giormali e tra questi anche in qualche foglio radicale. Era il

tempo delle contraddizioni : e con questo tenore prosiegue il

pentito scrittore a descrivere prima il contraddittorio assunto che

egli si proponea di conciliare
,
monarchia e governo democratico

;

di che nasceva un contrasto interno dell' animo e un' esterna lotta

coi suoi colleghi. La lotta fu seguita da gram dispiaceri fino a peri-

colarne la vita; per combattere il governo di piazza dovette accon-

ciarsi all' unico governo di fallo, il provvisorio. Deplorava da un can-

to 1'esorbitanze dei circoli e I'incredulita dei giornali ,
ma non ve-

dea o non voile vedere che il giansenismo (ALMENO) s* appigliava a

quasi intero il parlito liberale, ne avea coraggio di chiarirsi riverente

alia S. Sede. In somma, conclude, io fui timido amico del vero?

dimenticai che in causa Dei omnis homo miles. . . . parlai molto

dei diritti dei popoli, poco dei loro doveri; nulla dell'umilta, cri-

stiana .... della cristiana fratellanza, nome vano e sonoro fuori

<c della famiglia cattolica .

Dopo aver proseguito in tal guisa descrivendo le stragi che m&*>

navano per ogni parte la propaganda segreta e la stampa : que-
sto pericolo, dice, della misera Italia

,
m'accoro proprio : inco-

minciai ad aprire gli occhi: ricominciai la lettura dei giornali fij-

berali senza badare alia diversitadei titoli, delle fastose promfesse
1



TERZA SERIE

e toccai con mano che ( piu o meno ) il cattolicismo era mano -

messo quasi da tutti. Lessi codesto giornale (la Civ. Call.) e al-

lora mi messi una mano al petto e gridai con viscere di forte com>-

mozione e rammarico; m' iUusi
;
ho peccato, si ha peccato ...

E spiegati cosi altri sentiment! di vivo pentimento per 1' erwbesco

evangelium ; quando gli animi, dice, son presi da tanta veernen-

za di affetti
, quando le menti sono colpite da siffatte vertigini

bisogna parlar chiaro
, aperto , alto, dichiarare la nostra Fed**,

combattere i sofismi
, esporsi eziandio alia morte per 1' onore di

Dio e della S. sua Chiesa .

Tali sono i sensi di queir anima'generosa, alia vista dei noVatori

che trattano la religione come fosse istituzione wnana ; e che ve-

ramente la credano e proclamino istituzione umana, lo fanno toc-

t car con mano cdrte dichiarazioni e riserve, d' esser cattolici, ma

non cattolici romani, ma senza il Pontefice, senza le vigilie, scn-

za le feste
, senzia la congregazione dell Indice

,
senza le indui^

genze , e fino senza il Pui-gatorio ;
e 1' udir sempre sulle costoro

labbra : non convenire che uno Stato (la religione) sia nello Stalo,

ma la religione sottostare all' au tori la del governo, il vangelo ai

codice della citta> i Vescovi alia polizia .

Gosi quell' egregib e veramente cattolico scrittore
, degnissimo

del seggio magistrale che occupa nella societa, e al quale auguria-

mo di formare in gran numero discepoli pari a lui nella mente e nel

cuore. Questi suoi sentimenti e 1' attribuirli com' egli fa in parte

alia lettura della Civtitd CattoUca, e le non drssimili attestazioni che

come poc anzi dicemmo , da molte parti ci vengono ,
sono per noi

una testimonianza non dubbia che qualche varitaggio possa tornare

alia patria nostra dalle fatiche per lei intraprese.

Anzi anche fuori d' Italia e fuor di Europa abbiam la consolazione

di veder propagarsi le verita che qui andiamo spiegando ; poiche

oltre le scambievoli comunicazioni d
1

affetto consuete fra giornali-

sti cattolici, nei quali I'unitadifede [yroduce naturalmente anche in

soggetti secondarii grande armonia di dottrine, sappiamo esservi e

in Germania e in Fraricia e altrove qualche periodico ch regolar-
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neriproduce in lingua straniera gli articoli pia important!.

Di che godranno certamente i cattoliei nostri lettori* pensando'co'-

me in tal guisa essi trovinsi all' unisono con tanti nobili intelletti

d'oltramonti e d'oltre mare. I quali fermi nella stessa fede ne trag-

gono e ne proclamano le stesse conseguenze destinate a riformare

quella pubblica opinione, che nel secolo scorso dalla congiura delle

penne e delle lingue venne si miseramente traviata. 11 che ahbiam

voluto notare a conforto eziandio di quei valorbsi, i quali vedendo

irrompere d ogni lato nella minacciata Italia nostra il torrente im-

petuoso del proteslantesimo, potrebbono forse cader danirno e scon-

fidati abbandonarsi all' inerzia; quasi fosse vano sforzo e pura per-

dita 1' opporsi all' inondazione traboccante. Mirino quest! nei mo-

menli di abbattimento, prima all'altezza dei cieli d'onde viene ogni

aiuto
5
ma poi ariche all' immensa schiera di fratelli e commilitoni

ehe in quei paesi appunto ove 1' eterodossia finor trionfo
,
brandi-

scono oggi la spada del Verbo e sconfiggono vincitori quegli er-

rori stessi ch sfatati e moribondi vorrebbono oggi rinsanguinarsi

sotto il cielo d' Italia
, appunto come vengono a respirare queste

aure tiepide per ritrovarvi T alito della vita certi etici e consunti

disperati dai medici nelle terre boreali d' Inghilterra e di Russia.

Ma no, viva Dio! non trovera qui la moribonda eresia quei ristoro

ch' ella osa chiedere alia cattolica Italia
5
e 1' assiduo, il Concorde, il

coraggioso combattere di tanti suoi figli, o terra desti o riaprira gli

occhi delle genti italiane a scorger F abisso verso cui sono incalzate

dalla congiura dei tristi e a ripigliare gli antichi spiriti degni di quei

popolo cui Dio raccomando la persona del suo Vicario, la pietra fon-

damentale della Chiesa, il padre della cattolica famiglia.

Agli sforzi dei quali come per lo addietro, anzlpiii ancor che per

Faddietro raddoppiando la lena proseguiremo a congiungere i no-

stri, mossi sempre dailo spirito medesimo benche applicati, com' e

naturale, a materie diverse. poiche il sapere di questo almeno in

generate pu6 riuscir gradito ai nostri lettori, eccoci a soddisfarne

per quanto ci iia possibile 1'onesta curiosita.

. s?ntov-
'
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E in quanto alle materie di ragion sociale, compiuta che sia (ed

& vicino il termine ) la tratlazione intorno all autorita
,
destinata

principalmente a disingannare gl'
illusi adoratori della sovranita po-

polare, come nella I. Serie tentammo di aprir gli occhi agli ammi-

ratori fanatici dei governi alia moderna
,
e nostro intendimento di

andare esplorando alia spicciolala certi principii di governo or civile

or economico che sogliono preseritarsi come assiomi innegabili e

sono molte volte o falsita evidenti o misere equivocazioni, in quan-

to inchiudono una ferma opposizione colle infallibili veritadel Yan-

gelo assicurate e chiarite dall'interpretazione della Chiesa.

lungo tempo che gli scrittori cattolici danno opera a mostrare

come: nella dottrina del cattolicismo e rinchiusa una profonda filo-

sofia destinata dal Divino Istitutore a servir di.sale conservatore
,

che preservi dalla corruzione le naturali dottrine.

Battendo le orme di questi grand' uomini e veri credenti , non

dubitiamo che molta luce potrebbe spargersi sopra certi problemi

anche pratici, i quali per la contraddittoria indole della eterodossia

con cui si pretende risolverli ,
sono divenuti intricatissimi. Paupe-

rismo e mendicitd, salarii e capilali, macchine e commercio, benefi-

cenza e associaz-ioni , lucro ed usure ed altre quistiofti di tal fatta
,

benche si presentino sotto fattezze economiche o amministrative,

vengono agitate per entro da uno spirito attissimo a trasformare

1'esterna materialita secondo il principio di che egli s' investe. L'e-

same di questi principii potra dar luogo a studii non meno dilette-

voli e pratici che serii e profondi.

La filosofia coll' avere stabilito 1'elementar concetto dell'idea uni-

versale, altro non fece che dare il primo passo nella carriera e spia-

narsi la via a risolvere 1' arduo problema dell' origine delle idee e

noi il faremo in questa III. Serie dopo aver pertrattato il non men

difficile argomento della conoscenza sensibile. Cio fatto ci propo-

niamo di svolgere in una serie ordinata di articoli la natura si dello

spirito e si del corpo, dalle quali investigazioni ci sara facile derivar

la natura dell'uomo si malamente falsata da materialisti e da ra-

zionalisti.
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Ma che tratterem noi in materia di educazione ? La vastitd del

soggetto ci lascia in gran dubbio
;
ondeche se vi ha punto in cui

1' annunzio nostro debba rimanersi entro i limit! di semplice pro-

ponimento senza contrarre vincolo di promessa, egli e certo questo

dell' educazione. Pur nondimeno ecco a un dipresso quali sono per

ora le idee di chi dee trattar questa materia.

Qualche altro articolo bastera a compiere la materia della edu-

cazione popolare. Dopo questa abbiamo in animo di trattare della

istruzione piu ampia cbe vuol darsi alle classi colte
,
senza trascu-

rare quella parte di educazione che dalla istruzione stessa non pud

andare in nessuna maniera scompagnata. fi naturale che i primi

nostri pensieri debbono essere rivolti agli studii letterarii
;
intorno

ai quali, per antichi pregiudizii e pernuove opinioni, sono venute

a rannodarsi parecchie quistioni di gravissima rilevanza. Tali sono

lo studio delle lingue dotte quanto alia sua necessita, alia durata ed

ai metodi
$
le giunte e quali vi si debban recare di cose

,
che non

si attengono strettamente a quelli, e pure da certuni sono riputate

indispensabili per la condizione dei tempi, e qui dovra toccarsi dello

studio delle moderne lingue straniere. Ed esaminando una tale ma-

teria
,
non sara consentito ad un Periodico come il nostro il pas-

sarsi dello esaminare la quistione dei Classici nel senso in cui tante

dispute non ha guari ebbe sollevate in Francia, coll'esserne o tras-

migrati o rincruditi tra noi alcuni rispettabili timori, i quali voglio-

no essere o giustiBcati od acquetati , quanto e da noi. Per ci6 che

si attiene agli studii filosoSci, oltre a quello che se n' e detto e an-

dremo continuando a dime
,
a noi non resta che trattare dei me-

todi e della parte piu o meno ampia che debbono avervi le scienze

esatte e le naturali. Ove ci venisse fatto nel corso di questa terza

serie esaurire 1'esame di questi studii, che chiamano ginnasiali, da

essi ci sarebbe facile il passaggio a trattare degli universitarii , tra

i quali il primo nostro pensiero si porterebbe alle sacre discipline.

Ma se speciali ragioni non ci persuadono di anticipare sopra que-
ste materie, prevediamo che prima di qualche anno non vi potremo
venire.

Serie II, vol. XII. 40
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A crescere la chiarezza e le attrattive di queste teorie continue-

ranno a prestar 1'opeia loro gli studii storici e il racconto ameno. I

primi veggonsi aperta innanzi la lunga camera del secoli di mez-

zo, nei quali la lotta fra la Chiesa e 1' Impero tanto conlribui a met-

tere in luce le giuste relazioni fra i due poteri ;
e la materia come

vedete e del pari vasta, importante e dilettevole. Ma mentre questa

si prosiegue, non e nostro intendimento il rivocare 1' antico propo-

jiimento di rettificare certi rinomi o superiori o inferior! soverchia-

mente al merito di chi li gode : tanto piu che questi gioveranno piu

di una volta a rallegrare la serieta delle trattazioni storiche.

1.' autor del racconto piacevole, al fin della seconda serie come

al fin della prima, non vuole con anticipate annunzio togliere al

palato de' suoi lettori il razzenie della novita. Anzi per renderla

viepiu grata ed attraente, si propone di scrivere non piu lunghi

racconti commisurati alia serie triennale, ma un alternar piacevole

del vero coll'immaginato in novelle, in racconti, in dialoghi ,
nei

quali la varieta stessacrescera, speriamo, il diletto di quella penna

gia per se sola si cara all' Italia.

Anche la Rivista e la Cronaca bramano abbellirsi di alcun nuovo

pregio per meritar buona accoglienza, se fosse possibile, perfin nei

salotti e nei caffe non che nei gabinetti degli scienziati. E poiche po-

co allro loro si offre ,
in che possano migliorare, la Rivista fara di

aggiungere di quando<in quando alia consueta censura delle opere

novellamente pubblicate in Italia, una piccola bibliografia cattolica

delle altre.che continuamente si riproducono, e che o per lor natura

o per esser semplici ristampe non appartengono al novero dei libri da

rivedersi per noi. E abbiam delta cattolica questa bibliografia per-

che s' intenda esser ella diretta dai principii medesimi die tutto il

periodico. E per6 certe pubblicazioni, indegne per empieta od osce-

nitadel nomeitaliano, neppur le vorremo ricordate: cosi potessero

elleno cadere cola d'onde mossero nelle bolge d'iriferno, senzapure

ottenere un guardo da pupilla italiana. Gli altri libri e libretti poi

che possono fra noi meritare cittadinanza, verranno contrassegnati

per modo che dai lettori si comprendano un sottosoprai vantaggi o i
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pericoli con cui potranno leggersi : e ci6 per appagamento princi-

palmente dei padri di famiglia e dei pubblici istitutori che vivono

meritamente solleciti intorno alle letture dei loro dipendenti.

Alia Cronaca poi, oltre qualche vantaggio di universalita a cui

siam venuti stendendola, possiamo ragionevolmente sperare di ag-

giunger pregio e con qualche ampliazione delle oorrispondenze,

delle quali speriamo 1' aiuto da persone non inferior! per merito a

quelle che gia ne favoriscono; e con una piu frequente comunica-

zione di cio che spetta ai quotidiani incrementi delle scienze natu-

rali; e soprattutto colla giunta di notizie archeologiche estratte

dalle piu rinomate memorie che si scrivono in tal materia.

Ecco, letter gentile, quali sono i nostri divisamenti per non deme-

ritareanzj crescere 1'amorevolezzavostra verso coloro che vi aprono

qui si fiducialmente il loro cuore. Ma permetterete voi che essi vi

chiedano un corrispettivo senza tacciarli d interessati e mercenarii?

Dovreste esserci cortesi di un favore il quale ci ripaghera largamente

ogni nostra fatica : e quello e che per quanto vi & cara la salute dei

vostri concittadini, e per quanto vi sembra che possano riuscire loro

giovevoli le grandi verita sociali che andiamo svolgendo, congiun-

giate anche voi gli sforzi coi nostri a fine d istillare negli animi al-

trui quelle verita stesse che hanno persuaso il vostro. II che potete

fare or da voi medesimo introducendone frequente il discorso con-

fortato dagli argomenti e dai fatti che andate leggendo, or facendo

correre il quadernetto se siete associato, a quante piu persone sono

vincolate con voi per dorere o per affetto, or invogliando altri o sti-

raolandoli ad associarsi.

Ricordivi (e chi pu6 ignorarlo?), quali equanti sono gli sforzi del

protestantesimo per invadere e manomettere la Fede nella misera

vostra Italia. Ve ne dicemmo alcun che alia pag. 173 e segg. di que-

sto stesso volume XII, invoeando le quasi profetiche voci dellfr

s. memoria di Gregorio XVL E che al vaticinio abbia corrisposta

e corrisponda pur troppo con zelo infernale il proselitismo etero-

dosso
,
ce ne facea buon testiiuonio non ha molti giorni il corifeo

dei suoi giornali in Torino, la Buona Novella del 12 Ottobre. La
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quale dopo aver annoverato a quante migliaia si ammontino le bib-

bie protestanti diffuse sopra tutto il suolo italiano compresivi gli

Stati Pontificii *, gongolava di gioia al solo pensiero che ad ecce-

zione dell' Armenia, Campanone, Catlolico e qualche altro foglio

clericale, luttii giornali delPiemonte OBBEDISCONO ad UNADIREZIO-

u HE PIU' o MENO PROTESTANTE, e Don si stancano di proclamare, che

la coscienza deve esser libera, e che nessurta potenza sulla terra

ha il diritto di regolare le nostre attinenze con Dio. Cosi il fo-

glio protestante con pienissima sicurta di non essere contraddetto.

E sebbene 1' ipocrisia di alcuni giornali moderati
,
cimentata si sfi-

.

datamente dalla imprudente dichiarazione di quei protestanti senza

creanza, abbia richiamato altamente in favore del proprio cattolici-

smo, i richiami altro non fecero che confermar 1'accusa : tanto era-

no protestanti le professioni di fede, con che i poveri ipocriti si stu-

diavano mascherarsi 2.

In tanto aceanimento di propaganda protestante ,
come pu6 un

cattolico non fremere, non compiangere la perdita di tanti fratelli,

non prevedere gli strazii di quella bella unita cattolica che formava

in Italia di24milioni un cuor solo e una sola intelligenza? Come non

vedere che il protestantesimo conduce a rivoltura politica, la rivol-

tura politica alia rivoltura sociale, e questa all' universale scompiglio

del Comunismo? E non basta a voi questo spettro, che all' estremo

della via ove corre la societa minaccia ingoiarci, per fare che si scuo-

ta il letargo, che si corra all'opera, che si faccia ogni sforzo per ar-

restarci su quel pendio ove lo sdrucciolare e si rapido e il terrains

si spaventevole? <c Domini d' azione ci vogliono sta gridando il

Mazzini da piu d' un anno agli stupidi allocchi che adoran 1' Idea e

1 L' anno scorso 3,635 Bibbie, e 790 nuovi Testament! italiam
,
furono di-

stribuiti in Toscana. Persino a Roma 4,000 esemplari della traduzione del Dio-

dati vennero introdotti, e circolano. In Piemonte sette colportori non bastano

all' opera. II numero delle Bibbie destinate per 1' Italia e stampate a Londra,

ammonto a 23,000 e quello dei nuovi Testament! a 10,000 etc. Armenia 23 Ot-

tobre 1855.

2 Armenia 26 Ottobre^S, e LTnfvcrs 30 Ottobre,
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i e i r\ i. i L u i. * 11
il suo profeta. Deh lasciate che anche noi npetiamo alia nostra

f,>!^J.

Tolta : uomini <T azione ci vogliono. Non di quella azione brutale

che invoca sul labbro di quello scellerato pugnali e sangue ;
ma di

quella azione che tutta finalmente consiste nel professar la verita

senza tema e propagarla senza posa. Questa si, ma questa sola e la

grand' arme atta a sconfiggere pienamente il disordine sociale

come ogni altro errore 1
. Polizia ed eserciti

, gendarmi e colpi

di Stato
, gastighi e perdoni, premii e promesse, tutto adoprato a

suo tempo potra giovare come palliative. Ma finche rimane ne-

gl' intelletti un principio legittimante il tumulto
, vive cola entro

il germe della rivoluzione. II tallire, il fiorire, il fruttificare di que-

sto germe e nelle speranze di quei feroci, che agognano allo ster-

minio e al bottino
;
e aflare di tempo, di congianture, di artifici, di

audacia, ma di esito, a parer loro, indubitato, e tutto sperano dalla

pazienza, dalla fortuna, dalla frode, dal pugnale. Ma se le moltitu-

dini comprenderanno una volta la stoltezza di lor credulita e 1' in-

giustizia ,
la spietatezza dei disegrii a cui prestan la mano , allora

si che sara chiusa 1' era delle rivoluzioni e il tumulto diverra irn-

possibile. Se dunque volete essere uomo d' azione ancor voi ,
se

comprendete il debito che ve ne corre come cristiano, come cit-

tadino e forse ancora come sacerdote o padre di famiglia, ben ve-

dete qual mezzo efficacissimo vi si porga ad operare con facilita e

con frutto con nulla piu che andar ripetendo nei crocchi o pro-

pagando nelle famiglie queste carte dirette appunto a ristorar nelle

menti i principii, nei cuori gli affetti cattolici.

Sia questo, letter gentile, il ceppo di Natale che aspettiamo dalla

vostra cortesia: sia questo 1'auguriodibuon capo d"anno per voi, che

nel dar mano all' opera santa trarrete sopra di voi e della famiglia

vostra per Ianno vegnente mille benedizioni dal cielo.

~a>sr- --^VTV''"^''' J*;,VJ^.,, ",.+>.\\,{. Q.f ,^^ r

-^Jto&.tt^M$$rfilf^ crifMiutatfK' .*o

OfrtM^c.t '>w|*.-<.nr wfFti&t jt/v,irtv > ^iii'k!. A*t'.L>
i Haec ett Victoria gude vincit tnwndwm fides nostra- I. IOHAN. V,
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Ben vi persuaderete, lettore (e chi pu6 dubitarne?), che 1'alle-

grezza,nostra, di cui vi demmo ragione nel 1. paragrafo ci fara irri-

dere e compatire da quei baccalari o moderati o libertini che avendo

riso prima della profezia oggi rideranno dell avveramento. Cionon-

ostante consultate pure arditamente i loro oracoli, che giovar po-

tranno a confertnare il fin qui detto, sia coll' evidenza in cui por-

ranno la singolarita dell' inaspettato eprodigioso avvvenimento, sia

colla ridicolezza delle ragioni onde s' argomenteranno di dar natu-

rale spiegazione all' opera della fede soprannaturale del giovane Mo-

narca e alia special provvidenza con che Iddio la guid6. Al vedere

che anche costoro rimangono sorpresi ed attoniti, dovremo dire

esser 1' opera veramente straordinaria e meravigliosa ^
al veder le

raeschinita in cui cadono per ispiegarla dovremo conchiudere che la

causa dell' avvenimento oltrepassa veramente tutto il consueto or-

dine di natura e i comuni andamenti del mondo politico. Non te-

mete per altro, lettor cattolico, che vogliam qui intesservi un turpe

1 V. questo volume a pag. S38.
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ceatone di quelle sconcezze e bestemmie che quelle peime da trivio

secondo lor vezzo, pkccionsi a vomitare in quest' occasione. Ci

contenteremo d' UD foglio solo .ma che rappresenta due del ibarbas-

sori fra i libertini : V Qpinione di Torino che introduce a parlare iil

Times di Londra : sonetpreprio due -pezzi da sessanta.

L' Opinione Jnfeitola questo estratto POSLITICA PAPAJLE, e noi ci os-

serviamo ben di&fcinte le due parti poc' anzi accennate
,
vale a dire

1. Lo stupore cagionato al Times datta grandezza del fatto, esage-

ratoda lui colle menzogne onde vilipende il Pontefice. 2. Le ridi-

colezze con cui s' ingegna spiegarne il trionfo in tanta pocbezza del

papato, pronosticandone la caduta avvenire per consolao^si di sua

grandezza presente.

lUdrteb prima concorde con noi nel van tare come portento il Con-

cordato novello. Sissignore: il Concordato or ora conchivso ttan-

ato molto stupore a tutto il mondo ; e quei che fanno riverenza al

papatv ben hamio quindi m&tivo divantarne la vitalita, riconosciuto

<;ome e dalla divozione delT Aubiria e della Francia. Jldebrawdo stesso

ad Ivmooenzo difficilmente avrebbero chiesto tanto
, quan(e concesso a

&io -IK da un Soprano che gli e venuto in aiuto per sostenerlo nella

sua Sede. Si pud ben credere che -non solo i rpoUtici tsteri e gli no-

mini colti di tutloTwnpero, ma anche gli nomini delvolgo e lo stesso

clero debbano essere stupiti e sospettosi. Si vede che ogni 6arnr

idle uswrpazioni dericali e atterrala, giaccherc'^OKo atnmesse ^enza

difficolta massime che per 300 anni si rifiutarono. II Conccrdato.di-

mostra quanta potenza vi sia Id dove 'rnolti non veggotio c/? atrofia

e decadehza, e come ilipapato, istiluzione forte, vigorosa, swt 6a-

$&te sopra alcuno dei pm profondi sentimenti deU'wmanita.

Ola inglesi, badateci bene : voi dovete quindi oowprfwcfere quanta

simo reali i pericoli eke a noi sembrano soltanto ombra dd passatt.

Mise^ricordia ! Avete sentito? nientemeno che il Concordato ba

risuscitato Ildebrando : e Dio sa che cosa fara Ildebrando contro fa

Rerna d' IngbiHerra. Noi che non siamo indovmi'lftsc^rerao -9^'Times

1'incarico di guardacoste perche qualche seomunica nbn^r^cipiti

a a scompigliare i tre regni uniti. Ci6 eheanoi premea di ftrvi
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comprendere e che il Times vede nel Concordato un miracolo
;
mi-

racolo maggiore che la risurrezion dei morti, giacchfc Pio IX ha

fatto piu che risuscitare quei due suoi antecessori insieme
,
e lo ha

fatto in un' epoca . . . Dio buono ! Chi avrebbe preveduto sette anni

fa, che V esule di Gaeta rivaleggerebbe ben presto trionfando in

Roma coll' esule di Salerno che moriva nel suo esilio ?

E qui per esagerare la grandezza di questo trionfo il dabbenuo'

mo dell' articolista incomincia a deprimerenel fango, nel piu basso

fango che trovi in piazza, il papato, attribuendo a noi cattolici i suoi

sentimenti eterodossi. Quelle pompe che circondano il Papa in Va-

ticano chiamandovi ogni anno tante miriadi di fedeli a chinar la

fronte sulla polvere per ricevere la benedizione implorata dalla au-

gusta sua voce, quelle pompe, dice, won ispirano dlcun rispelto. Non

passa per le strade il Pontefice se non per incontrare i mesti sguardi

del popolo o per ascollarne i damori, costrello fraltanlo a far sem-

biante di non senlirlo. Dee meditare sopra codesli Irisli rapporti fra

sovrano e suddili, fra Vescovo e gregge. Pensando al Clero deve ve-

derlo inviso-,pmsando alia religione vedervi indifferenti i suoi sudditi.

E poiche i Papi si elevarono sulla decadenza di Roma e poco si cura-

rono in tutti i tempi della cittd ; ad onta del piu alto e prosuntuoso

titolo con cui governa egli rappresenta la dominazione straniera ed e

costretto a sostentarsi colle straniere baionetle senza farsi intercessore

pe'suoi sudditi. Oh che filippica ! Si vede proprio che il Times s'im-

magina d'esser il rappresentante dei cattolici di Roma appunto co-

me certi deputati trovansi rappresentanti in Piemonte senza aver

mai conosciuti i lor committenti
;
o forse avra ricevuta tal deputa-

zione dal Mazzini e da tutti quegli altri profughi ai quali la spedi-

zione francese port6 il malanno. Se per altro il Times venisse a

Roma conoscerebbe che ai veri Romani 1' aspetto del Vicario di

Cristo ispira tutt' altro che tristezza e clamori : vedrebbe che se la

penuria dei viveri
, travaglio oggidi universale in Europa, trasse

un giorno dal labbro dei sudditi un grido verso il Padre comune,

questo grido e grido d' amore e di fiducia-, e alia fiducia dei figli che

chiedono risponde tosto con istituzioni caritative la tenerezza effi-
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cace ed attiva del cuor paterno : vedrebbe che se il Clero e inviso

ai miseri abbindolati o corrotti dalle sette, 1' universal riverenza

del popolo lo corapensa abbondantementedell'odio dei traviati. Ve-

drebbe ohime! abbiamo sbagliato: nulla ei vedrebbe. Uno scri-

bacchiatore che a fronte dell'intera Europa, a fronte di migliaia dei

suoi stessi concittadini affollantisi in Roma ogni anno per ammirar-

vi cio che il papato opera nella citta eterna e col diseppellire 1' an-

tica e coll' abbellire e ingigantir la moderna, pure osa scrivere che

i Papi poco si curarono in ogni tempo della citta e si elevarono sul-

la sua decadenza; un tal uomo, dico, non vedrebbe nulla
, colpito

qual ci si mostra di volontaria e per6 incurabile cecita. Parli egli

pur dunque a bell' agio sopra gli effetli esiziali del governo del pre-

ti; che trovera almeno il suffragio di qualche rinnegato forusci-

to 6 di qualche italiano incredulo. Ma non metta cosi al nudo 1' a^

cerbita del suo accanimento attribuendo al papato la decadenza di

una citta che per esso solo esiste e che senza esso dormirebbe forse

negl' ipogei con Ninive, con Babilonia, con Tebe.

Sebbene ,
e perch& disdirgli le sue menzogne? Se le creda egli

in buon'ora; che al presente nostro argomento,come egli benissimo

osserva, tanto & piu mirabile la vitalita e forza soprannaturale del

papato, quanto maggiore pretende mostrarne la natural debolezza

e nullita. Questo e cio che noi abbiamo appellate il miracolo del

Concordats austriaco e che abbiamo attribuito alia potenza di quella

Vergine che il papato dichiar6 poc' anzi solennemente Immacolata.

Gia non v' aspetterete che 1' articolista anglicano sia con noi di

accordo" nell' attribuire il fatto a questa causa e che nella singola-

rita di questo voglia ravvisare opera di Madonna; Dio liberi da tale

idolatria ! Finche si tratta d' idoli indiani, ben possono avere citta-

dinanza in Birmingham: ma idolatria romana in Londra! . . libera

nos Domine I

Pure una spiegazione dello strano fenomeno era necessaria alia

turba dei suoi lettori. E T articolista non una, ma ve ne sommini-

stra una mezza dozzina : e ciascuna opportunissima ad esilarare un

lettor cattolico
;
come 1' intercessione dell' Immacolata fara sogghi-

gnare il razionalista anglicano.
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Volete voi sapere, dice quel baccalare, come mai un Papa esule e

debole tanto possa suU'animo di quel Forte che lo ripose sul trono ?

Prima di tutto avvertite che la stipulazione di un tal trattalo non

pud esser nemmeno ispirala Aalla piu fervente divozione*. Gia capite,

lettore. che si tratta qui della piu fervente divozione del Times, il

qirale sembra
1 conoscer poco fin dove possa giungere la fervente

dtozione di Francesco- Giuseppe. Chi sa? Forse dopo la visita si

divota dell'ArciducaMassimiliano ai Luoghi Sand, il Times andrebbe

un. po' piii a- rilente a sentenziare col ragguaglio dell' ascetica pro-

priar sopra T asceticaf degli Absburgesi, Ma checche ne sia, poichfe

quel Concordato non e frutto di divozione, sara frutto di politica

Niemte affatto, risponde il Times: e ben difficile il credere che ilpro-

getto imperiale di fondere le provincie aggregate in una sola nazio-

nalita possa essere promosso nei nostri tempi col mezzo della rigida

discipline del governo teocratico

Ma;

dunque se non e ne divozione ne politica, se molto meno b

miracolo dell' Immacsolatai e pnovvidenza straordinaria del Cielo in

favor della Chiesa; quale, dite su milord, quale dovrem dire la causa

dtun avvenimento di che voi medesimo cotanto strabiliate ?

ft4-^La causa ve la diro io;: il sistema politico del papato, tradi^

2towe disecoli, e la sua grande opera magistrale e la causa, dei suoi

pm completi irionft. Ha appreso a comportarsi in modo che la pro-

te&iom non gli imponga- obbedienza? e la debolezza non faccia venir

meno le prelensioni-

Da un politico parvostro> vel confessed schiettamente, mi aspet-

tava> qualche cosa di meglio. In sostanz&voi mi rispondete, direbbe

un log&hetto, un idem per idem. Si domandava per qual causa mai

utf-Papa esule tanto abbia ottenuto da un Principe che lo ripos&sul

tPOfto, e voi mi rispondete : perche ha un sistema politico per cui la

protezione non gV impone obbedienza, la debolezza non gY interdict

l*-pre4ensioni! Appunto come se a chi interroga come mai il tele-

grafo elettrico tmsporti in un attimo a mille miglia il pensiero, si

rispondesse ch' egli ha appreso 1' arte di trasportare in un attimo a

mille miglia il pensiero. Confessatelo, milord, il ragionare in codesta

maniera non e onorevole per un discendente del Gran Bacone.
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]b Ebbene; eccovi unaragione migliore: il braccio epiritwle pwd

estendersi sopra tulio il mondo quando non e piu occupato dalla w-

pressione di intestini malcontenti. Quindi vedete cbe appoggiato ad

un potente protettore knaturaleche il Papa osi tutto e tutto ottenga

Ajache questo ci sembra un argomento curioso per non dire n

circolo vizioso. Ben sappiamo che Archimede confidava di .mwover

tutta la mole della terra colla picciola forza de' suoi muscdi, solo

ohe.gli si desse un punto ove appoggiar la leva: ma questo panto

doveva esser saldo per se medesimo. E se il gran matematicoaves'

se dovuto sostentarlo con una mano
,
mentre applicava 1' arltra

all' estremita della leva, che si che non avrebbe mosso non che la

terra neppure il comignolo di Tabernik. Or questo sforzo atletico,

impossible perfino alia immaginazione del matematico, voi volete

attribuirlo a quel papato debile e nullo che teste ne descriveste,

facendo si che dall' un canto egli reprima i malcontenti intestini ap-

poggiato al potmte protettore, e dall' altro reprima il pratettore

medesimo su-oui dovrebbe appoggiarsi. Questo e troppo, milord,

questo -etroppo!

Siete molto fisicoso ! ma io so adattarmi a tutti, ed eccovi una

ragione che fa proprio.per voi altri, teste grette e clericali. La de-

vozione e i sentimenti cavallereschi del? umaniid vmgono tsallali

dalle calwnila di una si venerabile dinaslia. Un Patpa minaccialo

(uygilivo e molto piu unvero successore di S. Pictro. Ilsuo appro*-

simarsi aUa vita Apostolica benche involontario, gli conferisce odore

di santitd

nE-pur che volete? ad onta della cherica e della grettezza, que-

st' -altra risposta ci sembra una pura contraddizione m terminis. (E
non avete voi fin da principio dichiarato altamente non ipoter ispi-

rarsi un ial trattato nemmeno dalla piu fervente devozione ? Come

dunque dopo pochi periodi la devozione esaltata dalle calamita deve

spiegare un tal faUo ?

Ma io ci ho aggiunto i sentimenti cavallertschi-^n
Sia pure; ma verso chi? Verso una dinaslia venerabile, verso un

vero successore di S. Pt/ro, verso V odor di sanlitd ddla vita apo~

stolica. Se questo voi ne togHete:, i sentimenti cavalleneschi verso
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tin qualche impostore divengono ridicoli , divengono sentimenti di

D. Chisciotte o di Sancio Panza. All' opposto se vi comprendete

quelie doti soprannaturali, i sentimenti cavallereschi sono veri sen-

timenti di devozione, ma divozione fervente, divozione eroica. Ec-

covi dunque nuovamente in contraddizione con voi medesimo.

Veggo che non mi capite ;
mi spiegher6 meglio. Fra le nubi

e le tenebre che coprono il fuluro, la Chiesa di Roma ha guadagna -

to nelT essere rimasta I' unicacosa nella quale credono i suoi divoti.

Questi hanno perduto la fiducia nei loro governanti e non hanno an-

cora imparato ad aver fiducia in se siessi. Mi sono spiegato?

Peggio che andar di notte !

nh^f- Ma dunque, con voi non c' e spiegazione che basti ! E pur

vedete : codesto gran miracolo del Concordato di che si andate in

giolito lo fa a di nostri ancor Maometto

Come?

Sissignore. Vi e qualche cosa di analogo nella posizione del-

T impero orienlale in quanlo che la presenle debolezza e stata un

mezzo per ottenere do che non gli sarebbe mai riuscito nei giorni di

potenza. I pericoli che minacciano i successori dei Califli produssero

T aituale scoppio di divozione colla quale accorsero alia difesa i Mus-

sulmani dal cuore di ire continenti

Egregiamente ! Le vostre ragioni sono tutte una piu bella e pii

efficace dell' altra, e i vostri paragoni calzano mirabilmente. Para-

gonare un Principe che cede il temporale interesse di quei diritli

tmuti finora in si gran conto
,
con Bascia e Bey che corrono a so-

stenere 1'unico appoggio dei loro proprii interessi; paragonare un

Papa che perde gli Stati per amor del Vangelo, con un Sultano che

sacrifica il Corano per conservare gli Stati
;
e tal prova di compa-

ratrice dialettica da far invidia a quell' Hegel che univa in un pun-

to 1' Essere e il nulla.

Per ispiegare una contraddizione inesplicabile, ne avete aggiunta

un' altra condita di un paio di falsita. La contraddizione sta in

questo che per ispiegarmi come mai un regnante gagliardo riveri-

sce il Pontefice debole senza impulse di divozione, voi mi recate

per ragione che Roma e 1' unica cosa nella quale credono i suoi
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iJivoti: e cio perch& non han fiducia nei lor governanti. Dove vai?

Porto pesci. Che c' entra qui la fiducia dei governanti mentre si

tratta di spiegare i sentimenti del governante medesimo ? E se que-

sti crede unicamenle in Roma
, opera dunque per impulso di fede

,

di divozione. A codeste ridicolezze poi voi aggiungete esser Roma

r smica cosa in cui credono i suoi divoti quasi avessimo perduto i

dodici articoli del Simbolo e i nori so quanti della Professione di

fede. Ma di grazia come non vi siete ricordato almeno della recen-

tissima giunta della Concezione Immacolata cui tutti oggi credono

i cattolici
,

e contro la quale i pari vostri hanno menato tanto

-scalpore ?

Maledetta la logica ! Con codesta gente non si puo proprio

dfecorrere

Dite piuttosto che bisognerebbe discorrer bene.

Or via
; bisogna concedere che il lorrente delle simpatie uma-

ik nelC Europa commentate, ha preso una forte direzione in favore

dell' influenza papale.

Oh bravo ! mancomale ! Cos! bisogna fare quando si vede la ve-

rita, bisogna arrendersi, non ostinarsi.

Ehi, Ehi ! Adagio ve'
,
non cantiamo vittoria subito. Dato

anche clie trionfiate al presente, I'avvenire, gialo sapete, e per noi,

noi sfamo gli uomini dell' avvenire

Come sarebbe a dire?

Voi vi tenete la palma in pugno con codesto Concordato: ma
non possiamo conoscere quale ne sard V effelto, e in questo noi tro-

viamo amplissimo soggetto di consolazione. Bprobabile che ledau-

sole lesive della libertd personale, e il conflitto colle attribuzioni del-

le regolari autoritd giudiziarie dello Stalo sieno modificate o lasdate

senza applicazione. Di piu se le circostanze hanno spinto a cedere

questi diritti tenuti per lumjo tempo in gran conto pub essere che al-

tri ewnti inducano a riassumerli. Vero e che il papato t una istilu-

zione forte, vigorosa, basala sopra alcuni dei piu profondi sentimenti

tMV umanitd. Esso per altro lotta contro un avvenire forse lontano,

m& pure inevilabile. L'avete capita?
lout i onob->'r< fjfjeu c-lion JCu,^ &>/} i; i y /;uiof{ ad'j onoi.fii wu
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Veggo che voi sperate distruggere ci6 che e appoggiato su i piu

profondi sentiment! dell' umanilu.

Appunto: in onto, ai Irionfi del papa negli ullimi pochi anni

nessuna parte d' Europa e destinata a ritornare solto il governo cle-

ricale : e la prova e che gia la Sardegna ha abbaltuto il soverchiante

sistema monastico merce della liberla. E la con&eguenza sapete

qual e? che tanto il Sultano'che il Papa devono sforzarsi di me-

ritare le simpalie del mondo in modo che la loro debolezza ispiri

commiserazione. Altrimenti se il Papa cercherd inaugurare un de-

spolismo com' e annunciate nel Concordalo , pochi anni di trionfo

saranno susseguiti da tm' epoca di umiliazione e svenlura. Quindi

vedete che se il presente e vostro, il future e per noi

Ho gran paura che codesto vostro futuro abbia ad essere un

futurum fuisse, un di quei futuri che i grammatici dicono misti

di preterito : che in verita e il protestantcsimo e la libertd i'anno

tali prove da sembrare anzi decrepiti che ringiovaniti. Machecche

sia di ci6, il sapervi cosi consolare di un tristo presente colla spe-

ranza di un migliore avvenire, i industria che fa onore alia vostra

filosofia non meno che alia nostra proposizione. Voi ci concedete

che il novello Concordato e si stupendo trionfo per la Chiesa catto-

lica che chi non vuol recarlo a coridotta di provvideriza straordi-

naria, non puo addurne altre ragioniche contraddittorie e ridicole,

ne eonfortarsi con altro che colle speranze dell' avvenire; e noi di

queste speranze vi daremo buon pro non solo per voi ma anche

per I'Opinione vostra sorella, la quale accetta dalla libertd degli Slali

Sardi la speranza di umiliare il papato. Bene sta : ravvisi ella dun-

que con voi nella presente condotta del suo governo un pegno di

Yoler la guerra contro il Papa, e speri con voi di vedere umiliata la

Chiesa. Noi che non siamo ne protestanti ne ebrei, lasciando 1'av-

renire a quella Provvidenza impenetrabile che ne dispone con ar-

bitrio pienissimo pel ben degli eletti, assaporeremo la gioia pre-

sente e ripeteremo con giubilo che la espettativa del popolo cristia -

no trova una soddisfazione amplissima e un pegno di pace univer-

sale nel grande atto del Concordato Austriaco
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A dire il vero cotesto titolo di Conclusions poco ci calza a quel

povero Ubaldo: oh che s' ha egli a conchiudere, che vi manca all

tela.T ordito e la trama e le portate dpi passar le fila pel licci e pel

pettine, per dar indi alle calcole e gittarvi la spola e serrar le casse

e fare il panno? E tu pensi a chiuder la tela e rannodare la pene-

rata? II penero, caro mio, si e il finimento della tela tessuta coma

comporta T arte; si e quell' ultima frangetta che rimane in capo-

alia tela e si conchiude a nodelli : or che vuo' tu rannodare se non

hai tessuto
,
e in luogo di tela t' e uscito di mano una matassa ar-

ruffata ? Darestiti forse tu a pensare d' aver nell' Ubaldo ed Irene

ordito un Racconto che

Avesse il capo ,
il busto e le calcagna ?

-/fi'l . *''? .

f
.-,:

!

.T
J

T

Se tu la pensi, togli, che 1 hai errata a partito

Lasciatemi riavere il fiato, lettori cortesi, e udite anche me alia

mia volta. V ho io promesso forse mai di tesservi un Romanro Sto-

rico, il quale abbia il suo tema principale, acui faccian capo come

a centro tutte le fila? Io mi stropicciai la fronte da dieci volte in
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su per risovvenirmi un tratto s' io fossi mai caduto in tanta disgra-

zia di promettervi cid ch' io poi non potessi, o non volessi attener-

vivche la sarebbe pure la brutta cosa, e da non osare d' alzar piu.

gli occhi in faccia a un cristiano s' io 1' avessi non che fatto
,
ma

avutone per poco la tentazione. Se noi la guardiamo al frontespizio,

che suol pur essere la mostra dello spaccio ,
vi si legge chiaro e

tondo Racconto ddl 1790 al 1814 II Racconto quand' e egli

stato mai altro che una Narrazione, o lunga, o breve$ o liscia e di-

stesa, o intrecciata e a brani ? Volgetela per qual verso v' aggrada,

il Racconto non sonera mai altro di natura sua : ne involge unita,

ne domanda al narratore ch' egli si tenga entro a certi termini con-

venuti. Recita uno ovvero molti avvenimenti, e quando gli muor

la materia dell' argomento fra mano, dice: basta. Dico io bene?

Io m' appello a' discreti : ch& a certi cotali cervelloni io non vo'

render conto
; poiche a ragion veduta il torto sarebbe poi ferma-

mente del piu piccino, stando per essi mai sempre il capriccio in

luogo di ragione ,
e 1' uggia e 1' umore e il tentennino in vece

dell' arte. Se per avventura si misero in capo ch' io per Racconto

dovea intendere un Poema Epico , piglieranno il compasso in ma-

no, e il regolo, e il piombino, e dirannomi tu dal Racconto,'

fatti in qua; a chi dico io? dico a te, se'lu sordo? Bada. Quest'e Vir-

gilio, quest' e il Tasso. Torquato ve', intendi. Riscontra un po' co-

sti 1' Ubaldo co' due gran maestri : parti egli d' aver condotto le

fila a un nodo com' essi ?

Misericordia ! Io non feci mai poema in vita mia
;
che gii ani-

troccoli da padule non s' appareggiano alle aquile, ma diguazzano

ne' guadi e nelle pozze.

A te dunque : conferisci almeno il tuo Racconto con Walter

Scott, e col Manzoni.

Ne ancor se il ciel vi salvi. Cotesti sono i nobili campioni del

Romanzo Storico
;
ed io non intesi mai di correre questo pallio con

due gambucce d' un palmo, e tanto esili e fiacche per giunta, che

le mi reggono in piedi appena, e inciampano in ogni sassolino ,
e

dan certi scappuccioni, che guai a me se non miattenessi a qual-

"| Jos t
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che dabben uorao, il quale passa per la via ,
e per umanita sua mi

porge la mano.

Ben
;

se 1' Ubaldo non e Poema ne Romanzo, che diascol

vorra egli oggimai essere intitclato ?

Del suo nome: gliel posi in fronte a lettere tanto fatte
,
io il

dissi RAG JONTO, e per tale lo spaccio ,
e non per altro. Cotesta mi

par la baia a me dell' Ebreo di Verona, die si scorrubbiaron tanto

certuni a volerne fare quel che non era
;
ed anco allora uscirono in

cento quistioni Si e No non e E 1'autore crea gli avveni-

menti di suo capo, e calunnia i prodi italiani, e carica le tinte, e

v' aggiunge di suo mille capricci e mille hizzarrie strane e fuor

di natura Intanto i Romani leggendolo diceano Per bac-

co! gli e tutto desso. Ti ricordi che cotesto caso e avvenuto nella tal

piazza ,
nella tal via

,
nel lal ridotto a Petruccio

,
a Nicoletto

,
a

Cencio? Ah si. Oh gua' ! se vi risponde per appunto ! II vid' io,

1' intes' io con questi due frusti d' orecchio Pure non'valse a mol-

ti, che perfidiavano a chiamarlo : invenzione e calunnia. E quando

il videro tradotto in inglese e in tedesco, gridaron Peste ! vedi

ora per giunta, di quante ciance si riempie America, Inghilterra e

Germania !

Ma da poi che di quest' anni mold lessero le gaie confessioni del

Montanelli, e le gazzette che svelavano certi misteri delle societa

secrete, e i Processi di congiure formati dai legittimi Tribunali
,

rimasero chiariti, che 1' Ebreo di Verona colla sua Appendice avea

intinto la penna in un buon calamaio, ed esclamarono Oh guar-

da ! Proprio ! Chi 1' avrebbe detto ? EU' e cosi : tal quale , ne piii

ne meno
;
e gli avversi predicavanlo assolute per un bugiardone 5

che Dio li benedica !

Or dico io il somigliante dell' Ubaldo: gli e un Racconto che

narra una serie d' avvenimenti di cinquant' anni addietro
5
e sien

eglino legati o sciolti, pubblici o privati, 1'autore non ha inteso mai

di raggropparveli in un nodo, e fame come si suol dire un' anfora

o un orciuolo. E' son t'atti : e si succedono quando in un anno,

quando in un altro : ove in un paese ,
ove in un altro : cotale a un

Serie II, wl. XII. 41
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uomo, cotale a un altro: se di tutti ne volete formare un mazzo
,

dite alia fioraia, che offre i mazzolini a Firenze sulla via ferrata di

porta al Prato, che s' empia il paniere d'accioline di filo, e si ve li

leghi a piacer vostro; e vedrete s' ell' 6 valente, e ve li acconcera

in una ciocca che mai la piu fitta e la pifr graziosa a vedere.

lo per>6 che non amo gli scandali, per tor materia di detrazione

e di rimbrotti a cotesti signori di difficile contenteitura, in una se-

conda edizione fendero a mezzo e poscia trincer6 in cent'altri pez-

zuoli quell' odioso numero singolare ,
e in luogo di riporre nuova-

mente RACCONTO porrd a hel vostro grado RAC^ONTI. L' ho io trova-

ta per bonino? RACGONTI, sissignori. Quell' tirommi tante mise-

rie addosse-, che 1' I me ne ristorera per mille, ed io gliene avr6

sempre obbligo, e predicherollo per piu valente, nobile e generoso

dell' 0, il quale e un certo cotal pastricciano grasso e paffuto e buo-

no a null' altro che a- fame le ruzzole per balonco.

Chi mi chiama? Oh atldio, signori ;
clie volete voi teste ? Non mi.

pare d' avervi mai veduto
;
chi siete voi ?

Guardaci bene in viso, che siamo una brigata, la quale con-

yersa con esso teco tutti i quindici giorni, ed ora c" intrattieni pia-

cevolmente, ed ora ci atterrisci, ed ora ti gusta di farci piangere, e

rattristare. In somma noi siamo lettori assidui della Civiltd Caltoli-

ca> e vogliamo pregarti che tu ci appaghi sinceramente di certe no-

stre curiosila. Noi siamospesso alle mani con certi tuoi malvoglien-

ti, i quali:spergiurano e sacramentano, che piuttosto di leggere una

linea di cotesto fastidioso Ubaldo e' si lascerebbon mordere ai cani,

o graffiare ai gatti, dicendo ad ogni tratto Videsi egli mai po-

taggio piu sciocco e noievole da movere eziandio gli stomach i di

bronzo ? Vallo a riporre, o gettalo in presso ch' io noi dissi. Costui

per giunta si mente per la gola a ogni tratto, e veste le sue bugie

di certa ciarpa toscana tolta ai cenoiaiuoli, e a' pattumai di Firenze,

il quale ha tanto viso, lo sfrontataccio ,
di volerla pur vendere per

setino e per drappo vellutato Noi rispondiama alia bella meglio-,

e lasciando da parte i toscanesimi, che a noi non importano pito che

tanto, pigliamo a difendere i fatti che tu ci porgi nel Raceonto ,

siou 6 inorrflD' sa .jyiuiMi fb miinan <> o'ula^MJHnn^^^-



CONCLUSIONE 643

asseverando ehe tu noil menti : ch' egli ti puo ben avrenire d'ingan-

narti in qualche narrazione, ma che in sostanza tu Thai per since-

ra, e t' argomentasti d' attingerla a buone fonti : e ulleghiamo

molt' altre ragioni a tua difesa. Or potrem.noi avere di tua bocea

il netto di coteste accuse e di coteste difese, colle quali noi avvo-

chiamo la causa tua?

Anime cortesi, io vi rendo quelle maggiori grazie the so e posso

delta vostra gentilezza, e risponderovvi a piena fidanza
, siccome a

valentuomini che voi vi siete, e v'entrer6 schiettamente in tutti que-

gli avvisi che mi guidarono in questa difficile impresa. E comincian-

do dalla scipitezza di cotesta farinata di ceci, io dirovvi dapprima,

che i mlei rampogriatori e garritori hanno ragion da vendere , poi-

che io soglio condire i miei componimenti ancora alia vecchia, con

eerte salse che sentono di stantio, siccome quelle ehe son tolte alle

antiche dispense greche, latine, e de' nostri vecchioni italiani : vi

par egli ? Ora non si comporta piu il porre le droghe a prese ,
a

pizzichi ,
a doserelle , e' si voglion gittate a pugna ritonde, a;gio-

melle ribocche, a mandate piene, e se le ti bruciano in bocca, e se

ti scorticano insino alia forcella, soffia, lacrima, ed eselama : oh che

sapore ardente ! che fuoco divino ! Cotesta e anima e vita!

La natura degli affetti ora e vinta pel piu degli odierni scrittori

da un' arte appresa al banco
,

al cavigliato e allo squarciatoio dei

maoellai, al ceppo e alle mannaie de' carnefici, alle fosse de' carbo-

nai, in fondo alle torrazze de'carcerieri, in seno alle boscaglie degli

assassini: e chi sa soffiare, mantacare, agitare, e tempestar le pas-

sioni piii impetuose e furenti, quello scrittore si dice conoscitor dei

cuori
, e avvivator de' piu gagliardi sentimenti dell

1

anima umana.

Per costoro 1'ira d'Achille pennelleggiata da Omero e un'acquafre^-

sea : i gran quadri della peste di Tucidide e di Lucrezio sono a ca-

lori dilavati, srnorti, sbiancidi e smontati :
.gl' impeti di Demostene

son buffetti e nocchini di donzella, e languori di tisicuzzo : ora per

commovere i lettori vi bisogna bestemmie, imprecazioni ,
urla di-

sperate, furori da spiritati, smanie da energumeni.

Che volete
,
lettori miei graziosi ? io non ho ingegno si desto e

leggeri da trasvolare oltre i confini di natura, ne polmoni, ne ugola
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da vociare e rimbombare si alto, come richiedesi dal gusto de'nostri

eroi d'oggidi, che si vogliono ispirare a valor patrio colle scritture

de' contemporanei. II De Santis m' ha gia sentenziato, dicendo che

Fautore dell'Ebreo di Verona (e pero eziandio dell Ubaldo) e uomo

di poco ingegno , e di volgare carattere, senza fiele, senza spirito,

uno di quegli uomini tagliati COM alia grossa ,
di cui si dice con

tm' aria di benevolo compatimento : gli e un buon womo i
.

Oh che avete voi da apporre a si fatta sentenza che non ha ap-

pello? lo per me la sottoscrissi di buon cuore, e mi parve d' averla

avuta a buon mercato. Sia con bene. Or se volete che le mie scrit-

ture sappian di qualche cosa
,
dovete infarcirmi del pepe di Vittor

Hugo, della canfora d' Eugenio Sue, della noce moscata di Giorgio

Sand, de'garofani di Dumas
, aggiugneteci un fiasco d'aceto dei set-

te ladri, un po' d'amore alia Congreve, un po' d'odio alia Paixhans,

un po' di carezze alia Pelissiere, e vedrete pan pepato che n' uscira

da soverchiar in savore quello di Siena !

Ma egli e pur da uscire una volta di celia e parlare da senno. Uno

scrittore, che sia sacerdote, e religioso per sopraggiunta ,
voi ve-

dete a primo sguardo ,
lettori gentili ,

che non pu6 e non dee ma-

neggiare certe passioni che colle mollette, e come si fa de' veleni,

che si tramestano con somme cautele e circospezioni per non cari-

care le dosi, e uccidere in luogo di guarire 1 infermo; memori sem-

pre che son veleni
,
e di lor natura generan morte, ne s' usano al-

trimenti che in minimissirni grani, minuti e scrupoli per certe sfi-

date malattie che non ponno risolversi altrimenti che colla morfina,

coll'arsenico, coll'acido prussico, coll'iodio e coll'atropo bella donna.

Voglio intendere con cid
,
che la mia condizione mi vieta di svol-

gere certi temi, d'aprir certe scene, di colorire al vivo certi affetti,

i quali come possono recar lo scrittore a spaziare in mille svariati

accidenti da attirar F attenzione e la curiosita de' leggitori ,
cosi

rischiano eziandio di travolgerlo in certi trabocchi da pericolar lui

e chi lo segue. E allora a che pro logorarsi il cervello, sudare, ag-

ghiacciare, arrovellarsi, perche poi i savi istitutori non permettano

Blo.1' U Cimento, fasc. IV, 28 febbr.
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a' loro allievi di leggerti ,
e le sollecite madri tolgan di mano alle

figliuole il tuo libro ? E notate, quelle raadri, che ben sovente con-

ducono le innocenti colombe al teatro (e a quelli d'oggidi!), che le

introducono ai balli
,
alle veglie , agli spettacoli piu seducenti

,
se

un zelante predicatore o uno scrittor sacro esce a toccar qualche

piaga, Dio guardi! gridano all' imprudenza, e che no dawero, non

vi condurranno piu le figliuole: vi par egli ? Quel libro poi, oh quel

libro ! notaste quel periodo? attendeste a quella frase? capisco, lo

dice per buon fine, anzi per certe, ch'io conosco, vi si attaglia be-

nissimo; ma la mia Lena, la mia Gegia, oib6... phu... povere an-

giolette sono come un cristallo Nondimeno la buona mamma a

coteste angiolette lascia in mano sin dall' infanzia certi libri d'edu-

cazione che putono di Lutero
,
di Calvino

,
e di Voltaire

,
e sanno

d' ogn' altra cosa che di cristiano cattolico.

Laonde, lettori miei buoni, abbiatemi per iscusato
;
e se non tocco

certe corde troppo dilicate
, meravigliatevi piuttosto con me, che in

sei anni abbia con tanti e si arditi argomenti camminato continuo

sul filo del rasoio senza scalfirmi un tratto la pelle : ch' io 1' ho per

un yero miracolo della grazia di Dio, e ne lo prego incessantemen-

te, che mi guardi per 1'avvenire. II giudizio di Dio mi spaventa: e

quando in Ferrara fui all' agonia ed era di pochi istanti presso a quel

tribunale non piu di misericordia
,
ma di giustizia ,

1' anima inter-

rog6 palpitantese medesima Lasci tu qualche scritto chepossa ar-

recare scandalo a qualche anima redenta dal sangue di Cristo ?

Quando leggo alcun libro di reo spirito, mi fa orrore il pensare a

quel terribil momento, in cui il Giudice Eterno dira a quell' infelice

scrittore: redde animam pro anima.

Ohe! ci fai tu le confessioni di sant' Agostino?";
1

!

K'** Tutt' altro, e perdonate, se sono entrato in certi meriti-, ma

volea pur allegare le mie ragioni, che non credeste ch'io volessi fa-

re il sordo a certi richiami e saltare il fosso a pie pari. Tanto piu

ch' io porto opinione fondata che per commuovere non sia punto

necessario lo stuzzicare il vespaio di certe passioni indiavolate ,

le quali non solo pungono e fanno levar le bolle
,
e le gallozzole
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in sulla pelle ,
ma trafiggono e feriscono a morte que' disgraziati

che fanno a Gdanza con esse. Noi eel vediamo tuttodi, massime in

certe anime che sortirono un cuor buono , agevole ,
e amoroso

,

le quali vengono da certi libri insidiosi tanto accese. nella fantasia
,

e traviate nella mente , che ne perdono 1' innocenza del cuore, e

incattiviscono e avviziano irrimediabilmente i semi delle virtu che

gia lieti ge-rminavano in esse. Avvi in quella vece delle passioni no--

bili, pure e generose, \e quali possono esser descritte, accalorate, e

mostre per ogni guisa dal discrete scrittore, e dipinte coi piii vivi

e festosi colori senza pericolo di sorte, poiche s' aflanno alia virtu

-de'cuori, e la naturalezza loro e di tal condizione che chi piu n' ha

e piii ne sente nesta meglio cogli uomini e con Dio. Quanto miglior

aiTetlo a destare e magnificare non e egli 1' amor coniugale e il

fratellevole e il materno, e quello de' figliuoli ,
e degli amici? Evvi

passione in terra piu celeste che quella del perdonare le offese, nel-

la quale si possono ttfatteggiare-avventure pellegrine , atti eroici,

scioglimenti pieni di stupori e affanni e gioie tramirabili, che solle-

van 1' uomo so.pra se medesimo e rapiscoao i lettori a eommovi-

menti sublimi? I cuori candidi e generosi ne sentono il pregio e se

ne compiaeciono sopra ogn' altra lettura. L' amore medesimo quan-

d' 6 ingenuo e puro won puo dar luogo a nuovi e vaghi aecidenti

senzadanno, anzi con imrtienso profitto delle anime candide e tem-

perate a virtu? Gerte passioai son buone o ree secondo che si gui-

dano a diritto o a torto intendimento
.5

e secondo che rispettano o

trasmodano la legge impostaci da Dio e dalla natura.

Or vengo all' altra richiesta intorno ai fatti che si narrano nel Rac-

conto; pe' quali si conviene osservare due cose. lo ebbi nello scri-

vere un doppio^copo, e secondo quello procedo innanzi per tutto

il libro: T uno e tema pubblico, 1' altro privato. II pubblico .intende

a dimostrare in certa guisa le origini delle societa secrete in Italia,

e come le vi furono introdotte, e quali effetti rprodussero ne' popoli,

ne' costumi
,

nelle usanze
,
nella religione, nella politica patria.

NelP Ebreo di Ver6na posi sotto gli occhi degl' Italiani le societa

secrete ne' loro trionfi. Col Lionello le societa secrete nelP indolee
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nalura loro, e nelle leggi organiche che le reggono ai ten ebrosi lore

divisamenti. Nell Ubaldo mostro le fonti donde ci derivarono che

sono la filosofia ed ii massonismo, che usci da quella e gener6 la

Rivoluzione di Francia, e con 1 essa tutte le sovversioni d' Italia e

iiconquasso di tutta Europa.

Ora in cotesto fatto seguo gelosamente la via dello storico
;

c

quanto leggeste di quelle atrocita dfilla Rivoluzione di Francia
;
e

delle secrete cagioni che rovesciarono e spensero la generosa e sa~

piente Repubblica di Y
r

eaezia v e tolto dagli storici contemporanei

piu accreditati. Ne perche io alleghi alcuna volta il Ten tori celiando^

cr-ediate che sia celia, quanta scrivo, o 1'apponga a quel grave e pun-

tuale scrittore per le,ggerezza. e per istrazio. No di fermo: e i vene-

ziani piu eruditi nelle cose patrie mi seppero grado d'aver posto

nel suo lume un avveniraeiito cosi rilevante, dimostrando, siccom0;

la Repubblica ,
tuttoche inferma in varii lati del suo reggimento,

avea per6 tanto di spirit! nel sangue e tanto vigor dimente, e virtu.'

di. cuore, chese non fosse stata indegnamente tradita da'pochi set-

tanii, suoi figliuoli trabgnati e crudeli, avrebbe probabilmente po-

tuto reggere al fiotto della minacciosa fortuna.

Oh perche adunque non ci poni tu in nota gli autori da'quali

togliesti quegli avvenimenti? Perche io non m' arrogo le parti

dello storieo. E perche narri talora ghiribizzando che le paion

cose da motteggio e di tuo capo? Perche nulla nulla ch' uno si

tengain sul serio, i nervi di moiti moderni son divenuti tanto sde*

gnosi che danno alia hooca per farla sbadigliare ,
alle braccia per

istirarle, ai nocchi per farli croccare y alle palpebre per chiuderle al

sonno, e insino il gran simpatico trisplaonieo e il piccolo simpatico

pnenmogastrico stuzzican loro laconvulsioni. A tale siam giunti!

, L'altra parte del Racconto passeggia fra le pareti dpmestiohe e;

narca aneddoti individual!
,
e dipinge intimi affetti, e s' attiene in;

tutto alia vita privata. La Civilta Caltolica'in cotesta Seconda Serie

esponeva le teorie dell' educazione^ e siccome toccommi in parte Io

scrivere la pratica de' costumi, cosi per ire un po' di conserva coi

principii astratti, incarnai quel concetto, e mel venni conducendo
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su dajl'infanzia alia puerizia, e da questa all' adolescenza insino alia

giovinezza e alia virilita
,
divisando in concrete le differenze, che

accaggiono nelle stesse famiglie per le varie condizioni dell'educare,

e gli effetti brdinarii a conseguirne. Ho dipinto ritraendo dal natu-

rale
;
e chi sa quarite Virgiriie sonsi riscontrate e appareggiate colla

mia? Quante povere Laurette ne van pel mondo? e io per me ne

conosco da dieci in su : che se tutte le allevate secondo i dommi

della odierna educazione non le si fiaccano il collo coi Nardos, tut-

tavia sono infelici per altro verso
;
fomentano 1' adolescenza non di

rado con mille amori capricciosi, danno la briglia a passioni che le

frastornano, le rodono, le consumano in varie guise: sono il.mar-

tello delle madri, la disperazion de' mariti, la ruina de' figliuoli; e

bene spesso danno fondo ai patrimonii, e dove le toccano intingono,

e dove posano il piede lascian 1' orma vergognosa e funesta. Chie-

dete a' giovani mondani perche abborrono il matrimonio e vivono

a pigione, e campano di per di del pan d'altri, e vi so far certo che

non piglian moglie, perche reputan tutte lefanciulle d'un taglio, e

pane della stessa farina : tanto e si largamentee invalso cotesto vez-

zo d'educarle a norma di.certe leggi d'un bene apparente, cui man-

ca 1' aniina del santo timore di Dio.

Degli Almavilla poi ve n' ha per ogni canto un paio ;
se non che

ora non ispacciano piu Voltaire per maestro, essendo la scienza ita

perfezionandosi di vantaggio. La filosofia loro ha vestito le forme

nostrali; le apparenze italiane
5
un non so che tra il cristianesimo ci-

vile e il paganesimo a colori cristiani
5
o a meglio dire hanno in boc-

ca parole cattoliche travolte in senso contrario, o figurato ,
o vago

e nebuloso ch' e indefinibile : e dall'esser cattolico in fuori e tutto

quel peggio che voi volete. Or date figliuoli a costoro, e vorrete

poi dirmi a che riusciremo di buono. Saran pasticcetti alia Thouar,

mostacciuoli alia Scarabelli, e pinocchiate alia Gioberti. Dolcezze

cattoliche da ire in estasi e in visibilio.

Oh gia ! tu vorresti tutta la gioventu per ultima conclusione

alia Rodriguez,v
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lo la vorrei a un po' di fiammolina cristiana, di quella che da

vita e spiriti alia mente e al cuore
,
e sprizza dal 'seno ardente e

immacolato della Chiesa Cattolica con una luce si chiara e celeste
,

che ov'entri nelPanimo dei giovinetti li fa brillare come i diamanti

fra le domestiche pareti e poscia nelT aule cittadine.

Amico, escici di sagristia, e sollecita un tratto a dirci se tutti

que' fatterelli della vita privata che vai seminando nel Racconto

sono awenuti davvero
,
o te li sei creati in fantasia. Tutto cio che

rispetta la storia gia ci hai detto dianzi che t' argomentasti d' attin-

gerlo a buone fonti : e gli altri?

E gli altri ! Lettori miei
,
son vecchio

,
e le cellette del mio

cervello hanno di molte brigatelle che v' albergano a pigione da un

pezzo ;
laonde quando le sono attediate di star dentro al buio, pic-

chiano all' usciolino, e mi si raccomandano che le mandi un po' a

diporto, allegando chi una ragione e chi un' altra. Quella mi dice:

tirisowiene a Genova? . . .1' anno tale? . . . quando f abbattesti? . . .

Ah si Ed io a Napoli ? anz'io a Ginevra, ed io a Neuchatel
,

ed io a Mulland , ed io a Lione in quella diligenza ? ed io a Roma

presso quel Monsignore ?

Si
,

si
,

vi ricordo tutte Ebbene , qui puoi sciorinard un

tratto al sole In somma, lettori miei, per venire al nodo
,
chi e

gia li li ai sessant' anni e n' ha rotolato pel mondo oltre a quaranta,

ha di molti aneddoti nella memoria veri e schietti senza ire ad altri

in prestanza, o crearseli in fantasia : laonde non vi rechi meraviglia

se io v' asserisco, ch' eziandio certe avventure, certi episodii, certe

novelluzze
, per istrane che le vi paiano ,

sono avvenute in quella

guisa che voi le leggeste.

E awenner tutte all' Ubaldo, a Virginia, a Lauretta, e agli al-

tri personaggi del tuo Racconto?

^i- Rone Deus ! son elleno domande coteste da fare a un cristia-

no ? Vedeste voi mai pender dalle pareti gran cornici in campo
bianco e sovr' esso allogate parte a disegno , parte a capriccio ,

ma

sempre con arte
,

alcune belle e varie incisioni che formano un
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quadro solo, perche le son chiuse dai regoli della cornice, e tutta-

via son mold quadri in uno? Al primo vederle voi dite Ve' tratti

maestri che profilano quelle teste di Rembrandt ! Vedi belle prospet-

tivediMariette, e di Perelle! Oh le morbide figure del Bartolozzi!

Quelle scene di costumi romani son del Pinelli
,
e quella testolina

si delicata e del Morghen. Sicche in un quadro s&lo voi n' avete

acconci quando cinque e quando sei. II medesimo e a dire del mio

Racconto : sono di molti avvenimenti pubblici o privati , speciali o

singolari , raccolti qui e cola e chiusi quando ben mi viene in una

cornice, in che sta 1'arte dello scrittore
,
e ne risulta la varieta

,
la

curiosita e il desiderio.

Nell' edizione che stassi ora facendo dalla lipografia della Civilts,

Caltolica di tuttoil Racconto, si vorrebbeda qualcuno, che intorno

a certi aneddoti avvertissi il lettore della verita del fatto. D' alouni

il feci, d'altri forse farollo
;
ma ora che n'ho dato Yavvertimehto in

generale ,
non ci veggo .punto il bisogno di farlo per singulo ;

che

la mi pare una noia per voi , ne 1' asserirlo toglie o aggiunge altni

fede che si voglia concedere o negare all' au tore. Or dite un po'qua:

v'ho io sincerati abbastanza defatti miei? avete voi a richiedermi

d'altro, in ch'io possa mostrarmivi conoscente
,

e portarmi da

buono e fedel servitore ch' io mi professo della corfeesia e benignita

vostra ?

- Tu ci vai per le ceremonie e noi te ne dispensiamo : appagaci

soltanto d' una cosetta che noi ti diciamo alia confidente, cosi, da

buoni e amorevoli amici. Che vezzo strano e egli il tuo in buon' ora

d'avvolgerti sempre nelle case de
1

nobili e de' grandi, enon entrar

mai ne' poveri abituri e nelle case degli onesti cittadini? Negli .4m-

monimenti di Tionide ai giovani per mantener saldo il frutto della

buona educazione tu parli con un onte : negli Awisia chi ruol

pigliar moglie, tu ci ritrai le marchesine, le contessine, le baronine

che spendono e spandono ,in cavalli, e coochi e.poiwpe : nel Lionello

ci dipingi un disgraziato settario che sprofonda milioni : or nel-

T Ubaldo ed Irene
,

eccoti ancora tra Io spolvero e il fumo de' ma-

gnati. Tu aresti a essere qualche aristocratico marcio.
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Voi ragionate a merawiglia bene. Gli e vero che colla penna

io salgo sovente per le scale de' grandi ;
ma fnrse non ne discorrete

le vere cagioni, eio sdebLterommi con voidi cotesto peccato. Asvete

adunque a considenare y lettari miei desideratissimi, che a' di nostri

e uno andazzo sbardellato di maledire ai nobili e ai grandi ,
e d' e-

saltar sempne le virtuide' borghesi, de' villanj, e insino (con vostra

sopporlazione) deglLassassini, de micidiali, de'masnadieri, de'bar-

gellt, dbelie. Lorette bianche, rosse e brune, delle dame dalle Camel"

lie, delle vergini della casa ef Qro, di Mabille c di Ranelagh *
;
e di

tant'altre gioie cbe brillanaia.tuttiiletaraai di Londra
,
di Vienna

ediiParigiv e a tutta> cotesta elettissima schiera si fa baltere in

petto UQ cuor nobile, ge.neroso, eecelso^ e se Iddio v'aiuti, eziandio

tenero
,
dillcato , eroico e santo. > ebe vi fa proprio venir voglia di

gittacvi alia strada, d' aspirare al mazzo, de' cbiavoni delle carceri^

di faryi garzone della Toverna della lepre bianca per imparare vir-

tu, e d' ire a scuola di pudicizia in quei recettacoli ehe corouano i

Baloardi degli italiani ,
e la via Laptle. Se poi si parla per avven-

tura di nobili
, di signori, e di grandi son tutti, in certi libri e in

certe boccbe
, dipinti come bordaglia vituperosa ,

nido di tutti i

vizii, il rifiuto delle genti civili, bestie esecrabili e velenose. Oh non

e egli un atto di pieta e di giustizia che sorga qualche anima franca

a difenderli, ad ammonirli, a mostrar loro la sovrana bellezza della

virlu e T orrore del vizJQ?, ^-j, L

A^giugnete che il piu, di cotesti scrittori, i quali disamano eav^

versaoo si crudelmente i signori, sono di picciol nascimento e rin-

gentiliti alle universita, od anche nei gabinetti dei giornalisti, onei

fondachi de' librai, e vivono di ci6 che getta loro in carta la pen-

na ;,laonde per farsi comperare ai tipografi studiano nelle incllna-

zioui popolari, le quali a'di nostri dispettano piu che mai e invidia-

no tutto ci6 cbe per gentilezza di saugue o per autorita d' ordine e

di siato si leva sopra di loro
;
e perci6 cotesti adulatori delle plebi son

letti avidamente e pagatj a profusione. Appresso trovano per isvea-

. t4
-jyj u-

l>uc.-iiia^vtfO'3 la 94xJuf7 nij

i Case e teatri di Parigi, mentovate da recentissimi romanzieri.
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tura fra' nobili dei giovinazzi ,
che la danno alia scapestrata per

tutte le bische e pel covi d' ogni malvagita, e credono che i signori

sien tutti di quella guisa. Per ultimo malagevoltnente costoro pos-

sono dipinger le case e i costumi de' grandi, poiche non v' usano

mai, ne sono ammessi con esso loro domesticamente
;
onde dicon

d' essi sovente scerpelloni miracolosi. lo poi ho eletto piu volte di

parlare de' grandi, poiche, credetemelo, le virtii e i vizii de' nobili

sono atti a giovare eziandio agli ordini cittadini, e noi speriamo che

nell' Ubaldo ed Irene avran potuto attingere tutti i nostri lettori

alcun buon documento pratico della vita.

Ma egli pare, a udir te, che non salganoin Paradise che frati

e monache
,
ne v' abbia oggimai altra chiave per aprirne la porta

che quella appesa alia cintola di suor Veronica, o al cordone di fra

Galdino. Tu ci disperi affatto
,
ne ci rimane altro che farci tirar su

dalle mura di notte colle funi per contrabbando
,
e se san Pietro ci

coglie mal per noi.

Oh non abbiate paura, che le chiavi del paradiso son di molte*

ragioni e di vari ingegni, e le apron tutte e a tutti, purche vivano

comfe richiede il chiavaio. Non vi nego, che ve n'ha di quelle che

aprono piu agevolmente dell' altre, oh si, e v'e poi certi grilletti e

certi grimaldelli che aprono al primo scocco
;
ma ci6 non vuol dire

che anco a piu giri non si possa avere 1' attento suo. Provate cia-

scuno nel proprio stato e nella propria condizione; e mi direte poi

se soltanto le sorine e i monacelli ebbero il privilegio d' entrarvi.

Ben
;

ci fidiamo sulla tua parola : or che vorrai tu darci per

1' altra Serie della Civilta Cattolica ? Su diccelo un tratto
,
via

,
da

buoni amici. Hai tu nulla di buono alle mani?

^ Dalle mani mie non potrete attendervi fermamente nulla di

buono: la buona volonta ve la prometto di cuore tutta quanta me

ne cape nell' anima
; pel resto m' affido per intero alia benignita

vostra: vi dico soltanto che questa volta non avremo a far co' frati,

perocche ci avvolgeremo per certi tempi ,
ne' quali a poter vedere

un frate e' si convenia andar per le poste le mille miglia. Yivete

lelici.

-il fojUSfiVOlJ JJSi/F i'uij :;' ,-vt ;.!..,
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Raccolta di Proverbi Toscani con illustrazioni
, cavata dai Mano-

scritli di GIUSEPPE GIUSTI, ed ora ampliata ed ordinala. Fi-

renze 1853, 1 vol. in 8. di 423 pag.

Aggiunta ai Proverbi Toscani di GIUSEPPE GIUSTI compilata per cura

di AURELIO GOTTI, e corredaia d' un indice generate dei proverbi

contenuti nelle due raccolte. Firenze 1855
,
1 vol. in 8.' di

132 pag.
^ rVivtfiriVfl ii^.^-'^^ v^ : 'J.^V^te '^ &?*h* M

Chi non considera la natura intima dei proverbii facilmente pud

credere che dall'essere eglino non altro che motti volgari o debbansi

lasciare al volgo ^come sua propria masserizia indegna di accomu-

narsi con ricchezze piu nobili, o aversi soltanto in quel pregio che

le arguzie e gli scherzi. E nondiineno la cosa non e cosi o si con-

sider! T esempio d' uomini ragguardevolissimi per altezza di mente

e per vastita di sapere, o si studii in se raedesima 1' indole e 1' ori-

gine dei proverbii. Chi non sa di fatto che quel Monarca sapientis-

simo, che fu Salomone, applic6 1' animo a raccorre i proverbii toc-

canti il vivere a norma di santita e di giustizia, e ch'ei ne mise in-

sieme fino a tre migliaia, una piccola parte dei quali trovasi nel li>
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bro dei Proverbii * a lui attribuito? Questo esempio val per mille :

ma ne anco gli altri sono da trasandare. Le nazioni oriental! ban

sempre arnato di singolar dilezione i proverb! i, di modo cbe pres-

so i Persian! e gl' Indi furono usati gli scrittori di fregiarne le loro

opere, onde raccolseli fra gli altri il dotto inglese Ih. Roebuck. Ma

sovra tutti gli altri popoli dell'oriente si segnalarono in ci6 gli Ara-

bi, gli autori dei quali pid eleganti e piu nobili banno diffusamente

sparsi i proverbii, e direm quasi versati a piene mani nei loro li-

bri. Per convincersene basta gittar 1'occhio sopra uno scritto qua-

lunque di Hariri, di Ebn-Arabschah
,

d' Imad-eddin Isfahani , e

degli altri scrittori, che nella loro prosa imaginosa toccano il som-

mo dell'araba eleganza. Quindi ne venne la necessita di fame delle

raccolte, dove fosse dichiarato il senso, Torigine, Tuso del motto:

e di tali arabe raccolte v' ha una doyizia. II sig. Quatremere ,
cosi

cbiaro negli studii oriental! novera quindici compilatori arabi di

proverb!! come sovra i molt! altri illustrissimi : ma innanzi a tutti

giudica doversi collocare la Raccolta dei Proverbii fatta dalF erudito

ed eloquente Aboul-Fadl Ahmed Me'idani, il qaale a ciascuno dei

cinquemila proverbii per lui pubblicati appone gli ammaestramenti

grammatical! piu important! che se ne traggono, la storia della for-

mazione del proverbio, e alcuni tratti di familiar! esegrete venture

che vi ban connessione. 2.
* ; 0-n i?tt.-i; i -

:^ J;^ft>^ffH^ 18lbirfliWBW<

vi#3 oSiocwt

1 V'ha dei critic! capitanati dal Grozio i quali pensano cbe una piccolissima

parte sollanto del libro dei Proverbii e da ascriversi a Salomone, e cbe il re-

sto fu compiiazione fatta regnante Ezecbia da Eliacim
,
Sobna e loake. Quan-

tunque cio proverebbe a favor nostro cbe oltra il re Salomone un altro Prin-

cipe commendabite per grandi pregi attendesse a promuovere somigliante rac-

eolta ; nondimeno le ragioni addotte dal Grozio non fanno cbe sol probabilc

congViettura, e 1'autorita presso cbe unanime degli altri eruditi nelle sacre let-

tre e i motivi arrecali a sostegno della lor tesi vi si contrappongono forte-

meiite. Gbecche sia di tal difficile questione, il certo si e che il sacro libro dei

Proverbii fu dagli anticlii Padri appellate riavapero; , cioe tutte virtu ; volendo

cosi molto espressivamente significare che quivi rinchiudesi un vero tesora

delle piu sante regole del vivere oneslo.

2 Vedi'^femotre sitr la Vie et Its Ouvrages de Hfs'idani par Itt. Quatremtrf,

de.l'dcdim' ties intcriptions et belles lettres , nel NOUVEAU JOURITAL
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La Grecia ha essa altresi i *uoi raccoglitori di proverbii e, cosa

degna di nota! li conta appunto fra i personaggi di piu gran fama.

Non intendiamo di quelle raccotte che corsero sotto il nome di Plu-

tarco. Esse non possono essere attribuite a quel chiaro ed elo-

quentissimo scrittore, e solo dimoslrano 1' opinion comune che

HOD sembrasse farsi ingiuria alia celebrita d'un Plutarco il lasciarlo

comparire semplice raccoglitore di termini e di sentenze prover-

biali. Ma indubitata cosa e che Aristotele, Aristide, Clearco, Milo-

ne, Demone, e Teeteto ne scrivessero ciascuno una raccolta; avendo

per Aristotele la testimonianza di Laerzio che il dice aperto , per

Aristide, Clearco e Zenodoto quella di Ateneo au tor grave che li

cita nei Dipnosofisti , per Milone e Demone quella di Zenodoto o

come altri vuole Zenobio, e per Teeteto infme 1' autorita di Suida.

Ghe se le costoro raccolte son perite con danno non piccolo delle

greche lettere
;
durano tuttavia e si leggono, o nell' intero o alme-

no in parte, altre collezioni di proverbii greci, non meno pregiate

per 1' autorita dei loro compilatori. Abbiamo
, per esempio ,

la eol-

lezione che fecero di proverbii greci Crisippo nei due libri indiriz-

zati a Zenodoto
;
ci resta il compendio fatto da questo medesimo

Zenodoto dei proverbii messi insieme prima di lui da Didimo e da

Tarreo; ci rimangono le compilazioni fatte da Esichio e da Suida,

ed i proverbii che leggonsi uniti nei demosteniani commentarii da

Teofrasto
;
ci resta la compilazione di Diogeniano ,

e molte altre

eziandio forse vi sono che ci asteniamo dal nominare per averne

piuttosto contezza di nome die certezza ft esperimento.

Che se dai greci passar vogliamo ai latini, 1'amor di questo po-

polo generoso per li motti proverbiali ci si dimostra da molti capi.

ASIATIQCE , torn. I
, pag. 177. Quivi si scorge altresi quanta utilita possa rica-

varsi per la storia , la lelteratura ,
i costiuni e la lingua degli Arabi dalla llac-

eolta del Mei'dani , e quanto ragionevolmente potesse ella altirarc a se gli slu-

dii che vi spesero intorno quei chiarissimi Icltcrati quali furonu Ed. i'ococke,

Ed. Bernard, Reiske, Ev. Scheidius, Enr. Alb. Schtiltens, Roaenmuller, Mac-

bride, Van Waenen, e lo stesso Quatremere che vi pose molto amore e lunghe

ililigenze. nraO :.'
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Legg^ndo le loro storie incontrasi sovente che i principal! dei loro

magistrati chiesti di consiglio in affari molto intrigati e gravissimi

risposero con qualche proverbio. Quanto spesso i lor poeti, e spe-

cialmente i satirici ed i comici, ornarono di massime o di maniere

proverbiali le loro poesie? Varrone pose per testo a ciascuna delle

Menippee un proverbio : Cicerone loda i proverbii nei suoi scritti

didascalici, e li adopera non di rado nelle sue orazioni, e piu spesso

ancora nelle altre sue opere. Seneca e Plinio ne riferiscon moltis-

simi, e vi si fondano come sopra base di buon sostegno ; ne il gran

Tito Livio
,
anzi neppur Tacito stesso reputano alieno dalla loro

dignita d'inserir proverbii nelle loro storie. Ma inutilmente citiamo

questo o quell' altro sommo scrittor latino
; quando le raccolte dei

proverbii latini compilate da Erasmo, Enrico Stefano, Aldo Manu-

zio, e dal Poliziano * e molti altri di minor grido, che spigolarono

nelle scritture dei sommi autori del Lazjo ,
ne contano molte mi-

gliaia, e n'empiono non piccoli volumi.

Una col gusto delle buone lettere ereditarono , siccome era na-

turale, le moderne lingue 1'amore e la stima dei proverbii. Ricchis-

sime raccolte d' essi conta la Spagna ;
molte la Germania e 1' In-

1 Per chi volesse conoscere alcune delle piii memorabili raccolte di prover-

bii latini ne poniamo qui questa breve ed incompiuta lista , la quale conferma

viemeglio la nostra asserzione: ERASMI Adagia ^Adagiorum omnium tam grae-

corum quam latinorum aureum flumcn a THEODORICO CARTEHOCIO in compen-

dium digestum HENRICI STEPHANI in Chiliades Erasmi Animadveniones

Apophthegmatum per CONRADUM LYCOSTHENEM Rubeaquensem ... PEROTTI

Collectanea ANGELI POLITIANI Centuriae IOANNIS ALPH Adagiorum Epi-

tome HADRIANI ICNH Adagiorum centuriae octo cum dimidia IOANNIS ALE-

XANDiu Brasficani Proverbiorum Suaixtxra Grunnius Corocotta M. PORCELLI

Testamentum Proverbiorum liber PETRO GODOFREDO. ... auctore GILBERTI

COGNATI Adagiorum SoXXoyo Eiusdem nova Adagiorum Appendix Adagia

aliquot e iure scripto et variis eius interpretibus a GAL. GENTIO 7. C. collecta

Adagia MELCHIORIS NEIPEI Bredenani loci ac sales festivi ab OTTOMARO

LUSCINIO selecti Nugae derelictae collect. I. M. (MAIDMENT) Polydori VIR-

GILII Proverbiorum libellus BOVELLI Proverbiorum vulgarium libri HI.

ANT. CORNAZZANI Opus de Proverbiorum origine ecc. ecc.
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ghilterra : moltissime altresi la Francia della quale conosciamo

trentaquattro raccolte di Proverbii fatte dal secolo decimosesto fino

a noi *. Nulla diciamo dell' Italia
; poiche di questa special dovizia

nostra ci tornera acconcio di dire qualche cosa un poco innanzi.

Se adunque, stringendo il discorso, uomini di fama cosi grande giu-

dicarono bene occupati i loro ingegni in simile studio
,
chi vorra

riprenderci di leggerezza se noi altresi vogliamo attirare 1' atten-

zione dei nostri lettori sovra tale soggetto ?

E non e desso, per ragionare un pocolino della utilita sua in-

trinseca, non e desso meritevole di seria applicazione? I proverbii

nonsono che brevi sentenze contenenti un avvertimento opportu-

no alia vita
,
e comunemente ricevute nell' uso da tutto un popo-

lo. Un uom d'ingegno o parlando o scrivendo disse primo una tal

-sentenza, breve, arguta, evidente, immaginosa. Essa fu tosto ripe-

tuta da chi ne senti la verita del principio e 1' evidente espressione

della formola
;
e cosi riferita essendo negli amichevoli ritrovi e corn-

provata tlair esperienza costante di tutti entr6 nei crocchi e nelle

radunate gerierali; e di quivi divolgata pel popolo ottenne ospitalita

prima, e poi cittadinanza. Quella sentenza era in sul principio un

tletto ingegnoso d'un beirumore: essa e divenutain fine un prover-

bio comune: la pruova del fatto 1'ha resa cosa del popolo. Siane pure

egli stato trovatore un alto patrizio od un ingegnoso plebeo; venga

da poeta o da filosofo; nasca da un avvenimento straordinario o da

un apologo grazioso; derivi da un costume universale o da una

speciale stravaganza. L' origine del detto e il piu delle volte scono-

sciuta a quei medesimi che 1'adoperano: la sua generale usanza e

sol quella che gli da peso ed autorita. E talmente richiedesi pel

proverbio questa comune accettazione che presso i greci non altri-

smenti si chiama che col nome di
IIapot;j.(a indicante cosa del volgo

o, se vuolsi, detto da trebbio-, presso i latini poteva Cicerone portare

1 Vedi fragment d'un essai de Paroemiographie Francaise posto alia fine

del V tomo del Manuel du Libraire, et de Vamateur de Licres par I. Cn. BRU-

->ET. Bru\elles 1845.

Serie Jl, vol. X77. 42
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per argomento di grande divulgazione 1' essere una tale idea dive-

nuta un proverbio 1, e nella lingua noslra jtaliana usasi dire d'u-

na cosa vulgata per tutto
, essa e ila in proverbio. Ora un detto

qualunque, una sentenza, un motto perchesia accettato dal popo-

lo, e corra per la bocca di tutti, due cose assolutamentedimanda:

la chiarezza e novita nella forma, ela certezza del principio
2

. Con-

ciossiache quella proporziona alia non sottile intelligenza del volgo

il principio enunciate, e toccandone 1' iramaginazione passa a scoi-

pirla vivamente nella memoria
; questa il fa accettare dal buon

senso di tutti, che non cede se non all' evidenza della verita, o alia

palpabile pruova dell' esperienza, ne facilmente suol essere ingan-

nato 3
. Pu6 adunque veramente dirsi ch' essi esprimono la formola

pm semplice della sapienza pratica d' una nazione. E diciamo del-

la sapienza pratica d' una nazione; non per escludere 1'altra sapien-

za piu specolativa ed astratta, della quale non rade orme troviamo

eziandio nei proverbii popolari ;
ma per indicare che la piu gran

parte appunto dei proverbii tocca la condotta speciale della vita. E

ci6 seguita naturalmente dall' aver essi per indispensabile sorgente

I' accettazione comune del popolo, il quale non e tocco che dagl'in-

teressi piu vicini e palpabili , ed alle astratte specolazioni dei iilo-

\ Ita divulgatum est I/ud, -ut torn proverbii locum obtineat Tusc. 4, 16.

2 V'ha chi pretende doversi anzi nel proverbio trovare una moderata oscu-

rita, quasi velo sottile che non asconda del tulto 1'oggetto cui per vezzo ricopre.

Noi ci siamo dilungati da questa opinione, percbe non 1' abbinmo sperimentata

vera nel fatto. Son mille e mille i proverbii d'ogni lingua, nei quali la senten-

za e spiccata e chiarissima ; e quei proverbii un po'oscuretti recati per confer-

mare la sentenza opposta alia nostra, o non hanno altra oscurita, da quella in

fuori che viene dal parlar figurato ed e comune ad ogni frase che si diparta dalla

forma naturale del dire ; o se hanno vera oscurita
,

dessa e relativa a ccrti

tempi ,
'ed a certi luoghi, e per questo fa che i proverbii per tal guisa oscuri

non meritano attenzione che solo dagli eruditi. Ora il dir figurato sarebbe vizio

se fosse in ogni modo oscuro, ne sarebbe acceltato agevolmente dal popolo, che

vuol veder chiaro in tutlo, e sovra tutto nei rtgolamenti della vita.

3 Quindi avvenne che i proverbii si tennero sempre in istima di cosa certa-.

Laonde pole il Firenzuola asserire che tutti i proverbi sono provati : ami il

dire stesso del yolgo ci assicura che il provvrbio non f(M<kwunt
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sofi non bada
,
o non pone giammai il cuore sino a tanto che non

giungano ad attuarsi in un fatto o in una legge.

Ora ci6 posto chi non vede giovamento die pu6 recare lo studio

del proverbii? Nella loro schietta e domestica semplicita contengono

le regole piu certe del ben vivere
, regole lontane da ogni ipocrisia ,

regole abborrenti da
1

varii sistemi, regole dettate dal senno pratico,

regole confermate dalla sperienza generale, regole sciolte da ogni

fogliame di frasi. Qui adunque pu6 impararsi la verita della morale,

da chi la cerca con desiderio sincere di rinvenirla, o al manco 1'accot-

gimento pratico per uscir degrimpacci, e conoscersi la malizia jdegli

uomini per ischermirsene : di quivi pu6 trarsi una se>ie di massime

contenenti un compiuto trattato di costumi e capacissima d' essere

proposta al popolo con vantaggio sommo
, perche gia e dal popolo

oonosciuta per cosa sua anzi amata e riverita. Fu egli gia tempo, n&

molto lontano da noi, che sulle scene usarono di rappresentare ad

istruzione e divertimento insieme degli spettatori alcune brerissi-

me commediole, che potremmo chiamare atti scenici, contenenti or

la spiegazione, ed ora 1'applicazione d' un qualche proverbio dei

phi noti; edil francese armontelle acquist6 bella rinomanza in tal

nuovo genere di drammatica fappresentazione. E' v' ha memoria

che il popolo vi accorreva in folia, applaudiva di pieno cuore, e ne

usciva non solo istruito, ma spesso emendato per lo timore di poter

divenire lo scherno universale se avesse seguitato nei suoi vizii cosi

bene proverbiati in sulla scena. Eccovi certo utilissimo passatempo

fecondo di bei frutti; se le vicende degli sconvolgimenti avvenuti

non avessero e disviati gli autori da questo genere di scrittura
,
e

corrotto il gusto del popolo. Ancora si sa il bel divisamento del chia-

rissimo sig. Francesco del Teglia il quale volea comporre un trat-

tato d' Etica acconcio all' istruzione del popolo col solo illustrare i

piu savii ed arguti proverbii toscani ordinati sotto certi capi speciali,

e ne espose il concetto nella prefazione stampata nel 1714. Ma per

isventura il disegno non ebbe effetto colpa di non so quale impedi-

mento sopraggiunto air autore. Egli e ben vero che pochi anni or

sono vide la luee un libro del sig. Antonio Pellegrini che doveva

essere un manuale di etica tratto appunto dai proverbii, ed ebbe per
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titolo Guida delY uomo nel mondo. . . Padova 1846. Ma quel libro

non ottenne il suo effetto, perehe, siccome bene osserva il sig. Gino

Capponi, il Pellegrini ebbe mal gusto a volere stemperare quei pro-

verbii in certi suoi versi endecasillabi. 11 concetto pero del Teglia, e

il libro del Pellegrini se non riuscirono nel fatto, mostrarono quanto

potesse farsi coi proverbii ,
e quanto pro possa aspettarsene da chi

si ponga a studiarli sapientemente.

Quantunque a vero dire tal pro non e solo ristretto all' onesto e

virtuoso conversare nel mondo. Non v' ha industria domestica o

pubblica dalla mercatura alia cucina, dalla coltura delle terre al-

1'esercizio delle arti che non trovi utilissime avvertenze negli spe-

ciali proverbii e di quelle che fallan di rado perche comprovate da

lunghissima sperienza 1. Or siccome dell'Etica voieva fare il Teglia,

cosi noi asseriamo che possa farsi per esempio un trattato di parsi-

monia domestica con soli i proverbii, cosi un trattato del governo

d' una famiglia, cosi molto piu un trattato di coltivazione, poichk

di proverbii riguardanti 1' agricoltura ve ne ha proprio un tesoro.

~WPWiP(W$(?tidP'WtfF<titi
**'* Wf- #WF-teW aifcflww .,8m*'

1 Veggasi quanti proverbii sieno in questa Raccolta intorno ai tempi del la-

vorare in campagna. Gib sia argomento del resto.

A mezzo Gennaio metti V operaio; Chi vuole un buon agliaio, lo ponga di

Gennaio; Chi pon cavolo d? Aprils, tutto V anno se ne ride; Chi vuole il buon

bacato . per san Marco (25 Apr.) o posto o nato; Quando canta il Ghirlindo

(primavera) ,
chi ha cattivo padron mutar lo pud (perche si lavora per tutto) ;

Quando mette la querciola, e tu semina la cicerchiola; Quando canta I' Assiolo,

contadin semina il fagiolo: Se d'Aprile a potar vai contadino, Molt'acqua be-

verai e poco vino ; Giugno la falct inpugno: se non e in pugno bene Luglio $e ne

viene ; A san Barnabd (ii Giug.) la falce al prd; Chi vuole un buon rapuglio,

lo semini di Luglio; Poco vino, vendi al tino: assai mosto, serba a Agosto; Chi

dorme d' Agosto, dorme a suo costo ; Chi lavora di Settembre, fa bel solco e poco

rende ; A santa Eeparata (8 Ott.), ogni oliva inoliatd; Sdn Luca (18 Ott.), cava

la rapa e metti la zucca; Quando canta il Merlo (Ottobre), chi ha padron s' at-

tenga a quello (perche e difficile trovarne altro); Da S. Gallo (16 Ott.) ara il

monte e semina la valle; D'Ottobre il vino nelle doghe; molle o asciutto,per

san Luca (18 Ott.) semina; A san Martino (U Nov.) sementa delpoverino; Per

sant*Andrea (30 Nov.) piglia il porco per la sea (setola): se tu non lo vuoi pi-

gliaref.no a Natale lascialo stare; Quando canta il Frm$(wdto{verno), &woik>

o cattivo tienti a gtieHo,
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Ne questo e tutto il frutto che si pu6 attendere dallo studio dei

Proverbii. Anche la letteratura ne pu6 avere vantaggi , e dei non

comuni. In primo luogo 1'arte del dire pu6 impararvi certe scor-

ciature di linguaggio vive, risentite, evidenti le quali sono state per

lo appunto la cagione di fare accettare come proverbio una morale o

pratica verita. Come, a citarne solo qualcuno, non son risentite que-

ste forme: Ad ogni tristo il di suo iristo ; Chi e in difetto e in sospet-

lo ; 11 ben fare e guerra al Irislo ; La roba alia roba ; Siedi e laci, e

avrai pace; Mai sbandilo fa buona terra; Vecchio chi muore; In ter-

ra di ladri la valigia dinanzi ; Parole non fanno fatli ; Chi disse fi-

fjliuoli disse duoli ecc.? Questo puo asserirsi di tutte le lingue, e basta

averne corso anche di volo una raccolta per esserne accertati. E cer-

tamente i proverbii toscani viventi tuttavia negli usi del popolo

ban questo di speciale die per 1'antica lor forma possono arricchire

la nostra lingua di voci e di costrutti espressivi ,
calzanti , leggia-

drissimi : cosi queste parole indentare per mettere i denti, sparen-

tare per uscir di parentela, istrumentare per porre in pubblica scrit-

tura, invitire per coltivare a viti
,
cbe trovansi nelle forme prover-

biali del popolo ,
sembrarono al Giusti meritevoli di osservazioni e

di uso. E perche non ammettere del pari il pane alluminato cioe

spugnoso e con occbi, il vin sorbilico cioe di sorbe, lo zoccarello per

pezzo di legno, F oliva inoliata quella che e buona a far olio, F inos-

sare per mettere ossa
,
F infossare per andare nella fossa, il frolla-

re per far divenir frollo
,
lo sballere per iscemare

,
il contropensare

per pensare al contrario, i\ rompone per campo solamente rotto e

non lavorato e messo a seme, il fare per seminare o coltivare, lo

s'consiglio per dissuasione e tanti altri vocaboli pieni di senso e usati

fin ab antico dal popolo toscano? Porremo in nota come queste

paroles e in quai proverbii si trovino *. In secondo luogo i pro-

t1tt 1- Chi presto INDENTA, presto SPABENTA: Chi time ISTRUJIENTA lendorme:

Pene ALMJUINATO^ cacio cieco e vin che schizzi negli occhi : Pane alpestro e

vin SORBITICO cibo di banditi : Chi veste un ZOCCARELLO ct pare un fanterello :

A Santa Reparata ogni oliva INOLIATA : Chi presto INOSSA., presto LNFOSSA : /<

suono dell'oro FROLLA le piu dure colonne: Delle cose che tu vedi SBAIUNE tre
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verbii sono come i gioielli del discorso: 1'adornano dove sienvi inca-

strati con parsimonia , con acconcezza
,
con opportunita ,

le quali

eondizioni furono da Aristotele e da Cicerone giudicate indispensa-

bili a questo genere di ornament! . Terzamente lo studio dei motti

popolar i giova grandemente per intendere gli scrittori di maggior

vaglia, che ne usaron sempre, specialmente dove o riei dialoghi, o

nei drammi
,
o nelle lievi scritture piegarono il lor discorso allo

stile dimesso e famigliare 1. In fine servonoi proverbii non di-rado

a pereuadere la moltitudine
; poiche essi sono vere premesse ac-

eettate gia senza contrasto
,
intese da tutti

,
amate. Basta saperne

tirare con arte le vostre conseguenze : e non temete, esse saranno

ammesse in virtu del principio col quale le avete presentate intima-

mente congiunte. Anche 1' adorabile nostro Maestro e Redentore

us6 i proverbii per convincere gli ebrei delle verita che volea loro

icsegnare.

L' ultimo vantaggio che vogliamo notare risguarda la conoscenza

dell' indole di un popolo,, e in qualche modo la storia della sua ci-

vilta. 1 proverbii sono come lo specchio sul quale si riverberano le

quarti: e delle cose che tu senti SBATTINE piii: Mai pensa chi non CONTROPENSA:

Chi temina in ROMPONE raccoglie in brontolone: Chi FA le fave senza concio le

raccoglie senza baccelli : Tristo a quel contiglio che non ha sconsiGLio.

\ Egli e vero che gli scrittori piii nobjli usarono moltissime volte di chie-

dere quasi venia ai lettori del citar loro un proverbio. I greci adoperarono per

questo le seguenti formole, o altre presso a poco somiglianti <o; cpaai, <pa<j't,
T

Xe-yo'fxeviv, ,TO TOO Xo-pu, w? TiraXaio'j cpT,at X<qoi;, woTrep XE'^GOOIV., ; Xs'-fsrai, w; )-yc(iev

iraj)oifxiix^o'jj.svot, we Xs'^ouat v. wat^ovTi;, xaXwj etpYirai, xara TT.V irapcipav. . . I latini

ebbero le loro
,
e le piii notevoli nelle quali ci siamo imbattuti ci sembrano

queste : aiunf
, ut aiunt, proverbialiter did solet, ut proverbialiter loquar,

quod tarn n proverbii contuetudinem venit ,
ut in proverbio est , quod est in

proverbio, veteri proverbio, vulgari proverbio, proverbio, iuxta vulgo tritum

termonem, quemadmodum vulgo did consuevit, ut vetus verbum uturpem, vere

hoc dtcunt Le quali formole si trovano an presso a poco ripetute dagli

scrittori nostri italiani. Ma cio che prova? Una sola cosa a parer nostro: che il

proverbio fu sempre giudicato cosa propria del volgo; laonde chi parlando stu-

diavasi di schivare le maniere volgari volendo in un caso ritenerle dovea qua-

si fame una scusa per evitare la taccia di poco conseguente con se inedesiino.
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forme schiette e natural! dei sentiment! e delle opinion! ammesse

volgarmente da una nazione. Quanta finezza d' allusion! nei pro-

verbii greci? Quanta austerezza- nei latin! ? Quanta fantasia riegli

spagnuoli? Quanto brio negl' italiani ? Anzi nell' Italia stessa co-

me non son different! gli adagi dei Fiorentini da
quell! dei Lom-

bard!
, e quell! dei Napoletani dai Veneziani? Che se lo studio dei

proverb!! si spingesse un poco piu innanzi, e si cercasse d'indagarne

Torigine e il cominciamento dalTuso si vedrebbe forse quell' insen-

sibile mutamento di costumi che la coltura
,

le vicende politiche ,

e gli avvenimenti generali vennero introducendo presso un popolo

stesso. E qui se non fosse troppo ristretto lo spazio potremmo dare

un saggio di questo nuovo lume che pu6 venire alia storia dai pro-

verb!!, ricavandolo dagli studii fatti nei piu insigni chiosatori e

proverbisti latin!.

L'autorita dunque e la ragione ci mostrano chiaro che non e cosa

ne leggera ne inutile T applicarsi a raccogliere ed a studiarei pro-

verbii. Quindi ne segue che una Raccolta di Proverbi Toscani fatta

con senno e con diligenza doveva essere da noi anmmziata, e rice-

vuta dai nostri lettori con ainpre e con riconcscenza. Ne certo o

senno o diligenza mancarono alja compilazione uscita pei torch! fio-

rentini. E per dire in primo luogo del senno, basta a dovervelo sup-

porre il riferire i nomi di coloro che vi posero mano. Egli e adun-

que da sapere che quell' arguto nostro scrittore che fu Giuseppe

Giusti lasc!6 morendo notati piu di tre mila proverb!! da lui raccolti

parte in certe coilezioni edite ed inedite, parte dai parlar vivo e fa-

miliare dei toscani. II chiarissimo sig. Gino Capponi riceve con

amore la nobile eredita
,
e innanz! di porla a beneficio comune

colle stampe voile arricchirla di suo patrimonio particolare, aggiu-

gnendovj di proprio piu di due mila e cinquecento altri proverbii

mess! da lui insieme, e questa cresciuta dovizia distribui con fatiea

somma sotto novantasette titoli disposti per ordine alfabetico. Cosi

venne a stampa pei tipi del Le Monnier nei 1853 la Raccolta dei

Proverbi Toscani cui diedero nome dai Giusti, che gettalo aveane

le prime fondamenta. Essa e preceduta da un Acvertimenlo scritto

dai Capponi pei lettori del libro, e da una lettera dai Giusti iudiriz-
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del libro v'e un catalogo di Voci di Paragone tratte dai modi pro-

verbiali; ed in ultimo leggonsi trentaquattro illustrazioni scritte

con quello stile vivo e piccante che fa proprio del Giusti che le det-

t6. Ma per quanto ricca fosse questa Raccolta restava ancor qualche

cosa ad aggiugnervi. Ed eccoti in questo anno corrente pei mecle-

simi tipi del Le Monnier venire alia luce un' Aggiunta ai Proverbi.

Toscani compilata per cura di Aurelio Gotti il quale a compierla

fu qualche cosa aiutato dall' opera del Capponi sovrascritto
, e del

sig. Giovanni Fossi. Quest' Aggiunta fa montare il numero totale

dei proverbii contenuti nei due volumi a poco piu di seimila e du-

gento : e oltre i proverbii contiene un'Introduzione scritta dal Gotti

a maniera di lettera-, la famosa Epistola composta tutta di provepbil

da Antonio Vignali appellate TArsiccio nell'Accademia degrintronati,

e in fondo in fondo 1'indice alfabetico di tutti i proverbii delle due

compilazioni. La storia che cosi abbiam fatta dell'origine insieme e

della tessitura di questi due libri ci chiarisce abbastanza quanta

cura, quanta fatica sia stata posta per arricchire questa Raccolta,

e quanlo percio debbasi apprezzare.

Ma il divisamento altresi e il metodo del lavoro ce ne da una

nuova conferma. Nelle tante raccolte di proverbii italiani veggonsi

diremmo quasi legati in un fascio i proverbii e i riboboli
5
le forme

proverbiali ed i gerghi furbeschi
,

cose lontanissime le une dalle

altre, e che facendo stracrescere la mole dei volumi ne diminuivano

d'altrettanto il pregio dell'utilita. 11 Giusti intese di unire insieme i

veri proverbii .,
ch' egli definisce per quei dettati che chiudono una

smtenza, un precetlo, un amertimento qudlunque : e fece bene per-

ch solo da essi possono sperarsi tutti quei vantaggi che esponem-
mo di sopra. Che pro di fatto dara mai quella lingua furbesca ed

enimmatica colla quale i bari, i mariuoli ei furfanti s' intendono

fra lor solamente per convenzione che ne han fatto? Cosi per

esempio se io chiamassi la Inyegnosa una chiave
,

la Buiosa o

la Gralkola o peggio ancor la Grallugia una carcere, la Cdlcosa

una via perch6 si calca
,

i Luccianti gli occhi
,

il Pasquin peloso

unagnelloj la Faticosa una scala; o se dicessi che Mevio allwyd la
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vita , od affogo nella canapa per indicare che fu impiccato ,
chi

m'intenderebbe sen/a averne innanzi il segreto? Peggio ancor deve

dirsi dei riboboli, dove col dir breve e scherzoso s'attende da chi li

usa a rendere oscuro il senso
,
o per dar alia frase 1' aria d' un in-

dovinello, o per far comparire la cosa quello cbe veramente non e.

II Pataffio di Ser Brunette Latini, ele burlevoli rime del Burchiello

edel Berni nesono cosi rimpinzati che chi volesse averne un qual-

che esempio non dovrebbe che aprirli a caso per incontrarvisi. Ma

non sarebbe altrettanto facile il diciferarli : le allusioni, le metafore,

i ghiribizzi dond'essi compongonsi sono piu artificiosi che natural!
;

sono proprii d'un tempo, non universali; spettano ad un tal paese, e

qualche volta ad una tal famiglia o ad un tal crocchio che ne avea-

no facile la chiave. Per il generale riescono d'impossibile intendi-

mento
-,

e sempre son povere aberrazioni d
1

ingegni che per dilet-

tare altrui davano all' impazzata nell' esagerazione e nelle sotti-

gliezze. 1 gerghi adunque ed i riboboli non posson formare lo

studio dell
1

uomo saggio ed onesto. Potrebbero forse i modi prover-

bial! giovare all' intendimento degli scrittori, o del domestico con-

versare. Imperciocche quanto all'uscire dalla maniera naturale di

esprimere un concetto e all' essere accettati dal popolo come tra-

ghetti e abbreviature di parlare essi partecipano del proverbio; ma

mancandovi la sostanza d'una asserzione o d'una sentenza, o d' un

avvertimento utile al vivere se ne dilungano di gran mano. Cosi

quando io dico che Giulio va per le poste voglio intendere per un

modo ammesso generalmente che la sua malattia d' ora in ora

s' aggrava ,
ma non per questo ho insegnato alcun avvedimento

profittevole a qualche cosa. Simile dicasi di stuzzicare il vespaio ,

Unger le ruote
,
Starsi con le mani a cintola , Scorgere il pelo nel-

T wot'o, Scappucciare al primo passo , Non darebbe fuoco al cencio,

Essere al verde, Non esser ne carne ne pesce, e di millanta altri che

nel dir famigliare e negli scrittori comici si rinvengono. Or queste

forme entrano bensi nel tesoro della lingua, e ne formano la miglior

parte degl' idiotismi
,
e perd non debbono essere ignorate da chi

cerca di erudirsi in quella : ma non possono entrare nel genere

delle massime utili a sapersi non per parlar con grazia ,
ma per



606 #5/riJU"Rl VISTA

operare accortamente. Le forme adunque proverbiali dovevano esse

pure venir poste da banda una coi riboboli e coi gerghi ,
sebbene

per ragioni moito diverse: quest! perche inutili, quelle percbe di ge-

nere differente.

Ne bastava avere in catal guisa ristretto il campo alia materia ri-

ducendola ai soli proverbii : nei proverbii stessi ve ne ha di tali

che -non possono esser o intesi o adoperati in ogni luogo e da tutti.

La natura del proverbio e riposta, come abbiam tante volte ripe-

luto, nell' essere una sentenza utile alia vita : ma quindi non segue

che ogni sentenza utile alia vita sia un proverbio. Imperocche per

diventar tale ei bisogna che sia prima accettata ed usata comune-

mente nel popolo. Or donde accade che una sentenza venga cosi

a farsi popolare ? Possiam dire che cio devesi tutto alia forma ima-

ginosa e viva della sentenza. Gerte volte questa vivacita devesi alia

semplicita straordinaria del motto ancorche del tutto naturale, co-

me quando dicesi Chi perde, ha sempre torto ; Chi la /a, T aspetta ;

Chi si contenta,gode. Alcune altre un gioco ingegnoso di parole ren-

de nuovo il dettato
;
Chi traffica, raffica; Chi non risica, non rosica;

Chi abbotta, sbolla. Spesso devesi alia rima : Diligenza passa scienza;

Pocabrigata, vita beata; Chi del suo dona, Dio gli ridona. Mail

piu sovente deve una sentenza la sua popolarita al parlar figurato, o

che facciasi per allegoria : La peggio ruota e quella che cigola ; chi

ha de ceppi, pud far delle schegge ; chi piu boschi cerca, piu lupi tro-

va : o che per metafora: Tre fratelli, tre castelli ; Le parole son fern-

mine, i fatti son maschi; Quel che men di salti, va via di balzi:

o che per comparazioni : V acqua e il popolo non si pud temre ; 1

vecchi son lepri, dormono cogli occhi aperti ; Femmine ed oche lien-

ne poche ; Le leggi sono come i ragnateli : o che per apologhi : II

leone ebbe bisogno del topo ; Malta e quella pecora che si confessa al

lupo ; La botta che non chiese non ebbe coda : II corvo piange la pe-

cora e poi la mangia: o che personificando le idee astratte : Biso-

gno fa trotlar lavecchia; Lamorte e di casa Nonsisd; Fidati era

un buon uomo : Nontifidare era meglio ; o che per altra figura od

imagine elegante. Tutte queste forme servono a dar buon sapore

ad un proverbio, e riescono di facile intelligenza per ognuno. I pro-
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verbii adunque che se ne abbelliscono meritano di entrare in una

utile Raccolta. Ma ve ne ha ben altre valevoli a comunicare ad

una sentenza quel non so che di piccante che solletica il palato del

volgo ;
le quali si riducono o al suono materiale delle parole, come

Donato rompe il capo a Giusto per dire che il dono guasta la giu-

stizia ; o a personecome Darsi gl'impacci del Rosso che slrascinato

ad essere impiccato pensava al lastricato della via; o ad un fatto par-

ticolare come pm dotto che il can di Buraffa che mangio un sacco

di libri lasciato in una camera dove stette chiuso
;
o ad una usanza'

tutlo speciale d'una citta, come Chi sla a sportello ne vede mtzzo, per-

ch^ i Fiorentini i giorni di festa aprivano solo 1'uscelto del legname

che chiudea la bottega, e donde non si vedevano che in parte le

mercanzie. OP tutte coteste maniere di proverbii ,
considera assai

bene il Giusti , rimarranno piu o meno nel peculio speciale di que-

sto paese e di quello, e saranno sempre la pielra dello scandalo di

coloro che non essendo di quel dato luogo o non gV intendono, o se

gV intendono li ficcano a sproposito quando si /anno a usarli. Per la

qua! cosa dovranno essere intralasoiati in una raccolta fatta per uso

di tutti gK italinni, e furono di fatto tralasciati in questa con buon

giudizio. II senno adunque non manco ai raccoglitori ;
ma e' vi po-

sero inoltre tutta la diligenza che poterono.

A dirnostrarlo bastera dire che gli autori esaminarono le tante

raccolte fatte giainnanzi ad essi, mao troppo monche dei proverbii

meritevoli d' essere notati
,
o troppo infarcite di locuzioni che non

possono essere annoverate tra i proverbii. Son celebri quelle del Ser-

donati
,
dello Strozzi

,
del Pescetti, del Morosini, del Buoni, di Du

Bois de Gemincourt, del Paoli, del Pavanello, del Rampoldi, del

Vienna, del Pellegrini, manoscritte alcune, le piu messe a stampa:

or da tutt' esse fu tratto quanto v' era di meglio pel nuovo disegno.

Furono inoltre esaminati gli scritti del Buonaggiunti, del Vignale,

di Pietro Aretino, del Pananti
,
del Menagio, del Varchi, del Buo-

narroti, del Lippi, del Berni, del Pulci, del Fagiuoli, che sfavillano

abbondantemente di queste scintille d
1

ingegno ;
e i piu recenti del

Fiacchi
,
del Picci

,
del Cuppari ,

del Lastri
,
che scrissero o scri-
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vono ancora utilmente intorno all' illustrazione de' proverbii. Oltre

a ci6 fu tratto dal vocabolario della Crusca quel molto attenentesi a

forme proverbiali che vi e registrato ,
fu esaminata la raccolta dei

Proverbii Veneziani che vide la luce in Roma nel 1536, sotto il ti-

tolo di Opera nuova la quale contiene le died tavole de' Proverbi; fu

messa a pruova una non sappiam quale raccolta di proverbii napole-

tani. Ne qui si rest6 la diligenza dei compilatori. Attesero ai con-

versari domestici del popolo, specialmente del Fiorentino, che do-

viziosissimo e di formole proverbiali, e moltissimi motti n trasse-

ro che nei libri scritti non si rinvenivano o per la non troppa anti-

chita loro, o per essere mancata 1' opportunita a poterli usare.

A questa diligenza tutto materiale direm cosi
, quantunque per

ci6 stesso faticosissima
,
un' altra vi se ne accoppi6 d' un ordine

piu elevato
,

e fu quella dell' ordinamento dei proverbii gia noti.

Cio richiese tre lavori : disporre acconciamente sotto certi punti

speciali tutti quei dettati proverbiali che vi si riferivano; sciorli

dall' eleganza mal intesa onde quei proverbii erano stati dagli scrit-

tori rivestiti, e quasi direm cosirimpannucciati in foggia da signori.

perdendo la sveltezza e il brio popolare della loro origine 5
e per lo

contrario volgere in toscano il dialetto d' altri proverbii, che toscani

non fossero
;
deciferare e chiarire con piccole spiegazioni alquanti

di essi che ne avevano piu mestieri. Possiam dire con verita
,
che

questa fatica fu coronata da buon successo, e che sovra tutto per

questo rispetto i proverbisti che posero mano a questa Raccolta ban

meritato assai delle lettere italiane. Forse sarebbe stato bene il

porre qualche schiarimento di piu, rimanendo nella raccolta parec-

chie dozzine di proverbii ,
che non potranno essere intesi da tutti

a dovere.

Non osiam per tanto di asserire che questa Raccolta sia ormai

giunta alia sua perfezione ,
o che dopo essa non vi resti piu nulla

a fare nello studio dei proverbii. Anzi per lo contrario noi pensiamo

che molto ancora manchi alia Raccolta per dirsi compiuta; e che

quand' essa sara compiuta secondo il disegno col quale fu comin-

ciata servira appunto di fondamento a moltissime ricerche di non
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piccolo rilievo. E per non parere di aver gettate queste parole a caso

diremo die restano ancora molti proverbii degni di nota in qualche

altra raccolta sfuggita all' attenzione dei moderni raccoglitori 1.

Inoltre se i compilatori ban dato dritto di nazionalita italiana a

molti proverbii veneziani, lombardi e napoletani volgendone il det -

tato del dialetto nel volgar toscano, dovrebbero perfezionare 1' opera

loro con ammetterne somigliantemente moltissimi altri di quei pae-

si, che mancano del tutto e crediamo che sieno i piu. Quanti pro-

verbii Veneziani infatti non somministrano il Gritti, il Baffo, il La-

bia, il Nalin e tanti altri loro lepidi scrittori
;
anzi quanti non ne

somministra da se sola la raccolta di Proverbii fatta dallo spagnolo

Xufiez, e publicata con aumenti dall' altro spagnolo Leon nel libro

snilrto mi '! t*\<n

''.'"

1 noteremo qui qualche cenno d' alcuna nella quale ci siamo abbatluti ,

e dove abbiamo Irovato proverbii che mancano alia Raccolta del Giusti.

II Libro di motti, testo a penna che fu gia di Piero del Nero, e passo poi alia

libreria dei Guadagni e che non fu abbastanza spogliato dagli accademici della

Crusca. // Libro di Sentenze esso pure manoscritlo appartenuto un tempo

aU'ArrigheUi e passato alia biblioteca dell' Accademia dove v' e pur qualche

cosa a spigolare. I Proverbi del CoRXAZANO. Venezia 1526 in 8. 11 Libro

deirOrigine dei volgari Proverbi d'AtovsE CiNTHio DEGLI FABRITII. Venezia 1526

infol. I Proverbii ecc. che nella lingua italiana si usano. Roma 1536 in 8.

II libro di DANIEL MATUAS intitolato: Prouerbes, sentences, et mots dores en

fran$ois, danois, italien, et allemand. Copenhague 1633 in 12. Recueils des

proverbes franeais, latins, espagnols,italiens,allemands,juifs,russes, turcs,etc.

par le ctfoyend'IlAMiERES. Paris 1800. Periochia Proverbioritm. . . Auctorc

DOMINICO PASSING. Camerini 1638 dove i proverbii, e le forme italiane hannc

la rispondenza loro in latino. Siam certi che facendosene qualche indagine dili-

gente molte altre di queste raccolte verrebbonofuori,donde qualche cosa si pud

trarre ; sebben confessiamo che sarcbbe opera di grande pazienza.

Un' altra raccolta fu gia indicala dal ch. sig. Pietro Fanfani nel suo Dialo-

goXdei Diporti Filologici stampato nel fascicolo quarto 1855 della Rivista

Ginnasiale, la qual raccolta ha per titolo Saggio di Proverbj e fu pubblicala in

Lucca nel secolo XVI dal Lena. Ne il Fanfani si contenta a citar questo libro,

ma dopo di avere esaminato con quel senno e brio suo proprio il merito delle

raccolte del Giusti, e del Gotti vi aggiugne di suo un bel numero di proverbii

vivaci e graziosi che vi mancano apponendovi qua e cola di utili osservazioni

Alolofjiche e morali.
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intitolaio Refranes o proverbios en Romance que coligio y glosso

d Comendador Herman Nunez etc. Madrid 1619
,
nella quale i pro-

verbii veneziani si contano a centinaia? E del proverbii napoletani

parecchie centinaia parimente ne potrebbe fornire, per non dire gli

altri moltissimi libri che ha il dialetto napoletano, quel capriccioso

Pentamerone del Cav. Basile
piti noto sotto il titolo di Lo Cunto de li

Cunte, trattenimiento de lipeccerille, dove leggonsi di pagine intere

composte di proverbii, i piu dei quali mancano alia Raccolta che ha

il nome dal Giusti. Finalmente ci sembra che si sarebbe dovuta al-

largare un poco piu la cerchia
,

e una coi dialetti ammessi intro-

durvi eziandio per la ragione stessa i proverbii bolognesi, romani,

genovesi, piemontesi, siciliani, calabresi, e via via qualche altro; i

quali tutti sono copiosissimi, ed hanno una grazia tutto loro speciale,

non indegna di far bella mostra di se nelle piu pulite conversazio-

ni, e negli scritti piu eleganti, dove sieno ringentiliti nel linguag-

gio comune d' Italia. E per molti di questi dialetti la fatica del

raccoglierli sarebbe piccolissima, essendovi dei dizionarii utilissimi

a cio
;
come per esempio nel dizionario del dialetto siciliano com-

posto dal Barone Mortillaro Marchese di Villarena, che e dovizio-

samente fornito di siculi proverbii.

Con questo s' otterrebbe senz' alcun dubbio una dovizia di sen-

tenze proverbiali , che nessun' altra lingua potrebbe vantarsi di

possedere. Ed allora quante belle indagini non sarebbero elleno

facili a fare ? Uno stesso proverbio sotto quante forme si presenta

nei diversi tempi e nelle diverse citta ? Paragonandole insieme
,
vi

s' impara quel pregio si raro d'uno scrittore eloquente qual e 1'ar-

te di variar maniera ritenendo il concetto istesso. Eccone per ca-

gione d' esempio un picciol saggio. L assai basia, il iroppo guasta :

Ogni troppo e Iroppo; II soperchio rompe il coperchio; II Iroppo be-

ne sfonda la casselta ; II iroppo amen guasta la messa ; II troppo

e troppo; 11 troppo stroppia; Chi troppo abbraccia nulla stringe;

Chi troppo mangia scoppia; Chi troppo vuole niente ha; Chi troppo

abbolta sbotta; Piu gonfia la rana piu presto crepa; Se troppo in-

sacchi squarci li sacchi i quali detti, quantunque tolti da modi ple-

bci, nondimeno mostrano quanta fecondita sia possibile a significare
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clie 1' eccesso del bene e nocevole. Ancora sarebbe utile 1' inda-

gare, ed esprimere poscia a lato di ciascun proverbio e il paese

flonde si origina, o I' autore che 1' us6 nei suoi scritti: perchc da un

lato ci6 serve mirabilmente a far giudizio del popolo donde viene

il preverbio, e dall' altro questo e indispensabile ad assicurare la

buona tempra del linguaggio per evitare il rischio di stimar tutt'o-

ro fine quanto leggasi in una raccolta. Ne forse sarebbe da trasan-1

dare la comparazione dei proverbii italiani cogli stranieri dei tre

rami giapetico, semitico e camitieo; per trovarne le origin! piu re-

mote, e giovarsi dei proverbii come d' indicazioni che segnano le

derivazioni dei linguaggi e dei costumi.

Queste poche parole valgano di stimolo a quei molti, cui la pa-

ce e gli agi consentono di applicar I' animo a tal generazionc di

studii. Si accertino che oltra il diletto che ne corranno per se e il

vanto che assicureranno al patrio nostro linguaggio faranno essi

opera che potra riuscire utilissima all' avanzamento della morale

nel popolo, al perfezionamento della lingua italiana, alia conoscen-

za dei costumi e delle indoli nazionali , ed all' illustrazione delle

etnografiche e Imguistiche discipline.

Ma una cosiffatta raccolta non potrebbe eziandio tornar di dan-

no alia buona morale ovvero pei motti che vi si trovano piu con-

siglieri dell' utile che dell' onesto, ovvero per le parole plebeiamen-

te basse destinate nondimeno a indicare onestissimi avvertimenti ?

A una tale interrogazione non possiam dare migliore risposta che

quella fattavi nell' avvertimento del ch. Gino Capponi. Terminere-

mo adunque la rivista di questa Raccolta colle sue parole, nelle

quali non v' e pensiero che non possiamo ammettere come nostro.

Egli dice adunque cosi: Ma poiche siamo a rendere conto del

nostro lavoro, ne pare buono fare avvisati i padri e le madri che

* avranno in casa questo libro, non lo lascino andare in mano del-

le fanciulle ne dei fanciulli loro senza cautele ne avvertenze: im

torno a queste sieno essi giudici. Lungi da noi anche il dubbio

solo di produrre opera cosi fatta, che insegni il male o lo manife^

sti senza dare animo a fuggirlo 5
se cosi fosse

,
noi non avremmo

'.! . - -:-v., '

"'..i.;:.
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mai posto mano a questo lavoro. Ma qui, per una di quelle mas-

sime che prostran 1' uomo nella vigliacca disperazione del bene,

tu ne hai cento che lo rialzano
5
e la coscienza ripiglia sempre in

fin dei conti le sue ragioni, e una giustizia riparatrice t' e posta

sempre innanzi agli occhi
,
donde il linguaggio dei Proverb! ha

non di rado forme severe, ne solamente contro a' vizi ma contro

a' falli anche minor! . Noi confidiamo pertanto che da questo li-

ce bro, anziche danno al buon costume
, possa venire una qualche

sorta di morale giovamento: perche il mondo dei Proverbi ci si

presenta migliore assai del mondo com' e, o come almeno pare a

noi
;
e nel frequente avvicendarsi d'opposte sentenze noi non sap-

piamo temere che il male prevalga, chi proprio non voglia tirar-

lo a s6 tutto per trista legge di affinita. Cionondimeno era nostra

debito mettere avanti queste dichiarazioni, cui pure un' altra dob-

biamo aggiungerne perche non sia pigliato a male quel ch'e d'in-

K solito in questo libro e che ha bisogno di qualche scusa. Si leg-

geranno qui tratto tratto di quelle parole che tra la gente bene

allevata non siamo usi di pronunziare; e alle parole questa eta

nostra bada piu assai delle passate, di che noi molto ci rallegria-

mo, per la speranza che i buoni fatti poi s' accompagnino al mi-

ft glior linguaggio. Ma una raccolta come la nostra, la quate fosse

tan to espurgata da non offendere in nulla mai nemmen le Gree-

ce chie piu schizzinose, noi non sappiamo imrnaginarla : e la figura

di questo popolo non vi sarebbe rappresentata ;
ed a quel modo

si perderebbero molte sentenze in se onestissime, o rimarrebbera

senza acume
5 perche le gravi e buone massime che di frequente

vi si rinvengono, quanto piu basso hanno il linguaggio, tanto piu

veggonsi scoppiar fuori
, vive, spontanee, naturali

,
dal fondo-

stesso della coscienza ,
e piu riescono efficaci. E infme poi qui

non sono altro che irriverenze d' espressione , peccati veri non

mai : e Dante os6 nel divin Poema quello che noi non oseremmo
;.

il che si nota perche non debbano temer di peggio i lettori no-

stri, e non a fine di accattare a tenue fallo ed inevitabile, alto un

esempio e un intercessore.
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II.
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Ordt'ne e Ceremoniale del Sacrosanlo Sacrifitio della Messa, spiega-

to in dialoghi fra un Sacerdote ed un Calec.liumeno. Opera del

Rev. FEDERICO OAKELEY
,

Iradotla datf inglese dal giovanelto

LORENZO SANTARELLI romano Roma, Tipografia Aureli 1855.

17 *;'Y." .-,V.*^ r
:1 ' HM- ,!h .

Piccolo di mole ma prezioso per la sostanza e quest'opuscolo. Esso

vide la prima luce nel 1848 a Londra,nell' originate favella inglese

in cui lo compose il Rev. Oakeley uno de' piu illustri tra i Puseisti

convertitisi al Cattolicismo, gia membro delT Universila di Oxford

e ora Canonico di Westminster. Egli destin6 quest* operetta ai suoi

cattolici concittadini non solo per istruirli degli alti misteri che si

velano sotto i riti augusti della S. Messa, ma eziandio per ammae-

strarli a ribattere gli errori e sofismi con cui i Protestanti ora per

ignoranza ora per malizia sogliono oppugnare o deridere la liturgia

cattolica. II che se e cosa utilissima ai fedeli d' Inghilterra i quali

vivendo in un' atmosfera protestante debbono tenersi in continua

e diligente guardia per non contrarne qualche corrotto alito d' er-

rore, pur troppo ella e tutt' altro che superflua pei cattolici anche

d' Italia, nella quale il protestantesimo va ora studiando per tante

vie di penetrare e di spargere la sua infezione.

Per6 questo confutare che fa I' A. gli errori e le accuse piu vol-

gari dei protestanti contro le ceremonie della Messa non occupa

che una piccola parte e secondaria del suo libro
;
ed egli lo fa sen-

za nulla mutare del tono semplice e pacifico che s' addice a un dia-

logo catechetico, qual e quello in cui 1' A. ha svolta la sua mate-

ria. La confutazione degli errori vi germoglia quasi spontanea dalla

semplice esposizione della verita, accadendo ancor qui ,
come in

raolte altre controversie religiose, che il solo mostrarsi della verita

cattolica nello schietto splendore delle sue forme native basti a dis-

sipare gli errori contrarii, la cui apparente forza contro il yero non

altronde suol nascere che dal travisarlo. Quindi la cura precipua

,
vol. XII. 43
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dell' A. fu messa nel ben esporre il mistico significato e la ragione

sapientissima delle cerimonie prescritte dalla'Chiesa al Sacerdotenel

compiere il piu augusto e tremendo fra i misteri della nostra reli-

gione. In questa esposizione poi s' intrecciano bellamente pie ri 1

flessioni, savi ammaestramenti, e accurate notizie intorno alle ori-

gini e alia storia dei riti esposti, attinte alle piu autorevoli fonti del-

la erudizione liturgica; sicch6 non dubitiamo punto che questo

opuscolo non sia per riuscire gradito ed utile ai cattolici, alia pieta

dei quali deve importare sommamente di ben conoscere quarito ris-

guarda il Sacrificio augustissimo dell' Altare.

Quanto alia traduzione del giovane Santarelli,nel riscontrarla che

abbiam fatto coll'originale, ci apparve fedelenon solo nel senso,ma

per quantoil comportal'indole diversa dei due idiomi, eziandio nella

lettera; e salvo alcuni pochissimi tratti di controversia o d' altro,

saviamente omessi dal traduttore siccome piu opportuni in Inghil
-

terra che in Italia, ella rende intiero T originale ,
a cui va innanzi

la giunta di un' ossequiosa dedica alia Reale Altezza di Luisa Car-

lotta di Borbone Principessa di Sassonia. Che se altri in questa ver-

sione trovasse qua e cola qualche neo di lingua o di stile italiano
,

lo condonera di leggeri alia verdissima eta del traduttore
, giova-

netto non ancora trilustre; e anziche criticarlo
,
non dubitera cer-

tamente di lodarne con noi la pieta che lo indusse a consacrare in

si bell' argomento le primizie dei suoi studii, e del suo ingegno.

III.

Famiglie gid ascritte al nobile consiglio di Verona, con alcune no-

tizie intorno parecchie case di lei, a cui si aggiungono il nome la

dic.hiarazione ed un elenco di varie delle sue passale magislralure,

ed altre memorie riguardanti la stessa cilta Verona 1854.

Cenni sopra varie famiglie di Verona; edizione seconda con emenda-

zioni ed aggiunte Verona

Se fra le cospicue citta d' Italia la bella Verona va giustamente

superba per nobilissima schiera d' uomini illustri che in lei fioriro-

no, ella non fe nemmeno seconda a niuna per cop ia e faraa d'illu-
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stratori, non gia stranieri ma suoi cittadini, i quali conservarono

diligentemente la mernoria delle cose palrie e le tramandarono ;ii

poster!. Ci basti citare fra essi due sommi, il P. Onqfrio Panvirrio

Agostiniano, fiorito nel XVI secolo e il Marchese Scipione Maffei nel

secolo passato, ambidue Veronesf e di sangue nobile, ambidue ce-

leberrimi per dottrina e ambidue doppiamente benemeriti della lor

patria per la gloria che le acquistarono e colla loro celebrita e colle

opere che specialmente scrissero per illustrarla. Ora, che questo bel

costume d' illustrare la storia patria non sia venuto meno tra i Ve-

ronesi nel presente secolo, ne fan prqva le opere annunziate in ca-

po a questa Rivista, contenenti parecchie notizie che risguardano

principalmente le famiglie nobili di Verona, i fasti delle quali in una

citta, come questa, governatasi per piu secoli sotto la Signoria Ve-

neta all' aristocratica, formano necessariamente la parte precipua

della sua storia.

L' Autore di questi libri e il sig. Antonio Cartolari, nobile Vero-

nese, il quale giovandosi di qualche lavoro cominciato un secolo in-

nanzi dal suo avo paterno, e di parecchie preziose memorie, ond' e-

gli trovasi possessore, voile rendere di ragion pubblica quel che era

stato fin qui privata ricchezza della sua famiglia. Modesta e sempli-

cissima ne ela forma. Imperocche 1' A. non ha punto mirato a com-

porre un libro architettandone con istudio la struttura, e dandogli

quell'ordinato intreccio, quell'armonia di membra, e quelle finitezze

di abbellimenti, che ne fanno un' opera d' arte, un di quei parti d'in-

gegno piu o men belli, sopra i quali la tenerezza paterna degli scrit-

tori suole struggersi poi in compiacenze si vive e talora si cieche.

Egli al contrario, lontanissimo da ogni ambizione di scrittore, non

altro ha inteso che di raccogliere alcuni material! di storia patria ;

e lasciando ai futuri storiografi la cura di operarli incorporandoli in

elaborate lucubrazioni, ei non ha dato loro altr' ordine che 1' alfa-

betico e il cronologico, secondo che meglio tornava alle diverse

materie. Pero queste sue notizie e memorie benche mai non si

levino all' altezza storica, non si tengono nemmeno sempre basse

e striscianti nell' umile condizione di magri cataloghi e filatesse di

nomi e di date
5
ma non di rado, quando specialmente 1'importanza
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e la natura del soggetto lo richiede, si rimpolpano ed allargauo

stendendosi ,con qualche ampiezza ne' particolari efiorendo di qual-

che tratto piu sugoso I' arido spinaio di tavole e d'indici che com-

pongono gran parte dell opera. '.

jn

Del rimanente chi cerca ne' libri piu la sostanza che la forma,

non si noiera gran fatto della nuda maniera qui tenuta dal Cartolari,

la quale per altro era forse la piii acconcia al suo intento e alia na-

tura stessa dell' opera: e mirando piuttosto all'importanza e alia co-

pia delle notizie in lei contenute, ne sapra sommo grado all' erudito

e diligente Autore, il quale con essa si e reso benemerito non solo

de' suoi concittadini, ma di quanti sono in Italia e fuor d'essa stu-

diosi amatori delle memorie italiane. '''afti onfa

La prima e la piu voluminosa delle due opere annunziate, contie-

ne tre Parti distribuitein due torn! di giusta grandezza. La Parte pri-

ma, dopo la dedica e una breve masensata prefazione, viene intera-

mente occupata da un lungo eleneo dei nomi d' illustri Veronesi che

furono ascritti al Nobile Consiglio della Citta in tutto lo spazio

d' anni che corre dal 1409, che fu 1' anno quarto della Yeneta Si-

gnoria in Verona, fino allo spirare del passato secolo, col quale spiro

eziandio la repubblica di Venezia. L'elenco e tutto in latino e i nomi

vi sono distribuiti per famiglie : queste vanno per ordine alfabetico

e in ciascuna d esse i nomi seguitano 1' ordine cronologico.

La seconda Parte contiene prihcipalmente una serie di brevi no-

tizie intorno a molte famiglie, nobili o no, ma tulte orrevoli di Ve-

rona, messe anche qui per ordine alfabetico: e di ciascuna si ac-

cenna in pochi tratti, secondo il
piii o meno che venne fatto all' Au-

tore di risaperne, 1' antiehita, il grado di nobilta o d'onore, le vi-

cende, i fasti e gli uomiai illustri che nei vari tempi produssa, le

cariche da questi occupate ecc. A questa serie tengono dietro qua-

si appendici alcuni brevi cataloghi, contenenti i nomi di parecchie

case antiche e d' alcune anche nobili, ma non ascritte al Nobile Con-

siglio, quelli di altre orrevoli famiglie fiorite in Verona prima del

1350, di alcune nobili famiglie Veronesi che ebbero diritti o giu-

risdizioni feudali nel Veronese, di quelle che ebbero Cavalieri di

Giustizia d'Ordini illustri; e finalmente i nomi dei nobili Veronesi
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ascritti al sacro Ordine militare di S. Giovanni di Gerusalemme, e

a quellodi S. Stefano di Toscana istituito nel 1554 dal Duca Co-

simo I de' Medici, premessa loro una breve notizia intorno aquesti

Ordini.

Nella terza Parte si recanq parecchi document!, tavole e catalo-

ghi ,
che riguardano principalmente le magistrature della citta, la

lor nomenclatura latina e volgare, la loro distribuzione e succes-

sione, le famiglie nobili che sostennero le primarie di queste cari-

che
-,

con altre brevi memorie di cose patrie, alle quali tengon die-

tro per ultimo, una breve ma elegantissima lettera latina inedita del

celebre Benedetto Nobile del Bene diretta all'autore che gli era cu-

gino, ed alcune epigrafi ed elogi che ricordano persone a lui per

vincolo di sangue e d' amore strettissime.

La seconda opera dei Cenni sopra varie famiglie illustri di Verona

fu gia ptibblicata dall'A. nel 1845; ma esauritasi quellaprima edi-

zione, e pur seguitandosene a far molte inchieste presso 1' autore,

egli s' indusse a ristampare il suo libro, accrescendolo di parecchie

giunte important!. La parte precipua e primitiva del libro , tutta

consiste, come apparisce abbastanza dal suo titolo
,
in una serie di

succinte e sugose notizie intorno a molte cospicue famiglie vero-

nesi
,

in tutto simile a quella ,
che dicemmo poc' anzi contenersi

nella seconda Parte della prima opera 5
con questa differenza per6

che le famiglie cola nominate sono altre da quelle dei Cenni, sic-

ch6 le due serie possono servire 1' una all' altra di complemento

e dar cosi unite un tesoro se non compiuto, certamente ricchissimo

di preziose memorie intorno ad uno dei piu rilevanti capi della sto-

ria di Verona. Forse non sara discaro ai nostri lettori 1'aver qui un

saggio di questi cenni storici del Cartolari, e percid ne recheremo

un tre o quattro tratti dall' una e dall' altra opera dell'A., e riguar-

danti famiglie di cui piacera sentire le rimembranze anche ai non

veronesi. Tali sono le seguenti :

Bianchini. Famiglia, da cui nel secolo decimosettimo usci il dotto

e rinomato Monsignor Francesco Cameriere d'onore diClementeXI,

indi Prelato Domestico, ascritto poi nel 1705 insieme con tutta la

sua casa e coi discendenti alia nobilta romana ed all' ordine patrizio.
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Mori in Roma nel 1729 d' anrii 67
,
e fu sepolto in S. Maria Mag-

giore, della qual basilica era Canonico. Un suo pronipote fu Cano -

nico penitenziere della nostra cattedrale *.

Cossali La famiglia Cossali nel 1517 ottenne dalla Veneta Re-

pubblica iltitolo comitale, enel 1783 fu aggregata al Nobile nostro

Consiglio. II teatino Pietro celebre matematico fu di questo sangue,

e il busto di lui con apposita iscrizione venne orrevolmente colloca-

to nella. cbiesa di S. Anastasia. Un ramo di questa famiglia nel

1671 fu dal Veneto Senato insignito dei titoli di Nobile e Conte di

Villa Aperta e Castelnuovo 2.

Noris Questa famiglia ,
secondo alcuni storici , fu originaria

d' Inghilterra, e venne trasferita in Verona, da oltre a due secoli e

mezzo dal Generale d'artiglieria Jacopo Noris valoroso difensore di

Nicosia ed uno degli antenatr del celebre Cardinale Enrico. Filippo

nato in Irlanda, fu dottore di Teologia ad Oxford, Arciprete e Ca-

nonico, compose varii trattati e mori molto vecchio nel 1487. Tom-

maso fu nel 1471 Cavaliere Gerosolomitano e Commendatore 3.

Pindemonte Da Pistoia trasse anticamente sua origine la no-

stra famiglia Pindemonte, delta prima Pinamonti. Nel secolo XIV

Giovanni eraGiudice in Verona, e nel XV Agostino ed Alessandro;

nello stesso secolo fiori il celebre medico e scrittore Aleardo. Que-

sta chiara prosapia diede Cavalieri, Ambasciatori, Capitani di gente

d'arme, Istoriografi imperiali ed altri ragguardevoli uomini. Un

ramo di essa fu nel 1654 insignito del titolo marchionale da Carlo

II Duca di Mantova
,

titolo riconosciuto nel medesimo secolo dal-

1' Imperatrice Eleonora, e dalla Veneta Repubblica, e nel 1782

venne aggregate alia patrizia nobilta veneta. NelVanno 1820 da S.

M. I. ottenne la conferma del titolo marchionale. Visse nel secolo

scorso il celebre poeta Marcbese Marcantonio
,
ed ai nostri giorni

il rinomatissimo poeta e letterato Marchese Ippolito, Cavaliere Ge~

\ Famiglie ecc. Parte 2. a
pag. 13.

% Cenni ecc. pag. 22.

3 Famiglie ecc. Parte 2.* pag. 1ST.
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rosolimitano, ed uomo di singolare pieta e per6 ben degno di esse-

reproposto in isfolgorante esempio a' Nobili '*.

Tal e il tenore seguito dal Cartolari in queste sue notizie genea-

logiche e storiehe le quali, secondo la materia, or si ristringono in

due o tre linee, or si allargano per due o tre pagine, ma per lo piu

non escono da quei limiti d' ampiezza che veggonsi negli esempii

soprallegati.

Le aggiunte poi, che 1' A. ha fatto in questa nuova edizione dei

Cenni, sonoprincipalmente: due note, 1'una cronologica del quando

parecchie illustri famiglie di Verona prendessero stanza in questa

citta -

9 cominciando fin dai tempi anteriori al governo degli Scaligeri

cbe principio nel 1262, 1' altra topografica in cui si nominano alcune

famiglie orrevoli, le quali continuance almeno da un secolo ad abitare

la propria casa
;
due preziose memorie

,
lasciate all' A. dal Conte

Giulio Sagramoso, nella prima delle quali si enumerano le famiglie,

ascritte al Nobile Consiglio di Verona
,
che si estinsero nel corso

degli ultimi sessant' anni, cioe dal 1795 al 1854, nell' altra breve-

mente si narra la condizione di Verona alia sinistra dell' Adige ,

quando , per la pace di Luneville nel Marzo 1801
,
essendo stato

stabilito 1' Adige a confine fra 1' Austria e la Repubblica Cisalpina

negli Stati ex-Veneti, Verona fu tagliata in due parti Tuna austria-

ca> I' altra franco-italica e dur6 in tale stato fino alia pace di Pres-

burgo conchiusa nel Dicembre del 1805; e finalmente una lunga

netizia intorno al sacro Ordine Gerosolimitano ,
in cui I' A.

, dopo

esposte alcune regole per ottenere la nobilta, descrive quali condi-

tion! richieggonsi per essere inscritti ne' ruoli dell' ordine , en-

tra in molte belle particolarita riguardo alle divise
,

alle costu-

manze, allagerarchia di quei nobilissimi cavalieri, v'intreccia un'im-

portante e cara memoria intorno alle virtu e ai fasti di S. Toscana,

nobile cittadina Veronese e illustre fra le sorelle spedalinghe del-

1'Ordine Gerosolimitano; e infine descrive con brevi cenni storici la

erie di tutti i Capi supremi dell' Ordine , da quei Gerardo che nel

1 Cenni ecc. pag. 51.
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1095 fu create Retlore dell'ospedale di S. Giovanni di Gerusalemme

fino a Fra Giovanni Tomasi
,
morto nel 1806 , che ne fu 1" ultimo

Gran Maestro e dopo lui seguendo la breve serie dei Luogolenenti

del Magistero sottentrati ai Gran Maestri
,

fino a Fra Filippo dei

Conti di Colloredo di Udine
,

eletto Luogotenente del Magistero

nel 1845.

Dal fin qui esposto il savio lettore pu6 facilmente giudicare qua!

sia 1' importanza e il pregio di questa pubblicazione del Cartolari
,

senza che noi vi spendiamo intorno altre parole. Bensi ci restereb-

be a dire alcun che intorno alia sua opportunita e alia buona o trista

accoglienza che un libro di tal fatta, il quale null'altro contiene che

fasti e memorie aristocratiche, puo promettersi in un secolo, come

il nostro
,

tanto vago di democrazia. Ma intorno a cio
,

1' Autore

stesso nella prefazione alia prima Parte della prima opera ha inte-

ramente preoccupato 1' argomento j
e noi non abbiam nulla da ag-

giungere e nulla da togliere alle savie considerazioni ch' ei vi fa

sopra, e che perci6 qui rechiamo senz'altro.

Se un libro (die' egli) di somiglievole materia a questa fosse

uscito a' tempi, che noi chiamiamo antichi, egli sarebbe slato cer-

tamente accolto dall' universale senza doverci mettere le prefazioni

e senza far le carezze ai leggitori. Ma adesso
,
che all' udir la pa-

rola nobilta altri ride
,
ed altri finge adirarsene

,
e quale esce con

parole men savie e men convenevoli ,
si vorra ascrivere a felice

ventura se mai venga risguardato con occhio gentile. A cui pero

piacesse rivedere la storia di tutte le nazioni
,
e specialmente di

quelle che giunsero a civilta, egli conoscerebbe che in tutte sempre

ci ebbe uno o piu stati di persone distinte dall' altre
,
e di orrevoti

titoli insignite; il che significa essere nolabili cioe nobili . E qui

1'A. prosegue dimostrando e colla prova storica del fatto e colla fi-

losofica dedotta dalla natura stessa delle sor.ieta civili
,
che il ceto

nubile e principale e utilissimo elemento d'ogni stato benche libe-

ro, che la nobilta venuta per lunga serie d'illuslri antenati ha mag-

gior poienza sopra lo spirito umano, che la solo personale, benche

questa non debba mai andar disgiunta dall' altra, dovendo i nobili
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per sangue governarsi in guisa da meritare la nobilta, se non aves-

serla ereditata. Quindi soggiunge: Queste cose furono qui ricor-

date per scemare il disamore
,
che in parecchi e entrato verso le

persone decorate di qualche titolo
,
e che all' udir la parola nobile,

o al vederla scritta, ridono o fan di peggio; e furono anche ricor-

date per rendere accorti i troppo credenti ai detti di coloro
,
che

del disfare o del solo nuovo si mostrano amici. Ma se elle non fos-

sero pur vere, ci6 non farebbe punto contro i presenti libri, perche

essi non dicono altro se non quello che fu: el' avvenuto, sia bene,

o sia male
, appartiene a storia. Gli amanti adunque della storia

della propria patria ( se anche quest! libri non rammentassero che

persone nobili e i fatti di esse) non faran loro i brutti visi
,

si bene

secondo Taffetto, che portano a tali studii, piaceransi benignamente

accettarli v\(\n

i -urn reir'V

r'J v i: IV.

.-II,, .-;.

i' Imilazione della Beata Vergine in un compendia della sua vita ,

delle sue virlu e dei misleri che S. Chiesa celebra in suo onore ;

versione dal francese di AURELIO CASINI capilano in riposo del li.

corpo di artiglieria loscana. Firenze, tip. Tofani 1855.

*Jl 'Tit ': I'-'.-'.?':*-!'.
1
'!'- ;'''

?
- '-'' i>*- !lr

Lodato Dio
, che la tirannia della irrisione e del dileggio contro

la cristiana pieta non e piu onnipotente; da poiche ,
se pur non e

intiepidito il sacrilego suo furore
,
certo si trovano oramai anime

generose e forti che non ne temono, anzi ne dispregiano con digni
-

tosa noncuranza le ingiurie. Nella Francia senza dubbio piu e pri-

ma che in ogni altro paese pervenne a signoreggiare con piii esteso

e feroce impero gli animi degli uoinini il sarcasmo beffardo del filo-

sofo di Ferney ;
a cui ben disse 1'egregio conte De Maistre nel libro

Du Pape che fu da Dio conceduto un secolo di vita perche la Chiesa

di Cristo, gia vincitrice del patibolo e del sofisma, trionfasse ancor

del ridicolo, che e il genere di persecuzione piu formidabile. Ivi atea

la legge ;
ivi 1' autorita sociale perpetuamente lontana da ogni pra-
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tica religiosa ;
e i privati costretti dalla pubblica irreligione a non

far atto di culto a Dio fuori del recinto de' sacri templi ,
e in essi

pure il piu che si potesse nascosamente. Ora la Dio merce vede la

Francia il suo supremo imperante curvar la fronte e piegare il gi->

nocchio innanzi agli altari, e ascoltar riverente la parola di Dio pre^

dicata dal sacerdote : vede concorrere alle solennita religiose i suoi

magistrati civili e le dignita militari
5
e principalissimi cittadini d'ogni

ordine accordarsi in generoso convegno di far pubblica mostra di

devozion cristiana
,
ora accostandosi a migliaia insieme a ricevere

dall' eucaristica mensa il sacramento pasquale ,
come ogni anno si

pratica in N. D. di Parigi ;
or ad accompagnare in numeroso cor-

teggio Cristo in sacramento portato con solenne pompa in trionfo, o

in piu dimessa forma viatico a' moribondi. E di tutti gli ordini della

societa non ha dubbio che il piu tiranneggiato dagli umani rispetti,

e il piu esposto alle beffe de' miscredenti qualora osasse palesarsi

religiose e pio ,
era 1' ordine della milizia. Or noi gia vedemmo ,

come a Dio piacque. le due armate francesi del Mar Nero e del Bal-

tico consacrate con solenne cerimonia a quella Regina che contro

i nemici del cattolico nome e delta terribile come svhiera d' armati

ben ordinala a baltaglia : leggemmo i ringraziamenti d'un valoro-

sissimo generate all' augusta mano ond'eragli venuta in dono quella

medaglia della Vergine dalla cui protezione egli s' era visto mira-

bilmente campato da certa morte ne' combattimenti dell' Alma e

d' Inkerman : e vedemmo i prodi della Crimea innanzi la pugna ri-

correre a gara al rtiinistero de' sacerdoti
,
e dopo la vittoria, dedi

cato a culto cattolico il maggior tempio della espugnata Sebasto-

poli ,
intonare con ogni segno di militare esultanza 1' inno di rin-

graziamento al Dio degli eserciti. -.-r
-

; ; i ucwfc'iiofl

Ed ecco adesso un militare toscano, a cui villa di cuor non graca

il ciglio nel far sapere al mondo ch' egli cerca nella religione il con-

forto delle sue pene (Avvertimenlo pag. V.) 5
e riposandosi dal ma-

neggiare la spada, adopera valentemente la penna in far presente

all' Italia dell' aureo libro dell Jmitazion della Vergine. questo UIL

volumetto di poca mole, ma di dottrina e di sapienza copiosissimo r
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siccome son tutte 1'opere del suo non meno dotto che pio e meri-

tamenle celehre autore, che e il P. Francesco Arias. In esso la Bea-

tissima Madre di Dio e dimostrata lucidissimo specchio, e proposta

esempio perfetto d'ogni virtu all' imitazion de' fedeli, con quell'or-

dine bellissimo e quella grand" arte di spiritual magisterio che sem-

pre s' mcontra e si ammira ne' trattati ascetici di que' valenti mae-

stri di spirito che con amor di figliuoli e docilita di discepoli seppero

informarsi nella mente e guidarsi neHo serivere col libretto ammi-

rabile del solitario di Manresa.

Le testimonialize evangeliche e le sposizioni de' SS. Padri, espli-

eate le une e le altre e ragionate dal pio autore con singolare in-

gegno e maestria, gli forniscono abbondevol raateria ed argomenti

evidentissimi a far vedere Maria compito, fulgido ed attraente esem-

plare ,
in prima di quella umilta che d' ogni virtu e fondamento

;

poi di quella fede senza la quale e impossibile piacere a Dio
5 ap-

presso, della speranza che a Dio ci tira e ci porta, indi della beata

cafita che con Dio ci stringe e ci unisce
;
e poscia seguitamente di

tutte 1'altre virtu che
,
nella carita radicate

,
dalla carita rinevono

vita, vigore, attivita, impulse, conforto. E mentre innamora le vo-

lonta de' leggitori col soave ed efficace attraimento della virtu di-

mostrata bella ed amabile nella Vergine , insegna a' loro intelletti

1'arte ed il modo di veuir esemplando in se medesimi quel modello

si mirabile ed eccellente.

Tal e 1' operetta di cui la penna del capitano Casini fa or regalo

all' Italia , con una versione di stile decoroso e i>ello
,
e per tradu-

zione dal francese, straordinariamente purgato.

Lode pertanto al cristiano generoso e franco che in militar divisa

non arrossisce di mostrarsi divoto; a cui bast6 il senno e 1'animo a

conoscere e sentire quanto sia disdicevole e ingiusta cosa che
,

mentre fra
gl' infedeli, fra gli ebrei, fra gli eretici non e chi si ver-

gogni di far mostra di sua religione, solo il cattolico se n'abbia da

vergognare. Tanto e, nessun cinese o indiano si reca ad onta di

farsi vedere sospeso al collo il suo idoletto-, e il piu de'nostri gio-

vani arrossirebbero per vergogna se in un crocchio d'amici traspa-
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risse loro fra le crespe della scamiciatura Yabitino della Madonna.

Alia voce dell'Ulem o Marabuto che al far del giorno grida dall'alto

della moschea lo svegliarino o invito sacro del suo Corano : EL so-

IAT CHER MEN EL NUM : I' orazione e meglio che il sonno , ogni turco

che va per via si prosterne in terra a far sua preghiera : e chi e pill

fra' cattolici che al suono della sacra squilla il mattino
,

il mezzodi

e la sera
,
osi in pubhlica strada trarsi il cappello per ridire alia Ver-

gine Madre il saluto angelico? Non iscrive Farabo lettera ne istru-

jnento senza porvi in fronte la formola sacrosanta LA ILAH ILLA AL-

LAH u MOHAMMED RASUL ALLAH : non c
1

e altro dio che Dio e Mao-

metto profela di Dio : e oramai fra cattolici il cominciare una

lettera con im Pax Christi e riputato cosa da frati e usanza da san-

tocchi
5
e 1'intestare un istromento di contralto col nome della sanla

e individua Trinila, un' anticaglia del medio evo.

Lode al giusto e savio estimator delle cose, il quale seppe cono-

scere che merita bene de' suoi concittadini chi porge ad essi in do-

no un librod'ascetica
5 quando il mondo con cieca ingiustizia esalta

con ogni lode e colma di ricompense coloro che qualche nuovo mo-

do inventarono o qualche perfezione insegnarono aggiungere a' gi&

conosciuti modi
,
metodi e mezzi per vivere agiatamente su questa

terra
, per viaggiare con maggior comodo

, per comunicar co' lon-

tani con piu prestezza , per fabbricare utensili e panni con minor

fatica e dispendio ;
e per opposto non cura e per fin dispetta colo-

ro che pongono 1'ingegno e 1'opera in insegnare a'lor simili il modo

e 1'arte di tender diritto al fine per cui furon creati
, appianando

loro ed agevolando la via del cielo.

Qtiesto doppio vanto d' assennato e di generoso risulta all'esimio

Casini dall' opera stessa ch' egli ,
traducendola

,
ha fatto sua : e sc

gV irreligiosi e gli empi rideranno di lui che uomo d' arme e di

mondo applied 1' animo a scrivere un libro ascetico
5
tutti gli uo-

mini cordati e di sano giudizio gli daran lode e sapranno grado d'a-

ver donato all' Italia un bello ed utile opuscolo, e piu ancora d'aver

porto agl' Italiani un generoso e nobile esempio.

<?&} --.Mf^
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Monsieur. Vous avez bien raison de ne pas craindre de paraitre indi-

scret en m'entretenant de ce qui vous inte'resse le plus la Religion. Oh!

que cet inte'ret est grand a mes yeux aussi! Mais j'avoue qu'il perdrait de

sa'grandeur pour moi si je n'dtais pas Catholique ,
si j' appartenais a des

Chretiens sans Chef , sans unite
,
sans doctrine permanente. Je m' dtonne

que Ton puisse avoir de la foi, de la Religion dans le protestantisme quand
on a eu le terns d'exercer son intelligence d'apres le principe d' incertitu-

de, de doute et de variation qui le constitue. Je m' en serais moins eton-

ne", il y a trois siecles: car alors 1' esprit de reforme pouvait so faire des

illusions, croire que les dogmes resteraient ,
croire que la critique e*pure-

rait 1'figlise, mais qu' enfin il y aurait une glise. Ces illusions ne sont plus

possibles aujourd' hui. Les consequences inevitables du protestantisme ont

6te des doctrines toujours changeantes, toujours attaquables, toujours man-

quantes d'autorite, toujours tourmentees par 1'incoherence. J'avoue que je

m' y perdrais dans le doute
,
ou plutot je prierais sans cesse pour en sor-

tir, et je crois que je n'aurais de repos, de foi qu' en devenant Catholique.

Pardonnez-moi si je vous parle souvent de mon sentiment intime; c'est

que je me suis rendu aux v^rites du Catholicisme apres avoir essay^ d'au-

tres voies pour me faire une conviction religieuse ; je n'en ai trouv^ nulle

part. Je n'ai pu vraiment dire: Je crois a une Religion, j' appartiens a une

Religion que quand je me suis mis de toute mon ame sous 1' etendard
u> s ; y;'."} i'U ib ounai^Ln u't^y '*

i.,v\'i'.lj'i'H '>

on ikz'tila} ;.0aiteo'ii? oi<t:! ftu o-wTr} 1

:-

1

^ ti eoiitMs.
.

(

l y. questo volume a pag. 448.

2 Stemmo gran tempo in forse, se dovessimo dar luogo a questa lettera ; ma
finalmente ci recammo a coscicnza di privare i Icttori d' un si bel teslimonio

della sincera pieta e dello zelo dell' ottimo Silvio. Questa ragione ci otterra

scusa da quelli, a cui non foss abbastanza familiare la lingua francesc; e 1' ot-

terrai tanto piu facilmente
, perche sara 1' ultima lettera scritta in lingua stra-

iuera che sara da noi pubblicala.
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de I'figlise qui se nomme infaillible, quej'ai reconnue pour infaillible. Vo-

tre raison eclairee, Monsieur, vous montre sous un jour favorable le Catho-

licisme du moyen age ; vous le jugez un fait providentiel, ne"cessaire au d&-

yeloppement de 1'humanite". C'est meme la une opinion bienveillante et sage

qui se manifeste aujourd'hui panni tous les penseurs protestans.C est une

preuve de bonne foi et de lumieres que d' en elre deja venu a accorder

quelque 61oge a ce grand Edifice religieux que les premiers protestans

avaient maudit. II ne me sied pas de me vanter de mes lumieres
,
mais

Dieu sait que j'
ai aussi une bonne foi complete dans ces questions. Eh !

bien, mon cher Monsieur, permettez-moi de vous assurer que je pourrais
bien accorder les eloges les plus sinceres a des protestans; je les aime et

je les plains, je sais qu' il y en a de vertueux, de pieux; mais le protestan-

tisme je le vois arec douleur
, je ne de'mele rien en lui de salutaire aux

Ames, je ne sarais pas franc si je m'effor^ais d' y trouver quelque chose de

louable. G' est une maladie de mes freres, c'est un malheur arrive" aux Chre'-

tiens, c'est la separation au lieu de 1'union. Je pense tout ceci depuis des

anne"es; 1'enthousiasme, la passion ne m'aveuglent pas. Ce qu'il y a encore

de bon dans le protestantisme, ce n'est pas lui; c'est 1' e"vangi!e, c'est 1' e-

sprit de charite" que 1'evangile pr<khe a tous ceux qui le recoivent, meme
dans les communions qui errent loin de l'e"g]ise. Honneur toujours a 1'E-

vangile! mais non a 1'e've'nement funeste qui est
f
venu diviser la grande fa-

mille des Chretiens. Oh! que la charite" serait plus vast>, plus puissante si

nous etions tous re"unis ! si des generations ne s' e"taient pas voue"es a de

sanglantes disputes, a des haines, a des pillages, a des usurpations, a des

essais riolens de reforme et de progres social ! Ces luttes monstrueuses ont

lasse" 1'humanite'
;
nous nous regardons finalement avec calme, avec le de*-

sir de rendre justice a tout le monde. Mais des siecles ont ^te perdus, des

millions de coeurs se sont nourris de malveillance ,
le protestantisme a

promis de r^pandre la v^rit^ et il n' a r^pandu que le doute. He"las ! ce sup-

pos6 fait providentiel n' a pas plus e'te' une benediction que ne le sont les

grandes calamrtes. La bante" de Dieu tire quelques biens de tous les maux

qu'il permet et que nous nous me"ritons par nos pe'che's. Le protestantisme,

je ne puis 1'envisager que comme un mal qui a et^, qui est, ainsi que tou-

tes les erreurs
,
une occasion pour susciter des Saints , pour rallumer le

zele, pour produire des actes de denouement, pour ^veiller dans les Ca-

tholiques 1'^tude comme les vertus. Voila ce que nous voyons. On nous a

attaque"s en invoquant la saine critique, et a force d'examiner, d' analyser,

de comparer les attaques et les defenses
, qu' en est-il r^sult^ ? Les argu-

mens tourne"s centre I'figlise ont tous troav^ leur r^ponse; ils la trouveut

tous les jours. C'est pour cela que les prejuge"s des protestans e'claire's com-

me vous, Monsieur, ont diminue'. On ne nous accuse plus d'etre ignorants,

d' etre mauvais logiciens ;
on lit Wiseman et d' autres profonds lojHens

Catholiques et on les place pour le moins sur la meme ligne quo les autres
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savaus penseurs de notre siecle. le trouve tout naturel que dans votre

bonne foi ,
dans votre amour de la veYite", dans votre douce charite, vous

ayez de la predilection pour le protestantisme ou vous etes ne
,
ou vous

avez et'' eieve; cette predilection ne vous empeche pas de nous aimer aus-

si
,
mais elle vou.-> porte a adopter facilement la pretention qu'a le prote-

stantisme de se confondre avec la civilisation. C' est une gloire a laquelle

les protestans de ce siecle aiment a s' attacher; ils renoncent a la gloire

theologique, ou ils y tiennent faiblement. Ce qui leur parait essentiel c'est

de se persuader que le protestantisme perfectionne la science sociale et

augmente la prospedte des peuples. G'est done le fruit , disent-ils : aupa-

ravant il n' y a eu de bon que la fleur ; rendons justice a la fleur
,
mais

donnons la preference au fruit. Votre langage est celui d' une illusion qui

vous reste, mon cher Monsieur. Vous embellissez ie protestautisme parce

(}ue vous 1' aimez. Vous vous plaisez a le croire plus avance que T Eglise

Romaiue sous des points de vue differens. D'abord dans Cordre dcs lems ,

dites-vous, il est venu le dernier. Cette consideration est si faible que vous

1'exprimez avec moderation m' avouant que vous sentez qu' il n' y a au-

cun nitrite a etre ne aujourd' hui plutot qu'hier; vous ne reclamez ici a

la faveur du protestantisme qu' une preemption d' avanccment. Cette pre-

somption ne saurait exister a mes yeux. L'idolatrie est venue apres la re-

ligion primitive, et 1' idolatrie n' etait pas uii avancement; 1'arianisme est

venu nier la divinite de J. C. apres les ve>itables Chretiens qui reconnais-

saient et adoraient cette divinite
, et 1' arianisme etait une fausse doctrine

qui troubla 1'Eglise et disparut Le protestantisme vous parait superieur

dans I'ordre de la civilisation,, et si cela me paraissait aussi une realite, je

dirais encore que la prosperite materielle de quelques nations et le lustre

des etudes litte"raires et philosophiques sont des choses qui peuvent etre

completement etraugeres a la connaissance de la vraie religion. Une gloi-

re admirable a illustre lesGrecs, et c'etaient des paiens; puissance et gloi-

re out brille sur 1' ancieniie Reine du monde, et Rome etait pa'ienne. Get

argument de la civilisation est la declamation de notre epoque, mais il n'a

point de solidite. Le Christianisme par son esprit divin de justice, d'amour

et de compassion a produit la civilisation dont nous jouissons; les passions

humaines gatent cette civ.lisation, mais elles ne sauraient 1' aneantir, tant

que nous avons 1'Evangile, tant que nous restons, quoique imparfaitement,

sous 1'influence chretienne. Quant a la superiorite que le Protestantisme

se flatte d' avoir dans I'ordre evanydique, oh! combien eile me paraft ima-

ginaire ! oh! qu' il est facile de dedamer depuis trois siecles contre les

moeurs des Catholiques ne les ayant pas meilleures dans la totalite? Re-

gardez 1' -:\Jigleterre et la Prusse
,
surtout 1' Angleterre. II y a comme ail-

leurs des vertus a honorer, mais la corruption y est affreuse. Les stati-

stiques ne peuvent le dissimuler, et quand elles osent etablir des
;
>aralle-

les veridiques elles sont humiliantes pour les protestans comme les notres
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le sont pour nous. Ne de"tournez pas vos regards des grandes populations

pour les fixer sur des localite"s speciales, ou les cantons les plus prosperes

ap, artiennent aux protestans, et ou des voyageurs fort de bonne foi, mais

domine's par la partialite, admirent un peu superficiellement les pre"ten-

dues superiorities e"vangeliques de tout ce qui n' est pas Remain. Helas ! la

Suisse n' a pas mal de corruption aujourd'hui dans tous ses cantons. Des

protestans vertueux et croyants jettent partout de hauts cris sur ce sujet;

ils y recommandent avec anxi&e" la conservation de la foi et de la frater-

nite"; mais 1'indifference, le ridicule et la fausse sagesse du rationalisme y

attaquent la foi et la fraternite. 11 n'en resulte pas un grand triomphe des

moeurs ,
cela est connu. Les protestans nous ont dit pendant long-terns :

Nous valons mieux que vous . Maintenant cette assertion est assez ra-

re; vous ne pouvez la faire que dans des momens de partialite* et d' oubli.

Mais apres m' avoir marque" q iel!es sont les supe'riorite's que le prote-

stantisme semble vous ofl'rir
,
vous me dites

,
Monsieur

, que vous ne les

attribuez pas a une action speciale de la divinite"; vous croyez que le ca-

tholicisme a etc" jadis a sa place , qu' il a e"te" bon, qu' il a & voulu par la

Providence, comme ellc veut qu' il y ait la fleur avant le fruit
;
vous cro-

yez que la Providence veut a present 1'existence du protestantisme qui se-

rait le fruit. Pouvez-vous ne pas vous apercevoir de la faiblesse de cette

supposition, mon cher Monsieur? L' amour que vous avez pour les pr&-

tentions sur lesquelles le protestantisme s' appuie vous emp&che d' appor-

ter plus de severite" dans cet examen. Hors les hypotheses , toujours faci-

les de 1' imagination, il n'y a rien qui puisse faire comparer le catholicis-

me a la fleur et le protestantisme au iruit; il n' y a rien qui puisse faire

croire que le catholicisme est mort ou se meurt, et que le protestantisme

lui succede. Les Ariens feraient aussi votre hypothese et leur doctrine qui

n' tait point le fruit a pe>i, tandis que l'glise Catholique s'est conserved.

Comment celle-ci ne serait-elle que la fleur, ayant eu de si grands fruits,

tels que les Ap6tres, les Martyrs, des Saints innombrables, des Missionnai-

res par toute la terre, les influences les plus irre"cusables sur des progres,

non imaginaires ,
mais re"els ? comment ne serait-elle que la fleur produi-

sant tous les jours autour de nous charite, bonnes actions, repentir, con-

version, zele pour notre foi ancienne et immuable? La corruption est gran-

de, mais notre Religion la combat autant qu'elle le peut, et Ton n'est pas

inform^ de la ve>ite quand on nie son action bienfaisante et sainte. Com-

ment le protestantisme serait-il le fruit, ayant (on ne peut pas le contester)

moins de foi
,
moins de perseverance dans les principes et dans 1' enthou-

siasme, moins de Constance et d' assurance dans les bas-?s de sa logique,

moins d'action sur 1' ame 1 Comment serait-il le fruit n' e"tant pas une do-

ctrine, n' etant pas une chose
,
mais un nom 1 Depuis le? ir.alheureux au-

teurs de celte fausse re"forme, que de changemens dans vos docteurs ! Des

protestans croient a la divinite* de J. C.: d'autres n'y croieut pas, etvous
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egalement protestans. Votre ame pieuse et droite, Monsieur, voitun

Dieu dans le Crucifie, vous 1'aimez, vous le priez; d'autres protestans, non

abrutis par 1' ignorance, non me'prise's, mais savans comme vous, honoris

comme vous, precheot contre votre croyance, contre votre Sauveur I Oh
mon Dieu I Et vous n' ouvrez pas les. yeux, Monsieur? Vous savez mieux

que moi ce qui se passe dans le protestantisme de 1' Allemagne. On y est

hautement en possession de ce qu' on veut appeler le rationalisme ,
on y

public des ouvrages qui re"duisent la foi a rien du tout, qui nient 1'Evan-

gile, qui enfin ne sont pas moins impies que le de'isme voltairien. On voit

xles consequences semblables en Suisse, en France, partout- C est bientqt

ditque ces monstrueuses contradictions, variations, apostasies, ne sont rien;

que ce sont les difierentes cordes d' une lyre : que les cultes sont tous bons

$t non bons; qu' il faut pr^cher 1'Evangile, mais que 1'on peut s' en passer.

All ! faites taire un moment votre imagination et vous prendrez un Ian-

gage plus grave , plus vrai. Laissons au journalisme vulgaire ces theories

brillantes et aeriennes sur 1'humanite', sur 1'avenir, sur les phases religieu-

ses, sur la mort de 1'Eglise Catholique, sur la beaute du d^sordre, sur 1'har-

monie des dissonances protestantes. Tout cela ne pose sur rien. J'ai exer-

ce" iiiutilement mon esprit a sonder ces profondes sciences humanitaires des

rationalistes , des saints-simonieiis
,
des panth^istes ,

etc. je n' y ai apercu

que des mots, des assertions illusoires.

Je me suis convaincu que la v^rite est plus simple. Je"sus Christ a fon-

<le une Eglise toujours vraie, toujours f&onde de charite', toujours sainte-

ment en guerre contre les vices du coeur et de 1' esprit. Je"sus Christ lui a

rdve'l^ des dogmes ,
des mysteres ;

il y a institue" des sacremens qui la ca-

racterisent et la sanctifient jusqu' a la fin des siecles. Je"sus Christ lui a lais-

s un Chef visible dans S.
1 Pierre et dans les successeurs de S.

4
Pierre.

Cette Eglise a rec,u de Je*sus Christ une doctrine que rien ne peut chan-

ger; des qu'on y change quelque chose d' essentiel, des qu' on refuse de se

soumettre aux decisions de cette Eglise, on est dans la voie de 1'erreur, on

chancelle dans la foi, on enfante des systemes humains, des interpretations

sans nombre
, des Edifices sans base que le terns ane*antit Le protestanti-

sme mourra parce qu'il est de sa nature de se diviser; le eatholicisme ne

meurt point parce qu' il est de sa nature de se conserver un
,
de n' avoir

qu' un culte, une conviction, un but
;
vofla 1'oeuvre de Dieu.

J' dcrirais toujours, mais ce sujet est ine"puisable ,
et ce n' est pas dans

une lettre qu' il est donn a 1'homme d' exprimer pleinement tout ce qu'il

sent. II faut que je m'arrete et que je vous prie seulement de bien appro-
fondir cette grande question si iraportante. Dieu sait combien je desire le

triomphe de sa sainte verite dans votre dmeJ Je m' adresse a lui, je vous

recommande a lui. Sa grace est si puissante! cherchez et vous trouverez.

Votre attention s' est-elle assez tourne^ sur la sterilite dont le protestan-

U
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tisme a e"t frappe", sur Pinefficacite" des missionnaires qu' il tache de re"pan-

dre, tandis que 1'Eglise catholique, a travers de tent d' orages que 1'incrd-

dulite lui suscite, a toujours un Apostolat qui opere dps conversions?

Les missionnaires catholiques d'aujourd' hui r^pandus dans les autres par-

ties du monde voient des benedictions etonnantes sur leur sainte predica-

tion, sur le sang de ceux d' entr' eui qui subissent ge"ne"reusement le mar-

tyre. II y en a beaucoup qui le subissent. Toute 1' Angleterre salt que ses

missions protestantes ne produisentnihe>o'isme,ni conversions ;c'estqu'on

s' arme d'industrie, d'avantages mat^riels, de raisonnemens, au lieu de s'ar-

mer de foi. Lisez-vous les Annales de la propagation dc la foi ? Mad. la Mar-

quise de Barol vous engage a les lire
, je vous y engage aussi. Elle vou&

les enverrait, si vous voulez, elle veut aussi vous envoyer un livre, c'est

1' histoire d' un martyr. Mais on ne peut pas trOp faire ces envois par la

poste. Auriez-yous quelqu'un ici a qrri on puisse remettre un paquet pour
vous ? L' Eveque de Pignerol vous offrirait aussi son 3.

mc volume. II re-

grette de ne pas s' ^tre trouvg a Pignerol le jour ou vous avez e"te" pour
te voir; il desire vous cannattre, vous te"moigner son estime, entendre vos

explications, vous donner les siennes. Mad. de Barol n' a pas recu vo-

tre Hvre , Monsieur; nous sommes surs qu' il n'est pas arrive", car le bu-

reau de la revision a 6t arerti et on n' aurait pas retenu un livre adres-

se" a elle. Adieu
,
mon cher Monsieur. Je n' ai pas besoin de vous dire

-qu' on prie pour vous. Mad. de Barol prie et fait prier avec la charit et

la foi que vous connaissez dans son Arne. Elle vous offre ses complimens
et 1' assurance de tout son int^ret pour votre salut. Croyez-moi votre

Men de'voue' serviteur en J. C.

Turin n-ll *i

.
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1. Conainciando dal 1851 dovea riscuotersi dai sudditi dello Stato

Pontificio la tassa di esercizio. Nel giorno 12 Ottobre 1853 ne fu so-

speso il pagamento finoatutto Giugno 1854. Dovendosi ora prendere

una definitiva risoluzione intorno alle partite relative ai pagamenti
dovuti e non ancor fatti

,
e sospese per la Notificazione del 1853, il

sig. ministro delle Finanze Mons. G. Ferrari ha pubblicato la seguen-
te Notificazioue, la quale contiene tutti i particolari s\ delle ragioni di

giustizia, s\ del modo di pagamento regolati per guisa che i principii

che la informano siano giustizia per tutti, e mitezza nelle riscossioni.

Essa dice adunque cos\ :

Colla notiflcazione del Ministero delle finanze 12 Ottobre 1853
,

furono annunciate le benigne Sovrane disposizioni per la Sospensione
a tutto Giugno 1854 dell' esigenza delle tasse di esercizio dovute a

tutto U 1852, e per la condonazione della tassa medesima per 1'anno

1853, e primo semestre 1854, e quando colla notifica/ione 15 No-

vembre 1854 si pubblico la nuova tariffa per la tassa di esercizio

1855, fu fatta riserva delle tasse sospese.

Riconosciutasi la opportunita di prendere una definitiva determi-

nazione sulle partite sospese, mentre il S. Padre ci ha autorizzato per



un ulteriore tratto di Sua elemenza a dichiarare nel Sovrario Suo

TS
Tome

,
che restano condonate ancora le tasse delTanno 1852

,
e del

secondo semestre 1854, ei ha itnposto di dar compimento per prin-

cipio di giustizia, alia riscossione delle tasse dell'anno 1851, lequali,

sebbene da non pochi dei conlribuenti sieno state gia soddisfatte-

mediante pagamenti eseguiti finoalla succennata sospensione dell'ot-

tobre 1853
,

restarono tuttavia in parte inesatte o per decisa moro-

sita di alcuni
,
o in certi luoghi per la ritardata pubblicazione dei

ruoli.

E perche questa esigenza si renda meno incommoda per i contri-

buenti
,
ha prescritto la stessa Santita Sua

,
che il debito di ciascuno

sia ripartito in due annue eguali rate, la prima da soddisfarsi colla

scadenza del secondo bimestre delta dativa del prossimo venture an-

no 1856
,

la seconda parimenti col secondo bimestre della dativa del

susseguente anno 1857, con che perallro quelli che fossero morosi al

pagamento della prima rata, oltre all'essere soggetti alle penali pre-

scrilte dai regolamenti, s' intendano decaduti dal beneficio del paga-

mento in rate.

I contribuenti pertanto, i quali rimangono debitori delle suddette

tasse per 1'anno 1851
,
sono prevenuti di effettuare il pagamento del

loro debito nelle enunciate due rate e scadenze presso gli ammini-

stratori camerali e respettivi esattori.

Decorso il giorno 5 del mese di Maggio prossimo venture, quelli

che non avessero pagato per la prima rata andranno soggetti al pa-

gamento dell'intero debito, e saranno ad essi applicate le disposizioni,

e periali prescritte nei respettivi speciali regolamenti per i morosi; e

net casi in cui si trovassero gia iniziati da prima della sospensione

della tassa gli atti coattivi, saranno i medesimi riassunti nello stato e

termini in cui si trovavano all' epoca della sospensione.

K A quei contribuenti, che fossero morosi al pagamento della secon-

da rata, verranno dopo il 5 Maggio 1857 applicate le medesime dispo-

sizioni e penali. !i| i^cjft^fiit W(-HW*M
> Le somme poi, che da taluno fossero state pagate per tasse relati-

Teagli anni 1852, 1853 e 1854, affinche i contribuenti possano tutti

egualmente godere della condonazione benignamente impartita dalla

Santita di Nostre Signore, verranno restituite.

Dal Ministero delle finanze li 28 Novembre 1855 .

// Ministro delle Fincmse-

G. FEBEARI

2. Nel giorno 13 dello scorso Novembre furono imprigionati In

ttn'abitazione diviaLaurina nella Regione di Campo Marzo un certo

Lucenti fonditor di campanfe notissimo in Roma per lo zelo posto a

Tinmovere dai campanili di Roma i sacri bronzi per servigio della
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rivoluaione , e assoluto dalla pena per la clemenza di Sua Santita , e

quel Mancini di Ariccia il quale condannato ai ferri per delitto di

eospirazione alcuni mesi fa era riuscito a sollrarsi dal Manicomio dove

era stato tradotto come alienate di men le, Quantunque si sforzassero

di distruggere molte carte che presso di se conservavano, dicesi che le

piu cadessero in mano della polizia quando abbattute le porte entra/-

rono gli agenti poiitici e i gendarmi in quel la casa.

3. Poiche un leggiero disordine avvenuto in Benevento ha dato

occasione a molti giornali di far le tragedie, riferiremo 1' accaduto

secondo verita
,
almeno conforme a quelle notizie che ce ne sono

pervenule. La principal tassa comunale della cilia di Benevento

consisteva nella tassa del vino: mancando queslo veniva a mancare
al municipio un'entrata indispensabile per le spese non che non

iscemate, cresciute nell'amministrazione della citta. A sopperirvi fu-

rono esaminati varii partili, tentati molti suggerimenti, e 1' autorita

municipale fa sbigotlita dalle difficolta che in ogni caso si presenta-
vano. Bisogno che 1' autorita governativa sMngerisse in questa briga

odiosa, per ubbidire alia legge che ve I'obbligava. Alia tassa quindi
del vino fu sostituita una tassa di consumo. Alcuni scontenti comin-

ciano a metier su i venditori perche non paghino : e fu bisogno so-

stenere in prigione alcuno di questi piu fervorosi sommovitori. Si

fece allora gruppo di popolo per chiedere air Eminentissimo Card.

Arcivescovo di quel la Archidiocesi che sospendesse la tassa, e togliesse

dalla prigione chi vi era chiuso per essa. Le parole di pace e di pazien-

za pronunziate da quell' Emo. Cardinale furono per opera di alcuni

scambiate in promessa, e in condonazione : e senza piu corrono

alquanti presso il Delegate esponendogli la grazia ch' essi dicevano

d' aver conseguita. Sarebbe il Delegate riuscito a torgli dell' inganno
mostrando loro che ne 1' Emo. Arcivescovo

,
ne egli stesso nulla

potevano in tal faccenda, nella quale dovevano attendersi gli ordini

soltanto da chi sedeva in capo al Governo
;
se non fosse stato chi

abusando della livrea di un cospicuo personaggio, onde gli veniva

autorita presso i popolani, non ii avesse eccitati a fare strepito, e mi-

nacce. Qui la cosa cominciava a divenire seria
;
e per cessare in sul

momento ogni pericolo di commozionu pubblica ,
fu giudicato pru-

dente dal Delegato il doversi per qualche tempo sospendere il paga-
mento della tassa, e darsi liberta a chi era stato soslennto prigione ;

infaio a tanto cioe che da Roma giugnessero islruzioni opportune.

Ogni cosa fu sul fatto ritornata in tranquillo, e perche per lo avve-

nire simili disordini non si potessero ripetere con danno non lieve

del rispetto dovuto alle leggi ed all' autorita, fu cresciuto d'alquanto
il piccolo presidio militare di quella cilia, e furon cominciale inda

gini giudiziali sopra i motor i precipui di questa insubordinazione.
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4. Nella tornata del 21 Novembre la Pontiflcia Accademia Komana
di Archeologia ha cominciato il corso delle sue lelterarie discussioni

pel nuovo anno scolastico. Dopo cheil socio ordinario segretario per-

petuo sig. Coramendatore Visconti ebbe annunziata la dolorosa per-

dita fatta dal Collegio, dell'abb. D. Pietro M'atranga, e Mons. Marino

Marini, e* 1'allra non men vivamente senlitadall'Accademia del socio

d'onore il sig. Principe D. Agoslino Chigi, e del socio corrispondenle

sig.Marchese Campanari, tutti trapassati in questiultimi mesi, dichia-

ro successor! di numero alposto deiprimi due socii ordinariiUR. P.

1>. Carlo Vercellone dei Barnabiti, e il sig. Paolo Mazio. Dopo cio il

P. Giampietro Secchi della Comp. di Gesii lesse una sua dissertazione

intonio alia Poesia dei Fenici scoperta nell' iscrizioni de' loro monu-

menti, e trovata egualissima nel ritmo e nei versi all' antica poesia

bibliea degli ebrei. Terminato il ragionaraenlo fu sciolta 1'adunanza

pubbliea, e nella segreta si lesse il giudizio della censura straordinaria

pel concorso accademico relative al programma del 10 Luglio 1853
,

dove si prometteva la grande medaglia d'oro a chi meglio avesse svolta

il segiiente argomento : Monografia sulle iscrizioni cristiane cronologi-

che, per servire alia storia ecclesiastica sino all'uso dell'era volgare.

Apertasi la scheda che avea il motto segnato sopra la disserlazione

giudicata migliore, fu trovato il nome del sig Carlo Lwdovico Vi-

sconti romano, il quale venne cos\ proclamato vincitore della corona

aecadenxica.

5. E straordinario in quest' anno il concorso dei giovani cherici di

tutte le nazioni venuti in Roma ad apprendervi le scienze sacre. I Col-

legi Inglese, Francese
, Scozzese, Germanico, e il Collegio Urbano di

Propaganda Fide sono aumentati di numero. Molti altridiquesti eo-

clesiastici stranieri seguono gli studii nelle varie universita di Roma
sen/a essersi aggregati a nessun CoHegio. Anche da alcuni stati d'ltalia

Ti son concorsi giovani o renuti da se, o inviati dai loro Ordinarii.

Cosi 1' Ena. Cardinal Arcivescovo di Pisa vi ha mandato due giovani

cherici della sua Archidiocesi, perche entrando nel Collegio Capra-
nica assistessero agli studii teologici del Gollegto Romano : tre altri

TC ne ha mandato il Vescovo di Rrescia
,

e due ne son venuti dal-

1' Archidiocesi di Firenze. Questo fatto e notevole : poiche se 1'esem-

pio di questi illustri Prelati trovera imitatori
,
sara mezzo efficacis-

simo a promuovere lentamente nelle diocesi lontane da Roma la

sanita della dottrina, la profondita della scienza
,
e 1' unita d' inse-

gnamento. i .: ;

6. Abbiam fatto sempre qualche ceuno delle solennita celebratesi in

Roma per festeggiare la dommatica definizione deli'lmmacolato Con-

cepimento di Maria Santissima. Or ce ne son venute a notizia alcune
a! tre, due delle quali si trovano natural menteinsieme per la qualita



CONTEMP0RANEA. 695

delle persone che le hatino celebrate. L'una e qtielFa fattasi all'Ospi-

zio Apostolico di 8. Michele, ove i.giovanetti orfani e poveri sono

allevati alle belle ar.ti, o ai mestieri secondo loro-capacita. II triduo

venne terminato il 7 Ottobre con grande illuminazione, sceltissima

musica, e commovente, benehe quasi estemporanea, panegirica ora-

zione del ch.. sig. Can.iD. GalistoGiorgi.

*L' altra festa fu fatta dall' anlichissima Universlta degli Scuftori e

Scarpellini di Roma nella propria Ghiesa a Tor di Specchi e fu un
triduo che corse dal 9 all' 11 di questo mese.

Finalmente le religiose Clarisse del monistero di^S. Lorenzo in Pa-

neperna celebrarono un solenne Triduo dell'Immacolata ne' giorni

28, 29 e 30 di Ottobre, con panegirici ,
musica e solenne luminaria.

Or noi non abbiamo fatto che dir qisalche paroladi quasi sote quelle
feste che sonosi celebrate in Roma quest' anno ad onore dell' Imma-
colata Concezione. Ma non negli Stati Pontificii soltanto, ne solo

nelT Italia, ma per tutta 1'Europa, anzi per lutto il mondo noi. Veb-
be stalo

,
ne regno ,

ne eitta
,
ne chiesa che non celebrasse solenne-

mente questa festa : Tion facesse testimoniany.a dell' unita di credenza

cbe regna nella Chiesa Cattolica, della riverenza dovuta alia parola

del Sommo Pontefice, e della fiducia posta in Maria SS. Madre di Dio,

e Avvocata nostra tenerissima. Sappiamo altresi, che in molti luoghi

dispongonsi nuove solennita a celebrare \l primo annivTersario della

dommatica definizione, e in Roma specialmente, e sopra tutto nella

Basilica Lateranese si fan grandi preparativi per questo.

7. Non sara fuor di proposito annoverare qui in uno le varie of-

ferte che 'da pezz.a seguono a farsi dai cattolici di tulto il mondo per
la costruzione dell' insigne monumenlo dell' Immacolata, che prece-
de intanto alacremente in Roma. Fino al 12 Ottobre il Giornale di

Roma dopo aver mentovata 1'offerta di scudi dieci fatta da un ano-

uiino, riassume cosi la somma intera delle offerte : sono stati offerti

a tutt' oggi scudi 29,08&94, ai quali aggiunti scudi 3,000 oflferti in

bronzi, marmi e travertini si ha un totale daile offerte in sc. 32, 086 94.

I pagamenti fatti fin qui dagli oblatori in denaro ascendono a sc.

15,450 40. II preventive delle spese e di sc. 40,000 . Dopo questo

tempo sonosi aggiunte le seguertti offerte. Dal sig. Giorgio Santarelli

regolatore delle dogane di terra degli Stati Pontificii sc. 50; dal sig.

dott. Cesare Roversi Governatore di Argenta sc. 7, 50$ da un anoni-

mo sc. 2; da Monsig. Salvatore Leziroli Vescovo di Rimini sc. 38,52;

dal sig. Tommaso Persico di Napoli sc. 40 ;
dal sig. Comm. Alimon-

da di Trieste fr. 1000; un sacerdote della diocesi di Namur nel Belgio

fr. 50; il capitolo di Volterra sc. 21. Oltre a cio le oblate diS. Maria

Maddalena de' Pazxi di Siena proprietsrie delle cave di marmo giallo

in Montaventi
;
ed il sig. Giovanni Montarselli affittuale di dettecave,
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rinunciando alia percezione di loro dritto, hanno permesso che fos-

sero estratti e spediti in Roma due massi di esso marmo nella quan-
tita di palmi cubi 280 perche vengano posti in opera nel Monumento

dedicate, a Maria Santissima Immacolata.

8. Se non che 1'offerta che supera tutte le altre e per la dignita del

donatore, e per la grandezza del dono si e quella falta da S. M. I. R.

A. 1' Imperalore d' Austria di tiorini centomila al Supremo Capo del-

la Chiesa per opere pie, manifestando per altro il suo desiderio che

fosse specialmente convertita s\ per 1' innalzamento della colonna in

onore di Maria SS Immacolata, s\ per lo compimento della Basilica

Ostiense. II dono fu accolto benevolmente da Sua Santita, e destina-

to parte all' uno parte all' altro edificio, e il rimanente verra impie-

gato nella riparazione della Canonica attigua alia chiesa diS. Agnese
sulla via Nomentana, dove erano gia presso al compimento i restau-

ri, che la medesima Santita sua fa eseguire a proprie spese.

Sko;':.j*is
<

iO''.fr.' i -. .- m -\
. .

STATI SARDI. (Pfostra corrisp.). 1. Viaggio del Re a Parigi ed a Londra 2.

Prospelto dello stato finanziario 3. Auraenti di spese nei Bilanci 4. Ca-

talogo degl' imprestiti in Piemonte 5. Cenni sopra le imposte 6. L' Ar-

menia assoluta in Casale 7. Una nuova setta in Torino 8. lleati politici

assoluti da' tribunal!.

1', II Senato del regno e la camera dei deputati risposero secondo

H costume al discorso della Corona : ma nel loro indirizro non v'ha

cosa meritevole di ,esser consegnata alia storia. Soltanto i deputati,

quantunque non avessero avuto officiate annunzio che il Re stava in

sulle mosse per un viaggio a Londra ed a Parigi, gliene geltarono

un motto dicendo Fiario un giusto premio al vostro cuore gli en-

comii che gia tributarono e tributeranno a voi ed al vostro esercito

le nazioni alleate che vi accingete a visitare nel viaggio, nel quale
sarete sempre accompagnato dai voti del vostro popolo esultante dei

vostri onori . In seguito di cio il Conte di Cavour nella tornata dei

19 Novembre annunzio il viaggio aria Camera. Per incarico dl S.

M., cos\ egli, era intenzione del ministero di comunicare formalmen-

te alia Camera essere intenzione di S. M., aderendo all* invito falto-

gli da'suoi alleati 1'Imperatore dei Francesi e la Regina d'lnghilter-

ra, di recarsi a Parigi e a Londra. La Camera pero avendo anticipato

quest' annunzio ,
non mi rimane ora che partecipare alia Camera

avere S. M. durante la sua assenza incaricato S. A. R. il Principe di

Carignano di rappresentarlo per gli affari correnti ed urgenti sotto

la responsabilita dei Ministri . Aggiungeva il Gonte di Cavour ch'e-

gli avrebbe accompagnato il Re lungo il viaggio secondo il desiderio

che gliene avea manifestato. 11 20 di Novembre pertanto il Re parti-

va da Torino alle ore dieci del matlino, e giungeva in Genova dove
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con sommo dispiacere di coloro che amano sinceraraente la monar-
chia non gli veniva fatta nessuna dimostrazione d' affetto. Lo stesso

giorno imbarcavasisullafregata Carlo Alberto, edandavaaMarsiglia.

Quivi sono meglio di 25/m sudditi sardi i quali fecero molte festeal

loro Sovrano. Da Marsiglia recavasi a Lione dove erano andati ad at-

tenderlo il Conte di Cavour, e il Cav. Massimo d' Azeglio. Da Lione

raossero tutti per Parigi, e non ista piii a me che vi scrivo delie cose

del Piemonte discorrervi delie feste veramenle magnifiche e cordialt

che s'ebbecola il Re Vittorio Emanuele II. Voi ne sarete pienamente

ragguagliati dai gioroali di Francia. Vi diro soltanto che i Subalpini

godono assai degli onori resi al loro sovrano , e sperano molto che

vedendo come le cose camminino in Francia potra meglio stimare la

condotta de' suoi ministri.

2. Nella tornata dei 17 Novembre il Conte di Cavour lesse ai depu-
tati un prospetto dello statofinanziario. Secondo i suoi calcoli le spese
sli ordinarie come straordinarie fatte e da farsi al 1 Ottobre 1855 sono

di L. 223, 687, 017 92. Diffalcandone i residui passivi di cui si tenne

conto nella situazione del lesoro alia ehiusura dell'esercizio 1854 che

ammontano a L. 48, 061, 515 30
5
le spese relative all' esercizio 1855

resterebbero di L. 175, 625, 502 62. I proventi tanto straordinarii
,

quanto ordinarii sommano a L. 155 , 302
,
857 50. Di che una defi-

cienza di L. 20, 322
,
645 32. Qui il nostro ministro delle finanze fa

deduzioni affme di assottigliare questo deficit ,
e conchiude che fatta

astrazione dalle spese della guerra non avremmo al finire del 1856
che un deficit di L. 2, 900, 000. Ma le spese della guerra sono enor-

mi. In questi otto mesi costarono 31 milione, e il prestito d' un mi-
lione di sterlini avuto dall' Inghilterra che rese L. 25

,
Oil

, 356 13

non basto a sopperirvi, ma vi rimase una deficienza di L. 5,988,643 87.

La guerra, dice il Conte di Cavour
, protraendosi a tutto il 1856 cl

costerebbe L. 74, 200, 000 ;. Non abbiamo per farvi fronte che 1'im-

preslito inglese; laonde ci rimarra a provvedere a L. 18
, 200, 000.

Aggiungete il deficit del 1855 che il Cavour riduce a L. 6, 180, 000;

quello del 1856 calcolato in L. 4 milioni, ed avrete un deficit totale

di L. 28, 380, 000. Questa somma, continua il Conte, non potendosi
ottenere da un aumento di tasse e forza il richiederla al crcdito. Egll

e percio che reputo opportune il chiedervi un prestito che procuri al

Tesoro la somma di 30 milioni di lire . Piu innanzi il nostro mini-

stro delle Finanze non pole ritenersi dallo esclamare : 1 bisogni del

tesoro sono urgenti, il prodotto delle tasse da lungo tempo stabilite

non basta a sopperirvi ;
il paese e travagliato da una crisi economica,

impegnato in una guerra lontana e costosa . Promette in ultimo il

miglioramento delle tasse che hanno suscitati i maggiori richiami
, e
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suno I'imposta delle gabelle, quelle delle patent! ,
e la tassa perso*

nale e mobiliare. ;ui

Poicheil Piemonte del sig. Farini fa conoscere a'Piemontesi la con-

dizione delle finanze pontiftcie imputando con enorme mala fed*? al

gorverno legittimo Je opere della rivoluzione, io stimooonveniente dt

far conoscere ai Romani ed agli altri Italiani la condizione delle finan-

zedei Piemonte stendendomi principalmente su tre capi . 1. Aumenti

delle spese nei bilanci
;
2. Le imposte ;

3. I pubblici prestiti.

3. II Bilancio passivo del 1847 secondo i Cenni sulle finanze del

minislro Cibrario somrnava a L, 90,224,124 61. II bilancio passivo

pel 1856 presentato alia Camera dei deputati dal Conte di Carour

somma a L. 139,157,335, 18. Di che un aumenlo di L 48,933,210 57.

utile ricercare donde sia provenuto un aumento cos\ enorme.

Eecovene il conto. Dotazione del Parlameoto L. 265,370 10. Debito

pubblico L. 23,565^675 68. Debito di vital izio, ossia pensioni aecor*

date per liberarsi da certi servitori import uni L. 5,415,343 65. Inte-

resse dei buoni del tesoro L. 400.000. Maggiori spese del ministero

dJle finanze L. 991,526 76. Del ministero di Gram e Giustizia L.

678,05012, d'istruzione pubblica L. 560,55833. Dell' Interno L.

1,286,072 13. Delia guerraL. 2,786,661 38. Della marina JL. 649,696 20.

TulU questi aumenti il Piemonte li dee al sistema parlamenlare che

e:uasistema costoso, come dice il Conte di Cavour^ e li dee alia ban-

diera tricolore che costa denaro e grandissimo denaro, come prova

I'esperienza. Siccome questo aumento straordinario non si potea con-

ciliare colle pubbliche entrate si cerco d' aumentarle coi due soliti

ripieghi dei prestiti delle imposte.
4. Eccovi pertanto la lista degl' imprestititincontrati dal 1848 fino

aluostri giorni. II 7 Sett, del 1848 un imprestito di L. 50,733,937 20,

II 26 Marzo del 1849 L. 19,902,000 ; piu L. 9,691,256 20. II 12 e 16

Giugno del 1849 L. 62 railioni; 80 milioni il 1. Febbraio del 1850,
80 miiioni il 12 Lirglio ;

1& miiioni ii 9 dello stesso mese edanno ; 90

milioni il 26 Luglio 1851. Addi 15 Febbraio 1853 L. 46,666^666, 66
;

addi l4Aprile 1854 L. 395,666 66, piu L. 43,762,600. Add\ 11

Maggio L. 2,100,000. Aggiungete 1' imprestito di 50 milioni avuto

dair Inghilterra per la spedizione di Crimea, e 1'altro di 30 milioni

chiesto 1'altro di alle Camere dal Conte di Cavour, cd avrete 583 mi-

lioni tolii ad imprestito in menodi sette anni^ peiquali lo slato dee pa-

gare annualmente trenta milioni d' interesse. Delle L. 503,252,126 72

tolte ad imprestito dallo stato flno all' 11 di Maggio 1854, non en-

trarono nell' erario che L. 418,156,185 24. II resto o rimase nella

borsa dei banchieri, o se ne ando in spese di commissioni. Per que-
sto capo quaUro imprestiti soltanto costarono L. 8,587,259. E una.
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eosa roolto edificante questa che I'imprestilo contralto, esempligrazia,

colla legge 12 Luglio 1850 , one fu di 80 milioni
, costo per commis-

sioni ed altre spese aceessorie quasi tre milioni, cioe L. 2,726,341 99;

e non produsse allo stato che L. 64,281,058 01.

5. Passiamo alle imposte. Queste furono ini/.iate in Piemonte AsA

Ministro Nigra, cui successe poco dopo il Conte di Cavour. Mi coii-

lenlero di darvene semplicemente la serie; che, volendo discorrerne

per le lunghe, non potrei farlo di certo in una semplice corrispon-

denza. Due leggi in data dei 22 Giugno 1850 aumentano di un quin-
to i diritti gia .gravi d' insinuazione, e di un terzo quelli di bollo. La

legge dei 31 Marzo 1851 impone una tassa del 10 per 100 sui fabbri*-

cati, il cui prodottoe portato nel bilanclo del 1856 per quattro mi-

lioni. La legge 23 Maggio 1851 imponeva i beni apparlenenti a cor-

pi moral! e manimorte per L. 910.,000. II 26 Giugno 1851 avevamo
la tassa sulle successioni

;
il 16 Luglio deMo stesso anno la tassa sul-

le patent], il 28 Maggio 1852 la tassa sugli stipend! e sulle pensioni.

Inoltre col 1. di Luglio 1852 si estendeva il diritto proporzionale
d' insinuazione anche sulle costituzioni di doti e sulle donazioni fat-

le dagli ascendenti a favore de' discendenti. La legge 3 Gennaio 1853

regalavaci le gabelle accensate. La stessa legge imponeva un diritto

per la vendita a minuto del caffe, del cioccolate, di tutte le bevan-

de fermentate, e degli oggetti preparati collo zucchero. 11 28 Apri-

le 1853 comparisce la tassa personate mobiliare; il 1 Maggio 1853 la

tassa sulle vetture tanto pubbliche quanto privale ;
il 23 Giugno

1853 I' imposta sulle societa d' assicurazione
5

il 7 Lnglio 1853 si ag-

grava la tassa sulle patenti ; il 9 Settcmbre 1854 nuovo aumento dei

diritti di bollo. La stessa legge stabilisce 1' imposta sui debiti nelle

successioni. E poi con tutti questi imprestiti ,
con tutte queste im>-

poste, il discorso della Corona chiede nuovi imprestiti e nuovi sa-

crifizii
;

il Conte di Cavour domanda 30 milioni al credito pubblico

e propone due nuove tasse, 1'una sulle successioni delle rendtte del

debito pubblico e Taltra sulle societa anonime.

6. Un bel trionfo consegu\ \'Armonia in Casale add\ 27 di Novem-
bre. Sono omai dueanni, ed essa avea pubblicato un articolo scritto

e sottoscritto dal Conle di Camburzano, inlilolalo 1' fadomani ,
e di-

retto a dimostrare che il giorno dopo la rivoluzione non restaaipo-

poli che il danno e le beffe. Quest' articolo venne sequestralo e mes-

so sollo processo il Gonte e VArmonia. La Corte d'appello di Torino

sentenzio 1' autore a pagare L. 1, 100 di multa e sostenere 15 giorni

di prigionia, e in parilempo il gerente del cattolieo giomale a 10

giorni di prigione e 200 fr.-di multa. 1 condanhati rVputandosi con-

dannati ingiustamente ricorsero alia corte di Cassazione, la quale

con sentenza dei 23 Luglio 1855 casso quella della Corte d' Appello,



perche avea violate iprincipii del diritto penale , rinviando la causa

davanti la corte d'appello di Casale, dove i dihattimenti ebbero luo-

go il giorno 27 di Novembre. II Conte di Camburzano soslenne egli

stesso !e proprie difese e lo fe con tale un'eloquenza di parole e cor-

redo di ragloni, che i giurati dichiararono non colpevoli ne il Conte

ne il gerente Aett'Armonia, e il Magistrate rimandolli assoluti amen-

due. I giornali libertini furono cos\ dolenti d' una tale sentenza, che

per la maggior parte ommisero perfino di darne la nuova ai proprii

lettori.*
'

7. Alle tante disgrazie nostre se ne aggiunge una nuova. Torino

e omai divenuta il centre di tutte le mene rivoluzionarie, e di tutte

le eresie religiose. I mormoniti, come ben sapete, vollero dedicare

a noi le loro primizie. Noi abbiamo giornali chepredicano le doltrine

di Valdo, giornali che sostengono gF insegnamenti del Talmud, gior-

nali chepropagano i principii del la ragione pura. Ora cipiombo addos-

so un certo AndreaTowianski, che si spaccia riformatore del Cristiane-

simo e vuole restituire alia religione di Gesu Cristo il vero tono cristia-

no. fi da dolereche alcune ottime e ragguardevolissimepersone siensi

lasciate accalappiare dalle costui arti finissime, e sotto lemostred'un

vano misticismo dieno uno scandaloso esempio. Quanto'al governo
non se ne immischia, e fa anzi insegnare nella nostra Universila:

perche la liberta di coscienza si possa appellare compiuta e mestieri

ehe ogni culto, il quale non turbi esternamente la pace pubblica e

non offenda la morale sia tutelato dall'azione del potere sociale.

Cos! il Prof Giuseppe Buniva nell' Enciclopedia del Diritto 2 Ediz.

Torino 1854 pag. 95.

8. Nei giorni 6 e 7 di Novembre ebbero luogo nella corte d'ap-

pello di Genova i pubblici dibatlimenti contro quattro individui ac-

cusati di repubblicanismo. Tredegli accusativennero assoluti, e con-

dannato il quarto a picciolissima pena. In Sardegna s'istruiva pure
nn altro processo contro individui accusati d' affiliazionea societa se-

grete; ma la Camera di Consiglio dichiaro non farsi luogo a procedi-

mento e rimando liberi gl' imputati che stavano in prigione.
- .. . 'j-ji.

REGNO LOMBARDO VENETO. 1. Opera Pia del Mobile D. Luigi Crivelli in Milanp

2. (Nostra Corrispondenza) Congregazione del Missionarii Aposiolici in aiule

e servigio del Vescovi.

,:?irlii'Leggenimo nel numero del 23 Agosto 1855 della Gaszetta Ufft-

ciale di Milano un bell'articolo intorno all 'Opera Pia del Nobile Don

Luigi Crivelli in soccorso della maternita. In esso davansi in brevi

cenni dal sig. Agostino Antonio Grubissich e le ragioni e i particolari

dell' opera: ragioni particolari che sono del tutto consentanei a

quella maniera di beneficenza caritatevole la quale noi discutiamo e
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promoviamo nel nostro periodico. Laonde prendiamo ora il destro.

che ce ne lascia un po' di spazio libero, di renderla nota ai nostri

iettori desiderosidivederla distendere e propagare per tutto. L'ope-

4'a pia consiste nel dare alle madri povere ed oneste un sussidio per

sopperire ai dispendii cagionati dal parto, e poi una tenue pensione

mensile pel tempo che dura il neeessario allattamento della prole.

Che se una qualche madre povera avesse esposti uno o piu figli, vie-

ne accordato dal generoso benefattore un sussidio straordinario per-

che vengano riconosciuti questi figliuoli e ritirali presso la genitrice.

Questa e la natura del T opera, circoscritta per ora al solo ristretto

parrocchiale di S. Celestino. Per iiitenderne il fine, e quanto questa

-opera di carita soprastia per molti rispetti alle benefiche istituzioni

degli Ospizii della maternita, delle Ruote, dei Presepi nulla meglio

giova che il riportare qui a verbo a verbo le semplici parole ,
le

quali indicano il disegno e il fine dell' opera, e precedono il regola-

mento che dirigeun lal soccorso. Esse dicono appuntocosi. Quella

carila e eminentemente morale, e per cio stesso sopra tutte commen-

clevole, la quale, venendo in soccorso del vero bisogno, cementa, per

-dire cos}, il principio di famiglia, fonte di ogni cristiana e ciltadina vir-

tu. Che se altre a questo fine intendono, prima al certo, non pure nel-

1'ordine naturale, quanto nel morale, e quella che aiuta la madre po-
vera ad esserebuona madre coH'adempiere il sacro dovere della ma-

ternita, rallatlamento della prole. Questa carita la preserva dal pericolo

di esporre i propri figli alia Pia Casa, ove non dovrebbero avere rico-

vero, che i soli figli della colpa; e i bambini allattati dalle loro madri

possono trovare quel tesoro di cure, le quali da nutrici mercenarie non

a\ranno giammai: dacche nella madre e la famiglia, e nella famiglia

]a scuola degli afielti e delle virtu, di cui i parvoli daranno maturi i

frutti nella adolescenza e nella virilita. A questa grande e religiosa

missione di carita, diretta allo scopo santissimo di salvare dal tornio

i bambini legittimi, e diffondere nella famiglia del povero le feconde

A'irtii della maternita, viene assegnato un sussidio alle madri povere
ed oneste del Distretlo Parrocchiale di S. Pietro Celestino per Tanno

1854, conformemente al seguente Regolamento . Quanto al successo

del primo anno d'esperimento fattone in Milano, i parUeolari narrati

nel discorso sopradelto fanno evidentissimo che copioso e il frutto di

cosl bella istituzione.

Diminuito per essa il numero degli esposti ,
cementato il vincolo .

di famiglia, assicurata la moralila delle madri, adempiuto un dovere

4ella natura e della religione, scemato il pericolo di pervertimento
neireta giovanile dei bambini, vincolate le famiglie povere colle ricche

per mezzo della beneficenza, aperto un campo vasto a introdursi presso

le famiglie povere per convertirle aDio : quante cofldizioni insomma
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possono congiungersi insieme per far bene questa santa opera di carita

del sollevare le madri povere nell'esercizio dei loro doveri maternally

tutte si trovano felicemente adempiute in questa bella istituzione.

Sovra tutto e notevole la semplicita dei mezzi per ottenerle. Una

puerpera che porti gli attestati di poverta e di buona condotta, la di-

chiarazione di non avere figliuoli esposti o di esser pronta a ritirarli

presso di se, la fede del medico intorno all'attitudine della madre

perl'allattamento; questa puerpera diciamo chiede al benefattore il

soccorso di gia fissato per una tal parrocchia, e ritorna in giorno fisso

di ciascun mese a prendere il suo assegnamento : ecco quanto si ri-

chiede stretlamente per sli gran vantaggio. A volerla pero largamen-
te propagare, la carita d'un solo, tultoche ricco benefattore, non puo
bastare in una grande citta : vi e bisogno che o si associno molti per
contribuire la lor parte di soccorsi, o che ciascuno prenda sopra di

se una porzione linritata della citta. Sappiamo dhe per la sola par-

rocchia di S. Pietro Celestino e in un anno solo il sig. Crivelli ha ero-

gata la somma corrispondente all'interesse di 60
;
000 lire austriache.

di capitale. Possa si utile esempio destare generosi emulatori per

ogni citta d' Italia: le benedizioni di mille madri e di mille figliuali

del popolo si leveranno al cielo per ringraziarlo della carita ispirata

ai ricchi loro benefattori.

2. Nel giorno 30 del p. p. Settembre venne nella nostra cilta ce-

lebrata un' ecclesiastica funzione
,
che riusd carissima ai Veronesi ,

e sara
, giova sperarlo , di non piccola utilita alia Chiesa.

Gia flno dalTanno 1816 vivevano presso una chiesa di Verona, I'O-

ratorio delle Stimmate, alcuni oltimi Sacerdoti, sotto la disciplina di

D. Gaspare Bertoni, nativo di Verona, ed esimio cultore d' ogni ge-

nere di virtu e dottrina, il quale sono omai due anni volo in cielo a

godere il premio delle sue lunghe fatiche. Avea Iddio fin dal 1810

messo in cuore a questo zclantissimo sacerdote il disegno di un nuo-

vo Istituto
;
ed egli cerco d'attuarlo nel fatto, e per questo die forma

di vita regolare in comune ai suoi compagni, e propose loro delle re-

gole ad osservare. Qual che ne sia stata la cagione ,
sol dopo la sua

morte fu chiesta ed ottenuta dalla Santa Sede la facolta di procedere
alia pubblica e solenne erezione della nuova Congregazione religiosa.

Or poiche nel decreto della S. Congregazione de' Vescovi e Regolari

del di 16 Aprile anno corrente e detto che : Sanctitas sua Congrega-
tionem ipsam , illiusque scopum per praesens Decretum amplissimis
laudibus prosequendum et commendandum mandavit; e perche oltre

acioS. M. Francesco Giuseppe I aveavi apposta la sua imperiale san-

zione il 14 del Luglio a. c., com' era costume innanzi del oncorda-

to
,
fu stabilito di fame il 30 Sett, di questo medesimo anno il solen-

ne rito della pubblica istituzione.
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Lo spirito di questo Istituto e di santamente esercitarsi in ogni sor-

ta ministero spirituale o letterario che giovi al profilto spiritualedel

prossimo, e precipuamente nel sopperire a qualsiasi bisogno, anche

improvviso, del Vescovo e del parrochi, sen/'alcuna ricompensa uma-

na, ehiudendo perfino ogni adilo a cure perpetue non che a dignita e

preminenze ecclesiastiche. Consentaneo a questo fine e il nome as-

sunto da questo nuovo istituto : i suoi membri chiamansi Missionarii

apostolici in aiuto e servizio dei Vescovi: Missionarii apostolici in ob-

scqmum.Episcopor.um. Troppo lungo sarebbe il de^crivervi lepartico-

larita della loro regola : e d'altra parte possono conoscersi dal libretto

intitolato: Cenni intorno alia Congregazione dei Sacerdoti ecc. ehe

fu stampato in Verona. Passo piuttosto a descrivervi breveraente la

funzione celebratasi il d\ 30 del p. p. Settembre per la solenne ere-

zione dell' istituto ,

La mattina adunque del detto giorno il.sig. Podesta, ed i superiori

delle religiose comunita che sono in Verona, invitativi dai Padri mis-

sicnarii, convennero nella chiesa delle Stimmate
,
la quale era piena

di popolo. Alle otto del mattino giunse Mons. Vescovo Benedetto De-

Pederbona , il quale alia porta della chiesa fu ricevuto dal R. P. Gio.

Marani, superiore del nuovo istituto. Allora preceduti dal Crocifisso

con torce accese
,
entrarono nella chiesa a due a due in processione

i membri della nuova congregazione. Giunti nella chiesa, e postisi ai

loro luoghi si canto Tinno Veni Creator. Quindi Mons. Vescovo cele-

bro la santa Messa : nella quale furono da lui comunicati i tre Fratelli

dell' istituto. Finita la Messa fu aperto il sacro Ciborio, ed il R. P.

Marani superiore, genuflesso sulla predella dell' altare dinanzi al di-

vin Sacramento fece i tre voti di castita, poverta, ubbidienza secon^

do la regola. Chiuso di poi il tabernacolo e postosi il Superiore a se-

dere ricevette i voti dei Padri Brugncli ,
Benciolini , Venturini e Lo-

nolti, e di tre Fratelli laici.

Fatti i voti Monsig. Vescovo tenne un breve ed eloquente sermone,

in cui animd i novelli religiosi a battere generosamente la via addi-

tata loro dal fondatore D. Gaspare Bertoni ,
di cui ricordo le virtu e

la scienza: ed esortolli a continuar cogli esempi delle loro virtuose

azioni e colle loro fatiche ad essere non pure di ornamento, ma dl

utilita alia sua diocesi.

Finito il ragionamento i RR. PP. Missionarii seguiti da tutti i mem-
bri delle diverse comunita religiose ,

ch erano presenti ,
entrarono

processionalmente nella casa per una porta, e ne uscirono dalTaltra.

II Vescovo che era Pullimo chiuse dietro di se le porte della casa in

segno deila posta clausura. Ed entrati quindi in chiesa col canto del

TeQeum fu dato fine alia sacra funzione.
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Non posso esprimervi a parole, quanto fosse grande 1'allegrezza dei

Veronesi nel vedere eretta in religioso istituto quella unione di otti-

mi sacerdoti, che da tanti anni colla loro virtu-, colla predicazione,

eoll'assistenza al confessionale e con molte altre opere di carita pro-

prie del sacerdote ediftcano la nostra citta. Ed io volli parteciparvi

questi particolari, acciocche ne diate un cenno nella Civilta Cattolica;

dacche spero sia per tornare di gran gloria a Dio e di utilila alia Chie-

sa il far conoscere questa nuova Congregazione.
.

jj

&.'

COSE, STRANIERE.
-iij? ib -

OLANDA (Nostra Corrispondenza) i. Vessazioni de' protestanti verso i cattolici

2. Cose religiose 3. Opinion! sopra la guerra d'Oriente.

i ofe i*\.'M N'-iH- ,/', .': n: <M

1. Continua tuttavia il Ministero datoci dall'alleanza degli ultra-

protestanti e de' libertini
,

i quali ,
rimessa la gerarchia ecclesiasli-

ca, lavorarono di conserto per sollevare se e opprimere i non pro-
testanti. Percio verso i cattolici esso e meno imparziale del suo an-

tecessore, sebbene non dia in tutti quegli eccessi che allora sperava-

no e chieggono continuamente i partiti che Io istallarono al potere.

Durera lungo tempo? io non so. So nondimeno che le societa segrete

brigano assai per maturare un altro colpo di mano simile a quello
che nel 1853 fe tremare il paese e spinselo a due dita presso al pre-

cipizio della guerra civile e religiosa. Leinique congreghe si trovano

deluse (e qual e quel governo che governando in qualsiasi modo-

possa piacere ai promotori dell'anarchia?) : veggono ancor qua e la

un qualche cattolico impiegato nell' amministrazione civile: sentono

ancor una quindicina di voci che nella Camera legislative dicono al-

tamente e fanno valere la lor sentenza contro le disorbilanze acatto-

liche. Or tutto cio e una mostruosita agli occhi delle sette le qualr

vogliono che la Olanda sia un paese interamente protestante. Egli e-'

vero che due terzi della popolazione sono cattolici : che questi pal
gano al pari degli altri le imposte pel mantenimento dello Stato: che-

1'articolo 166 della Legge fondamentale promette imparzialita a tutti

gliOlandesi di qualsiasi religione : e uguaglianza di diritti alle dignita

e.a' pubblici offici. Ma che importa? 1' Olanda .e paese protestante e

protestanti debbono essere i ministri
,

i borgomastri , gli agenti di

polizia, insomnia tutto il governo dal piu alto all' ultimo magistrate.

A/ cattolici si fa grazia della vita. Sebbene anche questa sembra che-

si voglia restringere a poco a poco, dappoiche sono indicibili le arti

che le sette adoprano per far succhiare da' protestanti il sangue dei
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eattoliei. A tal fine vi sono delle societa le quali ban gturato d' im-

pedire ogni maniera di eommercio de' eattoliei per ridurli alia estre-

ma miseria e comperarne poscia al vilissimo prezzo diun boccone di

pane la coscienza.

Eppure 1' edifizio protestanlico si va sfasciando e minaccia sempre

piu di cadere sopra se stesso schiacciato dal proprio peso. che

confusione tra i pochissimi zelanti che accorrono a puntellarlo! Quan-
te teste altrettante opinioni, o a meglio dire, religioni. Toltane la con-

cordia comune nel dar noia a eattoliei
,
nel resto e molto se ne trovi

una qualche decina che consentano in parecchi punti fondamentali.

Recentemenle un professore di Teologia mostro di credere alia esi-

stenza de' demoni. N' ebbe pubbliche beffe come di difensore degli

arcaismi protestantici. Lo stesso Sinodo
,
tribunale supremo di tali

controversie non seppe che rispondere a proposito ;
e dopo parecchi

considerando stabill-per decreto che non si darebbe retta a' quesiti i

quali importano spiegazioni o regole intorno alle cose dommatiche.

Questa risposla non garbo a buon numero di pastori, che s'accorda-

rono tosto di spargere a voce e per iscritto 1' antica dottrina prote-

stautica senza curarsi del Sinodo il quale la rinega. Or qual rimedio

applichera il Sinodo a tal disordine? II solito, senza fallo, che consi-

ste nel pregare i dissidenti ad unirsi tutti nello scopo santissimo di

perseguitare i caltolici. Quest' e 1'unico consiglio che si abbraccia uni-

versalmente. Anche il governo ci da brighe intorno alle sepolture e

alle procession}.

2. L'Arcivescovo di Utrecht ha giltato la prima pietra del suogran
Seminario che si' alzera in Ryscoyek uno de' piu deliziosi dintorni

della citta metropolitana. Finqu^ i suoi preti erano stati educati nel

Seminario di Warmond il quale d'or innanzi sara destinato esclusi-

vamente agli alunni della diocesi di Harlem. Frattanlo pero la scuo-

la teologica si fa nel piccolo Seminario dell'arcidiocesi in Culemborgo.

MonsignorBelgradointernunziodella S. Sede presso lanostraCor-

te ci abbandonera tra breve per recarsiad Ascoli di cui e stato eletto

Vescovo. Esso vivra in ogni tempo nel cuore e negli annali eattoliei

degli Olandesi per le bellissime doti deH'animo suo e per la gran par -

te che ebbe nel ristabilimento dell' ecelesiastica gerarchia nella no-

stra patria.

3. Dopo queste poche notizie religiose, forse v'aspettate che io vi

accenni qual sia 1' opinione, quali le tendenze del nostro paese ri-

guardo alia guerra d' Oriente. In cos\ grave materia io non posso al-

tro se non accennarvi il giudizio che ne scrisse un corrispondente

olandese della Emancipation Beige solto gli 80tt. il qual giudizio, a

mio avviso, o e verissimo, o molto.prossimo al vero. La questione

4ttr Serie 11, vol. XII. 45^* *

/
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d'Orieute, secondo lui, ha come dappertutto due partiti che fanno

voti o per la Russia o per le Polenze occidental!. I capilalisti sono

per la Russia che essi dicono buona e senza paragons miglior paga-
trice di tutte le allre potenze. Del resto non e da credere che I'affetto

per la Moscovia sia regolato soltanto da interessi pecuniarii. Vhre

tra noi un'avversione antica verso 1' Inghilterra, avversione prodot-
tadaJle lolte marine che le Province unite dovettero. spstenere da

quella. I disastri poi che recentemente gl' inglesi dovettero soppor-

tarenella Crimea accrebbero nel nostro popolo lo spregio dell'odiata

nazjorie, tanto piu che esso sa dalle sue antiche e favolose leggende

che al tra voltagli Olandesi fecero miracoli di. valorenegli stessi cam-

pi di ballaglia., ^ ,,

Percontrario il coraggio de' francesi coronatodi tante vittorie ec-

cita Tentusiasmo e la simpatia anche tra noi. Ma 1'amore verso la

Francia e verso i francesi e pur misto di qualche paura^ sospettando-

si, certamente a torto, che il governo imperiaJe non finisca con far

duniu) allenazionalita. Notisi infine che il russoftlismoe nell' Olanda

di assai fresca data, ne si connette a veruna ricordanza nazionale;
e cheil Re nostro mando all'Inaperatore de' francesi le insegne del-

Tordine militare de' Paesi Bassi, la qual dimostrazione di stima e di

affetto ne' tempi presenti ha un pregio non ordinario.

GERMANIA. (2Vo*tra Corrispondenza ) 1. Conversione de' coniugi Yolk 2.

Guerra alle societa segrele.
jijj f;' ',fih i.fi> .ifMiM-q *.(

--
..-'

- - 1 '-- 1

..^t-Un bel trionfo della fede sopra la scienza, delTautorita sopra 1'ar-

bltrio, e, direm meglio, della grazia sopra la natura, si verificoteste

ne' coniugi Guglielmo e Carolina Volk di Prussia, i quali abiurarono

1'eresia Iuteranaa'18 del p. p. Ottobre nella Chiesa parrocchiale di

Aign presso Salisburgo. ll.Sig. Volk e Consigliere del Governo prus-

*iano, e la sua consorte nata Stausbraudt, e figlia di un cospicuo pa-
store proteslante, ed ha molte parentele con ragguardevoli membri
del clero di quella confessione.

II sig. Volk erasi autecedentemente segnalato per diversi scritti, nei

quali scorgevasi la vasta sua erudizione, e il suo avvicinamento alia Chie-

sa Cattolica. A mano a mano che esso investigava sinceramente la veri-

ta dileguavasi dal suo intelletto la nebbia deU'errore.Egli, non senza

procacciarsi inimicizie presso i suoi fratelli in religione, prendevafin
daU'anno 1839 le difese della Chiesa Cattolica, quando appunto era

questa piu bersagliata a cagione degli avvenimenti di Colonia. Con due

scritti polemic! obbligo al silenzio il corifeo del nazionalismo prote-

stante Bretschneider di Gotha che combatteva il celibate del nostro cle-

ro. Pubbljco quindi Le vergini estatiche nel Tirolo\c,o\ la quale opera si

sforzo di provare per mezzo di analogic e di argomenti natural! non



CONTEMPORANEA 707

essere inconcepibile che 1'animaumana di persone estatiche e privile-

giate abbia rivelazioni sopra la mistica religiosa. L' altra scrittura, che

eccilo perfino 1'attenzione del gia ministro del culto in Berlino sig.

d'Eichhorn, furono Le confessioni di un protestante sopra la cristiana

edueasione . In questo libro U Volk lamentava che fin dalle prime tre

decadi di questo secolo ne'paesi protestanti (e poleva dire in alcuni

cattolici) col mezzo de'Ginnasi'edelle Universita si lavorasse ad estir-

pare dal cuore della gioventu non solo il cattolicismo. ma perfino il

cristianesimo. Questa opera comparve in Magonzaedin Miinsternel-

1'anno 1847: ed ivi similmente nel 1852 comparvero Gli anni im-

piegati nello studio della fede, vale a dire 1' ingenua biografia dell' au-

tore medesimo per cio che riguarda la sua applicazione nello inve-

stigare, ed il combattimento sostenuto prima di abbracciare la vera

credenza. Qaesti due scritti, come gli editi dal 1845 in qua, portano
il titolo di Clarus col quale intese di coprirsi dal la irritazione de'pro-

testariti. Sin dal 1850 egli si occupo eziandio nel pubblicare, secondo

il lesto originale, alcune opere cattoliche discienza mistica. Pubblico

Le opere di S. Teresa: La mistica cilia di Dio, di Suor Maria Agreda:
LaStoria dell'Holzhauser : due volumi delle opere diS. Ildegarda, del-

le quali fra poco si vedra lacontinuazione; come pure Verran quanto

prima in luce Le rivelazioni di S. Brigida. Egli accompagno spesso

queste edizioni con note ecommtHitarii. Pubblico inoltre la traduzio-

ne tedesca delle Confessioni di S. Agostino. II Volk si e gia segnalato

anche nella parte letteraria, avendo pubblicato fin dal 1831-34 un

Manuale di letteratura italiana (in due volumi); e nel 1 846 VEspo-
sizione della letteratura spagmtola nel media evo (che il famosoGdr-

res voile accompagnare eon sua pubblica raccomandazione)-, e final-

mente La Svez-ia antica e moderna
5
vale a dire una relazione del suo

viaggio in quel paese.

Abbiam voluto soffermarci alquanto nella enumerazione degli scrit-

ti del sig. Volk, non solamente per fame concepire la stimachegiu-
stamente gliene deriva-, ma eziandio perche veggasicheramoreper
la fede cattolica andavasi da lungo tempo insinuando nel suo cuore.

Cio nonostante tulti gli sforzi deirintelletto sarebbero rimasti sterili

se un
J

ultima spinta della grazia divina, non ne avesse decisa la vo-

lonta ad abbracciare risolutamente la fede cattolica. II primo incita-

mento con cui Iddio aveva forse disposto il Volk alia grazia della con-

versione fu 1' amicizia ch'egli fin da giovane aveva stretlo col suo coe-

taneo e rinomato sig. Phillips, stato gia professore nella Universita

di Berlino, poscia in quella di Monaco, ed oggidl in Vienna. Entram-

bi avevano compiuto i loro studii nella citta di Gottinga ,
ed eran

\incolati di cordialissima dimestichezza. Quest' amicizia, che non si

sciolse per la conversione del sig. Phillips e sua consorteal cattolici-
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smo fin dall'anno 1828, procure altresi alia compagna del sig. Volk

la conoscenza e la famigliarita del Phillips. La conversazione di s\ pie

ed erudite persone influl altamente nell'animo della sig. Volk, la

quale rimasecosl invogliata di nostra S. Fede, che dal canto suo ne

avrebbe seguito 1'esempio sin da piu anni innanzi.

Or avvenne che sul principiare del passato Settembre essa fu col-

pita dal cholera. Prostrata cosi com'era di forze, si levo iunanzi al me -

dico dimandandogli con tuono gagliardo di voce la facolta di fareun

viaggio col suo consorte alia volta di Salisburgo. La essa avrebbe YO-

luto conferire con un P. Francescano in cui riponeva gran fiducia.

Ma nel cammino sorpresa nuovamente dal male, non esilo a chiama-

re presso di se il vicino parroco di Aign, pregandolo di disporla al-

1' abiura de'suoierrori. Questo nobile esempio decise anche U mari-

to, che dopo un triduo di spirituale ritiro nel convento de' PP. Fran-

cescani, con indicibile suo giubilo e di tulti i fedeli, fece ritorno in-

sieme colla consorte al seno della S. Madre Chiesa.

Possa 1'eroico coraggio dei sigg. Volk rompere 1'oscitanza dimol-

ti che anelando alia verita temono pur di abbandonare 1'errore! E

10 spirito della vostra gioventu italiana rigetli le perfide insinuazio-

iri dello straniero, che adulando le ignobili sue passioni le prepara
11 naufragio di ogni fede, promettendole asilo in un vecchio edificio

che si sfracella, e d'onde i piu savi ed onesti prendono la fuga.

2. E veramente per rendere-piu sollecita e compiuta la rovina del

protestantesimo le societa segrete vi conlribuisconoa meraviglia. Es-

se hanno principal mente di mira la distruzione della Chiesa Callo-

lica: non Vha dubbio. Ma I'opera di Dio non si dissolve cosi facil-

menle : lo spirito delle tenebre se lo sa. E percio levandosi nella

cieca sua superbia contra ogni cosa che dicesi Dio, tenta di scalzare

almeno nelle comunioni eretiche quel resto di fede che I'opera del-

ruomo non arrivo ad estinguere: e 1'istromento di questa diabolica

perfidia sono le societa segrete congiurate alia distruzione de'troni e

degli allari. Indarno lastampa cattolicae conserva trice di Allemagna
aveva gia levato un grido, e con piu vigore in questi ultimi tempi,
contro tanta pestilenza. Gl' innumerabili giornali e giornaletti ven-

duti alia ispirazione delle Sette tacciarono colla usata tracotanza di

menzogne e di calunnie i periodic'! conservatori, e protestarono in

faccia al mondo che le societa segrete, e singolarmente i cosi detti

frammassoni erano gli uomini piu onesti che mai
5
erano ftlantropi

dediti soltanto ad opere di beneficenza dirette alia islruzione ed al-

rincivilimento del popolo. 11 protestantesimo., che si reputa anch' es-

so chiamato all'ufficio d'istruiree di educare, die volentieri la destra

fraterna a cotali benefattori della umanita
,
e derise come anticaglie

e scempiaggini le costituzioni de' romani Pontefici che condannano
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le Societa segrele d' empieta e di fellonia
,
e che scagliano anatemi

contro gl'istitutori, fautori e membri delle medesime.

Ora pero, benche tardi, il protestantesimo si trova obbligato a suo

scorno e a suo rimedio di ammettere le provvidenze della Chiesa ro-

mana, se vuole allontanare da se la cancrena delle societa segrete

che lo corrode in tutto il eorpo. Difalto non v'ha classe che ne sia

risparmiata. Per il che alcnni zelanti pastori, o vogliam dire predi-

catorl della Chiesa Evangelica, in numero di 51, a'quali si unirono

altri ragguardevoli laici, indirizzarono al Concistoro del Parttmento

di Pomerania nella Prussia, una Memoria
,
in cui lamentando che

molti del Clero proteslante si ascrivevano alle societa segrete ,
di-

mostrarono quanto sconvenevole ed alieno fosse dai dispensatori
de'misteri diDio 1'appartenere alia Frammassoneria . II Concistoro

nella paterna sua soliecitudine corrispose con una calda ammoni-
zione al rlero provinciate ,

facendo palese 1' antagonismo che in-

tercede fra'l minister ecclesiastico e la Frammassoneria conside-

rata nella sua essen/a
;
e quindi la necessila di vietare per 1' avve-

nire qualunque partecipazione del Clero evangelico in Pomerania

alle nominate sette. La cosa poi e sembrata al predetto Concistoro

di tale importanza, da non potersi considerare come un affare sem-

plicemente provinciale ;
ed ha quindi deliberato di fame relazione

al supremo reale Consiglto ecclesiastico in Berlino. Anche il Sinodo

Provinciale di Westfalia per organo del suo Presidente ha aderito

agli stessi sentimenti colla soscrizione di 18 suoi vocali. Attendendo

cio che sapra stabilire il supremo Concistoro Evangelico, e da en-

comiarsi intanto il signer avvocato Ekert di Lipsia , gia compila-
lore della Gaszetta di Sassonia, il quale, sebben protestante ,

si e

dichiarato nimico implacabile della Frammassoneria
,
e promette di

volerla combattere con tutte le ,forze. Non si dubita che la valentia

di questo dotto scrittore portera migliori effetti che tutti gli sfom dei

Sinodi e dei Concistori la cui autoritae meramente fittizia esercitan-

dosi sopra chi rigetta per massima il principio di qualunque autori-

ta. II sopra lodato scritlore aveva gia pubblicato un'opera indirizzata

a mettere in chiaro lume le tenebrose ed esecrande mire del la Fram-

massoneria: ed oraper ribadire il chiodo ha impreso una stampape-
riodica divisa in fasciroletti. II primo ed il secondo uscirono gia dal-

la benemerita tipografia Hurteriana in SchiaflFusa col titolo di Ma-

gazzino di prove in condanna della Frammassoneria Quanto 1' auto-

re dimostra ne'soli 5 capitoli del predetto primo fascicolo, deve per-

suadere chiunque non voglia illudersi, che la Frammassoneria non e

altro fuorche la irreligione e laimmoralitaridotta in sistema, dal cui

pestifero seno escono il Comunismo, il Socialismo e tutti gh altri ele-

ment! delle rirol uzioni passate e moderne, politichee religiose.
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IMPERO D' AUSTRIA (Piostra Corrispondenza). \. Studii di legge. 2. I Profes-

sor! Philipps e Arndts. 3. 11 Gunterianismo. 4. La Civilta Cattolica

tradolla in tedesco. b. Esercizii
spiritual!.

6. Irreligione di alcuni paesi

germanici. 7. Provvedimenti del Sinodo. 8. Riforina della liturgia pro-

testantica.
1

Ttl/'Comincio dal darvi qualche notizia intorno agli studii di giure

or messi in vigore per decreto imperiale dei 25 Settembre 1855 in

tutte le universita della Monarchia. II corso e obbligatorio per ehi

aspira agl' impieghi dello Slato, e devesi frequentare per otlo seme-

stri
,
ossia per quattr' anni. La prima meta di detto tempo si spende

nello studio de'principii fondamentali ,
1' altra nella cognizione del

diritto austriaco. II giure romano, alemannoecanonico sihanno per
fondamento dell' austriaco

,
e pereio I' istituzione giuridica comincia

nel primo anno col dirilto romano (storia del diritto romano, istitu-

zioni, pandette) e nello stesso tempo si apprende la storia dell' im-

pero e del dirilto tedesco. Quindi si passa I'anno seguente al diritto

canonico e al diritto private tedesco, alia fllosofia ed enciclopedia

del diritto. Lo studio pero della ftlosofia del diritto non e di obbligo :

basta che lo studente abbia frequentato un corso di filosofia pratiea

prima d'entrare nel quarto semestre. La seconda meta del quadrien-
nio va tutta per lo studio del diritto particolare e delle seieme stati-

stiche dell' impero. Sopra il qual metodo di studii la Corrispondenza
austriaca (foglio quasi officiale) faceva le seguenti osservazioni. Le

idee religiose si legano inseparabilmente alia condizione delle scien-

ze; quindi avvenne che le dottrine febroniane sopra i rapporti dello

Stato e della Chiesa ammesse tra noi da oltre mezzo secolo informas-

sero la pubblica istruzione. Ma il regno del glorioso Francesco Giu-

seppe I ha reietta la tradizione febroniana e stabilite nuove basi alia

condizione dell' Austria in faccia alia (jhiesa. Pereio una gran parte

di prescrizioni politiche che prima trattavansi nel diritto canonico re-

stano cancellate, e cos\ cessa il pericolo di non dare intero il corso di

diritto de'sacri canoni x I giornali tedeschi specialmente i piu caldi

per la causa cattolica non finiscono di far rilevare i due grandi van-

taggi che da tal legge universitaria derivano; e sono Tavvicinamento

sempre maggiore dell' Austria alTAIlemagna e la liberta che ne gua-

dagna la Chiesa.

2. A proposito degU studii giivridici yi debbo aggiugnere'un cenno

de'due professori celeberrimi Philipps e Arndts, il primo de' quail

come sapete e autore d' un' opera veramente classica di diritto cano-

nico. L'uno e 1'altro eran gia professori e ornamento della universita

di Monaco
;
ma il metodo deplorabile che di presente si osserva in

queir Ateneo gli costrinse ad abbandonar la cattedra. Orainsegnano
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ambeduenell'universita di Vienna con alacrita e frutto stragrande. II

sig Phihpps e onorato da 420 uditori nella scuola di storia dell' im-

pero e di 312 in quella del diritto le'desco particolare. Lo stesso nu-
mero di scolaresca frequenta le lezioni del sig. Arndts.

3. Quest' argomen to degli studii mi spronaadirvi qualche cosadel

gunterianismo. lo non dubito punto che Giinlher e i suoi seguacisie-

no di cuore e di meute, siccome si professano a parole, prontissimi

a sottoporre il loro giudizio a quello della Chiesa; nondimeno egli e

a deplorare che men tre 1a causa si esamina dal tribunale di Roma,
qui se ne continui con tanlo scalpore la discussione. Non passa setti-

mana che non appaia qualche nuovo scritto in difesa delle dottrine

gunteriane e non attizzi viepiu un fuoco gia assai grande ,
e che sa-

rebbe pur bene di assopire. Alle proposte succedono con rapidila le

visposte e spesso le une e le altre mancano di prudenza e di carita

cristiana. Cosi p. e. alcune settimane addietro si pubblico a Monaco
una scrittura intitolata Lettere di un teologo cattolico sopra la ftlo-

sofla di Giinther . In delta scrittura fin dalla pag. IV della prefazio-

DC si propone il seguente quesito: Puossi egli temere che ora a

Roma ;come altre volte in Bisanzio 1'amor sincere della verita non ce-

da nelle deliberazioni ecclesiastiche alia veemenza degli accusatori

per, sacrificarlo a riguardi personali? >> E subito dopo 1'autore inter-

roga se stesso: Gli avversarii (del sistema di Giinther) hanno ragione

di sperare che le conseguenze della filosofia pagana d'Aristotile (ossia

1' ammissione di due e non di tre sostanze nell' uomo) quale 1' inter-

pretarono i filosofi del medio evo, si debba proclamare per domma
cattolico?

4,,A proposito del gunterianismo credo bene di aggiugnere una

notizta che riguarda molto da vicino il vostro periodico. Non vorrei

che la traduzione che se ne fa in tedesco col titolo italiano di Civiltd

Cattolica abusasse della vostra autorita per innestarvi dotlrine che

cerlamente voi non vorreste approvare. E veix> che i Iraduttori av-

vertono scrupolosamente quanto essi tolgono.dai vostri quaderni :

tuttavia 1' aver essi annunziat che anche nelle loro aggiunte segui-

ranno le tendenze del periodico romano potrebbe indurre in errore i

meno esperli e far loro credere che tutto il fascicolo sia o vostro o

falto almeno con vostra approvazione. lo stesso fui altamente mera-

yigliato nello scorgere in qualche ultimo quaderno un articolo sopra

la filosofia cristiana (Studien zur christlichen Philosophic) di I. A. M.

Briihl in cui parlasi a pag. 510 del gran meritp di Gunther per il suo

Nuovo tentative di rendere intelligibile il cristianesimo (tentamen ad

reddendum christianismum intelligibilem) . Si parla a pag. 597 de'rae-

riti inestimabili dello stesso Gunther, perche ha osato di entrare pro-

priis viribus nella speculazione cristiana ecc. Si dice a pag. 598 per
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bocca di Staudenmaier (cavandolo dalla critica di alcune opere gun-
teriane fatte da Staudenmaier) che Giinther e pensatore a nessuno dei

nostri tempi secondo per vigoria , perspicacia e profondita di pensa-

mento ecc. EgH e vero che vi si fanno tutte le riserve possibili e che

perfino a pag. 599 toccasi de' pericoli della Specolazione gunteriana :

egli e vero inoltre che lodasi solo la sua potenza speculativa ,
senza

portar giudizio delle dottrine le quali, vi si dice, debbonesser giudi-

cate secondo le massime infallibili della Chiesa. Cio non ostante si fa

di tutto per levare detto scritlore alle stelle, il che nelle presenti con-

tingenze e a dir poco assai pericoloso 1.

5. Si va rimettendo Tuso de'SS. Esercizii per il Clero d'Allema-

gna con immenso frutto della cattolica religione. Per accennarvi so-

lo le principal! adunanze a tal fine raccolte, vi diro che vi assistet-

tero: in Wurzburgo 95 Sacerdoti con Mons. Slahl caldissimo zela-

tore di cotal. rinnovamento spintuale: 40 della diocesi di Rottem-

borgo nel Vurtemberg: 84 di Friborgo nel Gran ducato badese: 104

di Bamberga in Baviera, nel qual ultimo regno e da notare che in

ogni diocesi, eccetto quella di Augsborgo, ebbe luogo il sacro ritiro.

Riguardo poi airAustria i SS. Esercizi per gli ecclesiastic! sono in

uso da molto tempo. In parecchi luoghi della Germania si e pur co-

minciato a raccogliervi i maestri di scuola del ceto laicale, con sod-

disfazione delle stesse autorita protestantiche, tra le quali il consi-

glio superiore di Hassen -Darmstadt voile trasferire di due settimane il

tempo prefisso agli esami de' maestri, affinche questi avessero tempo
di fare i loro spiritual! esercizii.

6. Or poiche sono uscito da'confini dell' Austria per parlarvi del-

le cose religiose di Germania, permettetemi che vi aggiunga alcu-

niparticolari del mal costume che regna in certe parti di essa e che

da grave pensiero a' medesimi protestanti , come indizio di disso-

iuzione delle loro sette. A Berlino p. e. e certo che malgrado degli or-

dini ripeluti, neppur cinque per ogni cento frequentano la chiesa

ne'giorni feslivi. V'hanno cola annualmente da 856 cause di divorzio

portate a'tribunali: i morli si seppelliscono come bestie e sopra 44 de-

funti non ve n' ha che uno a cui diasi sepoltura ecclesiastica. Net

Meeklemburgo vi sono luoghi, ne' quali da anni e anni non avviene

una nascita legittima, e in cui si e dovuto ommettere ogni maniera di

1 AWERTENZA. / compilatori della Civilta Cattolica malgrado della loro sti-

tno verso i direttori del periodico tedesco credono opportune di dichiarare che

cssi non hanno veruna parte in quella compilazione : eppercio non possono r-

spondere ne delle traduzioni, ne delle aggiunte fattevi o da farsi.

(La Compilazione}
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predicazione per 1'assoluta mancanza di uditori. I suicidi simoltipli-

canfr in numero veravhenle spaventoso.

7. Quindi non e raeraviglia clie que' protestanti i quali ammetto-

no ancora un qualche principio positive cerchino di portar rimedio

a tanto male. Percio nel Sinodo de' Pastor i raccolto nel passato Set-

tembre in Bagnang nel regno di Viirtemberga venne accettata la de-

terminazione di scomnnicare
(
scomunicare!

) chiunque avvertito due

volte continuera a dare scandalo di concubinato e di punire piu se-

Teramenle che non facevasi "per 1' addietro i delitti d' impudicizia.

Gia *m mese prima 4G ministri avean protestalo nella Conferenza

pastorale di Gnadau di non voler piu benedire verun matrimonio di

persona che vivesse in divorzio. II che indusse la Gazzetta universale

di Ausbourg (che e piu che mezzo protestantica) a scrivere un molto

savio articolo in cui fa voti perche il matrimonio torni alia sua uni-

ta e stabilita primitiva, esprimendo francamente il desiderio che in

cio si segua la dottrina de'cattohci. Nelo scrittore dell' articolo vede

impossibile che cio si possa ottenere, massime dopo il desiderio

espresso da molti protestanti di cosa ancor piu ardua, la quale sa-

rebbe il rendere obbligatoria per tutti la confessione auricolare.

8. Voi sapete che da parecchi anni la liturgia protestantica e mi-

nacciata di una grande riforma. Finqul, secondo i principii di Lute-

ro, il sermone ne formava la parte precipuaper non dire unica e so-

la. La pubblica preghiera erane sbandita. Quindi, siccome il cuore

non ne provava verun pascolo, venia meno sempre piu 1'uditorio,

e i temph restavan pressochevuoti. A correggere un tanto male s' in-

trodusse qua e cola una specie di liturgia che ha certa somiglian-

za colla cattolica, dappoiche contiene il Kyrie, il Gloria, il Praefa-
tio ecc. Ma che valgono tutte queste apparenze esteriori senza la

realta del S. Sacrifizio?

:
r^-' ; ;^'?1 ;
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GUERR\ D'OuiEME 1. Notizie varie.

i' f A J - A". .-..'^ -:

Dalla somma delle ultime notizie si ricava che 1' esercito russo in-

tende di svernare nella Crimea dove e bastantemente provvisto di

vettbvaglie e di tutti gli amminicoli di difesa. Sembra che la visjta

che cola vi fece 1' Imperatore Alessandro (il quale voile vedere ogni

cosa cominciando dal campo di Perecop fino alle fortezze nordiche di

Sebastopoli )
abbia dato gran coraggio alle milizie e a' suoi coman-

danli; e che, pesate ben bene le ragioni, siasi deciso di aspettare nel

teatro stesso della lotta la terza campagna per la quale si fanno quinci

e quindi negli arsenali dell' una e dell'altra parte grandissimi appa-
recchi. Gli eserciti restano per ora ciascuno al suo luogo, impediti

41 nulla operate d' importante dall' asprezza della stagione. Da' fortl
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settentrionali della vinta citta tuonano costantemente i cannoni rnssi

per impedire agli alleati di glovarsi de' piccoli agi che loro offrireh -

bero gli avanzi di Sebastopoli ;
e alia lor volta gli alleati rispondono

co' cannoni per mostrare che stanno in sulle guardie. Del resto veri

bombardamenti di distruzione
, qualunque ne sia il motivo, non si

tentano ne quinci ne quindi. Che poi gli alleati lavorino a far mine e

abbian decretato di distruggere affatto ogni resto di Sebastoboli 1'af-

fermano parecchi periodic! e piu di tulti il Giornale di Costcmtinopoli.

Noi ne daremo la notizia quando il fatto sia com piu to, se pure si com-

pira giammai.
1 francesi ebbero ultimamente un grave danuo per lo scoppio di

una gran quantita di polvere (30,000 chil.
, 600,000 cartucce e 300

obiei) che distrusse loro un parco d'artiglieria e danneggio anche un

parco inglese colla perdita di quasi trecento uomini tra morti e fe-

riti.'Il quale disastro essendo avvenuto poco prima del terribile in-

cendio che consume in Parigi con danno di forse cinque milioni di

franchi il vastissimo ediftzio delle provvigioni militari, dieargomento
di molte chiacchiere alia maldicenza di chi attribuisce di leggeri a

malign ita ogni disgrazia di cui non si conosce evidenteniente la oa-

gione.

DelPesercito di Omer pascia non si seppealtro se non che, passato

I'lngur, s'inoltrava a compiere il suo disegno strategico che nessuno

de' giornali conosce. Vuolsi che detto Generate abbia inviato varie

legazioni a' capi delle diverse tribu caucasee e specialmente al ter-

ribile Sciamyl per indurli a pigliar le armi contro i russi; il che ove

avvenisse, non e dubbio che 1' esercito turchesco otterrebbe il suo

intento.

Di trattazioni di pace, checche dicano in contrario alcuni giornali,

sembra che nulla siasi finora intrapreso, ne vi sia probabilita che tra

breve si debba intraprendere ,
sicche siam costretti nostro malgrado

di finir 1' anno siccome 1' abbiamo incominciato senza poter dare ai

nostri lettori la sospirata novella che la guerra e terminata, o rifulge

almeno qualche speranza che sia tra breve per terminare.

ERRORI CORREZIONI

pag. 283 lin. 21 cristianeggiarsi scristianeggiarw

289 23 invitauo imitano

24 dirette diritte

607 10 uno stelo una stele

< (f ult. tela stele
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