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IL TEOLOGIZZARE * ! *

BELLA CIVILTA CATTOLICA
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Al vedere questo nostro periodico trattare talora argomenti esclu-

sivamente religiosi; all'osservare come esso quasi sempre invoca i

principii cattolici sia a giudicare le opinioni ed i fatti , sia a risol-

vere le piii gravi quistioni moral! , social! o politiche ; al vedere ,

ripetiamo, tutto questo, potrebbe qualche poco accorto qualificarlc-

per giornale ecclesiastico, quasi esso non uscendo dal giro della ca-

suistica o della liturgia, dovesse essere perc!6 rilegato poco meno che

nei coaventi e nelle sacrestie. Alia inconsideratezza od ignoranza di

questi disattenti viene in mal punto ad aggiungersi la scaltrezza del

tristi, che il nostro , come gli altri periodic! dello stesso genere,

chiamano per istrazio giornale prelino , clericale, della bottega coa

tutto quel resto di gentilezze di che la tolleranza del partito rivolu-

aionario o liberalesco suol regalare qualunque scenda in un arringo,

nel quale essi vorrebbero dominare soli e senza contrasto. Or noi da

questo errore nei poco accorti ,
da queste subdole arti dei nostri av

versari temiamo forse piu che non dall' acerbezza dello scrivere, per

la quale, se YC ne ricorda, alcuni giovani lombardi ci dinunziavano

che la Civilta Cattolica sarebbe restata ristrelta tra le angustie del



fl
1L TEOLOGIZZARE

partito prcte. Questo la Dio merce non e, ed abbiamo le migliori ra-

gioni del mondo a credere die non sara; ammeno che non vogliate

chiamare partito pretc quanti sono sinceri cattolici in Italia : ma in

questo caso noi troveremmo quelle angustie abbastanza larghe per

potervi spaziare noi a nostro grand' agio ,
e dare il ben venuto a

chiunque voglia correre con noi la stessa lancia. Che se la condizio-

ne della stampa periodica e effetto, e pu6 pero esser tolto siccome

argomento della tendenza intellettuale di un paese, 1'Italia per que-

sta parte ha di che confortarsi e pigfiarne speranza di un migliore

avvenire. Eziandio dove la stnmpa e non pur libera ma licenziosa,

prosperano i giornali cattolici, se ne istituiscono dei nuoyi, mentre

quelli della parte avversa , appena possono tenersi in piedi benche

salariati spesso da qualche setta o da qualche Governo ; e noi nella

non lunga nostra uta abbiamo assistito alia morte o naturale o vio-

lenta di tanti di questo genere, da poterne compilare un lungo ca-

talogo necrologico se ce ne pigliasse il talento.

Tuttavolta ove mai quella gratuita apprensione dell'essere \& Civil-

la Catlolicaun periodico ecclesiastico ritraesse qualcuno dal leggerlo;

se a qualche nostro associato che pur ci legge fossimo sembrati tal-

ora di farla soverchio da teologi, non sarebbe egli pregio dell' opera

ragionare alquanto posatamente questo nostro contegno? E se a noi

venisse fatto di dimostrare, che le moderne quistioni politiche e so-

ciali sono tanto strettamente congiunte colla quistione religiosa ,

che senza ricorrere a questa, e vano cercare di quelle una soluzione

piena e soddisfacente ; allora non pure sarebbe chiarito il non poter
uoi fare diversamente da quel che facciamo, ma il nostro periodico
crescerebbe d'interesse appo coloro singolarmente che, teologi o ec-

clesiastici non essendo , non hanno per avventura alia mano mezzo

piii spedito a raddrizzare radicalmente molti concetti, che rivolgersi

appunto ad un giornale detto dericale e pretino. Questo ci studie-
remo di dimostrare nel preludere che facciamo al presente volume,

ie compiendone oggimai una decade, e il penultimo della prima se-

ie , che finira col termine del corrente anno. Yede ognuno che qui
non parleremo solamente dinoi; ma recata la discussione in un
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campo piu vasto , rivendicheremo la rilevanza universale di una po~

Jemica sociale e politica, la quale si avvisa non potere con sicurezza

aavigare questo mare tempestoso delle umane egitaziani, senza tetker

Ijgo I'ocehiG, a4 una stella che ne scorga il cammino.,

II Proudhon in un suo libra intitolato Confessions d'un revo-

lulionnaire* fa gli atupori die nel fondo della politica si truovisem-

pre la teolqgia. Ma se per lud, bstemuatore ipsano, Dio bUmak,
HOB TOekheiegU dovuto roaravigliiarsa che quella suaimalefica divimta

iliriw)vi r>e] foodo ;della politica, slaate ch^ di essa^inCetto il fondo

wedesimo della umana nature. Neinesto togliendo la yoce Bio come

suona to gti uomini e non come si bestemmia tra i demoni , noi

sugli stupori del Proudhon non troviamo ad appuntare altro, salvo

che egli circoscrive alia politica ci6 che e piu veramente condizione

yniversale di tutte le scieme speculative e pratiche, e diciamo anzi

piu generalracnte di tutte le cose. Se Iddio e il principio, il fine ,

la. ragione ultima di ogiw cosa , perche stupixci quaado messici a

eercare il principio, il fine, la ragione ultima di quulunque cosa ,

noi ci scontriamo precisamente in Dio ,
o diciamo piu chiaro nella

che e appunto la scienza intoyno a Dio ? Questo sarebbe il

che cercare il principio del figlio altrove che tuel padre,

1' origine del Gore altiove che nelia pianta, ed il fine del sole in al-

tro cbe nella luce e nel calore ond' esso incessantemente ci riscbiara

e ci awiva. Sapete voi perch^ generalmente nou si sente sempre ne

dft.tutti siffatto bisogno? perche npn si cercana, e non sempre e

uopo , le Qirigini prime ed i fini ultimi. Ma ove questi e quelle si

>oglian raggiungere, o cqnviene abbandonarsi de.Ua speranza di ri-

o 4 fftrza convincersi fin da principio che solo nel fonte e

di ogni essere si posson trovare. E questo e vero nelle

scienze razioali non meno cbe nelle empiriche , aelle economiche

non meno Qhe nelje morali in tutta la loro ampiezza, in quanto com-

prendano le sociali eziandio e,le politiche: in tutte le cognizioni in-

somma che avendo obbietto proprio, specificamente distinto, e pro^

cedendo dalle cagioni o rimontando a quelle, meritano propriamente

il nome di scienza. Certo se mi chiedete esempligrazia, perch^ negli
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specchi si multiplicano le parvenze degli oggetti lor presentati , io

ve ne posso rendere buona ragione dal riflettersi della luce e dalle

leggi ond'essa il fa. Se di queste medesime leggi mi cercate piii in-

nanzi un perche, potrei trovarlo nella elasticity comune ad altri

fluidi congiunta alle ondulazioni onde si diffonde la luce. Ma se mi

stringete piii innanzi, io non potr6 dirvi altro se non questa essere

la natura della luce. La quale natura, perchfc non sia una vuota pa-

rola, convien che mi esprima 1'idea archetipa del Creatore che tale

la determin6 coll'eterno suo intelletto e tale la fece colla sua volonta

creatrice. Ed ecco che nel fondo di una quistione fisica voi trovate

una verita teologica: verita comune a tutte le quistioni somiglianti,

e verissimo ;
ma ci6 la chiarisce cagiorie universalissima , non gia

cagione men vera.

X6 altrimenti vuol ragionarsi in tutto cio che si attiene a scienze

morali ,
sociali e politiche. Possiamo bene recare in mezzo ragioni

tolte dairintimo senso, dai dettami della coscienza, dalla convivenza

umana, da dritti preesistenti, da memorie storiche e via discorren-

do. Ma se questi momenti si vengano mano mano sconoscendo , o

anche solo recandosi in dubbio, io per salvare la verita contrastata,

non ho altro mezzo che risalire mano mano a principii sempre piii

universal* e men contrastabili , fino a quel supremo della natura

stessa delle cose
,

la quale gia vi dissi identificarsi esemplarmente

coll' intelletto stesso e colla volonta del Creatore; il quale avendo co-

stituito 1' essere delle cose, ne ha eziandio predefinite le condizioni

>itali, fuori di cui non vi pu6 essere che ora deviamento, ora di-

struzione, ma disordine morale sempre nel soggetto che n'e capace.
11 perche la colpa (se colpa vi e) di trasportare le quistioni dal cam-

po Glosofico al teologico , non e di chi difende la verita ma di chi

Voppugna; in quanto questi non si tenendo pago come potrebbe a

ragioni seconde o anche prime nel proprio genere , negandole anzi

perGdiosamente tutte in fascio
, obbliga 1' altro a risalire alia pri-

missima, che e quanto dire a teologizzare.
E questo per non dire deH'altra necessita in che siamo di teolo-

gizzare pel vezzo ostinato di farlo a sproposito, che scorgesi in quasi
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tutti gli scritti da noi combattuti. Ci ha giornali politic! che trat-

tano di religione ben piu di noi
,
facendone quel mal governo che

tutti posson vedere ,
con ogni maniera di sofismi , di menzogne e

di calunnie. Questi ci tirano pei capegli nell' arena medesima: e il

non volere scendere in essa sarebbe il medesimo, che rinunziare al-

1' opera stessa che abbiamo impresa. Ma gi& si sa: giornale pretino-

non e quello che tratta di religione , nel qual senso nessuno , per

esempio , lo sarebbe piu della vituperosa e sacrilega Opinione di To-

rino ; si veramente han quel titolo i giornali che difendono la reli-

gione cattolica, apostolica, romana, siano ecclesiastici o no gli scrit-

tori , ci6 nulla monta.

Ma tornando alle condizioni morali ed intellettuali deHa et mo-

derna, chi le mira accortamente non pu6 non ravvisarvi appunto

quella incapacita assoluta di essere convinta o almen persuasa per

altre ragioni che per le supreme; talmente che se queste non prova-

no, sara nulla del conquiderla per altra via. Vegga altri se codesto*

non fermarsi mai nelle difficolta, e volere ad ogni patto toccar con

mano la ragione di tutto, sia un pregio o una sventura, quando &

ridotto ad essere non esigenza dei dotti, ma pretensione dell' uni-

versale; noi non facciamo che stabilire un fatto, ed il fatto e questo*.

Tuttavolta ove si guardino le origini di quella disposizione degl'in-

telletti, ove se ne considerino le conseguenze, essa non pu6 nonte-

nersi per una vera piaga sociale; ma tale nondimeno da non ammet-

tere altro farmaco che il divisato piu sopra. Grazie all
1

individuali-

smo protestantico o spirito private introdotto dalla Riforma; gra-

zie al dubbio scientifico ed universale messo in onore da una filoso-

fia mezzo scettica; grazie ad un diffidente ed esagerato criticismo

preposto agli studi storici , le scienze tutte ,
e spezialmente quelle

che riguardano F azione privata o pubblica , si trovarono stremate

dei loro principii , e non ebbero altra norma a cui ragguagliarsi

che il capriccio delFindividuo. Fu naturale che schiantato cosi dalle

fondamenta F edifizio delF antico sapere, ad esso si trovassero sosti*-

tuite, per tacito consenso dei piu , qualche mezza dozzina di para-

dossi, accettati universalmente e ad occhi chiusi per la sola ragione,
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che essi andavano accordati a maraviglia colle propensioni vitupe-

rose della cupidigia , della volutta, deir orgolio, E che altro suo-

na esempligrazia quella massima ammessa oggimai da ognuno sul

diritto che hanno tutti a tutti i godimenti della vita, atteso la na-

turalc uguaglianza di tatti? Che altro vale la pretesa sovranita po-

polarc, per la quale I'uomo affrancato da ogni norma di credere, si

scioglie per conseguenza da ogni regola di operare, e per ultima

conclusione non riconosce altra autdrita che se medesimo ? Qui ca-

me vedete si sconoscono e si rinnegano i principii prinri rcgolatori

deH'umana vita o ifldividuale o sociale, senza che vi abbiano o memo-

rie tradizionali da invocare, o autorM reverende, o priocipii di ra-

gione e di coscienza da contrapporre allo scapestrare deirindividuo.

Condotte le cose a questi termini , iotendiamo che per 1' indivi-

duo stesso non vi ha altro mezzo che il manicomio o la prigione ,

fin che vi abbia una mente da capirne il bisogno ed un braccio da

provvedervi. Ma volendo oppugnare il principio speculative di quel-

k deviazioni intellettuali, sfidiamo noi a trovare altro mezzo, che

non sia il rimontare alia natura stessa delle cose, alia condizione

dell' uomo
, al fine per cui esso fu posto al mondo ed ordinato alia

civil convivenza, al suo termine di una vita avvenire , che sola pu6

spicgare le apparent! antilogie della presente, ai doveri a lui impo-
sti dal Creatore, ed alle sanzioni ond' Egli medesimo circoiid6 quei
doveri: cose tutte che piu o meno strettamente si attengono alia teo-

logia, in quanto questa coutempla Dio nelle sue opere esteriori, e se-

gnatamente nella sua naturale e soprannaturale provvidenza inverso

}' uomo. Se voi o per manco di studi sacri non potete, o per non
dar vista di bazzicar soverchio in sacrestia non volete brandire

quest' arme, unica oggimai dopo la demolizione di ogni altro vero,
voi perderete il ranno ed il sapone, col rischio per giunta di peg-
porare la vostra condizione, in quanto gli awersari imbaldanziran-
no al vedersi sicuri da quell' assalto, che solo per essi sarebbe formi-
abile. Vedete pertanto che il nostro

teologizzare lungi dall
1

essere
un vezzo originate in noi dalia nostra condizione, e anzi un biso-

gno della societa per la quale scriviamo : bisogno sentito da quelli
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eziandio che teologi non essendo, pure se vogliono battagliar da sen-

no in questa palestra, appena e mai che il facciano altriraenti che

entrando in teologia, come avremo forse occasione di far meglio

notare piii sotto.

Ma che direste se il teologizza^e fosse non pure un dovere impo-

sto a noi dalla condizione della eta per cui scriviamo; ma fosse al-

tresl un mezzo indispensabile per combattere la rivoluzione, il che fa

parte precipua del nostro programma ? Ghiudere 1' 6ra delle rivolu-

zioni! si fa presto a dirlo; ma noi non crediamo che sia opera al-

trettanto agevole il farlo davvero. II certo e che se questa impresa

ha probabilita di felice riuscimento, non pu6 averla altronde che dal

Cristianesimo ; e per6 dal teologizzare finche ci manteniamo nelle

teorie e nelle loro application! scientifiche, e dal vivere cristia-

namente quando si venga alia pratica, II pensare diversamente &

un mostrar chiaro di non avere abbastanza capito che sia propria-

mente la rivoluzione; e pensate quanto debba essere acconcio a cu-

rare un morbo chi non ne ha fatta ancor la diagnosi o 1' ha fatta a

rovescio !

II dottore Stahl, professore di dritto nella Universita di Berli-

no, pronunzi6 nel passato maggio alia Riunione Evangelica , un di-

scorso che e stato riprodotto da parecchi giornali cattolici ; i quali

hanno trovata nel professore protestante quella sanita di dottrina e

quella giustezza di applicazioni , che indarno si cercherebber tra noi

JD parecchi che pur pretendono di essere e si chiaman cattolici. In

quel discorso lo Stahl cerca che sia la Rivoluzione, per quindi deter-

minare qual mezzo vi abbia per finirla definitivamente con essa.

Quanto al primo rispande : La nvoluzione irapotrtare F aver fon-

data la Societa umana sulla volonta dell'uamo, sostituita all'ordi-

ae divino, sul quale la Societa stessa si appoggiava per Jo innanzL

La dottrina fondamentale della rivoluzione e che ogni autorita

lungi dallo emanare da Dio ,
si origina dall' uomo , dal popolo ;

e che per conseguente la societa tutta quanta non ha per fine il

<K cpmpiere ed il far compiere i comandamejnti di Dio , ma si vera-

mente la satisfazione della volonta indipendente dell' uomo.
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Pu6 essere che a qualcuno, non troppo avverso ai frutti della ri-

Yoluzione, quello schizzo sembri condotto con tratti esagerati. Noa-

dimeno se si considerino le pretension! dichiarate, fin dal stio pri~

mo mostrarsi al mondo, dalla rivoluzione, e piii ancora se si peae-

tri ci6 che quelle realmente iroportano, si trovera verissima la sen-

tenza del professor di Berlino, la quale anche piu nettamente si po-

trebbe enunziare dicendo : la rivoluzione essere la sosiituzione dd-

I'uomo a Dio neW ordine individuate non meno che nel sodale. La

rivoluzione non riconoscendo altra vita che la presente , non pu6

ammettere per 1' individuo altro bene che il godimento di questa;

e dice dovere di tutti il procurarlo, diritto di tutti 1'ottenerlo ed a

tutli lo promette illimitato, senza gran fatto curarsi della impossi-

bilita assoluta di mantener la promessa : frattanto ai diseredati dal-

la natura ed agli sfolgorati dalla fortuna non lascia che la cupa in-

vidia, la disperazione impotente, 1'orgoglio feroce, e se questo non

basta, il delirio del suicida. La rivoluzione professa la sovranita po-

polare ; e cos), rifmtati iRe per grazia di Dio, o si volge a una de-

raocrazia pura ,
o accetta un tal qual monarca die sia servo di un

Parlamento, come questo & servo della opinione pubblica, si che in

conclusione non si abbia altra norma del giusto, che il capriccio del-

le voltabili moHitudini i. La rivoluzione domanda la liberta in tut-

to ; e ci6 vuol dire un rinnegare assoluto di tutti quei vincoli onde

la Provvidenza ha assiepate le facolta e i diritti di ciascuno, perche

nel loro esercizio non offendano le facolta e i diritti degli altri :

quindi lo sminuzzamento illimitato della proprieta immobile, la li-

berta della concorrenza tra gli operai, la liberta della parola, della

stampa, dei culti, del divorzio. La rivoluzione pretende una ugua-

glianza assoluta tra gli uomini a dispetto di Dio che, avendo a cia-

scuno variamente largiti i suoi doni naturali, pose il fondamento

di quella indcclinabile varieta di fortuna, di uffizi, di minister! la

1 Questo e qualche altro dei seguenti concetti sulle pretensioni della rivoluzione

abbiam noi tolto dal citato discorso del dott. Stahl,letto da noi nell' Echo du Mont
Blanc, num. 599,600.
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quale era pur necessaria all'armonico accordo dell'umano convitto.

La rivoluzione con non riconoscere altra Costituzione civile che una

Garta foggiata da lei medesima, annulla di un tratto le Costituzioni

antiche , tradizionali , istoriche e con esse tutti i diritti preesisten-

ti ; le quali ed i quali in quanto prodotti dal lungo succedersi del

secoli, dallo svariato avvicendarsi degli eventi e sanzionate dal giu-

re naturale e delle genti, sono in certa guisa opera della Provviden-

za ; per mettere in quella vece ci6 che e scritto nella Carta e solo

perche nella Carta si trova scritto. La rivoluzione, stabilita per ul-

timo fine dell' uomo la grandezza nazionale , mira a raffazzonare la

carta geografico-politica d'Europa non quale Than fatta iTrattati, le

successioni, i conquisti legittimi, la volonta talora degli stessi po-

poli ,
ma quale essa la trova partita per postura topografica, per

tinguaggio e per stirpi.

Ora chi mira a fondo in queste massime della rivoluzione , che

ora in una forma ora in un' altra dai suoi fautori si stanno caldeg-

giando con incredibile ostinatezza dal 1789 fino al dl d'oggi, chi vi

mira a fondo, diciamo, non pu6 non iscorgervi, come concetto ge-

nerale che le informa , quella sostituzione dell' uomo a Dio accen-

nata piu sopra. E perciocchfc la Societa europea, quale era stata

formata da quattordici secoli di Gristianesimo prevalente, aveva ap-

punto Iddio per base e fondamento, quella malaugurata sostituzio-

ne ne alter6 F essenza e la vita ; e se non venne a capo di compie-

re la sua impresa, ci6 si deve alle forze medesime del Cristianesimo,

che pote essere combattuto per tutto, manomesso qul e cola, ma
domo in nessuna parte e non mai. Tuttavolta la tendenza e questa ;

e se la civilta pagana fu cristianeggiata per la sostituzione di Dio

all' uomo, la rivoluzione collo scambiar quello a questo, ci portereb-

be per via dirittissima a paganeggiarci.

Guardata sotto questo aspetto la rivoluzione, essa e ben altra co-

sa che la ribellione, rammutinamento e la rivolta. Questa piuttosto

che una condizione di essere od un abito permanente, e un atto

transitorio originatosi da passioni sbrigliate , da apprensioni gra-

tuite, da aberrazioni passaggiere ; ma i principii si tengon saldi e,
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dileguata la burrasca, essi riprenderanno il loro impero. Certo nfc

i lazzari che codiavano Masaniello, neiMilanesi che davano il sac-*

co ai foroi e gridavano a morte il Vicario di provisione , negavano

cbe si dovesse obbcdienza all'autorita legittima. Erano come il ladro,

il quale per rubare non ha uopo di rinnegare coi Gomunisti iJ dirit-

to di proprieta. Per contrario la rivoluzione mirando ad alterare e

se fla possibile a caogiare radicalmente la base stessa dell' umano

oonsorzio , & faccenda piii di massima che di pratica , e spesso sta

in piedi vigorosa ed operante eziandio nel seno di Una pace plena

di prosperita materiale e di ordiue esterno. Anzi laddove la rivolta

e sol dei soggetti ,
la rivoluzione puo essere opera dei governanti

medesimi, e raro incontra che essa trionfi senza il loro espresso fa-

vore, o almeno senza la loro connivenza segreta* E perehfc non COB*

terete voi tra i veri rivoluzionari una Catterina II , un Feeterieo di

Prussia , ed aggiungeremmo eziandio un Giuseppe II , se F onta di

quel titolo non dovesse piuttosto cadere sul Kaunitz sue educatore

e Ministro ? Nfc lasceremo di osservar di passata siccome i piii scaltri

mestatori moderni ammisero veramente la differenza tra rivoluzio-

ne e rivolta ; ma il fecer solo perche sulia seconda cadesse la ripro-

\aiione , serbando per la priraa ammirazioni ed encomi, senza che

vi mancasse chi ne svolgesse i titoli onorevoli, pretendeodo di dimo^

strarla giusta, ragionevole , dialettica , moderata, santa&ec. ecc. A
noi nondimeno sembra appunto il rovescio, parendoci che il princi*

pio giustifkante un atto turpe sia piii reo, e certo &sinisuratamen-

te piii pregiodizievole dell' atto stesso. che? non vi parrebbe me-

glio avere a far con tale che questa o quella volta vi fa-llisce la fede

piuttosto, che con chi professa non esservi debito di tenere la fede?

Or, per tornare al nostro proposito , se le rivolte si prevengono
colle Polizie e si reprimono colla forza, la rivoluzione non si potra

impugoare altrimenti che con principii, conmassime, coa dottrine,

in quanto essa -ha propriamente sua vita ed azione ia principii , in

massime, ia dottrine. Onde dunque cercarle, ondedenvarle in que-
sta poleiaica , che tanto strettamente si attiene- cogl' interessi della

cattolica civilta, e che ad ogni buon diritto puo dirsi aatirivoluzio-
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tiaria?'La risposta non pu6 essere flubbiosa per quatomque ahbia

intese le cose per noi discorse piii sopra. La sostituzione di Dio al-

1'uamo puo solamente dislare 1'opera malaugurata, e ristorare la so-

cieta europea travagliata da dodici lustri di agitazioni e di sventu-

re. Se i ptfpoli sono farnetici del materiaU godimenti(di questawsta^

e fremono rainacciando stragi e tuine per procurarlisi , il mezzo

per fccqiieterli'tioo istara ncllo abbindolarli con fallaci promesse da

ciarlaitani ; ma drmorera si reramente nel farli capaci per la fede ,

la vita essere 'un tirodnio all' eternita : neUo dspirar loro la-rasse-

gnaztone nella svntura , la contentezza nelle privazioni coll' aspet-

tativa serena di un bene d*e ne sia alia stess* om largo 'com,penso<e

corona. I sogni delia sowanita popolare non dilegoeranno se noto

innanzi alia sovranita di Dio riconosciuta e proclamata dagli uomi*

ui,i quali ne rieonoscano una partecipazione nei legittimi loro go-

vernanti. L'assoluta liberta in tutto sara non che dismessa, tma nef>-

pirr pensata dfai popoli, quando essi si persuaderanno ehe le facdlta

e le tendenze dell' uomo corrotto han bisagno difreno.perche non

trasniodino, sotto pena di essere ruinose a loro stesse non meuo che

ad altmi. Le Carte costituzioncfii finiranno di tenersi come unic*

ancora di sicurezza per le nazioni redente, quando esse si persuade-

ranno che solo nella Carta evangelica posson trovare fldate guaren^

tlgie contro 1'esorbitanza dei governanti nientemeno, che contro 1'in-

docilita dei governati. Che piu? i furibondi delirii di nazionalita

non saranno attutati, senon quando le nazioni stesse si accorgeranno

fcssere state esse costituite dallaProvvidenza, non per un grandeggiar

gentilesco compero al prezzo illacrimato di sangue e di vite, ma pel

bene reale temporaneo ed eterno degl' individui, al quale non si ca-

pisce perche debbano piu condurre i limiti di fiumi e di monti, che

non quelli di diritti preesistenti e di trattati. In somma specolate

quale piu vi piaccia Utopia recata in mezzo dalla rivoluzione, e ooi

vi stiam pagatori che nel cristianesimo e meglio ancora nel cattoli-

cisato applicato alia societa, e non altrove che in esso, voi ne pote-

te trovare sia la confutazione nella teoria, sia 1'attuale rimedio nella

pratica. Ne e a prenderne maraviglia ; stauteche volendo la rivolu-
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zione fabbricarvi una societal dissacrata e sbattezzata, non ci e altro

rimedio ad opporle che sacrarla di nuovo e ribattezzarla. Or ci si

dica se questo pu6 farsi altrimenti che col teologizzare ? e non gia

vedete cacciandoci a capo chino nella scolastica , nell' ermeneutica

o nella patrologia; cosa che n& abbiam fatto, ne siamo guari disposti

a fare ; ma si veramente studiandoci di rintegrare nella sua purezza

il concetto cattolico ,
d'introdurlo un' altra volta come supremo re-

golatore delle istituzioni civili e sociali , e di mostrare da ultimo

siccome dall'avernelo sequestrate, si e divenuto a quel morale sca-

dimento che tutti oggimai lamentiamo. Nel che fare noi per fermo

non abbiamo inventato un sistema di polemica ; ma seguitando il

dettame del buon senso e della ragione, ci siam trovati altresl con-

fortati dall'esempio di coloro che cihan preceduto in questo arrin-

go , e sono al presente eziandio nostri commilitoni e talora ancor

nostri duci.

II quale esempio & nella presente materia gravissimo , in quanto

essendo universale e di persone quanto autorevoli per prudenza e

sapere , altrettanto svariate per circostanze di luoghi e di tempi, ci

fornisce un irrepugnabile argomento , che il teologizzare della no-

stra polemica non & un \ezzo originate in noi dalla nostra condizione

o dagli antichi nostri studi
; ma e un bisogno assoluto della causa

medesima che abbiamo per le mani. Volgete il guardo a questo cam-

po vastissimo della moderna Europa , e segnatamente alia Francia

ed all' Alemagna che ne formano quasi il nerbo ed il centro; osser-

vate quella pugna che vi ferve , ora forse piii che altra volta per lo

passato , tra il principio di autorita e le pretensioni della licenza ,

tra la sollecitudine del conservare e la rabbia del distruggere, tra il

rispetto alle antiche tradizioni e la boria orgogliosa di tutto ammo-

dernare, tra una civilta insomma creata e mantenuta dalla sapienza
antica , e un' altra foggiata da cervelli balzani tra le tenebre dello

scetticismo e i delirii umanitarii. Sono e vero disuguali le schiere

e , come incontra quasi sempre , piu rara e di piii scarsi presidii
fornita fc quella che combatte pel bene, per 1' ordine, per la verita,

per la giustizia. Ma quello che fa al caso nostro e che essa univer-
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salmente si tiene strettissima al vero cattolico o almeno cristiano ,

quasi palladio oggimai unico di salute. Noi non abbiamo [uopo di

fame una rassegna, e potremmo sfidare a recaroe in mezzo un solo

die non si attenga a questa via del teologizzare piii o meno esplici-

tamente. E notate: non sono religiosi od ecclesiastic! quei battaglie-

ri: sono per la piii parte laici e spesso tali che in epoca piii lontana

e meno trepida o non pensarono a religione, o vi pensarono solo per

denigrarla : sono talvolta protestanti di buona fede e di severi stu-

di che , ispirati dalla prima e guidati dai secondi , intesero la vita

della societa europa dipendere da un cristianesimo piii cattolico che

non e quello di alcuni pretesi cattolici italiani; e quello faimo opera

di rinnestare alle istituzioni sociali per averne prosperita vera e fi-

data durevolezza. II perche a noi pare potere asserire con verita la

stampa periodica odierna doversi partire per questo capo recisa-

mente in istampa rivoluzionaria e cattolica ,
in quanto questi due

sono i termini essenzialmente e diametralmente opposti ; stanteche

qualunque scritto che parteggia per la rivoluzione e sempre piii o

meno anticattolico , come per converse qualunque scritto antirivo-

luzionario e sempre piii o meno cattolico, non foss'altro nel concet-

to, ncllo spirito , nel la tendenza.

E questa e la ragione, se il pensier nostro non va lungi dal vero,

questa e la ragione per la quale in Italia il laicato, salvo alcune ono-

revoli eccezioni , in questa polemica aatirivoluzionaria ha fatto

pruova o nulla o certo poco felice. La ragione ripetiamo e , perche

non si potendo quella polemica condurre a buon porto, se non colle

armi tolte dalla religione cattolica , il laicato colto se n' e trovato

presso noi o al tutto sprovisto o , che peggio e stato , quando le ha

voluto brandire, le si ha trovate in mano non di quella tempera pura

e finissima, alia quale la vittoria sicuramente non pu6 fallire. E ci6

grazie a'pregiudizi da lungo tempo prevaluti tra noi, alia leggerezza

degli studi filosofici, alia qualita dei libri nei quali i laici comune-

mente studiano la religione, e chi sa che non ne sia in colpa ezian-

dio qualche spruzzolo leggiero di umani riguardi, per cui temendo

di dar nel naso ai schifiltosi , non si attentano di proclamare netta

Vol. X. 2
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ed intera una verit& ,
la quale non sara mai efficace , se Don si pro-

clama appunto netta ed intera. II certo e che tenendo noi d'occhio

con qualche assiduitfc ed attenzione la stampa italiana, ben rare v^lte

ci e avvenuto scontrarci in un libro dettato da penna non ecctesia-

stica, il quale non lasciasse a desiderare nel fatto del cattolicismo

molte cose, per quanto fossero per altri capi pregevolissirai quei H-

bri e testimoniassero spesso le buone intenzioni e la dottrina non

vulgare degli scrittori.

Or che vogliamo noi raccogliere da tutto questo ? Eceolo in due

parole, che saranno la conclusione e come il frutto di questo pream-

bolo: Se la condizione intellettuale della eta moderna, spingendo le

difllcolta agli estremi, rende indispensabile il ricorso alia causa pri-

ma, la quale non 6 finalmente che Dio; se 1'oppugnare la rivoluzione

non pu6 farsi altrimenti che col cattolicismo ; se COB! si pratica per

tutto e da tutti che vogliono far davvero; il teologizzare della Civtt-

ta Cattolica b una condizione inseparabile dalla sua impresa , ed e

acclusa nel suo programma talmente , che essa mancherebbe a que-
sto ove si rifiutasse a quello. D'altra parte, atteso le speciali condi-

zioni della Italia per questa parte, seeoJoro che teologi non essendo

vogliono pure rettificare giudizi storti , deporre vieti pregiudizi ,

recare almeno in dubbio alcune massime ciecamente ammesse e lun-

gamente carezzate in tutto ci6 che si attiene a convivenza civile e

scienze sociali e politiche, essi noi potranno altrimenti che risalendo

alle pure fonti del cattolicismo. Or questo lo fanno i giornali detti

da chi se ne sente scottato dericali e pretini ; anzi cosl sono detti

quelli che lo fanno e perch& lo fanno, pognamo pure che da chierici

e da preti non siano scritti. E cosl senza mostrare quanto ingiurio-
samente le scritture cattoliche siano qualificate a'di nostri per organi
del partito prete , il certo e che se da una parte ci6 lungi dallo sce-

marne ne dee crescere il pregio presso i sinceri cattolici, non e men
certo dall'altra che esse non sono dirette esclusivamente ai preti , e
"

non potrebbero riuscire piii salutari che ai non preti.
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IN BALIA DEGU INDIVIDUI

I.

Che il matrimonio lasciato in balka de' privati condurrebbe di per

s^ al depravanaento deH'intera societa, 6 un vero che noi non sola-

mente non contrastiamo, ma positivamente aflfermiamo. Vedremo

da ultimo qual c la consegucnza che dee cavarsene. Per ora ne sta-

biliamo il principle, dimostrando questa doppia proposizione : cor-

rotto il matrimonio, corrompersi dinecessita i pubblici costumi ; e

il matrimonio di necessita corrompersi . quando lasciasi in preda

alia bizzarria degFindividui, senza un potere piii alto che lo gover

ni. Facciamci dal primo di questi capi.

II matrimonio e la sorgente perenne, onde esce e sgorga la po-

polazione. Esso e la radice latente da cui pullulano tutti i germogli

di questo giardino vaghissimo e fioritissimo del civile consorzio ;

esso la fucina ove si fondono e si lavorano primamente le ruote , i

pezzi, gl'ingegni di questa gran macchina della societa uraana. Dalla

bonta o pravita de' coniugi vien formata buona o prava la famiglia ;

e dalla famiglia poi escono quelli che debbono essere i magistrate
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i governadori, i guerrieri, i commercianti, gli artefici, tutti i compo-

nenti le diverse classi cittadine. E misterioso ma vero il fenomeao,

che i costumi de' parent! si trasfondono ne'figliuoli, e par che uel

seno raaterno si dia la prima impronta alia morale natura di ciasche-

duno. I genitori rivivono ne'loro nati piii moralmente che fisica-

mente, innestandovi in modo arcano i proprii vizii o le proprie virtu.

Come dunque, guasto che sia il matrimonio e guasti per conseguen-

za i coniugati, potra sperarsi che surga per li rami quella probita di

cui la radice e affatto priva?

Rado poi interviene che i figliuoli vantaggino i costumi de' geni-

tori ,
ma piuttosto inchinano a starvi al di sotto, se una severa e

santa educazione non s'impossessi dibuon'ora di quelle semplicette

animucce, imprimendo nella lor molle cera sensi alti e dignitosi.

Pieno di sdruccioli e di pericoli e il primo slancio dell'ardor giova-

nile, se una mano sapiente non imbrigli a tempo quell'avidezza in-

esperta, e torccndola blandamente per onesti sentieri 1'indirizzi a

\irtu. In cio vuol durarsi infinita fatica, pensarsi assiduamente, pro-

cedersi piii coll'esempio della vita che coi precetti della lingua. Or

potranno mai rendere buono e modesto il fanciullo quel padre e

quella madre, che nei laidi loro costumi gli tengon sempre dinanzi

agli occhi un modello sconcio ed osceno? Quando anche amassero

ravviare la loro prole per quel retto cammino che essi non tengono,

e farle pigliare virtuose consuetudini; pure ogni loro ammaestrare

tornerebbe invano
, mentre il puzzo di lor pravita e dei loro brutti

e vergognosi esempii tutto infetta 1'aere che il fanciullo respira.

Inorridisce 1'animo al ricordare quella spaventevole prevarica-
zione d'ogni legge, quel totale corrompimento di ogni costume, a

che venne il primo gencre umano intorno ai tempi Noetici. Lade-
scrizione che ce ne fa la Santa Scrittura non pu6 essere piii fosca ne

piii terribile. L'uomo e divenuto del tutto came; ei siereso oggi-
mai incapace di piii partecipare allo spirito di Dio : non permane-
b\t spiritut meus in homine; quia caro est. Oltre ogni misura e cre-

sciuta la malizia degli uomini sulla terra ; ogni loro pensiero, ogni
affetto e in inteso al male in tutti i tempi : videns Deus quod multa
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malitia hominum esset in terra, et cuncta cogitatio cordis intenta es-

set ad malum omni tempore. Tutta la terra e corrotta in faccia a

Dio ; e plena ,
e zeppa <T iniquita ; ogni costume e depravato : cor-

rupta est terra coram Domino , et repleta est iniquitate .... omnis

caro corruperat viam suam *.

L'abbominazione e lo sdegno che destossi in Dio alia vista di tanta

corruttela, non potea esprimersi con enfasi maggiore, ne colorarsi

di tinte piii caricate. Mi pento d' aver creato V uomo : poenitet me

fecisse eos 2
. Orribile a dirsi ! Quella depravazione era tale , che di

per se avrebbe indotto Dio a pentimento di ci6 , che con tanta

sapienza e amore avea creato. Tocco da intimo dolore dell' animo

scanceller6, disse Dio , dalla faccia della terra F uomo, benche mia

fattura, e involger6 nel suo esterminio ogni altro essere da me fatto

per lui. L'e finita oggimai; andra naufrago Tuniverso mondo ; ogni

essere che ci vive sara consunto. Tactus dolore cordis intrinsecus, de-

lebo , inquit ,
hominem quern cream a facie terrae ; ab homine usque

ad animantia, a reptili usque ad volucres coeli 3. Finis universae

carnis venit coram me *. Adducam aquas diluvii super terram ....

universa quae in terra sunt consumentur $. Una tanta sozzura non

pu6 altramente lavarsi che con un diluvio universale.

Ora qual fu la cagione d'una corruttela si grande, si abbominevole,

si irrimediabile ? Non altra che la licenza e il depravamento del ma-

trimonio. La Santa Scrittura prima di narrare quel guasto , si fa a

dime il principio con questi termini. Essendo cresciuto di molto il

genere umano sulla terra, vedendo i figliuoli di Dio (cosi chiamavansi

i pii discendenti di Set) che le figlie degli uomini (cosi chiamavasi

1'empia razza di Gaino) eran leggiadre, ne tolser mogli a seconda del

proprio capriccio : cumque caepissent homines multiplicari super ter-

ram et filias procreassent , videntes filii Dei filias hominum quod es-

sent pulchrae, acceperunt sibi uxores ex omnibus quas elegerant
6

.

Da questi sfrenati e lussuriosi connubi nacque una generazione per-

A*;^j:?Vf '
','/., . ; OflgfJS ili;*, i,i. LV .. ;>, ., j .; S-.ij ,1

1 Gen. VI. 2 Ivi. - 3 Gen. VI. v. 7. - 4 Ivi v. 13. - 5 Ivi v. 17 .

Gen. VI, v. 1 e seg.
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yersa d'uoraini violenti per prepotenza, e famosi per ogni generedi

nequizia : postquam ingressi sunt filii
Dti adfilias hominum, illaeque

genuerunt, isti sunt potentes a saeculo viri famosi i. II matrimonio

adunque pervertito dalla licenza individuale, eceo la prima scaturi-

gine di quella feccia che fece dell'intero mondo una cloaca. Ci6

posto ,
se le colonne della prosperita e floridezza dello Stato sona

appoggiate sui eostumi del popoli ; se i costumi del popoli dipen-

dono dai costumi delle famiglie ; se i costumi delle famiglie si fon-

dano sulla bonta o turpitudine dei maritaggi ; ognun vede di quanta

rilevanza sia per la societa il serbar santo e incontaminato questo

principio e questa base d' ogni onest& sociale, e impedirne non pure

il guasto ,
ma il semplice pericolo di guastarsi.

II.

Ora codesto guasto e inevitabile quando il matrimonio resta af-

fidato alia sola cura individuale. I/individuo, ente mutabile e pas-

saggiero , non e fatto per mantenere nella sua immutabilita e pu-
rezza alcuna cosa sulla terra. Egli improntera T effigie della sua va-

riabilita e difettibilita in ogni efFetto che si faccia da lui dipendere

unicamente. Non ci ha cosa si sacra e veneranda che egli non giun-

gera, anche mal suo grado, a corrompere. Testimonio la religione

e il divin culto, che nel paganesimo universalmente yiziossi si di

buon'ora; e al presente se ne rinnova 1'esempio nei popoli eterodossi,

dove oggimai quante sono le teste, tante sono le religioni. Pel ma-
trimonio poi milita piu fortemente questa ragione, attesa la sua

tempera cosl dilicata e cagionevole, e la tanto frale condizione del-

1'uomo dopo il peccato di origine. Un oggetto che e si d'aceosto ai

sensi, che sveglia e turba e accende si focosamente gli affetti, che

s'innoda ed intreccia si largamente con tutte le umane passioni,

quanto rischio non corre, anzi a che vil fine non caschera certamerite,
se non 6 del continue sorretto da una mano piu forte e regolata

1 Gen. VI. 4.
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da norme superior! , Ifc quali sieno incorporate ed operanti in *n

sussistente principle di orditfe?

Le passion! hanno vita fed azione nell'ihdividuo ; 1'uomo decaduto

dall
1

integrita primitiva manca del natio vigore ; egli e sotto Y iffi-

pero della concupiscenza , cfoe in lui si> di sovente prepondera alia

ragione. Pensate dunque se tin fcssere si passionato, si infermo, si

labile sia capace di lasciare imrontaminato ed immobile nelle sue

leggi un oggetto , che per mantienersi tale ha bisogno di sforzi po-

derosi e di uh contiimo liiotifo sopfa le tendenze pid indocili , piu

imfpetuose, pia rfcaibitranti della natural Per persuaders! possi-

bile un tal prodigio , bisognerebbe ignorare affatto la condifcione

deiruomo, supponendola in niente deteriorata per la colpadel pri-

mo padre.

E ci6 che la ragione ne insegna ci conferma la storia , la quale

mostra da pertutto e sempfe scaduto il matrimonio , lasciato che

Yenne in balla degl'individui e tanto piu miseramente, quanto piu

le nazi'oniincivilironsi. La poligamia, con la sua necessaria seguela

del degradamento e servaggio della donna, fu vizio comune quasi a

tutti i popoli, massime orientali, e 1'e tutta\ia dove la luce del Vange-

lo non ancor venne accolta.IGreci e i Roman! si contentavano d' una

moglie sola ; e quest! second! nella prisca severita de' costumi si a-

stennero almen nel fatto da' divorzi. Ma gli uni e gli altri non appena

crebbero in civilta e morbidezza, che caddero nel fango d^lle piu vi^

tuperose libidini. Quanto ai Greci gli e certo che Filippo ed altri

Re avevano piu mogli, o almeno delle concubine legali. H Magno
Alessandro era gia maritato, quando spos6 la figliuola di Dario Re

de'Persi; e maritati pur erano non pochi de' suoi guerrieri, ai quali

gli impalm6 le piu illustri donzelle del paese conquistato. La stessa

Atene per ripopolar la citta, in gran parte vedova d'abitatori per te

tante guerre e pestilenze, fe'legge che fosse lecito avere piu donne;

al quale decreto voile conformarsi perfino il sapientissimo Socrate

contraendo due maritaggi ad un tempo *. Taccio, per osservanza

1 Vedi DIOGENE LAERZIO nella Vita di Socrate.
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agli orecchi, d' altri piu turpi amori, per coprire i quali e adone-

starli almeno nell' apparenza inventossi un vocabolo , e si velarono

dello specioso titolo di amore platonico. Ma 1'orpello del nome non

valse a nasconderli.

Quanto ai Romani, la licenza di rimandare le mogli e prenderne

un'altra venne a tale, che il matrimonio oggimai piu non distingue-

vasi dalla semplice prostituzione. Giovenale narra di una femmina

che avea mutati otto mariti in cinque anni , e Tacito ci fa le piii

nere dipinture di questo vergognoso traffico e sbrigliamento delle

sante leggi maritali. Quasi tutto ci6 non bastasse, Giulio Cesare e

poscia Augusto aveano ideato di permettere la poligamia, sebbene

se ne ritraessero ,
forse per non dar questa nuova spinta a crollare

i costumi gia dichinati si basso. II matrimonio era venuto talmente

a vile, che pochi eran quelli oggimai che volesser contrarlo, e ci fu

mestieri di emanar la famosa legge Papia per promuovere i mo-

gliazzi e pun ire gli scapoli.

La sola barbaric e rusticita de' costumi par che sia stata un qual-

che argine temporario al pieno traripamento in questa materia. Se

non sooo esagerate le cose che conta Tacito nella sua Germania,

certo era assai migliore la condizione del matrimonio presso quegli

allora selvatici settentrionali, che non appo i possessori della forbita

coltura grecoromana. In quella rozzezza e semplicita le prime leggi

tradizionali su questo punto non eransi al tutto sdimenticate, e lo

stesso in antico avea avuto luogo nei prischi abitatori del Lazio e

della Scizia. Nondimeno Tacito stesso , benchfc lodatore tanto piu

sospetto, quanto che intendeva con quelia sua storia fare indiretta-

mente la satira del suo paese, ci fa sapere che anche tra' Germani i

nobilissimi prendevano piu mogli, e che i nipoti di sorella venivano

piu stimati de' proprii figliuoli , perch& tal congiunzione di sangue

parea ad alcuni piu certa i. La quale estimazione non so come possa
accordarsi col detto da lui piu innanzi che quivi gli adulterii erau

pochissimi 2.

1 Ivi XX. - 2 Ivi XIX.
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Ma lasciando stare questo popolo che lo stesso panegirista ci de-

scrive per quasi ferino in tutto il resto ,
il certo 6 che dovunque i

costumi si rammorbidirono, il matrimonio scapito di purezza e san-

tita. La greca laidezza era proverbiale ; e nell'auge della coltura ro-

mana fa orrore il leggere in tal proposito i lamenti di Seneca e le

frizzanti satire di Giovehale e di Marziale. E per non uscire di Ta-

cito , Augusto non avea rossore di strappar Livia a Tiberio Nerone

e menarlasi a casa ancor gravida del primo marito 1, e Claudio per

isposare con minore infamia Agrippina , figlia del suo fratello Ger-

manico ,
facea sancir dal Senato che quindi in poi fossero a tutti

lecite le nozze con la nipote.

Nello stesso popolo Ebreo
, benchfc godente della vera religione ,

e piu d'ogni altra gente guernito di sapientissime leggi, il matrimo-

nio non pot& conservarsi nella sua integrita primitiva : Ab initio

non fuit sic. Gii Mosfc , costrettovi dalla pervicacia e durezza di

cuore non possibile a vincere del tutto che trovo in quel popolo ,

avea dovuto permettere ai mariti il divorzio in caso di adulterio della

consorte; ed essi a poco a poco slargando 1'interpretazione di quella

tolleranza, avean resa assai comune 1'opinione che fosse lecito ripu-

diare la moglie per qualsivoglia cagione : quacumque ex causa. On-

de arditisi d'interrogarne Gristo, sperando averlo connivente a quel-

la loro licenza ,
il Salvatore dovette sgridarneli ; e dopo aver ricor-

dato loro la indissolubilita primitiva , e la ragione per cui Mosfe

avea dispensato con essi , dichiar6 che quella dispensazione e tolle-

ranza mosaica non si estendeva oltre 1'unico caso d'infedelta coniu-

gale , e che pero , tranne questo , anche sotto la legge mosaica essi

eran tenuti alia perpetuit^ di quel vincolo 2.

1 TACITO Annali 1. 1.

2 Moyses ad duritiam cordis vestri permisit lobis dimittere uxores vestrai : ab

initio outem non fait sic. Dico autem vobis quia quicumque dimiserit uxorem

swm, nisi ob fornicationem, et aliam duxerit, maechatvr. MATTH. XIX.
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Eppure in ogni gente, dave piudove meno, si eeyc6 eoa pubbliche

leggi di vegliare. al contralto maritale , ne esso si ahbandon& mai

pienamente alia volutta e licenza degl'individui. Nei primi periodi

dell'umanita, quaado il civile consorzio pargoleggiava tuttavia nella

culla , i padri di famiglia , a cui era afftdata la cura delle cose non

pur temporal! ma sacre, e il deposito delie vetu&tissime trafcioni,

dovettero esercitare phi come pontefici che come capi sociali, diretta

ingerenza sulle leggi del matrimonio. Formata la societa civile , il

capo politico, nelle cui mani pass6 il potere sopra i rapporti socia-

li, e beue spesso gran parte ancora deH'autorita sacerdotale , si as-

sunse 1' ulficio di provvedere al buon ordinamento de' couiugii per

quella parte almeno che riguardasse i costumi pubblici e la tran-

quillita e pace tra i cittadini. Difflcilmente si travera nelle antiehe

memorie popolo non pur incivilito ma barbaro, che non avesse re-

gole sopra tale faccenda se non di leggi ,
al certo di consuetudini r

tenute in conto eguale alle leggi. Ma sia che il guasto , prestissi-

mumente nato , fosse gia abbarbkato e cresciuto , sia che i legisla-

tor! , quasi da natura insegnati della loro incom.petenza , npn osas-

scro proceder troppo oltre coi loro precetti, sia (che piii conforme

ci al vcro) che un potere meramente umano non avesse forza a pre-

valere contro il viziato pendio della natura ; le condizioni del ma-

Lrimonio andarono ognidl peggiorando fino a cadere in quel totale

dissolvimento , in che il tro\6 Cristo nella sua venuta sqlla terra.

Roma parve destinata a far le ultime prove in tal materia, in quan-
to raccolta in mano a' patrizii la somma delle cose sacre e profane,

moHiplic6 piii d'ogni altra nazioue ordiriamenti e regole in ordine ai

maritiiggi. Tcstunonio le leggi delle dodici tavole, e niolto piu la

minutissima legge Giulia de m&ritandls ordinibus che Augusto im-

pcnidore ad un tempo e pontcfice ernuno, terminate che furono le
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civili discordie *. Nondimeno tutto questo non pote impedire cha

il matrimonio degenerasse nella guisa che dicemmo piu sopra.

Ora, se la individuale liceriza, quantranque non del tutto sbriglia-

ta ,
ma dove piu dove meno corretta dagli sproni e dai freni dejla

legge , non seppe preservare il matrimonio da corruzione si laida ;

giudichi chi puo che cosa ne addiverrebbe f se interamente dovesse

lasciarsi in balla di quella licenza ! Un argomento specolativo po-

tremmo prenderne dai dogmi che gia ne tronibano i comunisti
,.
e

un saggio pratico da eio che gi& adoperano molti eretici, ivi massi-

mamente, dove 1'individuo e lasciato in niaggior liberta di reggersi-

a senno suo. Laseiando stare la eivilissima Inghilterra , nella quale

il marito e lieenziato dalla legge a vendere la propria moglie
2

; non

e raro in America il comprarsi la donna al giuoco del lotto, con la

facolta , ben inteso ,
di ripudiarla quando venga a fastidio. Ma so-

prattutto e degno di riportarsi cio che narra YUnivers di alcune sette

eterodosse cola fiorenti. I Mormoni
(
cosl quel giornale

3
)
racco-

mandano la pluralita delle mogli, e il loro gran profeta Bringam-

Young non ne conta meno di venticinque. I Perfezionisti predi-

cano la comunita deile donrie e la mettono in pratica nel loro gran

falanstero d'Oneida (Stato di New-York). In fine gli Skaneateles

prendono un mezzo termine tra le due sette precedenti , e guar-

dano una sola donna
, finche loro non gusta di cambiarla. Essi

hanno adottato questo nome indiano , che porta un incantevole

lago dello Stato di New-York , sulle rive del quale han fissato il

loro consorzio.

Quindi passa a narrare uno di codesti matrimonii contralto ulti*

mamente fra due seguaci di quella setta. In un crocchio di astanti

Sellers (cosl avea nome lo sposo) ha esposto in un breve discorso

le sue idee sul matrimonio, poscia prendendo la suafidanzata per

1 Vedi GREVIO Thesaurus Antiquitatum Romanarum t. VIH, De Veteri ritu

nuptiarum et iure connuliorum, BARN. BRISSONII.

2 CANTt Storia Univ. t. 3, pag. 11. Nota.

3 Univers n. 109; 20 ann^e.
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la mano ha pronunziate queste parole : Al cospetto di tutti i qui

presenti io prendo Abbot per moglie non facendo alcunapromes-

sa di continuarle la mia affezione , ne invocando alcuna grazia a

questo scopo ; ma sperando , confidando e credendo che i nostri

< caratteri sono abbastanza unisoni da permetterci d' esser 1' uno

verso dell' altro sposi fedeli . In tal modo la prostituzione conver-

tesi in costume sociale, toltole perfino il soprattieni della vergogna.

E questo il termine I*ttuoso, a che trascorre quasi per ineluttabile

fato il matrimonio, quando non gli si da altra tutela e altra guaren-

tigia che la individuale licenza.

Ed ecco il bel frutto che coglie la societa dalla sciagurata idea di

togliere al matrimonio la sua base religiosa : porsi nella durissima e

inevitabile necessity o d' invadere diritti non suoi, come mostram-

mo nel primo articolo, o di abbandonare a certa rovina i pubblici

costumi , come abbiam mostrato nel secondo e in questo terzo.

Nel primo di tali sconci s'incappa, se il civil Governo pretende di re-

golar colle sue leggi il matrimonio considerate in se stesso e nelle

sue intrinseche condizioni; nel secondo s'incorre se lasciasi un tanto

affare airarbitrio e alia mobilita de' privati. Invadonsi nell'un caso

gli altrui diritti perch6 il matrimonio in s& stesso e un' appartenen-

za domestica, individuale, divina, anteriore di sua natura alle rela-

zioni capaci di sottostare allo Stato. Lasciansi nell'altro caso andare

in fondo i pubblici costumi, perch il matrimonio & di questi il fon-

te primiero , e gl'individui da loro stessi non saprebbero a lungo

preservarlo da corruttela. Tra questi due inconvenient! ,
da questa

Scilli e Cariddi & impossibile lo scampare.

Che dunque e a farsi
, odo qui ripigliare piu d' uno ? Come ha da

comportarsi Tautorita politica? Ha a far quello che Dio le ha im-

posto ; ha da comportarsi conformemente alia divina ordinazione.

Iddio sapicntissimo provveditore e beneGco ha p6rto il mezzo da

schivare 1'uno e V altro di quei mali, elevando il matrimonio a Sa-

cramento, e quindi commettendone il governo alia reiigiosa autofita

delhi CWesa. L'impotenza de' privoti a mantenere il matrimonio
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nella sua nativa interezza mostra la necessita assoluta d'un potere

sociale, da' privati distinto, che lo govern! e 1'assicuri. La natura del

matrimonio mostra che un tal potere non pu6 essere il civile, senza

far violenza a diritti inalienabili. Iddio ha sciolto il nodo stabilendo

un poter sociale superiore all'ordine materiale e politico, anzi non

diverse dal suo medesimo , e trasformando il matrimonio in con-

tratto soprannaturalmente sacro da regolarsi con leggi sacre come

ogni altra appartenenza del divin culto. In tal modo egli ha assicu-

rato alia societa questo palladio de' pubblici costumi , sottraendo il

potere civile dal pericolo d'invadere diritti non suoi con poca spe-

ranza di felice successo. Anzi con questo suo divino ordinamento,

Iddio e venuto a somministrare air autorita politica un mezzo da

potere ancor essa nella propria cerchia vegliare alia custodia della

santita di quel contratto , senza cadere in veruna usurpazione. Ma

perciocchfc questa non e materia da sbrigarsi in poche pagine , ne

discorreremo separatamente appresso, dopo aver innanzi chiarita la

dignita e le prerogative del matrimonio in quanto 6 sacramento della

Cattolica Chiesa.
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1. La pubblicita dei giudizi e una di quelle istituziooi , ove i ri-

generatori nostri vantano maggiormente i loro progress!, e credo-

no mietere piu copiosi gli allori. E molti anche di coloro che in

altri punti lor contendono la vittoria , pure si arrendono in questo
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contrasto, ne osaao opporsi all' evideuza di loro ragioni, checche al-

tri ae dicano, o men docili, o piii retrivi.

Noi die noa abbiamo sposato veruno dei due partiti, ridurremo,

per quanta ci e da4o , al giusto suo valore le ragioni pro e contra, r

mirando per ultimo a dimostrare in questa punto cid che general-

mente abbiamo proposto circa i\ Potere giudiziario , quale sia ciot

la cagione per cui Finnovazione riusci in tal materia meno fecoruL-

diguai.

2. Le ragioni in favore della pubblicita dei giudizii le udremo dal

gia citato Sevestre, clie perorava innanzi agli Stati generali dei Paesi

Bassi la causa degli amraodernatori nel 1827 i
.

3. Secondo questo Magistrate e giureconsulto, ecco le pritticipall

ragioni per cui i giudizii, ahneno criminuli, in una societabene or-

dinata debbono cssere pubblici. a 11 delitto die' egli a scompiglia

tutta la societa la quale e solidaria nello stato sociaje ; ondeohe tutts

sono inquieti pel delitto die offende anche un solo dei cittadini. St

tutta la societa sente it pericolo, tutta deve potere assistere nel gia-

dizio istittiito per russicurarla i>.

4. Questa prima ragione si appoggia , come ognun yede , a qut,

principio di diffidema che ricorre perpetuamente nelle teorie am-

modernatrici : le quali avendo pefduta ogni idea, anzi ogni possi-

biifta di coscienza pubblica , non credono trovar sicurezza se nonr

cola, ove ciascuno pu6 da se stesso scandagliare al minuto la retti-

tudine dei suoi governanti, o almeno dei loro cornandi.

5. infatti questa e la seconda ragione recata dal giureconsulto *.

Quaudo solo sulk fede d' un collegio di Magistrati vieue coridan-

aato 11 colpevole , quale appoggio avranno la iiberta e l'innocenz$'

dalla pubblica volonta? La Iiberta dunque non esiste ove la giusti^

zia nasconde i suoi tribunal! e comparisce solo sui suoi patiboli.

6. Questa seconda ragione assume quasi assioma essere necessario

i4
1 concorso della volonta generate se si vuole sicura la Iiberta e Fin-

TJi]
"

. n]j/t;'Ti/G^
? 'Tfn'tth > I^ ;Upnuf> >)' "''^/

'''

1 DBS Lois PKNALES consid6r6es comme moyen de repression ;

SBVESTRE. BruxeUes> 1827, cap; XVIII, pag. 254 e segg.
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nocenza: il che e in sostanza un ricorrere alia sovranita delpopolo,

presupponendone tutti gli assurdi ed accettandone tutti i danni.

L* A. conforta la sua asserzione colle solite tragedie del despota che

recide il capo all' innocente quando i tribunal! non sono aperti al

popolo. II suffit que la tele $ un individu tombe sous le glaive de la

colere, et qu elle soil montree aux esclaves du tyran: e forse il colpo

teatrale potea commuovere gli spettatori nel 1827.

7. Ma dopo venticinque anni di esperienza, ammaestrati ormai

pur troppo sul giusto valore delle guarentigie costituzionali, e del-

le responsabilita ministerial!, intendiamo benissimo che se la pub-

blicita dei giudizii pu6 mettere un freno alia rara tirannia del palaz-

zi, fomenta e rassicura la troppo piu frequente e feroce tirannia

della piazza. E per fermo noi non sappiamo se si trovera nei Governi

assoluti un esempio che in soli quattro anni siensi cacciati o spogliati

senza giudizio due o tre Vescovi, da venti a venticinque Case reli-

giose, un'istituzione veneratissima di beneficenza cattolica, dichia-

rata benemerita della patria: oltre le continue usurpazioni di varie

amministrazioni nell' atto che si dichiaravano regolari e benefiche.

Dopo simili esempi, il vantare la sicurezza della liberta sotto la

pubblicita dei tribunali, se non fa ridere un uomo di senno, e solo

perch& lo sdegno fa fremere : e questo fremito risponde abbastanza

alia terza ragione del Sevestre
, che si appoggia alia responsabilita

dei Ministri (1. c. pag. 258).

8. La quarta prova conferma ci6 che altrove abbiamo detto in-

torno all'origine di ogni giustizia : La giustizia, dice il Magistrate

belga , viene amministrata per tutti e IN NOME DI TUTTI sotto le in-

segne del Principe. Dunque ciascuno ha il dritto di accertarsi da se

medesimo come venga amministrata (pag. 260).
9. L'A. si fc dimenticato, che se vi fosse questo diritlo, vi sarebbe

anche il dovere; giaccte il vegliare sulla condotta dei suoi dipen-
denti non e dritto del supremo imperante, se non appunto perche
e dovere. Accordata dunque ad ogni cittadino la sovranita, e per
conseguenza la censura dei tribunali

, verrebbe imposto a ciascuno
anche il dovere di assicurarsi da s& meJesimo, che la giustizia sia
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bene amrainistrata. Or un Magistrate come il Sevestre non pu6

ignorare la ridicolezza di tale dottrina : giacche sarebbe egli piii

possibile 1'istituzione dei giudizi in una societa, se a ciascuno dei

popolani fosse lecito, anzi doveroso, 1'esaminare tutti i protocolli dei

tribunal!? e dico tutti i protocolli, perche quel dritto medesimo o

dovere che, seconio il Sevestre, potrebbe adempirsi coll'assistere al-

le pubbliche discussioni , secondo altri di meno facile contentatura

e piii scrupolosi nel tutelare le vite dei cittadini , potrebbe esigere

indagini ben altre che 1'assistenza ai pubblici dibattimenti. Al che

se egli rispondesse, che costoro non debbono essere si schizzinosi ,

altri risponderanno a lui che sia contento egli pure di quelle istitu-

zioni, alle quali per tanto tempo si affidarono, e si affidano tuttora,

tanti savii ed onorati cittadini.

10. La stessa risposta pu6 soddisfare alia quinta ragione , tratta

dalla dignita e indipendenza del Magistrate , la quale dipende , dice

FA. ,
da quella riputazione di integrita, che non pu6 ottenersi senza

la pubblicita degli atti (pag. 26 J , e scgg.). E facile il vedere che

questo argomento pu6 spingersi all' estremo come il precedente ,

in quanto ogrii passo del Magistrate, perfino nell'intimo dei penetrali

domestici, potrebbe venire sospettato. Dotremmo noi condannare

per questo il Magistrate a vivere nel palazzo di cristallo, ripetendogli

col giureconsulto: cur non palam si decenter? Per ottenere la qualita

di giusto e indispensabile , continua F A.
,
V intera ed assoluta pub-

blicita delle udienze; altrimenti egli risveglia la diffidenza e il sospetto.

Ecco al solito il sospetto che incalza alle reni ogni autorita ! ecce al

solito che dope aver detto e necessario un Magistrate che giudichi

il popolo, si soggiunge 1'antitesi: e necessario che il popolo giudichi

il Magistrato !

11. La sesta ragione viene dedotta dal pubblico esempio in van-

taggio della societa: quasiche la societi non potesse rimanere per-

suasa della giustizia di una condanna ed edificata dal castigo di un

deli t to, se il popolo viene allontanato da qualunque ancor menoma

parte delle udienze criminali : de la plus petite partie des audiences

criminelles (pag. 262). Certamente vi sono dei casi in cui la pubblica

Vol. X. 3
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disoussiotte potra ^dificape la socteja: ma quante voltp ratrocitfi

delideliUo, l',?W(laci del
;reo, la preseaza dei cproplfci:che lo con-

forte, r.apAlogia -deU'wvocatp,, Ift (wqzjC>$ne dei^stimfaiib le s-pe.

rantfidi M&jwpitjj,. i friutferjcaYati, dai delittp,,

costa^e, ppfrspnfl cres-cere l^se^ndalp,, invecq df ripafarlq !

inqitare a;corometterehla colpa, invece di attenire c,pJla, pena J

12, Lapubblictifa cq^Mn^a jl'avv

zi , pag. 26) ;
e sia pjure-. Maj,nqn vi sqpo

quaJi compensarla? L' inqocente non 6 sicuro cpntrcp,la preva-

ricAziqqe del,giudice Ma cl^i lo assicur.era contro le cospirazio-

ni d^gli emqlj ? -r II pubblicp giudica saqamente, perch^ nqi^ e i^j

lotta^ come il Miagistratp. Ma il Magistratp ha upa perizia , una,

educazione ,
uria probita 3 che non si trpva sempre IR quei curiosi

ch&costiluispono il pubblico. Ed ^ questo u^punlo di grande ri-

lievoiper attenuare il gran conto che si fa di qitesta pubhlicita. Co-

loro cfte frequeotano il piii spesso la platea dei tribunal!, sono eglinp

veramente i dotti, i prudenti, i capaci, gli integri cittadini ; o piut-

tostq gli sfacccndati, i legged, per non dire i complici e i mestatori?

L3. Finalmente la,puj)blic,ita dei giudizi e richiesta, perch J. ogpi

citj-adipo conosca il merito di coloro che, come elettori od eligibi-

li , aver possonp una qualche parte al Governo (pag. %&). Al.che

mul provvede, a parere dei riformatori, la, senjtenza di.un giudice,

sompre per essoloro sospetto.

14. Ma noq 6 chi non veda, come aqch^i questo argomento pos-

sa ritorcersi in favore della sentenza opposta,,Sei tribunal! debbp-

nq proteggere i cittadini contro un accusato colpevole , molto piii

debbono proteggere la riputazione di un accusa,to innocente : la

quale chi non sa quanto sia delicata ad appannarsi per le accuse/, .

sieno pure calunniose
; spccialnaente poi agli pccbi.del yolgo piii

incUinevole a.mal pensare , e menp esperto.a scernere ,
fra le arti

lella mcnzogna e del cavijlo, la verita. Arrogi che tante altre
; per-

sone possona venire in causa , e tante dpmestiche ignominie riyq-

larsi^e crear^i tanti sospetti,, ed accendersi tante nimista ; e cost

nchp pcsta la,pubb|icita deigiudizi come legge normale, si rendoncK



NEI GIUDIZI 35

foecessarie talvolta eccezioni e privilegi, che mostrano il perieolo. del-

la istituzione.

15. Ecco, se mal non ci apponiamo, le precipue ragioni -pro e

contra, del cut Valore non intendiamo portare praticamente la sett-

tenza, abbracciando o 1'uno o 1'altro del due sistemi ; se non in quan-

go non possiamo a meno di riprovare quell' elemento di sovranita

popolare da cui partono gli ammodernatori , e che mette nel toiito

i difensori della pubblicita, quando forse ripetendola essi da diversi

principii , potrebbero avere una qualche ragione. II ricorrere cfie

essi fanno a tale erroneo principio , costringe naturalmente i loro

dvversarii ad irrigidirsi contro tutto il sistema: tanto piii che ipe-

sto, fondato una volta suH'errore, trasportera questo errore mede*-

simo 'in tutta la societa, pervertendone le dottrine, ein tutti i giu-

dizi alterandone taldra la rettitudine.

16. Ma questo appunto e il principale motivo per cui dai xige-

neratori 'viene patrocinata la necessita di pubblica discussione. Essi

la discorrono in tal fa'tto come intorno al giudizio dei Giurati, alle

disCussioni delle Gamere, alia liberta della stamps, alia missione dei

'giotfnalistrec. ec.: ogni pubblicita e per essi un mezzo ad arreticare

con sofisme, ^a scaldare le passioni, ad intrecciare le cospirazioni,.

tad inceppare i Governi, a scuotere le moltitudini. Profittate del/a

menoma concessiwie .per rwnirele "masse, diceva Mazzini agli afiaici

d'ltalia nel 1846 , . . . Radum (sic) e numerose relazioni fra uomini

1 W ogni opinione, bastano per far prorctmpere le idee *. Che queste

idee si sviluppino da un poeta in un canzoniere, da un attore sul

tesftro , da-un prbfessore 'sulla cattedra, da un deputato alia tribu-

a, o'da un avvocato nel foro, quando 1' ignara moltitudiae YB as-

i

siste, T eflfetto e i

sempredl medesimo: le-obbiezioni s'intendono me-

glio che leTispo&te, le passioni meglio che la giustizia solletidaho

il 6ttore. La pubblicita dunque dei giudicii trasferita dal civile a^iror-

'dine politico , prepara due trionfi dlevaniti alia causa dei sommo-
vitori. Da un lato i Fratelli accusati trovano in un numeroso assem-

1 Lettera di Maxzini ai coopvmtofMeUa giwiw ItctiiadeMOttobre 1846.
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bramento di complici, o una tutela che li difende, oalmeno un udi-

torio che li incoraggisce. Che se coi congiurati del partito sieno

frammisti gli sfaccendati curiosi , essi riceveranno 1' imbeccata da-

gli avvocati fanatici, i quali col pretesto della liberta nel difendere,

sosterranno la liberta del sedurre. Aggiungete a questo il vantaggio

notato gia dal Gualterio, di formare negli avvocati peroranti un

lioguaggio eloquente , una popolarita faziosa, UQ' ambizione insa-

ziabile; e comprenderete le ragioni segrete, che aggiunte a quelle

pubblicate dal Sevestre, debbono rendere carissima agli ammoder-

natori e misgradita ai retrivi la pubblicita dei giudizi.

17. Ci6 non ostante, ripetiamolo, questa istituzione temperata che

ella sia di misure prudenti, che salvino ai giudici la loro indipenden-

denza, aidelitti 1' esecrazione ,
ai delinquent! il rossore, agli irino-

centi la riputazione, agli avvocati la probita, ben puo nei giudizi di

ordine civico introdursi con qualche vantaggio per la ragione altro-

ve indicata 4
,
che 1'elemento individuale puo ragionevolmente ottfi-

nere maggori influenze nell' ordine civico, che nel politico.

18. Infatti qual e lo scopo per cui si giudica socialmente ? Non 6

gia solo per comporre gli animi dei due litiganti, ma per assicura-

re un pieno e notorio trionfo alia giustizia, e congiungere in tal

guisa in unica sentenza e volonta tutti i membri della comunanza.

Questa unita intellettuale e morale, e quella propriamente che ren-

de societa umana \' agglomerazione degli individui; e la sua radice

sta uei supremi principii di morale
, che la ragione ci insinua e la

religione assicura. Ma questi principii supremi essendo universal!,

possono nelle applicazioni, non solo violarsi dalla forza, ma sotto

varii aspetti \ariamente giudicarsi dalla ragione. Alle violazioni

della forza un giusto Governo contrappone la prevalenzadi sua mi-

lizia; al cozzo delle ragioni contrappone, per confortare 1' unita so-

ciale, 1' autorita dei suoi giudizi. Ma questa unita si otterrebbe el-

la con giudizi occulti ? Qual forza avrebbero questi a formare una

sentenza in tutti gli associati ?

1 V. Cni'Kd CaUolir.a Vol. IX, pag. 467 e segg.
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19. E dunque evidente che i giudizi teodono per se alia pubblici-

ta; e tanto piii vi tendono, quanto le materie sono piii ovvie, le ra-

gioni piii larapanti. Ed appunto per questo i tribunal! piii riveriti,

anche quando non ammisero la pubblicita delle discussioni, procac-

ciarono la pubblicita delle sentenze e del loro motivi, che compila-

ti in voluminose raccolte servirono di norma, come servono tuttora,

ai giudizi posteriori. Cosl raccolgonsi le sentenze delle Corti supre-

me, cosi (e facevasi anche in altri tempi) le decision! della Rota ro-

mana. Le quali decisioni, benche relative a casiparticolari,presup-

ponendo sempre un principio universale che si applica per inferir-

ne la sentenza, vengono ad autenticare o espressamente o tacita-

mente quel principio; e passando in consuetudine giudiziaria, imi-

tano F autorita della legge per norma di altri casi consimili i.

Ora e facile il vedere che la pubblica discussione, in cui gli avvo-

cati si sforzano in sensi opposti di trarre a s& 1' appoggio dei prin-

cipii, e opportunissima a destare intorno a questi 1' attenzione del-

le moltitudini, le quali, in tale materia, non possono dirsi totalmen-

te straniere. L' autorita poi del Magistrate (se il pubblico sia fermo

a riverirla) mettendo in chiaro quale dei due abbia ragione, puo ri-

parare ordinariamente gli inconvenienti che traggono seco le pub-

bliche discussioni, allorche il popolo viene costituito giudice fra le

parti contendenti , senza dargli il filo con cui uscire dal labirinto ,

ove lo ravvolgono i sofismi.

20. Vero e che col solo pubblicare la sentenza, anche senza pub-

blica discussione, il suddito potrebbe ricevere Y impulso autorevo-

le, e armonizzarsi cosl nella unita di condotta sociale. Machiriflet-

te alia vera indole dell'impulso governativo, comprendera facilmen-

te quanto sia piii naturale al suddito Y operare con qualche cogni-

zione di causa, ed alia autorita. il comandare confortando il coman-

do con la persuasione. Conciossiache , sebbene la ragione di obbe-

dienza non sia pel suddito Y evidenza dei motivi recati dalla legge,

ma si r autorit^ del superiore che la intim6; pure il superiore stes-

so dovendo muovere , non gia. un angelo , pura intelligenza , ne un

1 BIYISTA ITAMANA Nuova $trie yol. I, pag. 110,
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sasso o uoa pianta senza senso e cognizione, ma un uomo dotato di

ragione a conoscere il vero, e di senso a provare il piacere; quanto

piii
si prevarra e delle ragioni a convincere 1' intelletto, e degli in-

teressi a muovere la sensibilita, tanto piii potra dire di governare

1' uomo secondo natura umana, purche per altro sempre la ragione

primeggi e mai non giunga a compromettere i dritti dell' Autoxita,

mentre vuole confortarli con tali sussidii.

21. E li diciamo sussidii, giacche siamo lungi le mille miglia da

quella imprudente e faha teoria che corre oggidl per mille teste e

per mille scritture, che tentano persuadere non essere obbligato il

suddito dalla legge se non la giudichi ragionevole: sentenza talmen-

te falsa e perniciosa, che renderebbe impossibile (e perche non di-

rei rende, almeno in certi paesi?) la societa, come e impossibile

che la turba, non pur degli straccioni in piazza, ma dei ganimedlin

salotto, comprenda sempre ed estimi con giusta bilancia il valore

delle ragioni politiche e civili. Non e dunque necessario affin di

produrre il debito di obbedienza civile, far comprendere al suddito

le ragioni intrinseche del comando, bastando ad obbligarlo quella

universalissima ragione su cui si fonda ogni obbedienza sociale.

Essendo almen moralmente impossibile che tutte le ragioni e tutte

le volonta libere dei socii abbiano uno stesso sentire e volere, egli e

legge di natura che se debbono associarsi, debbano accettare eziandio

un principio di unita ragionevole nelle pubbliche loro operazioni.

22. Ma se questa universal persuasione basta a legare in qualche

modo 1' uom ragionevole, basta ella a legare 1' uom sensitive ? No
certamente: che il senso chiede appagamento, mira ad interesse, si

agita per via di passione. Anzi lo stesso uomo ragionevole assat piu

vivamente si muove all' operare quando nori solo accetta per do^e-

re il comando, ma ne comprende eziandio con qualche evidenza la

giustizia e la saviezia: ;perciocch& quando e spinto dal solo dovere,

egli ^ mosso da una forza mezzo esterna; quando yi aggiunge la pro-
pria evidensa (molto piii se la conforti cogl' istinti sensibili), egli

opera .per una spontaneiU quasi drresistibile: 1' autorita fa che egli
dcbba obbedire; la persuasione, che egli il voglia, e che quasi non
possa disubbidire.
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Or la grande arte di chi governa qui appunto e principalmente<

riposta, nelfar che altri voglia: per lo che se la pubblieita dei giudi-

zi giova a, tale intento, chiaramente siyede qualivantaggib ella possa'

recare alia sqcieta. Ilisuddito cuii lice interveniite ai dibattimentd ,

agevolraente si persuade cheti litlganti so liberi, i gitidici iiinpaE-

ziaji, giustei lersentenze. Tanto punche* come alteove mceennammov

(mia e per lo-piii la materia proposta at tribunal! ;: dmtti e delitti

sctiwpu^)tropp,o;ComunTet9ggio dei privatL Airrogiaiquesti raotivi ;

Tiifepoaenzasercitata dajla maestk del Gonsesso e sul giudioe per-

ch^.non pre^arichiv e sul suddito perah^ si inclini ; e comprenderai

con qualpra possa ai tribunal! accordarsi la piibblica discussione ,

alrneno; nellfl cause ordinaries

Ci^> non vieta che in certi casiso per la turpezza delle materie o

per Tagitazione delle passioni, la pwbblicita riuscir possa di qualche

pericolo, epper6 debba soffrire una qualche eccezionei Non vi ha

legge che non^ne\saffra, neper questo si aboliscono o si vituperano

le altre leggiv

23. Questi pochi cenni faranno comprendere al lettores che chi

br.ainfii i giudizi pubblici pud aver buone ragioni sotto qualunque

forma di Goyerno: onde saviamente, a parer nostro, si oppose ilRo-

magnosi aU'ayvocatOiMarocco, che pretendea disdicevole nella mo-

narchia^codesta istitoione, cui questi dicea repubblicana>. Gonfondea

quUliMaroeoo, come-tanti altri, Fordine civico col politico, e pero

nan poteva.ayivertire- 1' immensa diversity della istituzione quando

enfcraneiruno o nell'altro dei due ordini. II male della pubblicita

nomista propriamente nqlchiamare il popolo alia cognizione delle

cause; stai nel volergli addossane il peso iuiportabile di ci6 che non

puo comptrendere^ o neirergerlo a giudice di coloro cui deve obbe-

dire. L' impotenza del popolo nel giudicare , e senza>passt'one , in*

torno al politico (
di cui il pro e il danno piii si prevede coll' intel-

letto per le generazioni future, di quello che si provi colla sperienza

dalla presente) fa si, che- generalmente negli Stati piii vasti ; meno

conyenga la pubblicita nelle discussioni politiche^ la quale per altro

ben potrebbe convenire, per esempio, ai piccioli Gantoni di Svizze-

ra
, la cui politica di poco eccede i confini del lo$o Muriicipio, ed e
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per conseguenza proporzionata alle teste volgari. Ben puo dunque,

anzi dee distinguersi la pubblicita degli affari civici da quella del

politici : ne 1'essere disdicevole in una monarchia la pubblicitk del

secondi, e ragion valevole ad escludere quella del primi.

24. Piii efficace a persuadere anche nei primi il segreto, sarebbe

1' altra ragione di contenere il suddito nella sua funzione di obbedien-

za, interdicendogli quella arroganza con cui si facilmente egli cita

al proprio tribunale quella autorita raedesima della quale dovrebbe

riverir le scntenze. E qui sta propriamente, a parer nostro, il nodo

della difficolta e il porno della discordia fra 1'antica societa e la so-

cieta ammodernata: qui e dove i rigeneratori hanno peggiorata e

screditata le causa loro, derivando da un reo principio una istitu-

zione per se non biasimevole. Essi dissero : il popolo e sovrano, fc

giudice: dunque la discussione debbe esser pubblica, giacche solo

con questa pubblicita il popolo vien chiamato a sentenziare .

'

est

un abus, d'ecarter le peuple de V assistance a I' action publique : c est

u^:e usurpation de ses droits, de lui enlever la connamance et lejuge-

ment du fait criminel *.

25. Lo vedi? Per provare che i giudizi debbono essere pubblici,

costoro ricorrono appunto a quell' argomento per cui regolarmcnte

dovrebbero essere segreti. Essi vorrebbono la pubblicita dei giudi-

zi, perchfc il popolo possa credersi e farsi giudice: e il vero e die

questo credersi e farsi giudice il popolo, e precisamente Tinconve-

niente per cui potrebbesi ragionevolmente biasimare la pubblicita

dei giudizi , se altre ragioni di utilita non consigliassero talora di

metterli in pubblico, purch^ sia salvo il prineipio di dipendenza nel

suddito. Gli ammodernatori trasformano la quistione di utilita in

quistione di principii, la pubblicita dei giudizi in omaggio al popolo
sovrano. Qual raaraviglia poi che chiunque non fa la costoro pro-
fessionc di fede sui dritti della moltitudine, ricusi di consentire alia

loro pubblicita?

26. Riepiloghiamo il fin qui detto. La pubblicita dei giudizi rimi-
rata da vari punti dl vista pu6 ayere i suoi vantaggi e i suoi danni,

i SEVBSTRI 1. c , pag. 278.
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come ogni altra istituzione umana, I vantaggi principali possono

ridursi ai seguenti : la societa ne acquista la persuasione della giu-

stizia che punisce il delitto, e della sicurezza che tranquilla gli inno-

centi : i Magistrati ci trovano un conforto contro la seduzione, e una

tutela contro le Hague malediche : 1' accusato pu6 sperare meglio di

far valere i proprii diritti, e temer meno la parzialita dei giudici.

27. Ma sotto altro aspetto le moltitudini possono tiranneggiare i

giudizi soggiogando i Magistrati con rovina degli innocenti : i colpe-

voli possono essere rinfrancati nel delitto, o coll' impunita, o alme-

no col suffragio della popolarita : il volgo pu6 essere ingannato coi

sofismi, irritato nelle passioni, avere aperto una scuola pratica ove

imparare il modo di delinquere impunemente : le riputazioni del

cittadini possono venir compromesse e turbata la tranquillita delle

famiglie.

Non pu6 dunque portarsi un giudizio assoluto intorno a questa

istituzione ; ma voglionsi calcolare le condizioni della societa, la na-

tura dei delitti, e la persona in cui risiede la sovranita.

28. Ci6 non ostante gli ammodernatori mirando al pervertimento

degli ordini politici, hanno dovuto alzare a cielo i dritti della pub-

blicita, non solo perche essa e mezzo a scombuiare le teste della mol-

titudine, ma anche perche e conseguenza necessaria della sovranita

del popolo, erroneo principio di tutti i loro sistemi, che trasforma

in dritto assoluto ed inalienabile ci6 che sarebbe questione di oppor-

tunita e di utilita.

Fondata su questo principio la pubblicita dei giudizi, dee necessa-

mente portare nocumento alia societa, non potendo la menzogna re-

care utilita durevole. Pure questi nocumenti non si scorgono finch&

la pubblicita si ristringe ai tribunal! di ordine civico, e non trapas-

sa al politico ; e ci6 perche nell' ordine civico, sebbene non tocchi al

popolo il giudicare, pure gli e utile e talora necessario, 1' essere

guidato dalle pubbliche sentenze dei Magistrati chiarite e giustifica-

te per la discussione, dei quali e principalissimo ufficio di congiun-

gere in unico opinamento le teste associate, allorche nasce il dubbio

sulla prevalenza di un diritto nella collisione di altri contrarii.



LIONELLO

LA MASSONERIA

Dopo il desinare, mentre la Sofia era ita in chiesa a pregare la

sua Madonna, dalla quale parea che spiccar non si potesse, il conte

Pietro pregommi ch'io volessi accompagnarlo a ^edere la stanza

mortuaria, che appellasi la Morgue. Perche usciti e affacciatici alle

finestre, che son basse e inferriate, vedemmo ivi dentro legati con

una cintura al muro i cadaver! di coloro che nell'annata erano stati

rapiti, morti e sepolti dalle valanghe nel profondo abisso de'vallo-

ni, e poscia cerchi e trovati dai Monaci, sono esposti in quella stanza

alia veduta de' passeggeri, se mai per avventura fossero da qualcuno

riconosciuti. II freddo v'e cosi intenso, 1'aria cosi sottile, 1'ambiente

cosi puro, che quei corpi, seccate dentro le viscere e vaporato il stfn-

gue e le linfe, disseccano, conservando in tutto le fattezze e i tratti

piii speciali che ne divisano i sembianti, di maniera che chi li co-

nobbe dapprima in vita, or li ravvisa mummificati.

Dopo quel triste spettacolo il conte sentendosi tutto trafigger dalla

brezza montana ohe gli bruciava la pelle, voile tornare alia stufa; e

fattici a pie' dello scalone, si vide la in faccia sul pianerotto la gran
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lapida che ricorda il passaggio di Napoleone, e la bravura del Ge-

nerate Dessex che guid6 1'esercito su quei balzi e mori glorioso nella

battaglia di Marengo; ma fu poscia portatone il corpo al San Ber-

nardo, e in chiesa riposto sotto nobile mausoleo. II conte ch' era

uomo d'alto senno e di molta pratica negli uraani casi , entr6 per

occasione di questo maraviglioso passaggio di Napoleone a ragionare

de'suoi vasti intendimenti, e della forza e saldezza di quel petto che

non isbigottiva a qual piu arduo ostacolo si frapponesse alle sue ri-

soluzioni.

E in questo postici a sedere a un bel fuoco che ardeva in sala , e

d'uno in altro ragionamento passando, il conte esclam6 Gran che!

Quell' uomo che super6 la natura , vinse in battaglia e ruppe tanti

eserciti, rovesci6 tantitroni, sommise.al suo<scettro tanta parte di

Europa, non valse a donwe la Massoneria, la quale prima sollevollo

airimperio, e come vide ch'ei volea signoreggiarla , ne lo trabalz6

per incatenarlo come Prometeo, in sugji scogli tempestati dall'in-

termiiiabile oceano. Lionello, chi s'affida alia possa tenebrosa delle

Societa secrete, ha mal gioco alle mani : o presto o tardi ne sara vit^

tiniacerta. Voi siete giovane, andate in Francia, le seduzioni che

v'attendono son molte, lusinghiere e potent! ; state in voi, tenetevi

all'erta. lo non ho che un figliuol maschio, il quale un dl formava

le mie delizie e le mie speranze ; ed ora m' e oggetto di rammarico

incessante, di lagrime inestinguibili , d'angosce e d'ago-nie mortali.

Ei cadde sprovvedutamentei nj^lacqi delja Massoneria , entr6 in se-

crete cospirazioni , 1' ho potuto; salvare appena; con mille sacrifizi e

pericoli, edk ora mi conduco a vederlo in Ginevra ove mena, esulo

e sconosciuto, giorni pieni di rimorso e di pentimento.

Questo sfogo paterno di quel degno Maggiaro mi riiiestd la me-

moria di mia madre, e con essa i latrati faticosi e acuti dellai co-

scienza: onde pert6rmi a quello strazio, facendo lognorri, stavami

colle molle racconciando le legne sugli alari, e poscia, voltomi a|j

conte quasi alia sbadata, soggiuusi Tuttavia fummi dietto che la

Massoneria e cosa innocente; cheja non e come Tempie sette della

Rosa* Crwe, degli Scozzesi e degli lllwrninati: non esser la



44 LIONELLO

neria che una specie di Congregazione d' uomini dotti , spiritosi ,

franchi, i quali anelano soltanto al bene de'loro prossimi col diffon-

der le scienze, col migliorare le istituzioni filantropiche, col pro-

muovere i commerci, i viaggi, I'agricoltura ,
la pastorizia ed ogni

sorta imprese giovevoli all'umana societa.

Chi vi dice tali cose, raio caro, o e ignorante fuor di modo, o

mastro supremo d'inganni e di menzogne. Voi siete Italiano, nato

signore, educato nel grembo della Chiesa: or credete voi che se la

Massoneria fosse I'innocente congrega che v'e fatto credere, la Chiesa

1'avrebbe nella sua sapienza e nella sua giustizia colpita di tanti ana-

temi? Vietato d'entrarvi a'cattolici sotto pena d'escomunicazione, e

tolto a'semplici sacerdoti I'autorita d'assolvere da tanto peccato?

La Chiesa, al divin lume che la scorge e governa, sa ci6 ch'e inno-

cente o reo, ci6 che conduce a salute o a perdizione, cio ch'e fat-

tura di Dio o malefizio del diavolo.

Ma ditemi, conte Pietro, come va egli adunque che i Franchi

Muratori si spacciano per addetti alia religione cavalleresca de'Tem-

pieri, e a prova di ci6 (siccome custodi e ristauratori del tempio

del santo Sepolcro in Gerusalemme) assunsero gli emblemi de' mae-

stri nell'arte di murare? Essi hanno, ove dipinti nelle Logge, ove

in ciondoli d'oro, le mestolette, le marricine da calce, le nettatoie,

le cazzuole, gli spianatoi, i martelluzzi e sino le lieve, le manovelle,

i vagli e gli schifetti e il grembiulino.
- Diceste benissimo che si spacciano tali ma gli astuti sanno

ben essi quai sono e di qual tristo seme generati. Al volgo gittano

questa polvere d'oro negli occhi per affoscarlo, gli parlano, quando
del Tempio di Salomone e quando di quello del santo Sepolcro, ma
in sostanza i Franchi Muratori non sono che la degenerazione d'una

insigne opera della carita cristiana
, \61ta e tralignata per diabolico

soffio ad operar tanto di male, quanto la prima Istituzione cagion6
di bene al mondo.

- Se non ci scendono dai cavalieri del Tempio, donde ci venner

eglirio adunque e riuscirono si grandi e poderosi che ora si dilataro-

no per tutta Europa e oltre i mari
, e ve n' ha per tutte le Americhe
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e nelle isole nuove di Taiti, di Sandvich e dell'Australia? Gran fatto

e cotesto invero, e dee esser prodotto da alte e sovrumane cagioni.

N& da cagioni alte , ne sovrumane ,
il mio caro Leonello ; ma

per contrario usci dal lezzo e dal fracidume d' inferno, per 1'invidia

e il rancore onde Satanasso si strugge contro la Chiesa , e si briga

d'opporre alle sue divine imprese le opere tenebrose che le guasti-

no ,
le snaturino e rifacciano in senso malo e niquitoso quanto ella

nobilmente e santamente adopera.

Sicchfc il demonio si contende di contraffare la Chiesa?

Per certo, e questo suo mal vezzo e antico. Oppone altare ad

altare, sacrifizio a sacrifizio, sacramenti a sacramenti, riti a riti; al

sacrifizio d'Abele quello di Gaino, al Battesimo di Gesu Cristo

quello de' Carbonari.

Ma la Massoneria a qual istituzione cristiana si contrappone ?

Or dirovvelo ; e ci6 ch' io vi ragiono e , a mio avviso , la piu

genuina sorgente de'liberi Muratori. Dovete adunque sapere che po-

co innanzi al duodecimo secolo i popoli d'Occidente s'irianimarono

d' accesissimo desiderio di liberare dall'ugne de'Saraceni il santo Se-

polcro di Cristo , ond' ebbero cominciamento le Crociate. Pietro

1'Eremita condusse la prima ; il Buglione conquist6 Gerusalemme e

ne fu Re ; a mano a mano tutte le Corone e tutti i Signori e Dinasti

cristiani si votavano alia Croce e al passaggio per la difesa di Terra

Santa, insino a Federigo II Imperatore e San Luigi Re di Francia ;

tal che le Crociate continuaronsi intorno a due secoli.

Intanto il regno de' Franchi era gia stato corso e desolato piu

volte dalla banda de'Pirenei per le correrie, i rapimenti e le arsioni

de' Mori d' Africa e di Spagna : la parte settentrionale del reame ,

dall' aspro corseggiar de' Normanni i quali mettean tutto a ferro e

a fuoco. Le belle e ricche abazie e cattedrali edificate dalla pietae

munificcnza de' Merovingi e de' Carolingi erano state assalite da

quei lupi rapaci , rubate e in gran parte diroccate ed arse: i piu del

villaggi messi a saccomanno e abbattute le munizioni delle castella,

e bruciati i ponti di legname gittati sui fiumi , e quelli di pietra

scassinati
, disarcati e messi a terra.
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in Baviera, in Italia, in Borgogna irruppero fieramente piii volte-

glMJngberi, e correan le contrade come un, vasto incendip, spinto ,

dalla bufera nel piii folto della focesta..-,
che stermioa^e incenerisce

infino aJle radici dell'erbe, de' vkgulti e delle piflflfce laseiando a,u

segno del suo furore un deserto di cenere. La Genmaniajoltiieil Re-

no era manomessa dai Prussi; la Boemia ,
la Morasda d*i Tartar!,et:

dagli Slavi; le marine del Baltico e le citta entro-teri}a k eran deso-.

late dagli Sveoni e dai Turingi ;
i Fiamnainghi veqiano- diserti dftin

Frisoni. Ma sovrattutto Ingliilterra che sotto i primi Re> Angli fio-

ria di si belle badie, cattedrali , ospizi d'ogai ragione, si.vedea ve-

nir sopra sovente i Danesmarchi, i quali riempiaoJa di gua^U, di^fa^

cimenti e ruine di monisteri, di chiese* di torri, di ponti e di rico-

veri de' pellegrini edegli infermi, dich'era quell' isolaj copiqsa sino,

dai tempi d'Alfrido e d'Etelredo.

Or voi vedete , Lionello , ch'Europa intera nel secolo, deaimo e

undecimo era divenuta, per opera de' baubari traraontani e de' Mo->

ri, una.selva selvaggia ed aspra, toltole ogni decoro di cbiese, di

monisteri e dl citta munite ; venuti grossieri e forest! i suoi abita-

tori ,
e ogni villa, ogni casale , ogai terra fatta quasi un'isola in>

mezzo al mare, poich^ mancavano- in tutto i mezzi di tjjasferirsi da ,

un luogo ad un altro. Non vie, non ponti, non barcliC', nonipiu 1$

ricche mansioni de' monisteri che accogliessero i viandanti e dessep

cibo ed albergo ai pellegrini; ma per tutto boscaUe,,maresi, paduli

e fitte e sfondi , ove ne a pie ne a cavallo si) potesse pas&are> Dio a,

picta de" popoli fece sorgere uomini generosi, gagliajdi,. sapienti e

pieni d'altissima santita , i quali modellando sopra le soyranje isti^

tuzioni di S. Benedetto riuovi Sodalizi monastici , dibosoarion^.ia

prima e poscia addomesticarono gli animl foresti e rozm de' popoiii

ch'erano intorno a' lor santi monisteri. Indi vedemmo ini Erancia

spandersi maraviglioBamente.l'Ordine di Ge&tello-, di Gluw , dellar

Certosu sotto la guida di Bernardo, di Oddo e>di Bmnone uomii,
divini. In Germania quello di Pnemostrate suscitato da S. Norber-
to Arcivescovo di Magdeburgo. In InghiJiersa Lanfranco e- Ansel-

mo, Arcivescovi di Gonturbia, ristoraronoi monisteci fondatiigia da^,
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'$. Albano, da S. Dustano, da S. Golotobano e da altri

tissimi , di che fu <sempre copiosa qtiella terra felice. L' ItaHa'&Jbe

fra-gli altri a quei di Si'GioVanni Gtfalberto e S.'Rotnoal'doistitutori

di Vallottibrosa e'di^Gmnaldoli ,
i quali gaetfreggrarono a

simonia e il cohctibinato che-aVean gittate, cen'mille altr

fonde radlci in ocoidente. Finaltfoente terso lo 3como del duodsecimo

Sebolo-a|)parvero i due Idmi 'del mondo , Francesco e Doiiidriieo., i

quili'OdirOrdine de'Mihoti e de' Predicatori illumiiiarotfo le tede-

1 bre di quella bai^barie, dhe^'afea 'otteriebrato di tanta dsdurit^le 'jiiii

belle cototrade cristiane, eTSe
(

'le:genti cosl ^rdsse e rubeste. A toan-

Suetafe, appfecevdlire e addolclr'la ferita di qiielle aspre genti, silifse

eziandio il gentil
(fseme della Cavalleria , e ttlassime i cavalreri*dello

Spedale e del Tcfmpio -,
i quali portando di LHfeinte modi pid 6ofte>

igi'C geirtili,
' aiiitarono a Hstaurare la civilta romana ch'era tilaboc-

ata sin inano de'
f

bdrbari e cbndotta a taflta *ruina, che poco Jiu

<i* Umano rtralucea negli abitatori '-dell' fnselvatichita Europa.

EsSetido le cose adunque in tanto conquasso , la Ghiesa , 'flaadre

ch'e sempre in tutto providente e solerte, studiossi d'accorrere dpe-

rosa'ai bisogni della Cristianita d' Occidente, come provise per^le

^Crociate a quelli di Levante. Perch^ considerando quanto i popoli

(in quei tempi di viva fede) eirano accesi di mettersi al passaggio

d'oltre mare per ottenere i'tesori delle sante Indulgence, e d'altra

|)arte nbn era convenevol cosa che tutti gli uomini 'peregrinassero

armati al Sepolcro per non ispogliare in tutto lecontrade di retto-

*ri
,
di consiglieri ,

di guardia e di difesa, bandl pei reami di Fran-

cia, di Borgogna, d'Inghilterra, per tutto 1'Impero di Lamagna, e

per tutte le Baronie de' cristiani , e indulse perdonanza di colpa e

pena a coloro , che stando alia propria magione si sarieno ofiFerti e

adoperati a benefizio de'prossimi e a servigio ed esaltazione di ^anta

dhiesa ne
1

modi prescritti.

Fra queste opere ingiunte vi era 1'offerta d'alcun libro alle bi-

1>lioteehe de' monisteri e delle cattedrali : con ci6 sia che le arsiorii,

4e espilazioni , i d6Vastamenti e gli atterramenti delle bad\e, delle

collegiate, de' presbiterii e de' vescovadi avean distrutto le opere
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dell' antica sapienza sacra e profana e persino i libri Rltuali e CoraK,

i diplomi, gli archivi, le cronache e le storie. Que' barbari guerrieri

co
f

libri accendeano le stufe e i forni, foderavano le selle de' cavalli ;

delle pergamene incollate insieme facean scudi, ne soppannavano gli

usberghi e le panziere, ne facean stinieri e frappe d' usbergo. I libri

scritti in sui fogli della carta portavano a campo e ne facean letto

a'soldati e ne strameggiavano i cavalli, come avvenne al libro della

Repubblica di Cicerone ,
e cocean colle fiamme loro la vivanda ,

e

in luogo di legne e pagliame faceano fa!6 da rischiarare le sentinelle

e dare gli avvisi ai lontani. Or chi donava un libro alia Chiesa dona-

va un tesoro, e noi dobbiamo a questo sapiente divisamento de'Papi,

se le migliori opere della dottrina greca e romana e quelle de'santi

Padri camparono dal diluvio universale della barbaric.

Ma sovra ogn' altra cosa a cui intendeva la materna pieta della

Chiesa si era la riedificazione de'ponti, degli spedali, de'monisteri e

de'templi del Signore. Laonde fu concessa indulgenza , pari a quel-

la de' crocesignati che s' armavano al passaggio di Terra Santa , a

chiunque con moneta, coll'opera, colla protezione o col consiglio si

fosse adoperato a rimettere in piedi e in assetto cotali edifizi per

pubblico bene. Era a que' di molti Conti e Baroni che per vecchiez-

za o per infermita non aveano potuto prender la croce, i quali mossi

al bene dell' anima loro e de' loro padri e parenti s' accingevano al-

1' opera : similmente assai gran donne , ricche e potenti di castella-

nie e di vassalli e creati e ligi che pagavan loro fio di moneta e ser-

vjgio di persona, si sentiano spronate gagliardamente a coteste san-

te e generose imprest.

Ecco per qual guisa si mosse la nobile emulazione, che desto Fran-

cia, Inghilterra, Gerraania, Italia e tutta la Cristianita di Ponente

subito dopo ilMille ad innalzare que'stupendi edifizii, che formano

la nostra amrairazione e ci tolgono la speranza di poterli non che

superare, ma ne manco di gran lunga, con tutto 1' incremento del-

1' arti e delle discipline moderne
, pareggiare. Avresti veduto Mar-

gravi, Langravi, Conti, Visconti, Castellani e Baroni d'ogni ordine,

grado e signoria presentarsi a'Vescovi e agli Abati, e offerirsi loro
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con tutto il nerbo de'loro servi e ligi e libellarii all'edificazione delle

chiese di lor diocesi, abazie e priorati, proferendo raolto aiuto di pe-

cunia, di cavalli, di muli, di somieri, di tregge, di benne e di carrette.

Ma siccome ove la Chiesa entra colla sapienza del suo consiglio

tutto si volge ad armonia, ad ordine e legge, e si fa corpo animato

con membra guidate e scorte ad operare dal capo che colla mente

le governa , cosl Vescovi e Abati istituirono che tutte quelle turbe

si divisassero per ordini e classi , ciascuna sotto il suo reggitore , e

i reggitori facesser capo a un Duce comune ,
il quale avesse balia

d'imporre statuti a reggere secondo la diritta ragione que' santi im-

prendimenti. Di qui vennero adunque, prima in Froncia, e poscia in

Inghilterra e in Gerraania i religiosi sodalizii de' Massoni o Mura-

tori , che si adoperavano all' erezione delle chiese , de' monisteri ,

de' priorati, delle scuole dei cantori, delle colleggiate, de'presbiterii,

degli ospizi de'pellegrini, degli spedali de'malati, de'ricoveri de'le-

prosi, de'ponti sulle riviere, de'ponti di barche sui fiumi.

II capo di queste Fraternite si chiamava Gran Maestro de'Masso-

ni, li rettori particolari appellavansi Maestri, gli operai Massoni,

i fattorini Apprenditori (in francese Apprentis )
o Iniziati. I gran

capannati che si rizzavano intorno alia fabbrica della Chiesa, ove si

raccoglieano e riparavan gli operai , domandavansi Logge. Gli ad-

detti al sodalizio, conforme alia semplicita e carita cristiana, dicean-

si Fratelli. Per essere annoverato a queste pie Congregazioni e lu-

crare le sante Indulgenze, 1'uomo e la donna dovea innanzi tratto con-

fessarsi e comunicare , promettere ubbidienza al Gran Mastro ed

eseguire Topera che gli venia commessa dal reggitore della sua Log-

gia : ma sovra ogn' altra cosa era necessario di perdonare e fare la

riconciliazione co' propri nemici ;
il che importava grandemente in

que' tempi bellicosi, ove non solo i baronaggi e le citta e i Comuni

erano in continua guerra co' vicini , ma in que' costumi aspri e in

que'petti fieri e subiti all' ira, le nimista, gli odii e le vendette eran

frequenti , atroci e di sangue.

Secondo le memorie piii esatte, pare che coteste confraternite co-

minciassero a Ghartres , poc' oltre 1'undecimo secolo , all'occasione

Vol. X. 4
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>diedificare qtella grandiosa Cattedrate, e da Ehrirtres ssi'

roincontanente in Normandia e per tutto il rimanerite di ;

ove si auftumentarono per guisa che, tragtttato il mare, s'appr^feeto

.in Inghilterra'e Scozia ; e ttiolto piii flei Fiammittghi e negli'Ale-

tnenni.

Era Spettacolo degno in ?ero della fede viVissima'di 'tjtieir'eto

d'eroi che usciano allora dalla ferrea notte della -barbaric, il tedete

i nobili e potenti Baroni presentarsi in atto umile e riverente al Yfe-

scovo , doraandare d' esser benedetti , e avviarsi ad offeirir V opera

loro al Gran Mastro che gli accettava confratri, e inviavali a' Ma*e-

^tri a ricevere il comandamento d'adoprarsi alia fabbrica ^e<iondofla

clusse, a ch'erano assegnati. E il veder le superbe Marchesalne e 1e

figliuole de'Langravi, de'Marchioni, de'Conti e persino de^Re di Co-

rona domandare a grande istanza 1' umile e faticoso sodalizio ^delie

Muralrici, e andar liete d'esserne ascritte Consdrelle.

Quando bandiasi che nella cotal Diocesi si volea edificare la Galt-

tednile, o nel cbtal monistero la chiesa, o altrove il ponte al paSsag-

gio d'una riviera, eccoti dalle Diocesi vicine accorrere per isquadre,

coi Sarerdoti in capo che precedean colla Croce, ogni ordfne di Mas-

soni e di Imprenditori e presentarsi devotamente al Maestro, che li

distribuiva per Logge ed assegnava a ciascuno 1'opera di ch' era ca-

pace. Avresti veduto altri murare , altri squadrar pietre , altri di-

grossar travi ; altri curvar centine, incastellar palchi e ballatoi al-

tissimi, e gittar correnti
, e far le travate, e porre spallette e para-

petti. Chi con marra tramestava la calce coll'arena, chi vagliava la

ghiara ,
chi portava bruciaglia e fascine alle fornaci , chi maneg-

giava la creta o foggiava embrici
, tegole e mattoni. Oh ch' fcra

egli a vedere tonte nobili matrone e dilicate donzelle recarsi in

ispalla sassi e legni ; levarsi in capo i vassoi della calce e della

rena , o scendere a' fossi
,

alle riviere
, a' fmmi e portar brocche ,

anfore, idrie e mezzine d'acqua in sul lavorio , e il piii delle volte ,

squadronate in lunghissime Gle che mettean capo alia riva, passai^si

Tuna all' allra con rapido tragittamento le secchie dell' acqua , ov-

vero dai magazzini i mattoni.
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E tutto questo faceasi con gran ordine , siJenzio , compostefcza e

modestia, ch' era una compunzione a vedere. Gosi nell' andare eo^

me nel tornare da opera cantavano inni e sante laudt a onoire di

Gesii e. de' Santi, e in ispecial maniera magnifieavano le glone di

Maria! sempre Vergine incoronata in cielo reina degli Angeli $opra

tutti i troni celesti. Con questo digiunavano le.vigilie delle feste,

e i sacerdoti gli eccitavano a penitenza coll' offerire a I>io le pene,

gli stenti e i travagli delle fatiche ;, de' soli andenti , dellje piogge e

de' freddi , del disagiato. dormire e del cibarisi mal condizionato in

confcUfne. Se alcuna differenza intraveniva talvolta fra loro, i Sacer-r,

doti e i Maestri la componeano : e 1'obbedienza v'era solleci^ e al-

legra in uoqaini avvezzi talorat a tir,anneggiare i loro. vassalli con

aspro e duro go.verno. Caro Lionello , a leggere quelle istorie del

Massoqi io mi sentiva sollevar sopra me stesso ammirando la fowa

che ha in se la Fede e Ifamore di Dio 4
.

Si legge una lettera d'Aimone- abate di san Pietro di Dives ia*

^qrmandia, scritta Tanno^lliS in Inghilterra ai monaci dell' Aba-

zia di Tutteburg , nella quale si narra le mjarayiglie di quests ma-

gnajaima; Consorteria! , la quale adunatasi per edifieare; la; chiesaydi

saa ; Pietro, si segnala-va gnandemente in atti.di pazienza- e co&tanza t ,

1 Questo nobile spettacolo rinnoveUasi & quest! di in Giuliano , grossa, terra di

Campagna neU'Ernico, ov'ha un celebre Santuario di Nostra Sigoora, e vi s'edifica

intorno una casa di Religiosi addetti al Santuario nel ministero di confessare i pel-

legrini, che sin dagli Abruzzi e dai paesi intorno al Liri v'accorrono. E bello veder

ivi i terrazzaui aiutare dell'opera loro la fabbrica
, portancjo. in ispalla travi e plane

e.grosse. pietre; earreggiando arena e calce; spiccando da una petr^era^grossi archi-

travi e stipiti e sogliari da porte. Sovrattutto poi diletta e commpve il vedere una

lunga schiera di giovinette dai tredici e quattordici anni in su
,

ire cantando le li~

tanie ad atlinger acqua a una fontana e levarsi le grandi anfore in capo e portarle

all&vasche
;
e chiedere bramosamente all' Arciprete la. grazia d'adopcrarsi cziandio

a poritare in capo i vassoi della calce , mentre da un altro lato una torma di gar-

zftDcelli potta 1'arena e i sassi con un'attivita, un brio, una gaiezza, che innampra ;

c noi vei|emmo 1' Arciprete di. Giuliano , e talvolta eziandio il Vescovo di Ferentino

che promuovono si sant' opera , trovarsi in mezzo a quelle pie caterve come il Re
dell' arma tra la schiera operosa delle pecchie , quando piu ferve 1' opera de' favi

nell? alvear*
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Imperocche, narra 1'Abate: vedreste miei cari confratelli, ivi accolti

i piii potenti signori e le piii eccelse donne, che posta sotto i piedi

la nobilta della prosapia, 1'autorita del comando e la delicatezza del

viver ne' palagi, s' attaccano animosi a tirare le carrette pel oarreg-

gio de' legnami, delle pietre, della sabbia e dell' altro materiale. E

dopo tanto travaglio diurno vegliano a gran notte ponendo sui car-

ri torchi e manipoli accesi, intorno ai quali intonano inni e cantici

al Signore Gesii e alia divina sua Madre. E continua ragguaglian-

doli, che queste Fraternite de' Massoni nacquero a Chartres per \ia

della Cattedrale e si diffusero per tutta Normandia. Sin qui 1* Aba-

te di Dives. Ma voi troverete di molti particolari edificanti di co-

testi sodalizi nella storia degli Arcivescovi di Rouen , negli annali

dell'Ordine di S. Benedetto, in Roberto Dumont nella continuazione

di Sigeberto. Nella storia di Ginevra dello Spondano leggesi una

pergamena del 1213
, per la quale si narra d' una Confraternita di

Massoni fattasi per edificare la maestosa Cattedrale di S. Pietro, la

quale ci fu conservata dai calvinisti , dove i Massoni moderni piu

empi di loro 1'averian diroccata.

Ma forse queste pie colleganze de' Massoni non furono mai me-

glio e piii saviamente disciplinate che a Strasburgo , sotto Y archi-

tetto Dotzinger, verso 1'anno 1450, ancorache io dubiti a certi miei

indizi, che gia vi s'introducesse il tarlo a rodere e avvelenare la pu-

rita delle prische istituzioni de' Muratori.

Yoi vedete adunque, Lionello, che queste Logge Massoniche nac-

quero dalla fede e dalla pieta cristiana del medio evo, istituite e pro-

mosse dalla Chiesa, che allett6 i fedeli a scriversi Consodali in esse

per 1'acquisto delle medesime indulgenze de'Crociati. E noi da que-
ste Congregazioni abbiamo quanto di bello, di nobile e maraviglioso
si vede nelle Cattedrali di Chartres

, di Rourges, di Colonia, di Ma-

gonza, di Strasburgo, di Westminster, e per tutto altrove inFrancia,
in Inghilterra, in Scozia

,
in Alem.igna e in Elvezia. E sebbene le

portentose Cattedrali di que' tempi in Italia fossero erette dalla pie-
ta de'Comuni e delle Repubbliche, nondimeno pare che v'avesse gran
parte 1'opera di speciali sodalizi

, che ne promoveano Tedificazione.
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Or all' aspetto di tanto bene, che facea della selvaggia Europa un

paradiso , e dove prima era deserto , solitudine e boscaglia fitta si

vedean levare al cielo le sontuose moli de
f

templi , de' presbiterii e

degli spedali , e salmeggiare a Dio il giorno e la notte , 1* inferno

si commosse di cocentissima rabbia e giur6 di guastare nuovamen-

te la terra , se possibil fosse ; e non potendo altro , d'impedire al-

meno le sante opere che sorgeano per ogni parte ; laonde fece na-

vigar d'oriente e approdare, prima in Francia e poi altrove, le ini-

que coorti dei Catari, de' Bulgari, de'Valdesi, de' Paterini e de'Ma-

nichei, i quali appestata la Gristianita di Ponente con loro empieta,

eresie e fallacie d' ogni pessima ragione , spargessero la zizzania di

Satana nel grano eletto di Gristo.

Costoro dapprima s' intrusero celatamente fra' cristiani , e colti

i piii grossi e d'indole rubesta a' loro inganni (sotto pretesto che il

culto di Dio non dovea uscire dalla semplicita delle chiesuole e delle

pievi campestri, e che 1'unico tempio del Signore 1'uomo, ch'essi

volean ristaurare) gli attizzarono contro ai sontuosi edifizii delle cat-

tedrali e delle abazie per isturbare , frastornare e mettere al niente

le pie confraternite de' Massoni. Indi (sotto vista d'abbattere i nidi

sanguinosi e inaccessibili de'tiranni) ammisero come cani rabbio-

si quelle torme indiavolate a smantellare castella e torri e cortine ,

che munivano dalle correrie de' nemici le citta e terre di Francia e

d'Alemagna. Perche serratisi come demoni a quegli assalti, in men

di quindici di, nella Picardia, nell'Artesia e nella Bria, atterrarono

e diroccarono con arieti e gatti e catapulte sopra cento castella ,

mettendole a saccomanno , ardendo le case e passando al filo delle

spade i terrazzani. Re, Principi e Duchi si levarono per isbarattare

quelle falangi d'inferno ; e rotte, conquise e sterminate dall' indigna-

zione e dall'armi de' potenti signori, Francia, Inghilterra e Germa-

nia cominciarono a respirare.

Non per do furon distrutti que' pessimi; ma assottigliato 1'inge-

guo si brigarono di giugnere coll'astuzia ove non avean potuto col-

1'impeto e colla forza. I capi, mossi dalla malizia di Satanasso, fecer

sembiante d' essere in tutto dileguati dal grembo de' cristiani , ma
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cevando ne' secret! latiboli , come il serpente che nel silenzio ad-

doppia il veleno, vennero in pensiero d'imitare le Logge de' Mas-

son^ e mescolatisi fra quelle, corroraperne la fede e farle tralignare

dalsanto loro intendimento. N& si dier posa ue requie. Comincia-

rono, a gittare il mal seme fra le piii numerose , ragguardevoli e

devote , e simulando gran zelo ,
e quasi in aria d' ammaestrare la

loro semplicita, venian mano mano facendo setta fra loro.

E poiche il demonio e perpetuo contrafattore delle istituzioni,

de' rjti e delle pratiche della Chiesa ,
costituirono fra le confrater-

nite cristiane de Massoni, altre consorterie secretissime, assumendo

il nome di Franchi o Liberi Muratori (francs magons) doe svinco-

lati dalle Logge Comuni ,
e da' comuni Maestri. A cagion poi che i

pusilli e gli incauti non ismarrissero quasi a novita , ritennero an-

ch'essi i nomi di Logge, di Gran Maestro, di Maestri, d' Iniziati o

apprenditori, di Fratelli ecc. ecc. Composero inoltre certi lor segni

o emblemi secreti della cazzuola, delYarchipenzolo, della squadra,

della marra e degli altri ordigni e arnesi dell'arte di murare: eb-

bero gerghi particolari e indizi da riconoscersi co' Massoni secreti

delle altre Logge.

Tutti cotesti infingimenti , i quali non involgean nulla che con~

trario fosse alia legge di Dio e alia naturale probita, venian da' fui>

bi avvalorati da ragionari onesti e pieni delle gentilezze e modi

cortigiani della Cayalleria, che allor-a spandeasi largamente nelle corti

de' Sigoori , ne' torneamenti e nelle giostre per tale, che 1' apparte-

nere a queste Logge secrete era pregio di nobilta e cortesla ne' don-

zelli d' arme e ne' prodi cavalieri. Aggiugneasi a q-uesto ,
che i

Maestri prometteano favore presso le Corti e di farli salire a gradi

maggiori e crescere in istato d'avere e di consorti: il che potea

graodemenle in quelli ch'eran avidi d'onoranze, e d'oitenere feudi,

o castellan ie, o bulia di porre pedagi ai ponti, ai valiehi, alle strade^

e balzelli alle mercataozie e in sulle possession! e in sulle razze de'

cavalli. Con che attraevano alle Logge de' Franchi Massoni d'ogoi.

ragioce signori e vassalli.
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ComeVidersi bene avviati in' coteSte ntttnerose frigate di Conso-

dali; cominciarano (siccome figlwioli ch'6rano delle settede' Catad,

de' Manichei e di tutto il reo -seme degli antichi Gnostici) ad ostqg-

giare le sentence de' V'esc<*vi'e^de''Sfgtfori laici, e d'atttezafce iipo-

tenti a invadere i diritti della-<Shiefsa e i privilegi de''cfoerici e i

beni delle abaiie e tie'ipriorati :
!

toporre graveize e accatti in sui

loro ctfmpi, pascoli, -cacce^e pe^cagionijtdeviando'le'acque'alle mu-

lina, &\\e gualchiere e tflle magone del 'ferro ; mettendo taglie sopra

i 8Jrvi i >vilkni sudditi^ligide' prfesbiterii, deHe canoniche/delle

<jaiitorie e delle cappeille.

Queste cose raWreddtffldo gt^andetttente i laici hella rivereuia do-

vuta'fflls Ghiesa e a'suoi minfetri,dteponean Tanimo a non abbortfke

le fallacie the i Maeistri Massoni in'rtestavan nelle menti de' fedeli ;

sinche fatta setta, presero a spargere iargaflaente ne' loro secreti eon-

venticoli le eresie, ond'ergn'domfaati tjlieHristi Manichei, e a strsci-

tdfe e accender vivsmente 1'oflro deFranchi Massoni contra G. Cfi-

sto , Ja Sua Ghiesa ,
i

fsuoi 'Sacramenti ,
le sue leggi, le sue pratidie

ed'istituti, riuscendo'in terk) pagani sotto !lnaschera cristiana. -'Ne

paghi a tanto, tna votendo francare i loro consorti da ogni autorftk

divina-e unaana, e sfrenarli ad ogni appetito di lussuria ;e di ricohez-

a, gittarono in quegli empi'e sacrileghi petti tant'ira e-tanto furore

Contra ogni ordine e -gerarchia legittitnamente costituita in terra,

che a null' altro tendeano se non a distruggere quanto caduto fosse

sotto la rabbia feroce che ill cocea dentro.

Quindi chi legge i dirocca<'menti e le arsioni delle chiese, dei mo-

msteri e de' pii ediGzi,
( e i sacchcggi e le stragi fatte dagli AIM-

gesi e dagli altri Paterini nel Tolosano , nella Provenza e in tutta

TOccitania, e vede come que' pessimi strugg^ano quanto si parava

loro dinanzi, intende da quale spirito maligno eran mossi per mezfeo

di coteste Societa Secrete, delle quali eran ciechi stromenti. Ma po-

ciach^ furono attutite dalle Grociate levatesi contro si orribil pe-

te, i Gapi secreti e chiwsi^delle Logge Massoniche stetter cheti e

elati come chi luogo e tempo aspetta; e tanto si tenner vhe in
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petto le niquitose dottrine, che gittatisi in Inghilterra e Alemagna,

le tramandarono di maestro in maestro insino al secolo XV , nel

quale crebbero si fattamente e in uno con tanta astuzia di celar la

reita di loro dottrine, che 1'anno 1459 s'assembrarono in Ratisbona

con pubblica Assemblea , protetti e accarezzati dagli Imperatori ; i

quali riputando la Masstfneria quella religiosa e dotta Confraternita

di tre e quattro secoli addietro ,
Y ebbero adorna e mognificata di

privilegi amplissimi, e predicatala con somme lodi per forma, che

il Duca di Milano chiese alia Congregazione de' Massoni tedeschi un

architetto, che presiedesse a quello stupendo ediQzio del Duomo.

Qui forse & il luogo da cominciare un nuovo ordine di cose per la

Massoneria; poiche a' tempi di Filippoil Bello essendosi afcolito da

Papa Clemeote Y 1' ordine dei Templari ,
siccome tralignato dal

santo stipite onde germoglic- in Palestina , que' Gavalieri che pote-

rono salvarsi dall'ira di Filippo si rifuggirono nel 1307 a Mull nella

Scozia; e nel 1314 il Re Bruce li riunl alia congregazione de'Franchi

Muratori , riserbandosi il diritto ereditario della dignita di Gran

Maestro della venerabile Loggia di Hierodam in Edimburgo. Ivi i

Templari accolsero le ree dottrine abscondite che serpeggiavano in

quell' Istituto , pio al di fuori , e dentro avvelenato dal tossico del

manicheismo; e v' aggiunsero tutti i proprii errori che aveano attin-

to in Levante dai misteri di parecchie societa secrete d'eretici Gre-

ci, Siri edEbrei che ritraeano da'vecchi Gnostici, dai riti mitriaci

de' Persian!, e dal buddismo indico. Misteri infami e scellerati di

ch'eran sozzi alcuni di que' sacrileghi cavalieri.

In questa congiuntura si rinnovellarono le secrete discipline infer-

nali , accrebber leggi e stat uti
, formaron segni e indizi misteriosi

per riconoscersi dovunque s' abbattessero insieme : e professando
1'arte di murare i sacri ediQzi al di fuori, di soppiatto e al buio pro-
fessavano 1'arte di combattere e distruggere quanto v' ha di sacro e

di legittimo in terra; giurando un odio inestinguibile a Cristo e alia

sua Chiesa, non che all' autorit5 de' Monarchi , i quali senza punto
addarsene, s'allevavano in seno i piu sfidati nemici coperti del manto
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ipocrito d'adulatori e di prodi campion! del nuovo diritto, che s'ar-

rogavano sopra la Chiesa 4
.

Come piacque a Dio, pe'suoi giusti giudizi, nacque appunto sul

finire del secolo XV Lutero ,
il quale ribeli6 gran parte della Ger-

mania al Pontefice Romano: Arrigo VIHribello 1'Inghilterra: Knox

la Scozia, Calvino assai di Francia, d'Elvezia e d'Olanda; ed ecco i

Franchi Massoni soffiar da'loro covi secreti rabbiosamente nelle ple-

bi e inferocirle contro i piii sontuosi ediGzi ch* ergesse a Dio e ai

suoi santi la pieta e munificenza cattolica in que' regni tramontani.

Non credo che vi'sia cuor cosi freddo, anzi fiero e crudo, che possa

legger senza fremer d'orrore i guastamenti, le mine, le desolazioni

a Cui fur date in preda dalla cieca rabbia degli eretici quelle cattedra-

li maravigliose , que'vasti monisteri, quelle splendide decoranoni,

quelle dipinture d'eccelienti maestri, quelle statue e quelle sculture

de'primi scarpelli d' occidente. Inghilterra, Scozia e Germania che

doveano la civiita , la sapienza e le arti belle alia materna sollecitu-

dine della Chiesa e de'suoi ministri, vidersi diroccare in seno nel gi-

ro di pochi anni 1'onore e il pregio di tanti secoli, e divenire le lor

contrade un ingombro di ruine e di macerie. I protestanti stessi ora

lamentano tanta sfrenata barbaric e si empia libidine di distruzio-

ne, e convengono in questo avviso che una setta secreta e potente

avvampasse 1'ira de'piii felloni a smantellare e divellere que' monu-

1 Tanto eran lungi costoro dall'esser cristiani, ch'essi medesimi non s'aveao per

tali: conciosia che in una pcrgamena scritta a Colonia dai Framassoni il 24 Giugno

1535 e trovata ncll'Archivio della loggia Massonica dell'Aia, fatla poi copiare da

S. A. R. il Principe Guglieimo Federico Carlo gran Mastro delle Logge dei Paesi

Bassi
, e distribuita nel 18; 8 a tutte le Logge del regno, si legge Sebbene nella

distribuxione de'nostri benefizi non abbiamo riguardo ne alia religione ne alia

patria, tuttavolta non ammetliamo nel noslro ordine altri uomini che coloro i

quali nella SOCIETA DEI PROFAN! s' appellano CRISTIANI. Ivi parlano altresi

d'un Patriarca secreto che eleggono i Capi deH'ordine conosciuto solamente da es-

si capi e riguardato come il Capo visibile ed invisibile di tutta la nostra Associa-

xione : costoro giurano di non riconoscere e obbedire altro supcriore che lui, non

eccettuata la Chiesa di G, C. (Vedi ECKERT, Ordine dei Franchi Muratori jStoria

e Document*, )
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mettti sublimL Ed. e.si wo* c^ dove * Liberi Massom non, ayeai*

,
le provincie che ribellarono alia Chiesa manteqnero intatti gli

i, cpm'e a yedere nel Genevese, in tutto il paese di.Vaud

e alttove iu Svizzera e in alcune terre del R<jqp:e dj Boemia.

Dopoche il; Prpte&tantesimo radicossi e regn6 sovrano, la Masso-

neria, che giai vedea in. gran parte operato TabbaUimento della fede

e dei templi di Dio , ristette e rintanossi in Inghilterra a lavorarsi

in petto nuovi veleni e nuove forze per rompere a miglipr stagione

sopra i regni che si tenner fermi alia roccadiiPietroi. Laonde man-

dati innanzi i Giansenisti a diboscare e rappianar 1'erte e indebolire

le>munizioni, usci di novello dalle sue spelonche infernali e tramu-

tossi in Fraucia poco prima dello scorso secolo e-vi piant6 sue Log-

ge, e vi cominci6 i suoi secreti maneggi , accarezzata e protetja

dai Giansenisti e dall' empia filosofia ch'ella stessa avea.figliato nei

suoi sacrileghi amori col demonio, di cui e Oglia e sposa. Ne sola-

mente si tenne alia Francia , ma passo in.Alemagna e di la in Po-

lonia, in Moscovia, in Isvezia insino alle regioni polari; per mez-

zodl scese in Italia e per ponente in Portogallo e Spagna. E fu

tanta la pressa delle brigate ch' ella trasse alle Logge , che di. solo i

Grun Maestri e graduati e official! di ogni ragione convenner di

molte migliaia alia Dieta generate, che. la Massoneria voile aprire a

WilhemsbadTanno 1783, veggenti e plaudenti i Monarchi d'Europa.

hi quel vaferrimo Knigge i innesto nella mala pianta il pessimo

rampollo tidYlllurniniwio di Weishaupt, il quale vi gemmo e crebbe

e frutto ruina , desolazione e morte a tutte le piu, belle e fiprenti

f ontrade cristiane. Cotalche la Massoneria ch' era di gia empia di

sua genitale prosapia , innestata coll' llluminismo connaturossi col

diavolo e divento satanica.

La Ggliuola primogenita di questo connubio della Massoneria col-

riiluminismo si fu la rivoluzione di Francia con tutta la sequela
dclln su. Ttofohia e del soqquadro del mondo. Voi siete giovane,

1 Ln questo empio vedi quauto s'6 dctto nella agta al cap. del GiwamentP.> va-
lume IV, pa. 273.
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Lionello, ma io vidi cose incredibili e di tanta cruHelta, che non/:si

potrebbe dire per mille Hngne: tutti i ttoni d'Europa
(ne ftrroao

scossi e in gran parte crollati; guerre infinite e stragi fe mutametiti

di Corone e di Stati. II sangue de' saceixloti correva in Francia a'"gran

gorghi , schiantati gli altari , smantellate chiese e monisteri , V-le

vergini di Dio e i suoi servi sperperati , e i foeni e possession! loro

rapiti. Surse un wuovo Irtipero e cadde e spari; ma non sono tutta-

via ne cadute, ne sparite, ne spetfte te Societa Massoniche\ cfee per

converse misero iitrovi frutti e^piii dcerbi, aspri e veleno^i di j

pfi-

ma. I Mcwaarchi tornati *dffl braccio di l>io strgli aviti lor troni, ffis-

conobbero la'forza'fli quel braccio e non veggono che Dio pu6 tor-

nare a bafeatli di Jassu, servendosi miovamente delle Logge, ch'essi

s' accarexzawo in seno, o :almeno secondano ne''malvagi intentiimenti

41 guerregglare e inceppare la Ghfcsa 4
.

Quando il conte Pietro ebbe terminate quel lungo rajgionamento,

la buona Sofia torn6 di Chiesa con un viso si chiaro e allegro, clie

ben le si vedea la gioia dell'anima traboccare dagli occhi e dal sem-

biante. II domani in sulla terza fummo in cammino verso 1' Entre-

mont , accompagnati per lungo tratto dal Padre Grant , da quattro

1 Noi crediamo che questo brevissimo ragguaglio intorno aM'Origine della Mas-

soneria sia piu esatto che la sloria del signer Eckert, il quale ci pare che s'appoggi

soverchiamente sopra YOrdine dei Templari. Noi ammettiamo che alcuni de' piii

empi cavalieri del Tempio ionestassero nelle Logge Scozzesi qualche novello errore;

ma gia le Logge dei Muratori erano il secreto recettacolo di tutti i misteri d'iniqui-

ta portali di Levante daiCatari e dai Manichei. Anzi ci6 6 chiaramente accennato

nel documento di Colonia del 1535 ove dice La Societti o I'Ordine dei Fratelli

Muratori non tras tua origine particolare n& dai Tempieri, nd da alcun ordine

ecclesiastico o cavalleresco
,
nd vi si rappicca per alcun legame intermedia sia

per direlto siaper indiretto. Questa societa e piu antica di tutti questi ordinit

prima ancor che le crociate esisteva in Palestina ed in Grecia ecc. E invero le

storie accennano gli errori de' Catari
, de' Manichei , degli Albigesi ,

de'Frisoni
,

de'Fralicellt, de' Foverelli di Lione, d' Arnaldo da Brescia ecc. i quali desolarono il

ponente assai prima dell'abolizione de' Tempieri. La corruzione poi delle pie Con-

fraternite de' Muratori e evidente nell' aver conservato i prevaricatori per ipocrisia

tutti i nomi e i caricht dei pii sodalizi, istituiti dalla santa Chie'sa col premio delle in-

dulgenze a benefizio della religione e della ci villa d'Occidente.
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Marroniers e da* due cani. Giunti alh Cantine sotto i ghiacciai, il

generoso e cortese ospite prese commiato, e noi posti sulle slitte o

ramazze com'essi le domandano, strisciammo rapidissimi a Lide e

a 8.* Pierre ,
donde ne

f

carrettini di fianco scendemmo poscia a

Martigny.

Ivi trovai il mio carrozzino , che m'attendea da due giorni , e il

conte volea partire il domaoi col corriere del Sempione ; ma io mi

vi opposi gagliardamente , e tanto il pregai che volesse gradire di

venir meco sino a Ginevra, che alia fine s'arrese. Io aveva una mez-

za berlinetta di Vienna a cristalli e con tante comodita quante si

possa desiderare; perch& fattolo entrare colla figliuola, io stetti nel

seggi61o col mio cameriere, ben rinvolto in un gran pastrano fode-

rato di martore, e consolatissimo di poter per altri due giorni am-

mirare le virtu singolari di Sofia. N& m'abbisognava minor confor-

to che la ricordanza di quell' angelo di donzella, al terribil caso che

m'intravenne pochi giorni appresso a Lione.
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SUE RELAZIONI COI POPOLI D' OCCIDENTS

Egli addiviene nells cose moral i. e nella luce della verita quello

stesso che e proprio delle cose fisiche e della luce visibile del sole :

T impiccolirsi cio6 eToscurarsi degli oggelti, a mano che da noi si

dilunganoie col loro avvicinarsi risplendere e giganteggiare. Per cui

la stima ed il giudizio che altri ne fa, si misura frequentemente noa

alregolo saldo ed infallibile della ragione, ma a quello mobile e fal-

lace della distanza. E questa cosa manifestissima e dove si parli di

popoli e nazioni ,
di loro qualita , pregi e preeminenze. All' udire

certi arditi venturieri che sferrato una volta d'Europa, sursero nei

lontani porti deirAmerica o dell' India, e quivi smesse le patrie co-

stumanze e talora persino la favella, ottimamente si addimesticarono

col vivere e adoperare di quelle genti, tutto fra noi e piccolo e me-

schino : i mari, i fiumi, i monti, le foreste, gli interminabili piani,

la natura tuttaquanta cola e gigante: varieta infinita di piante, di

frutti , di animali : terre feracissime, aria salubre, cielo purgatis-

simo. Popoli poi o per moltitudine, o per antichita, o per ampiezza

didominio, o per vitalita e floridezza incomparabili. L'Europa, po-

stine come sono alle mila mfglia di distanza , scompare loro dalla

1 Ycdi il vol. IX, pag. 603 e segg.



2 DEL GIAPPONE

vista, ed i suoi pregi si riducono al piii a quella meschinissiraa pro-

porzione che essa ha nell'estensione, secondo la quale non jgiunge a

un dodicesimo delle terre abitabili ,
o due centesime parti della to-

tale superficie del mappamondo.

Tutto altrimenti noi abitatori di questo vecchio mondo occiden-

tale, ai quali neppur cade in'pensiero che altri pretenda vantaggiarsi

sull'Europa per merito di potenza e di coltura, o per qualunque altro

di quei pregi che fanno aggiudicare legittima preeminenza ad un po-

polo suf un altro. Questa nostra Europa, quantunque piccolissi-

ma , ci pare talmente grande, centre e seggio di tanto valore, che

lei tolta, il mondo non ci parrebbe mondo, e scomparirebbe con

essa la sorgente pererme di vita che si dirama per 1' universe. E che

sono 1'Asia o 1'AffWca a petto dell'(Europa, diciam noi di frequen-

te? Sol che piaccia alle Potenze occidentali, e I
1

Asia dal Bosforo al

Giappone, e 1'Affrica da Algeri al Capo di Buona Speranza saranno

provincie europee. Hani egli cosa die paia impossible a questo no-

stro alto grado d'incivilimento? Tanto stranamente ne esageriamo

Fefficacita ed il valeggio.

Per6 a fame retto giudicio e pesare con equa lance la relativa po-

diezza od eccellenza dei popoli, egli e mestiere il sollevarsi in alto,

Fuscire per quanto e possibile dalla stretta cerchia dello 'gpazio che

ne c ifconda e del tempo che e vicino, per contemplare nella stoma

dei fatti splendidi , durevoli ed universal 1' influenza recfr^roea che

le varie genti, le une sulle altre, esercitarono, le lotte che sostefifte-

ro
,
le armi che maneggiarono , 1'esito finale della vittoria e idella

sconfitta, non meno sui campi di battaglia che su quelli delle arti,

delle seienze, deila religione.

Ora, chi ben'consideri, il primato dei popoli e delle genti fufgem-

pre mai cosa mobile e passeggiera , non assoluta ma relativa : >e ^e

dair apparizione del Gristianesimo parve secondo alcune ^uepafrti

aver Gssato stabihnente la sede^nell' Occidente , egli e perche 1'Oc-

cidente divenne 'allora e resto mai sempte centro -e fuooo 'di 'qu6ila
j

gran luce da Cristo dififusa nel mondo , e tutte le istituzioni euro-

pee furono per quella rinnovellate e ad iticomparabMe eoceltenza



. Diiinodo.che se 1' Eurvopa fosse staia priva di quel privi-

legiotsingolare
e pr#destinazjp0e e stanza e metropoli dellft Chiesa^

6 credibile che sottostarebbe per ogm verso, in grandezza t potenz>

e cultura atf Orients .

I<e relazioni cfce-pentre secqliTultiraio Giappone conserv6 coi po-

poll, occidental* son?, un ; episjodip, o meglio ua^epilogo , della sto-

ria uiuversale, nej quale si l^sgg^ sOolpito in caratteri splemiidissiijai

il rpentovato, principio : che rjEuropajnon sovreggia;alle altre parti

del ippndo, se nqn in qnanto essa; medesima e signoreggiata e mossa

daUa>yir,tu del Cristianesiijio che TinformavDurante poco meno di un*

seQploi che la fed^ fibbp aqcesso aqueJl'isole^ laconquista morale del

Giappone progredlcon mpto celere e felicissimo ; il popolo, i saviV

i barpiji, i principtiine riconoj)bero 1'eccelleaza e ripujiiate le invete-

ratje supersjtizipni vi sijSoggeittarono; con- solenne ambasceria (rima-

states0mpiOiUqicQ negli annaliidel mando) mandarono giurare-obbe-

dienza^ fin v da,quelle rinjoti&siqae spiaggie al successore diPietro, e

Romp! ,per, la prima volta dett^) leggi a popoli che fin allora si erano-

tenutiper i.prinji dell' universo. Maappena, perdoloroso fato, ces

so in la potepza del Cristianesinxo , surrogatovi I'industria e 1'ava-

ri^ai4ei t^afficanti olandesi, le relazioni che 1'Europa vi manteune

fm-opp.upa^serie non interrotta dif alter! e dispotici provvedimenti,

coi quuli il Giappone umilio la dignita di quella potente repubblica,

e in lei ca)pes.t6 la grandezza di tutti gli occidentals d&essa sola rap^

pr^entjati i&' porti dell' Impero. L' ayvilimento al quale quel li^

berp,e)fle^0| popolQi spontaneamente soggiacque pennon cessare u

lucro meschinissimo e travaglioso , e tale , che se non ne avessimo

storici e malleyadori i membri stessi della legazione olandese , sa-

rebbe..da. rip^si. qual .fayala; di. sfftcciati^ajunnjia^^i. Ve^amp i

iscpTAiP questo mira^Ue cgntrapposto,

Nell' anno 1542, quel medesimo in che & Francesco Saverio

sbarco a Goa per cominciarvi il decennio di Apostolato, nel quale

rec6 la luce del Yangelo a tan,ti pop,pli id,olatri, tre negpzjanti por-

to^esi t, t Anto.niQ,]VJ[pta > Francesco Zeimpto e Attto^ip Se^otjiag-

giando dal Macassar verso la Cina furono daiuna sformata
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balzati sulle coste del Giappone e costretti a pigliar terra a Cango-

scima, nel regno di Sutzuma, all* estremita meridionale di Chiusiu.

Essi erano i primi trafficanti Europei approdati in quelle isole ;

e coll' aiuto di un Cinese che navigava con loro, intendente dei ca-

ratteri usati cola *, presa lingua e informazione della terra e datisi

a conoscere ai paesani, ottennero di mercanteggiare nei loro porti

e spacciarvi liberamente le loro merci. Ma di quante novita furono

apportatori niuna tanto li colpi quanto la religione cattolica di cui

erano i Portoghesi osservatori , e che secondo loro mediocre scien-

za
,
ad alcuni che ne li richiedevano , insegnarono , porgendo con

qucsto occasione al Saverio di veleggiare poco appresso a quell'iso-

le per pianlarvela. Ci6 fu nel 1549 quando sovra un giunco d'un

pirata cinese , spintovi piii da Dio che quivi il voleva , che condot-

tovi dal capitano barbaro e traditore , afferro in porto a Cangosci-

ma il dl solennissimo dell' Assunzione. Da quel dl gli affari del com-

mercio portoghese furono appena cosa meritevole di menzione, a

fronte della grande impresa che si fu quella, di trasformare tutto

un popolo d'idolatro in cristiario, traendolo alia conoscenza del ve-

ro Dio. E voile la provvidenza che primo vi si provasse quel grandis-

simo uomo di Francesco Saverio; poiche oltre alle sovrannaturali

virtii che segnalarono in tutto I* Oriente il suo corso vittorioso, era

fornito di una squisitissima prudenza a scegliere i mczzi piii adatti

in ogni malagevolissima impresa ,
e perci6 meglio di qualunque

altro abile ad avviarla e darle felice cominciamento. Quindi anzi

tutto apprendere , e studiosamente usare le maniere ivi proprie ,

1 I Giapponesi usano varie forme di caratteri
;
ma nello stile sublime

, negli atti

ufliriali, iscrizioni, diplomi e simili si servono dei caratteri cinesi della lingua man-

darioa : i quali, come ognuuo sa, sono una specie di geroglifici che immediatamen-

te rappresentano non suooi ma idee. Periodic, sebbene si pronunzino diversamente

nelle varie provincie, da tutti ugualmente si intendono, quando si parla non a voce

ma per iscritto o disegnando rapidamente in aria i caratteri coldito. Quei caratteri

sono per la Cina, il Giappone ed il Tunchino, ci6 cbe presso i geomctri le cifre cd

i segni algebrici, i medesimi in tutte le lingue, da tutti medesimamente intesi, ma

troppo divcrsamente pronunziati.
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avvegnache stranissime ai forestieri; e farsi, quanto il piii per lui si

poteva, simile a nato in Giappone, per cosi r^ndersi loro amabile,

come fosse un di loro. Visitare i Re idolatri, e comperarne la grazia

e la liberta del predicare, eziandio con doni. Allettare i curiosi, in-

segnando dell' astronomia quanto eran capaci d' intenderne: e della

origine e formazione del lampi, dei tuoni, dei fulmini, e delle nevi

e dell' iride, e quant' altro di simile maraviglioso si fa nell' aria:

dell' anima poi, e.della vita avvenire, e delle piii segrete cose dispu-

tare solennemente e tener campo aperto ai loro sacerdoti e mae-

stri in divinita, che col& chiaman bonzi. Efinalmente, queltanto in-

solito e per altro ripugnantissimo alia sua umilta e modestia, del

inettersi tutto alia grande, in vesta di ciambellotto e sotto un ricco

ombrello, con attorno paggi e corte, e in se maesta di personaggio

e ambasciatore del Re del Cielo al Re di Rungo; poiche dal cosi fa-

re, in cotal luogo e tempo, he tornerebbe pari all' onore il credito,

e rispondente a questo la felicita del successo, nel dare a quel Prin-

cipe e a'suoi popoli il primo annunzio dejla fede *. Eci6perche

i Giapponesi essendo tanto stimatori di se quanto dispregiatori de-

gli Europei che essi conoscevano solo in condizione ed opera di

mercanti , stato e professione avuta fra loro in conto d' ignobile ed

abbietta, era dicevole alia maesta ed elevatezza della cattolica reli-

gione circondarla di tutto quello splendore di ricchezza, di nobilta e

di sapere che richiedevansi a farla loro reverenda ed accettevole.Tan-

to piii che essendo essi provvisti di fioritissime Universita ed Accade-

inie e di numerosi monasteri di bonzi, nei quali i migliori ingegni si

travagliano in sottilissime ricerche sulla natura degli Spiriti e degli

Iddiiesecondo lor settaetradizioni nedanno soluzionifrasediversis-

sime, ma tutte ugualmente intese a confermare il popolo nell'antica

e venerata credenza delle favole di Tensio, di Rudda e dei Camis, non

era da operar contro di loro all' ombra ed alia spicciolata, ma assalir-

li di fronte, combatterli in solennissime dispute in faccia ai letterati

ed ai Principi, convincerli d'ignorania, di nequizia e d'impostura.
'
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E queste art!, congiunte ai minister! unaili e caritativi di addot-

trihare il popolo ed i fanoiulti, di soccorrere alle miserfei degli in-

feliti abbandonati dai boozi e dannati dalk costoro insaziabile in*

gordigia all' inferno, perche impotenti a largheggiare con essi in-

atti di liberate munificenza; queste arti* dica* usate da quel grande

Apostolo die era il Saverio furono le medesime che i suoi succession

noil' apostolato del Giapponer-adoperarono per circa un secolo quan-

to dur6 ivi la fede: e i rapidi e non piti visti progress! che vi fece,

1' ooore altissimo io che vi fa anche quando ne perseguivano<e stra-

ziavano-i professori, mostoro che erano le:vere e le sole capaci, con-

forme le leggi.della regolar provvidenza, a;piantarvi il veraculto di

Dio, farlo fiocire e durare perennemenfce, senza quel terribile con*

corso .di circostanze pr cui ne fu riciso il troneo, sbarbicata qua

luuque benche tenuissima radice e spersa ogni sementa.

In si fatta maniera adoperando
convertironsi alia fede il Principe

di Amacusii ed i suoi sudditi, il Principe di Oflmra con pHk>di cin-

quantamila abitanti, il Re diTosa quello di Arima, quello di Bungo,

e con essi e prima di loro moltitudine grande di nobili e gentiluo-

mini delle loro corti, figli e parenti diPrincipi e Re di vaste signorie,

che traevano seco al battesimo le loro famiglie numerose ed i vassalli;

o cio che parve simile a miracolo monisteri interi di bonzi, e fra

quosti alcuni riputatissimi nella prima universita del Meaco.

Tutto questo si compi malgrado i rivolgimenti politici che agita-

>ano in quei tempi il Giappone : imperocche oltre i tumulti parziali

pcovocati dalla gelosia ed ambizione dei Regoli in allora pressoche

iodipendenti e continuamente in armi per vaghezza dimaggior si-

gnoria; non andarono molti anni che cominciarono le guerre terri-

bilissim^ e conquiste diNobunaDga, diTaico eDaifusama, nelle quail

il sangue sparso e le citta distrutte ed arse empierono di lutto e deso-

lazione tutto 1'impero. Sul finire del regno travagliatissimo diNobu-

iiauga, sette lustri dopo la prima comparsa del Saverio irt quell' isola,

contavjinsi piii di ducentomila cristiani spartiti in molte cristianita, e

da quel tempo andarono crescendo con tanta celerita, che negli anni

i di persecuzione sotto Taicosama e Daifusama le conTersioni
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die vi si operavano erano di trenta e quarantamila ogni anno , sine

ad annoverarsi vivi in Giappone oltre a settecento mila fedeli.

II dire delle virtu e dei meriti di quelle chiese nascenti, e sovrat-

tutto della umilta, pazienza e castita illibata, nomi e pregi fino a

quei tempi ignorati dai Giapponesi, pei quali la fierezza deiranimo,

il vendicarsi d'ognipiii leggiero affronto, o il darsi tranquillamente

la morte sono riputate azioni magnanime eregali, e la piu sfrenata

lescivia & tenuta in conto di sfogo necessario alia natura ed al sen-

so, e'c&sa troppo bella per essere toccata leggermente e di volo, e

ijtroppo vasta per tratteggiarne qui uno schizzo ncwi troppo dissomi-

gliante dal vero. Quello che accenneremo come piu conforme al no-

stro intendimento si 6 Taltissima stima e riputazione in che salirouto

i predicatori della fede presso i signori e principi dell'Impero, pres-

so i letterati e i savi di maggior grido: tutto merito della sublimiia

e purezza dei loro insegnamenti, non che del maraviglioso conserto

-di quella celeste sapienza con la pratica di stupende virtu , annega-

ttione, sacrifizio ed eroismo. Conciossia cosa che alcuni di quegli ape-

sfcoli fossero uomini non ragguardevoli neper nobilta di sangue, n&

?er titoli e dignita di ambasciadori, o somiglianti, ne talora per co-

gnizioni recondite e pellegrine : nondimeno ebbero tali onori in cor-

ste di Meaco,di Fuscimi e d'Anzuciama, che le piu splendide e costose

ambascerie di Olaoda e;di Russia non solo non ebbero naai gli uguali,

maa grave stento neottennero con doni e vantaggiose proposition!

di traffico una menoma particella.

E per taccre dialtri basti ramroentare come queiralterissimo womo

diNobunanga, a piu riprese desse udienze ora pubbliche e solennis-

-ime/ora private e dimestiche al Froes, aH'Organtino, al Valegnani,

semplici missionari , con atti d' incomparabile degnazione. Accolse

Una *oita il primo s^pramno dei ponti reali nel gran Meaco, stan-

dogli d' intorno i^siioi Generali e Fesereito pomposamente sc&ierato

M frcnte , facendoselo ,stur vicinissimo e ooprire : >anzi nella reggia
il fe'sedere aimanidestra, dledelom servire a' suoi Principi ed a'suoi

figliudi, e quel che n6 anche .a^su^i figliuoli accordava, condusseio a

ivbitare F iaespHgnabile-sua foutezza di Toari. Lai poi e altri padri
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voile sentire a lungo ragionare di Dio e deH'anima, dell' immortalita

e della vita avvenire, della sublimity e purezza della morale cristiana,

contrapponendola alle dottrine dei bonzi ,
e ne rimase alcuna volta

talmente preso, che promise di voler, pacificato il regno, se e tutti i

suoi dare ai padri ad istruirli nella fede e battezzarli. Lui consen-

ziente si fabbric6 in Meaco , che 6 la metropoli religiosa del Giap-

pone, fra le altre una sontuosissima chiesa alia gran Madre di Dio,

che per la sua altezza, eleganza e magnificenza oscurava i templi degli

iddii, e che pei Giapponesi avvezzi alia solennita del culto fu di gran-

dissimo aiuto al convertirsi ,
non parendo piu loro religione da vili

quella che si altamente sentiva di Dio e conforme a tanta altezza de-

gnamente lo onorava.

E Taicosama stando gia vicino a morte, dell'ambasciata porto-

ghese venuta ad ossequiarlo in Fuscimi non voile ricevere altri che

il P. Giovanni Rodriguez, povero religiose, e gli fece dimostra-

zioni d' insolita cortesia : sebbene piu volte avesse gittato severis-

simo bando contro dei padri e pena la testa se si fossero arditi di

metier piede e soggiornare nel Giappone. Tanto potevano su quel

barbaro e crudelissimo tiranno gli esempi di virtu dati dai cristiani,

quando non eragli ai fianchi quel sozzo bonzo Jacuin a soffiar nel

fuoco della persecuzione , ed irritarlo contro la religione degli Eu-

ropei. Ma quello che piu raumili6 i superbissimi spiriti di Taico-

sama e diedegli idee della grandezza maravigliosa della fede cristiana

e dell'incomparabile potenza e ricchezza dei popoli d'Europa che la

professavano, si fu 1'ambasceria che per opera del P. Valegnani ve-

nuta in Koma dal Giappone, ritornossene da Roma cola con lettera

del Sommo Pontefice Sisto V, e con doni suoi e di tutti i Principi

d'ltaliu, di Portogallo e diSpogna. La pompa con cui gli Ambasciatori

entrarono in Meaco e recaronsi al palagio imperiale, 1' inestimabtte

pregio dei doni coi quali fecero omaggio all' Imperatore ,
e le cose

non piu udite che quei Principi giapponesi jaccontarono delle citta

d' Italia e di Spagna , della potenza di tante repubbliche e di tanti

regni, tutti devotissimi al Santo Padre diRoma, empierono Taicosa-

ma di si grande stupore , che per la prima volta si accorse di non
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essere quell' altissimo iddio che reputava se stesso : e tutto si pro-

fuse in aramirazione di quelli che chiamava barbari, ed in iscusa del

non aver potuto per difetto di tempo accoglierli con tutta quella

magnificenza che a tanta maesta si conveniva. Ed invitolli seco a de-

sinare, dando here al Valegnani nella sua medesima tazza, onore da

far beato qualunque Principe giapponese , ne usato mai con altro

forastiere : e poi dismesso il fasto e 1* alterezza, tratt6 con loro di-

mesticamente ,
e con un atto di liberalita , in lui avarissimo sti-

mata prodigio benche fosse pochissima , li rega!6 che in seta e che

in argento per un valore di presso a duemila ducento scudi. Per

tal modo mentre unicamente intendevasi 1'onore, la propagazione e

T esaltamento della fede tra quei popoli per guadagnare le anime a

Dio, si promovevano gli interessi della vera civilta , innamorandoli

di ci6 che non avevano e credevano impossibile a trovarsi fuori del

loro paese: e invaghendoli di stringere piii amichevoli relazioni con

nazioni si colte e per tante ragioni pregevolissime. Ma ci6 che lo

zelo della religione ide6 e avrebbe condotto a termine , le gelosie

nazionali, i gretti interessi dei trafficanti, le male arti degli eretici,

venuti in aiuto della rabbia dei bonzi, ruppero a mezzo il corso: ed

il Giappone che forse ora non avrebbe ne un idolo ne un idolatra ,

con dolore universale dei buoni e generosi, ritornato per loro opera

alle stolte sue superstizioni, s'ostin6 piii che non faceva ab antico a

sconfinarsi dal mondo incivilito , guardando tutto il mondo come

barbaro e se solo riputando colto e gentile.

Ora a dire in breve del come la fede si schiantasse in quelle isole

fino a non rimanere vestigio dell'esservi stata , e del chiudersi i

porti del Giappone a-tutti gli Europei, tranne i soli Olandesi che an-

cora vi hanno cofla Gorea e colla Cina il monopolio del traffico, egll

e fuor d'ogni dubbio, e per chiunque abbia occhi in fronte a leggere

le antiche memorie di quei tempi, evidentissimo, che 1'estinzione di

quella floridissima cristianita fu opera tutta e sola della persecuzione

inaudita , che i credenti nazionali in numero sterminato dann6 a

crudelissime morti, o per timore della morte costrinse adapostata-

re ; i missionari poi sia forestieri , sia Giapponesi (e questi erano



7.t BEL GIAPPONE

molti e di gran cuore) o spense, o con leggi severissitne e piii severi

provvedimenti bandi e tenne per sempre lontani. Le cause poi che

attizrarono la persecuzione, furono Todio mortalissimo nei bonzi, e

negii Imperatori le gelosie di Stato ; quelli si vedevano impoveriti ,

scaduti di credito presso al popolo, e venuti in abbominio ai Grandi

fatti conscii della loro malvagit& ed ignoranza : questi temevano che

resasi cristiana la maggior parte dell'impero, gli Spagnuoli o Porto-

ghesi non si valessero della potenza ed aiuto dei missionari e dei

neofiti per fare il conquisto dell'isole. E tali sospetti, causa princi-

palissima e veramente efficace della persecuzione , furono svegliati

dapprima neiranimo violentissimo di Taicosama da quell' infame

bonzo Jacuin , ricordato di sopra , imbestialito del non aver potuto

espugnare 1' onesth delle donne cristiane di Arima. Al primo tocco

di questa corda surse cosl fiera tempesta che le piii belle speranze di

conversion! di quell' anno 1587 andarono in fondo, e in luogo di una

solenne e plena vendemmia che i missionari si promettevano, la cri-

stianita giapponese fu vicinissima a finire. Posata alquanto 1'ira del

barbaro, e continuandosi il ministero apostolico con gran prudenza

e pan frutto, gli Spagnuoli per gelosia dei Portoghesi essendo venuti

dalle Filippine con altri zelantissimi religiosi, ma non ausati ai co-

stumi e provvidenze necessarie a tenersi in quei burrascosissimi

tempi, poco manc6 che non la mettessero di nuovo in bollimento.

E s\ il fece un imprudentissimo piloto biscaino dal galeone S. Fi-

lippo, che partito di Manila nel 1597 ruppe sulle coste del Giappone
e fu derubato da Taicosama. QuegH essendo interrogato dell'tiso a

che servivano agli Spagnuoli le carte da navigare trovate nella narve,

e come avesse fatto il loro signore ad impossessarsi di tante isole e

regni posti in si lontani paesi che ivi erano segnati, rispose in mal

punto per lui e per lafede: che coi missionari. Fatta che qoelli hanno
una moJ'Ktn'dine sufficiente di cristiani, sopravviene 1'armata e ccrt-

T aiuto di quelli si guerreggia e si vince. Questa mostruosa menzo-

gna , che egli pare fabbricasse per incutere timore alle autorM <iel

Giappone, dove grande era il numero e la potenza dei cristiani, ed
ottenere con ci6 di essere meno inumanamente trattato , fu una
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nuova stxitotilla d'iineendio, nel quale soffiarono piii tardi potentemen-

te a riaccenderlo i bonzi , e ci6 che piii addolora i trafficantr Olan-

desd, con danno irreparabile della fede. Per ora tutfco si Hmito a pro-

mulgazione;di ordini piii stretti contra imissionari, ed alia pena'di

maFtB eoR>solennita grande e maggior fnitto che darmo pronunziata

ed esegnita>c(mtro ventisei cristiani , buona parte- relagiosi e alcuni

di esai del yemiti dalle Filippine*

Morto Tiaieftsama e suecessogli ,. come si disse , Baifusama , que-

sftii alterDtttivamente am6 e disam6 la religione criitraoa , non per

quelto che i era in< se stessa , raa per i vawtaggi cbe procuravagli H

ocxi Portoghesi. Senonche essendosi aJtamente;corruccierto

di loro per alcuni fatti avyenuti in Macao, dopo aveme pre-

sa vendetta su gli autori , apri i suoi porti con eguali franchigie

ai Castigliani e agli Olandesi scemando di tanto 1' importanza del

cojnamercio portoghese. Ora awenne chei un pilbto spedito dal vi*

cer& della Nuovfft Spagna per istabilire il coramercio del Messieo col

Giappone, fermate le condizioni del traffico con Daifusama , ebbe

licenza di riconoscere i porti che yoltano a mezzodl. Ond egli si

mise a scandagliare e dfeegnare tutte intorno quelle costiere ,. per

poter sicuramente (lingers! a imboccarne le aperture^ Del che in~

sospettiti i Giapponesi, ne inandarono avviso in corte. Ivi da qual-

ch6 anno^praticava un certo Guglielmo Adams Inglese, ma capita-

no- diuna nave Olandese che ayeva dato a traverso in:quei mari, ed

em- state confiscata da Daifusama. Interrogate per tanto TAdains se

fosse uso degli Europei lo spiar in si fatta guisa i mari e le spiag-

ge, dove hanno a mercanteggiare come se vi avessero a condurre

UD' armata e guerreggiare per conquista, 1'Inglese colse il destro

di favorire il commercio de'suoi a danno dei Portoghesi e Spagnuo-

li^ non che della cattolica religione, che come eretico aveva in ab-

bominio : e ribadendo in capo a Daifusama il detto rammentato di

sopra dal piloto biscaino, gli narr6 grandi menzogne sulle mire am-

biziose dei Re di Spagna a conquistare quell* isole per mezzo dei

religiosi: per cui, diceva egli, iRe d'Europa e nominatamente- quel

d' Inghilterra gli avevano scacciati , e ripudiata la loro legge , che
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non e la pura del cristianesimo, ma alterata da essi eon mille error!

ed invenzioni di loro capo.

Per queste ragioni mal disposto Daifusama e maggiormente in-

Yeleuito per la mala condotta di due signori e Principi cristiani

commettitori di gravissime ingiustizie ,
1' odio suo tutto rovesci&

sopra la fede, giurando di sterminarla ;
e cominciassesi dal cercarne

in corte ,
affinche coll'esempio dei Grandi il popolo restasse intimi-

dito. Ma il fatto non and6 piu oltre che cacciare in esilio quattor-

dici nobili cavalieri ed una delle principali matrone cristiane che

erano in corte : segulti poco appresso da circa settecento cristiani

tutti vassalli di cortigiani che essi bandirono per farsene un merito

presso Daifusama. II quale essendo mansueto per natura fra breve

si raddolci e rivoc6 gli ordini piu severi che nel primo bollor della

collera aveva spedito. Quello per6 che non fece Y Imperatore in

tutto il paese, fecelo ne'suoi Stati, che erano tutti cristiani, Suche-

dono rinnegato e parricida; gareggiando egli in inventare tormenti

e carnificine, ed i fedeli in offrirsi volenterosi e giulivi a sostenerli :

sino al concorrere a certe solenni esecuzioni piu di trentamila spet-

tatori tutti in abito di gala , in aspetto pacifico e senz' armi , (
cosa

siiigolare in Giapponesi) come greggia di agnelletti non solo rasse-

guati ma anelanti al sacrifizio.

Fra breve per6 1' animo sospettosissimo del vecchio Daifusama fu

di imovo iriombrato per opera di certi corsali inglesi sopraggiunti

aFirando nel 1613. Costoro inviati in corte dal governatore Safioie

nimicissimo dei cristiani, quivi per s& stessi e coll'aiuto dell' Adams
e di Safioie, ottennero dall' Imperadore a se e agli Olandesi libero il

traffico
, promettendo di recare tante e piu merci che non avevano

fatto per lo passato i Portoghesi , arricchendo il regno senza met-

terne a rischio 1'indipendenza. E qui le solite menzogne contro la

corona di Spagna e i missionari, il grave pericolo dell' aver in casa

tanti cristiani
, come vedevasi in Arima dove il timor della morte,

non che attutarne 1'ardire, li rendeva ogni dl piu temibili e baldan-

zosi. Per ci6 1' interrotta persecuzione fu ripresa e con ferma de-

terminazione di non restarsi
, che la religione cattolica non fosse
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spiaritata
da tutte 1' isole, sino a sperderne ogni memoria. Quindi

esiglio di tutti i Missionari, le loro case e chiese diroccate ed arse,

i cristiani poi o rinneghino o si preparino ad ogni genere di piii

terribil morte. E i piii erano prontissimi e morirono: nori tutti ma

i principal! d'ogni contrada per non disertare il paese e far correre

fiumi di sangue.

Mori Daifusama nel 1616 i e la persecimone, che non mai s'era

rallentata , pure s' invigori sotto il suo successore e divento terri-

bilissima con editti sopra modo barbari e sanguinosi. Reo di mor-

te chi dara ricetto in casa ad un sacerdote : e questa e dieci delle

piii vicine con tutti i beni si confischino ,
i capi si uccidano ,

le

famiglie a perpetua servitii si condannino. E i fatti seguivano le

minaccie. A tanto condussero il tiranno e il suo mal animo ,
e le

raccomandazioni del padre morente, ele nuove istigazioni degl'In-

glesi e Olandesi in quel tempo giurati nemici della Chiesa romana

e molti di loro piii corsari che mercatanti. Anzi tanto fecero che

una solenne ambasciata, \enuta dalle Filippine pel commercio, non

pote farsi ricevere dal Siogunsama, e fu costretta a dar volta il piii

presto che pei venti si pote. E poco dopo con nuovo decreto quanti

Vaveva in Giappone europei con ferma stanza e dimora, tutti ban-

do la \ita dovettero partirne , tranne i soli eretici inglesi od olan-

desi: che come persecutor! e discopritori dei religiosi e dei cristiani

non si dovevano tenere in conto di cristiani 2
.

1 Le tavole cronologiche di Hoffmann fanno morire Daifu nel 1605 e il suo suc-

cessore ncl 1623
,

il che ripugna a tutta la storia di quei tempi ,
come si vede nel

Bartoli e nel Charlevoix.

2 BARTOLI Giapp. 1 IV, c. 67. DE JANCIGNY. Le Japon et I'Indo-Chine p. 39.

11 faut avouer en m6me temps que 1'espoir d'6chapper a la persecution qui me-

nac.ait tous les Europeans que le commerce avail attires au Japon a determine' de

bonne heure les Hollandais a presenter leur christianisme comme entie"rement dif-

fe*rent de celui des Portugais et des Espagools ;
et le commissaire imperial qui vi-

sitait Firato (Firando) en 1640 avait raison de leur dire: Nous pensions que votre

Christ et le leur n'ttaient pas le mtime Dieu! D' ailleurs leur soumission empress^e

a tous les sacrifices qui leur eHaient demanded
, pre^cis^mcnt au point de vue reli-

gieux , devait donner aux Japonais une ide"e peu favorable de leur moralite" et leur
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Ne conquesto ristettero i mail ufficii degli Olandesi contro i lore

erooli ,
ma morto nel 1631 lo Siogun e successogli neH'impero4l

suo primogenito, con ricchi doni e proraesse il richiesero d'uomini

e d'armi per isnidare i Portoghesi da Macao, dove-avevano porto e

facevan capo tutti i loro commercianti di quei mari. Ma discussa la

cosa in consiglio e non passata , questo almeno ne ottennero che i

Portoghesi i quali verrebbero in seguito ; a1rafficare a Nagasachi )fos-

sero sottoposti a mille angherie ed angustie disonorevoli e noiose,

come si comincio a fare nel 1636, e sono una parte di quelle alte

quaJi per giusto giudizio di Dio furono assoggettati i medesimi Olan-

desi , quando alcuni anni dopo ottennero di essere i soli che traffi-

cassero cola.

Intanto infieriva sempre la persecuzione e parte uccisi, parte spa-

ventati dalla terribilita dei tormenti i cristiani si facevano ogni

giorno piii radi. Ne v'era modo possibile d' occultarsi , essendosi

fatt;i legge ,
che ognuno portasse in veduta sul petto un idolo , o

carattere, o medaglia o checchk altro a farsi conoscere per idolatro

e di qual setta: e il non portarlo era quanto dichiararsi cristiano

farsi condunnare. I martori poi ai quali dovevano soggiacere erano

tali che a solo leggerne i racconti fanno gelare il sangue nelle vene.

Per confessiorie degli stessi Olandesi niun popolo spieg6 mai tarito

ingegno e tanta crudelta neirinveritar nuove toggle di tormenti tut-

te dolorosissime
, e niuno parimenti fe' prova di tanta forza in su-

perarli. La pena dell'esilio, del carcere, delfuoco, della scimitarra,

eraao cose d'ogni giorno , e benche rese piii aspre dall' accoppiar

insieme i padri coi figli e le madri coi teneri bamboletti , perchfc

ciascuno doppiamente patisse e in se stesso e ne'.suoi, erano pati-

menti riputati moderatissimi. Ma il costringere le nobili vergini e

matrone camminar ignude e carponi per le vie piii popolate, fatte

se^uo agl'insulti della plebe procace : ma cacciar a forza entro il

corpo turaccioli d'esca, ed accesili far cosi lento lento serpeggiaril

attirer le mepris dc ce pcuple, do:it les actions recoonaissent pour principal! x mobi-
les le point d'hoimeur et le respect pour les institutions .
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fuoco dentro le viscera : ma infondere nel ventre grand! quantita

d'acqua, e poi con violenta pressione farla schizzar fuori mista col

sangue: I'ammagliare i pazienti in ispidi sacchi strettissimanaente e

poi accatastarli, sicche quelli che stavan sotto ne avessero le membra

infrante e il petto schiacciato, son tutti tormenti quanto nuovi tanto

spaventosi. Eppure non furono che una parte piceolissima degli

usati cola. L' inenarrabile supplizio della fossa in cui penavano le in-

tere settimane e mesi; le acque cocentissime del monte Vunzen che

versate sulle carni ne levavan bolle ed ulceri sino a far del corpo una

piaga, e sebben vivo farlo inverminir come cadavere con intollerabil

fetore : le seghe di canne da roder il collo con prolungato martirio

di fino a sette dl: il risecare le mani e i piedi di nodo in node e d'ar-

ticolo in articolo con coltelii rintuzzati: il riceroare tutte le parti piii

delicate del corpo con fiaccole accese, il fare attrarre dalle nari vam-

pe di zolfo ardenti e fumo puzzolentissimo sino a tramortirne, e una

infinita d'altri barbari trovaki furono messi in opera per vincere

FintrepMa costanza del cristiani. E sebbene innumerabili fossero

quelli che ne trionfarono , e molti fra loro fanciulli , verginelle ,

donne nobili e detwatissirne , molti pure non ressero e caddero mi-

seramente.

La cristianita stessa di Arima che era delle piii numerose, e glo-

riosa per molti martiri , parve aslmen nell' estrinseco arrendersi e

rinnegare : ma per giunta si volse a tal partito che se rovifld e

mosse il persecutore a maggiormente incrudelire. Ne era signore un

uomo si bestiale ed avaro che colle sue perpetue estorsioni e vi<j-

lenze, dalle quali non trovavano scampo, trasse i sudditi a ribellar-

segli e raccomandare i loro diritti alle scimitarre. Perci6 leva^isi a

romore trentasette mila di loro sorpresero il castello e vi si affor-

zarono, fermi di morire da forti piu tosto che vivere nai^eri e schia-

vi. Ma 1'Imperadore reputando quella ribellione fatta a se , perch^

mossa contro un suo vassallo, vi mand6 a stringerli d'assedio ottan-

tamila soldati di sue truppe. Allora Koekehaker, capo della fattoria

olantl'6s di Firando* richiestone dalle autorife del paeae,, non dubi-

to di volgere le sue artiglietie contro quei meschini : e smontata
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una parte del cannoni in terra per armarne una batteria, col rima-

nente egli stesso fulrainavali dalla nave *. Disperati di piu resistere

uscirono arditamente in campo, dove coll' armi in pugno perirono

quanti erano, vendendo a caro prezzo le loro vite con istrage di veri-

timila nemici.

II sangue dei cristiani d'Arima consacr6 1'amicizia degli Olandesi

e dei Giapponesi, e il seguente anno 1639 usci il pubblico decreto

del commercio disdetto in perpetuo alia nazione portoghese. Tale

arresto fu eseguito con si grande severita, che spedita 1' anno 1640

da Macao una magnifica ambasceria per rinnovare trattative di com-

mercio , giunti che furono gli ambasciadori a Nagasachi n' ebbero

conflscata la nave
, poi bruciata con quanto vi aveva dentro , ed i

quattro legati con cinquantasette di loro comitiva , tutti cristiani ,

furono contro ogni piu sacro diritto delle genti pubblicamente de-

collati. Chiuse tutte le vie agli operai evangelici, stretti i fedeli con

leggi severissime, e minacciati da tormenti quali non si leggono es-

sere stati iu uso presso alcun popolo sebben barbaro e micidiale, non

e meraviglia se quelle chiese a lungo andare si spensero, e tutti gli

sforzi fatti per ravvivarle non fruttarono altro che martori e palme
ai generosi che vi si provarono.

Dalla breve esposizione degli avvenimenti e delle loro cagioni si

dimostra la falsita di quanto venne raccontato da ottimi giornali

forestieri ed italiani, i quali sulla pretesa fede di alcuni documenti

non conosciuti pubblicarono che la persecuzione nacque da una ri-

volta dei cristiani contro Taicosama ! La rivolta d'Arima non fu ca-

gione , ma effetto ed episodic ristrettissimo della persecuzione :

ed av venne quarant' anni dopo la morte di Taicosama. II travisare

i fatti e accavalcare i tempi in si fatta guisa potrebbe essere scu-

sabile, dove i Francesi non avessero le belle storie del Charlevoix, e

noi le nuravigliose del Bartoli 2.

1 DE JANCIGNY loc. cit. pag. 30.

2 II Charlevoix aveva gia risposto a questa favola stampata la prima volta da G.

B. Tavcrnicr sottu il titulo di Relation du Japon. Paris 1679.
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Ora passiamo a quello che vi fecero gli Olandesi dopo che soli

ebbero scala aperta in quelle isole. E confesso in sulle prime che

mi cade Tanimo nel dover scendere dal racconto, benchfc soverchia-

mente ristretto , di cose grandi e degnissime di essere per disteso

narrate , ad una lunga seguenza di atti vili e meschini coi quali la

nazione olandese (che pure ha tante parti pregevoli) disonor& se,

I' Europa t il nome cristiano , e fe' salire tanto piu alto la boria dei

Giapponesi e il dispregio in che hanno gli altri popoli , quanto che

calpestando quei trafficanti credono di essersi messi sotto i piedi

tutti i popoli dell' occidente.

(// fine a unprossimo fascicolo)
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i Stati generali e d'altre islituzioni politiche del Piemonte e della

Savoia ; Saggio storico corredato di documents di FEDERICO SCLO-

PIS Torino, Stamperia Reale, 1851.

Non ignorano i nostri lettori i pregi di quella scuola storica che

iniziata da'grandi eruditi tedeschi (Savigny, Hurter, Woigt, Ranke,

Leo ec.), ha gia trovato in Italia illustri cooperatori nel Troya, nel

Cantii, nel Balbo ec. A questi nomi illustri ci gode 1'animo di poter

oggi accoppiare quello del Senatore pieraontese Federico Sclopis, il

quale da varii archivii Gnora riserbati, raccolse una serie di docu-

menti per lo piu inediti, destinati a far comprendere la veracondi-

zione dell'antica Rappresentanza nazionale (seppure cosi pu6 appel-

larsi degli Stati dipendenti dalla dinastia Sabauda ; e corredandoli

sobriaraente dei necessarii schiarimentistorici, lascio ai suoi lettori

la soddisfaziorie di formarsi da loro medesimi i giudizi intorno agli

avvenimenti , all' indole, allo spirito di quelle eta si piene di vigor
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>vitale;e di feeondita omatrice;-evHando cosi due scogli, ove molti

urtano, cioe di.dettare egli stesso ie sue preconcettetopinioni, jo^i

abbandoaare i suoi tettori al tor-rente delle >qpinioai<vt)lgari. Jorac-

comanderei soprattutto , dice egH, di sviarsi affatto dallo-s$eMao6lo

de'tempi che corrono . . . .<Var<rommi to. adunque sottanto ddrwuto-

ritadi storm, te cui ppt^'om ttftn si pastiam wpnitor pregirtdw&te,

se tiwonfitontino <so' document pavticolari ehe aneor si owswvtimo

di qirtUe<i&tifai&iani, ed alleghero e publMuherd'testualmente la^eriei

di qye
j

dowmenti cftemi mnbrmo^meritar maggior riywwdo agli >oc-

<chi stessidi \ehi fovse m6n& sharrendeMbbe alyiudwo tike io vie porio

(pag. e;17).

'Dobfeiam' rendere \gisstizk al savdo autore: iegli -hanattenuta ila

promessa; e weao Ia,prefazione,e la concluftfofie, il Saygio tftomo

pu6 dirsi dettato dique'secoli, alieni^simo^per conseguenza da iquei

sogni di.patto. sooiftle e.divjwimithe istituzioni geometFi<\he,.favdleg-

giate al coota del Rousseau, da quasi tutti i pubblicisti alia moderna.

]&U'0ppos$o il.ch. A. , dopo ;aver eonfutato franoamenie TOto-

'fflianno e la^pretesa formola di giuranaento dei (Reiaragon&i, i

presa obbygata che si stampava su tutte le bandiere dei \piti U

eommentatori del diritto castituzionale (pag. 8) ,.ancomincia dal pre-

venirci che i diritti soodali nascono inosservati , e si sviluppano in-

seDsibilnaente come il germe della pianta sotterra ; e che la recipro-

mta dei drittiv>dei doveri tmprincipe e popolo, la natwa delle rda-

zioni tra governanti e^governati non venne guari definita con preci-

sione ed in forma di ricognizione o stiputozione, direm quasi gwri-

-dtca, se non in tempo di crisi, allo spuntare od al dileguarsi di peri-

wli della podesta reale (pag. 9). E poich& fra i Princjpi di &avoia

rmai iiioa sarsero tiranni 1
; per6 mai non vi ebbe occasione di foir-

mare tali contratti di^guarentigia: perloche, siccome na>n sihamt-

<fnoma di titolo v documento, che portasse la creazione dvll'uso delle

nonvocazioni di quelle Assemblee, cosi non vi fa atto espressamente

delle medesime (pag. 60). Dal che avveniva che i

1 Vedi Saggio storico, pag. W.
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format! in tal guisa da fatti successivi di vario carattere, eran loir-

tanissimi da quelle forme monotone ,
che si vorrebbero oggi intro-

durre ; e le liberta del popoli erano tutt'altro che la vagheggiata da-

gli utopisti moderni , tanto piii pronti a scriverla sulle loro Carte,

quanto pih risoluti d' infeudarla a s& soli , passando il randello su

tutte le altre liberta. La liberta, dice lo Sclopis, era allora nei pri-

vilegii particolari delle varie classi di persone, nelle franchigie dei co-

muni, nei patti deditizi, nelle accomandigie , nelle salvaguardie. Era

uno svariato mosaico di liberta specially che formavano un complesso

di diritto pubblico. Dali'un dei lati si rispettava una autorita nomi-

nalmente assoluta, dallallro si costruiva una serie di privilegii dis-

tinti air infinite, ma lutti rivolti a limitare il potere dispotico. Era

una modificazione progressiva e legale, anziM un antagonismo pre-

ciso ed urtante (pag. 12 e 13).

Lo stabilimento degli Stati gencrali potea dunque, continua FA. ,

in qualche guisa tenersi a modo di Governo rappresentativo, ma piut-

tosto nelle sostanze che nelle forme ; giacche sotto V apparenza di

un' autorita assoluta il principe non potea scostarsi guari dalle idee

di quelle che intorno a lui rappresentavano di fatto il paese. II prin-

cipio deirintervenzione del paese stesso nella deliberazione degli affari

pubblici si attuava per consuetudine . ... II concorso e I'assistenza

di molti rappresentanti il venerato ordine ecclesiastico, il temuto brae-

do dei nobili e Vinvidiata ricchezza dei comuni ponevano pure un

contrappeso assai forte sulle bilancie del pubblico potere (pag. 11).

Le quali storiche verita importantissime , volemmo qui registra-

re colle parole stesse dell' A., perchd mirabilmente confermano con

esempio di fatto ci6 che altrove ne venne detto intorno al vero mo-
do con cui si formano

, secondo 1'andamento consueto di natura, i

contrasti efficaci al potere monarchico, e intorno alia forza di que-
sti costringimenti che fra noi cattolici legano ogni Principe, anche

dove non regna lo Statute
, e ne temprano 1' autorita benche appa-

rentemenle e nominalmente assoluta 1. Riguardo al primo punto il

1 V. Civilta Cattolica Vol. V pag. 29 a pag. 46.
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nostro A. ci fa comprendere che le varie parti ,
delle quali si era

venuto formando lo Stato del Principi di Savoia, erano entrate in

societa cogli altri sudditi con molta varieta di coiidizioni e conces-

sioni. Quindi conseguiva che senza consacrare le dichiarazioni di

libertd fondamentale dei sudditi (pag. 12), questi godeano con pie-

na tranquillita i veri loro diritti , essendoche un Principe rispetta-

va talmente a quei dl i privilegi delle varie classi , le franchigie dei

Comuni ,
i patti deditizi, che di rado e a gran pena avrebbe osato

ci6 che osano oggidl con tanta sicurta i pretesi rappresentanti del-

la nazione, sottrarre per es. un gran digriitario alle forme legitti-

me del giudizio, togliere la franchigia del porto ad una citta , \io-

lare i patti deditizi apposti da una provincia neil'atto di soggettarsi

ad una dinastia , benche non mancasse loro a tal uopo la forza.

Tanto insomnia si credeva legato un Principe dai privilegi, dalle

concessioni, dai patti, quanto un galantuomo private da un contrat-

to qualunque fatto con altro suo pari. E se talvolta 1'ebrezza del po-

tere trasportava un Principe oltre ai limiti del convenevole, trova-

vasi di leggeri tra i successor!, chi ne emendava i trasmodamenti al

primo sentore di un richiamo. Cos! veggiamo che ad un Secondotto

di Monferrato succedeva un Giovanni, che si impegnava ad abolir-

ne gli eccessi (pag. 44 e segg.) : cosl essendo stata esatta dalla Du-

chessa Giolanda la somma di cinquantamila florini senza le debite

formalita degli Stati Generali, ed essendosene questi richiamati nella

loro assemblea tenuta in Vercelli nell'Aprile del 1473, non solo ot-

tennero la promessa che mai piu ci6 non accadrebbe ; ma 1'annulla-

mento eziandio del fatto consumato, consentendo la Duchessa a ri-

cevere come donativo degli Stati medesimi la somma percepita dian-

zi per mezzo dei suoi inviati (pag. 126). Ecco in qual maniera si

intendeva e si praticava allora il Governo della autorit assoluta ,

non costretto da veruna di quelle guarentigie colle quali intere na-

zioni, nominalmente libere, vengono incatenate al ferreo giogo d'un

branco di avvocati, che le straziano senza discrezione e senza pieta.

Chi credesse, avverte saviamente il conte Sclopis, chi credcsse di

quindi dedurre un sistema uniforme di amministrazione , una dim-

Vol. X. 6
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rfi'one di poteri >
una limitazione sistematwa dei diritti della swrani-

4a, andrebbe grandemente errato, e surrogherebbe uWa vwita untioa

una interpret/azione moderna (pag. 16). Ma cio che iroporta-al vei?o

toene.delle nazioDi?,qual bisogno aveano allopa-iipopo-ti dikttvidere

sistematicaraente i poteri, e di iimitare i dnittLdelia sovrasnita (ton

meccanismi finti ed artificial*,, mentre la Provvidenza avea jpreso'ia

suo carico di limitarli, nell'atto stesso che la societasi formava, col

nturale intreccio dei veri diritti? II preteso assolutismo controcUi

blatera tarvto il liberalismo dei riformatori e tanto impossibide ,

quanto e impossibile nel sisteraa celeste 1'assoluta indipendenza dal

ole dagli astri minori che gli si aggirano intorno. L' assolutismo

no,n sussiste realmente, se non, o per equivoco di chi lo finge, o per

improblta di chi lo pratica.

Ogni potere a >dir vero
,
ed ogni diritto considerate in se stesso

sareW)e assoluto ; ma attuato nel mondo visibile fra mille altri di-

ritti e poteri che gli incrociano la via e ne rallentano il movimento,

ogni diritto e potere, diciamo, sia di Principi, sia di sudditi, e
snatu-

ralmente temperato dai diritti e poteri altrui. Ecco appunto ci6 che

I'A. ci presenta nelle eta di cui parliamo : voi vedete qui temperata

1'autorita, nominalmente assoluta, pei privilegi delle classi, pei patti

dtditizi
, per le franchigie accordate

, come oggidl pel dritto di ele-

zione, per la pluralHa dei suffragi, e per la firma ministeriale richie-

sta a vulidfire i decreti del Principe. Che se taluno obbiettasse aver

potuto a quei di Eraraanuele Filiberto deliberare a sua voglia (come
diceva 1'ambascwdor Veneto in una sua relazione) e non tenere i ire

Stati del suo paese, come Vobbligano le convenzioni antiche della casa

di Savoia colli suoi confederate (pag. 59); ci6 prova soltanto che si

abusava allora talvolta,come oggidi^ della forza, violando i diritti che

a lei si contrappongono; ma non prova cbe i dritti della sovranita non

incontrassero per la via altri dritti da cui venivano temperati. Ecco

qual ^ il risultamento dei documenti storici intorno all' influenza

esercitata dalle assemblee degli Stati per temperare ilpotere sovnano.

II chiarissimo autore nella conclusione (pag. Mo e wgg.) ne trae

per ultima conseguenza , che il desiderate dai fautori del Governo
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monarchico^costituzionale a mezzo il secolo XIX e cosi mgionevote

come il desiderata di Baldassar Castiglione sull' aprirsi del XVI?
anzi e quel medesimo , trattane una tinta che e tutta di forma e ri-

trae del colore del tempi : ne : no! saremo si sever! da negare che vi*

sia taluno fra i modern! liberal! , specialmente dopo' la trista spe-

rienza dei tre ultimi anni, che si chiamerebbe contento delle riforme

proposte nel Cortigiano. Ci permetta peraltro il sig. Senatore di ri-

vocare in dubbio Tuniversale sua asserzione dettata a lui piuttosto*

dalla bemgnita dell' animo suo, che dalla realta delle parole e degli

avvenimenti modern!. No, il partito costituzionale non forma il de-

siderio medesimo che form6 il Gastiglione'ed inizio ilimedio evo : e-

1'A. puo yederlo paragonando parole con -parole, e fatti con fattu

Qua! era il desiderio del Castiglione riferito dali' A. ? Che (il Prin*.

cipe ) deggesse un numero di gentiiuonvim e dei piu nobili e savi^

CQ' quali consultasse ogni oosa, e loro desse autorita e licenza che del

tutto senza riguardo dir gli potessero il parer loro . . . E fra il po~

polot altri di minor grado dei quati si face&se un Consiglio popolare^

In, tal modo si facesse un corpo.solo , il Governo del quale nascesse

prineipalmente dal Principe, niente di rneno partewpfflssenncoi'a degli

altri (pag. c.
). Ecco il desiderate del Castiglione. On crede egli

F erudito Senaiore , che K universale. dei costituzionalii monarchici

sarebbe pagQ. di .tanto ? Se fossero di si facile contentalura ,
non> ao

cadeafarerivoluzioni inltalia^ giacche tutti iPrincipi governavano

col Consiglio di no-bili e dipapolani eletti dal Principe stesso. M
i liberal! modern! pianta^^no precisamente il prineipio oppostoy

toglieudo al Re ogni governo ed ogni elezione. I loro^ Re regnam
e non gomrnano ; le loro elezioni , o si fanoo dal popoto pei depu-

tati , o (se tanto pur si accorda) da! Ministri pei Seoatori. Ed ap-

pjunto perche!LPapa*ed altri Principi serbarono per s6 aicune part*

e di governo e di elezioni
, gli Statuti da loro in varie circostanze

accordati parvero al partito insufficient! e spregevoli, e vennero ac*

cettati soltanto, come un iniziamento dei futuri progress!.

Ed e questa medesima la sostanza che separa interamente i Go-
verni del medio evo dagli ammodernati. I prim! appoggiatidosituttit
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sulle realta e fermi nell' idea, come dice I'A. ,
che il presente e figlio

delpassato, riconoscevano nel Re il dritto di regnare col consiglio

di chi egli giudicava savio ed onesto , e nei popoli il dritto di non

essere violati nella persona e negli averi , deputando all' uopo per-

sone che giudicassero capaci di sostenere energicamente al cospet-

to del Re gli interessi del popolo ,
e i veri suoi diritti originati da

documenti e fatti concreti. All' opposto i moderni non lasciano al

Re, se non il nome e 1'ombra dell' autorita , e i dritti dei suddiU li

aggiustano a loro talento con teorie utopistiche , manomettendone

frattanto tutti i dritti storici e i patti reali. Insomma nel medio

evo il temperamento dei dritti del Principe si otteneva contrappo-

nendovi i dritti del popolo : gli ammodernatori all' opposto ai dritti

del Principe che potrebbe abusarne , pretendono contrapporre la

forza del popolo organizzandolo in parti ed armandolo in milizia.

Che fra questi due desiderati ,
la dififerenza sia tutta di forma , il

chiarissimo A. non pot& dirlo ,
se non in forza di quella preoccu-

pazione da lui si saviamente riprovata , di giudicare i fatti antichi

colle idee del presente : preoccupazione , dalla quale anche altrove

non seppe guardarsi abbastanza come vedremo. Ma torniamo al

Saggio storico.

Dopo avere in tal guisa ragionato di quelle parti di pubblico go-

verno, nelle quali i tre Stali non pigliavano ingerenza assoluta e di-

retta, YX.parla del permanente loro officio, che consistea nel concedere

i sussidii straordinari (pag. 34). Questa usanza, dice egli , era

generate in pressoche tutta TEuropa occidental. Cosl per es., avve-

ntta negli Stall generali di Fiandra. L* uso inveterato cosi scri-

ve il Cardinal Bentivoglio (Delia guerra di Fiandra part. I, lib. V)

era di chiedersi dal Principe ne' suoi bisogni ai popoli quelle sov-

venzioni che paressero convenevoli. E J'essere bene spesso negate

mostrava la liberta dell' essere concedute. Presa la risolu7.ione del

concederle, imponeva poi ciascuna provincia a s5 stessa quel peso
che era necessario per tale effetto. Domandavansi per6 sempre
queste contribuzioni a tempo dal Principe , e venivano a tempo
consentite ancora dai popoli : e quante volte il bisogno stringeva
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quello a far nuove istanze ,
era mestieri che altrettante da quest!

se ne avesse nuovamente il consenso (pag. 36).

Non e questo, per vero dire, 1'uso dei tempi nostri, giacche una

certa specie di comunismo promosso dallo spirito eterodosso dei

pubblicisti e degli economist! fa si ,
che gli averi dei sudditi si ri-

guardino, almeno in pratica, come roba dello Stato. C16 nonostan-

te la ragionevolezza dell' uso di que' tempi , indicata gia abbastanza

dalla stessa sua universalita, puo di leggieri comprendersi , sol che

si rifletta alia natura stessa delle social! gravezze , le quali sono ,

non gia una proprieta del Principe, ma un concorso dovuto da tutti

i soci pel bene pubblico della societa. Questo bene pubblico ha na-

turalmente la sua parte costante e indeclinabile , e sono tutti quei

provvedimenti di ufflciali e di funzioni , senza i quali 1' ordine con-

sueto di pace ,
di sicurezza e di giustizia pubblica non potrebbe

conseguirsi. E questo bene essendo essenzialmente voluto dalla

umana natura , niuno e fra i cittadini che possa lecitamente abdi-

carlo e cosl francheggiarsi dal contribuirvi anche materialmente a

proporzione delle proprie facolta. A questo dunque rettamente si

provvedea, e colle entrate dei fondi pubblici e con certe tasse co-

stanti ed invariabili , per le quali non e mestieri chiedere ed otte-

nere il consenso di coloro che debbono contribuirvi.

Ma al ben pubblico appartiene anche un' altra parte di provvedi-

menti che riguardana certe emergenze fortuite e certi desiderii ar-

bitrari, i quali, appunto per la loro casualita ed arbitrio, possono

e volersi e disvolersi piii o meno giustamente : e in questi era ra-

gionevolissimo il non togliere ai cittadini , senza loro consenso ,

quella parte dei loro averi che molte volte pu6 esser loro necessa-

ria a gravi ed urgent! bisogni , come pur troppo si usa oggidi cola

ove e stata ammessa la spietata idolatria del dio-Stato. II quale

per organo dei suoi sacerdoti
,
che mai non sono nella classe degli

impotent! e dei poveri, chiede senza misericordia il sudore dell' ar-

tigianello , il tozzo di pane che egli porge alia sua famigliuola, per

contribute alia erezione di un teatro, allo spianamento di un pub-

blico passeggio , ove il meschinello non potra forse mettere il piede
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una volta in sua vita 1. E beato lui se oltre allo smugnimento le-

gale delle pubbliche tasse, mm si permettera ancora in nome del-

la liberta alia tirannla di un giornalista
1' imporgli una sopratassa

per fabbricare un monumento al Siccardi , o accendere un mocco-

letto allo Statute, pena ai refrattari 1' indegnazione della gazzetta,

che Ii notera di infamia, o li minaccera di mal merito. Questo pro-

cedere si snaturato ed ingiusto non pot6 allignare giammai nello

spirito del cattolicismo: ed appunto per questo la Sulla Coenae tu-

trice dei deboli contro i forti , quella Bolla maledetta da molti che

mai non la lessero, e che vi troverebbero forse miglior guarentigia

che in certe Carte liberali (dell' altrui) ,
fulminava pene e censure

gravissime contro quei signori cattolici, che imponevano ai loro

sudditi nuovi balzelli ,
non servate le debite forme. Lo spirito della

Chiesa armonizzava in questo colle istituzioni politiche del media

evo, le quali essa avea fondate ed avvivate di un sentimento profon-

do di liberta e di giustizia. II nostro A. biasima in quella eta un dtV

fetto soprattutto di guarentigie efftcaci congiunto ad un vocabolario

di parole promettitrici di fede (pag. 57). Ma finche non troviamo

che sugli Stati di casa Savoia gravitassero allora 600 milioni di de-

bito, e un annuo deficit irreparabile dialtri 23 milioni, noi abbia-

mo per fermo che il popolo piemontese cambierebbe or volentieri

le guarentigie della responsabilita ministeriale colle promettitrici

parole di un Monarca.

II biasimo col quale vengono qui bezzicate dall' A. quelle istitu-

zioni ci sembra effetto di quello spirito appunto, che egli ha si sa-

viamente biasimato negli investigatori delle eta remote, ehe voglio-

no giudicarle col criteria del tempo presente (pag. 8).

Certamente se colle idee present! e colle recent! esperienze noi

considerassimo la condizione delle societa nel medio evo^ senza al-

tra guarentigia che la promessa di un Principe, o la minaceia di un

1 Con singolare soddisfazione vedemmo testfe nei giornali il rifiuto ad ua teatro

di non so quali sommesolite pagargllsi dal Governo di Francia, motivato appunta
su questo principio, che il popolclto in digente non dee pagare i divertimenti dei

ricchi.
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&natema, disprezzato e protocato sffontamente dal Nuyts sutla sua

cattedra, e da certi deputati irrpiena Camera; non vorremmo affi-

dare a si fiacco punteilo I'esfetenza'cfiwnanazione. Ma se riflettiamo

alia salvaguardia della pubblica \coscienza che ratifieava lapromessa

di on Principe, e al teirwe die a que' eft 'isfiravano i fulmini de
1

!

Yaticaao; noi, senza credere fcmpossibile allora le ingiustizlie, 'mm

invidierem tuttavolta ai tempi present! qaelle guarentigie di budffet

di saffragio , che condacorio i'popoli a sterminate gravezze, e ci

Croverni al fallimento.

E cosi par Teramefite incoittincitto a pensarla oggidi, a malgraclo

^ielle deelamazioni, con cui la magwiloquenza costituzionale va mil-

lantando ie beatitudioi cheelJa reca *
> la tnaggior parte dei popdli

iir(>[>ei; dando prova in questo diquel medesimo senno 'per cui'gli

^avi
!nostri ripugnavano bene spesso , come nota 1'A , a concorrere

nelle assemblee dei tre Sfcati, fruttificanti per essi sempre nuove gra-

vezze. Udiam-lo daWa fiua penna medesima : Quest' mo di ragunarv

gli StoUiper cavarne danari fece tlche mal volentieri ipopolani s'ac-

tiomodassero a mandarvi iloro Deputati ,
e gli antichi documenti ci

attestano che difalti tssi non ci venivano se non per espresso e severo

comando del sovrano , poiche il tempo di tali adunanze si riputava

dal popolo tempo di tasse straordinarie e di male tolte eccessive (pag.

36). Eppure le male tolte eccessive arrivavano stentatamente ai 100

o 200 mila fiorini! Qua! meraviglia che i popoli incomincino oggi

ad avversare i Parlamenti che profondono generosamente i milioni,

come allora i tre Stati sgocciolavano a spilluzzico le migliaia? qutil

meraviglia che dopo aver dormito al suono lusinghiero di pompose
teorle , si sveglino adesso tastandosi vuota la borsa , e incomincino

a pensare come gli uomini di quei tempi , i quali , piti che a dichia-

razioni di principii astratti, erano solleciti , dice il chiarissimo A. ,

a procurarsi giustizia (pag. 72)? Anche allora si andavano imma-

1 II Cimento che ha la missioQe (non si sa donde e da cui) di ricominciare questi

panegirici, pone la Civilta 'lattolica in capo agli osteggiatori degli Ordini rappre-

*entativi (fascic. IV, pag. 467). Sapevamcelo! Tuttavolta non si tratta di sapere

hi lo sia piu o meno ,
ma se e quanto ragionevolmente lo siamo noi. Or questo si

erca con fatti e con ragioni. Si mantenga dunque la promessa falta di recarne.
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ginando elezioni di deputati od ambasdadori , come allora si chia-

mavano (pag. 70): e 1' ultima di queste istituzioni mentovata dal-

T A. ,
& quella per cui nel 4619 si stabilirono da Carlo Emmanuele I

oratori per trattare in Torino gli affari delle comunita di ciascuna

provincia di qua da" monti ; a' quali oratori si assegnarono provvi-

sioni da pagarsi dalle comunita istesse . . , . E negli anni successivi si

nominarono due capi degli oratori, che sopraintendessero alle incum-

benze dei medesimi , e tenessero in casa loro raunate periodiche di

detti oratori. Ma, credereste? Questa istituzione, continua FA. , eke

a prima giunta pare d'indole liberale, e si poteva supporre rivolta a

supplire in parte r officio delle Congregazioni degli Stati , non fu in

soslanza che un' operazione fiscale ; le comunita furono mal soddis-

fatte di dover pagare con stipendio fisso chi loro non gradiva ; e non

passarono cinque anni, che lo stabilimento degli oralori delle comu-

nita fu rivocato a petizione di quelle istesse province , a cui pro sem-

brava unicamente deslinato (pag. 71 e 72). Che ve ne pare lettore?

Non direste qui volentieri ai fanatic! degli Statuti : Mutato nomine,

de te fabula narralur ? Non sareste tentato di credere che lo Sclopis

albia qui voluto satireggiare contro gli Statuti ?

Ma'no : egli 6 Senatore del Regno ed uomo onesto; e come tale

non deve osteggiare cui serve. Egli ha fatto il possibile per difen-

dere gli ordini presenti del suo paese: ma 1'onesta medesim^ 1'ob-

bligava a leggere nelle cronache cio che eravi scritto ,
e a riferirlo

anche contro il proprio interesse: e 1'essere stato fedele a questo
debito di onesta, e per lui tanto piu onorevole quanto che 1'educa-

zione ed istruzione degli anni suoi giovanili dovea naturalmente

strascinarlo a tessere panegirici delle novelle istituzioni politiche.

Queste reminiscenze del secolo XVIII lampeggiano qua e cola nel

decorso dell' opera. Gosi per es. a pag. 7 ti da una deSnizione della

liberta civile che sembra copiata dallo spirito delle leggi ,
dicendoia

il dritto di fare lutto quello che non e dalla legge vietato. Cosi viene

definita dal Montesquieu 1 la liberta politica. Ma per poco ,
che il

dotto A. avesse ponderata una tale definizione
, avrebbe tosto com-

1 Esp. des lois lib. II
, c . in.
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preso , che secondo essa non sarebbe possibile neppure in Turchia

un Governo, ove non si goda tal Iibert5 civile; giacche qual e il paese

in cui non si abbia il dritto di fare do che dalla legge non e vietato?

Ben potrk questo dritto essermi contrastato dalla forza ; ma finche

non viene una legge a vietarmelo moralmente , io avr6 sempre drit-

to ad operare.

Come in questo passo 1'A. ha copiato Montesquieu, cosl altrove

sembra compendiare il Guizot, attribuendo alia barbaric germanica

1'origine piii prossima dei Governi rappresentativi, e ripetendo col

Montesquieu che quel mirabile sistema fu trovato frammezzo die

selve (pag. 6). Poco proclivi noi ad infanatichirci per quel mirabile

sistema , potremmo accordare alle selve il vanto di averlo figliato :

ma essendo tanto lontani dal vituperarlo come reo in se , quanto

dall'esaltarlo come prodigioso, accennerem solo di passata che 1'ef-

ficacia del sistema sta tutta nella lealta deirapp!icazione ; e che que-

sta lealta non poteva ottenersi se non mcdiante il cattolicismo. Fin-

che la scintilla elettrica del cattolicismo, per usare la frase di Miiller,

non anim6 quelle selve, esse nonebbero Governo in realta temperato:

appena la riforma luterana aboli le reminiscenze cattoliche, i Governi

temperati si trasformarono in despotici. La barbaric germanica ben

potea dunque destare la reazione del suddito contro il potere ; ma

infondere temperanza, o in quelli o in questo, non mai.

Queste ed altre simili inesattezze, sfuggite all' A. , dimostrano cio

che abbiamo asserito , intigner lui alcun poco nelle dottrine degli

ammodernatori ; e rendono cosl vieppiii pregevoli e le testimonianze

che presenta in favore delle dottrine contrarie ,
e Tonesta lealta con

cui le pubblica.

II.

H Santuario delle Reliquie, ossia il Tesoro della Basilica di S. Anto-

nio di Padova; illustrato dal P. BERNARDO CONzATI M. C. con

sei tavole Padova, Antonio Bianchi, 1851 ;
4 gr. pag. 80.

Come saggio di opera di maggior volume e di maggiore impor-
tanza istorica ed artistica, il P. B. Gonzati ha dato non ha guari
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al.pubbHco un prirao testimonio di quel.che e la basilka del Santo

dlPadova e della moat che faFaidi se, quando veoga descritta ia

una storia compiuta. Nella Ragwnedeiropera la molta modestia del-

1'autore ha stimato digu&raitire il-suo* -grandiose divisamento col-

1'autorita del Gicognara e. del Selvatico. Ma tale e tante e, a parer

nostro, la gravita, la grandezza e la santita del subbietto, da lui presa

a commeatare, che anche senza estranei eccitamenti sarebbesi egli

conciliate ilrispetto e la gratitudioe non pure diegl' Italioni , che-

agli studii della patria graodezza tengon rivolti. gli aBiini, ma e del

raoltissimi tra gli stranieri, che forse con maggiore alacrita* de' no-

stri stessi vanno rintracciando 1'indole delleart?, delle costumanze,

delle istituzioni civili e sacre delle eta di mezzo in questa nostra

Italia.

Qiiando poi avessimo a fare assegnamento di tutta Topera del

Conzati dallacritica e dalla temperanza, di curci da si bella pro-

va in questo primo saggio, terremmo infin d'ora per assicurato il

felice accoglimento del suo intero lavoro. Pur tuttavia siamo-rima-

sti per qualche mese titubanti sulla opportunita di maaifestare in-

questa occorrenza alcuni nostri pensieri intorno alle arti che forni-

scono la materia si del saggio da lui dated, si di tutta 1'opera che e

per darci. Rispettavumo ma non ciecamente le altrui opinioni; e

credovamo che la liberta dell'opinare facesse lecito anehe a noi il

rhiaraar ad esame gli altrui giudizii, quantunque da' nostri div^rsi.

Gantutto'io non ne pareva aricora maturo il tempo di sostituire il

severe ragionamento a quei fervido entusiasmo, col quale singolar-

mente i men cauti seguaci d' una scuola non italiana hanno preso
<l;i qualche tempo a scnteiziare e giuiicare intorno alle produzioni
delle arti cristiane nelle eta di mezzo. Comunque sia, discorreremo

l>i evemente a nostro modo sn do che il Conzati ha gia dato in luce^

o ci prenderemo Tarbitrio di prevenirlo intorno a quel moltissimo

dip aurora gli rimane a pubblicare.

I giudizii adunque deH'autore, rispetto alle architetture, ove al

prcsentc le sacre reliquie della Basilica del Santo di Padova si cu-

stodiscono, a noi puiono molto ben ragionati. I tempi che corsero



DELLA STAMPA ITALIANA 91

da mezzo quasi il secolo decimosesto inflno al cadere del decimot-

tavo, non furono certamente per le arti italiane molto fortuaati. La

solidita e la magnificenza dell'edificare s' accoppiarono quasi univer-

salmente alia maniera la piii bizzarra di piantare gli edifizii e d'ar-

ricchirli di pitture, di sculture e di tutt'altra sorte di ornamenti.

L'ingegno de'piu fervidi artisti pareva fosse in tanto maggiore am-

mirazione, quant' era piu fecondo di sragionate fantastieherie. I due

secoii che precedettero il magistero di Raffaele, comunque non an-

cora usciti interainente' dall'antecedente barbaric, sono per le arti

nostre il tempo, in eui la verita e la ragione tengono 1'impero, a cui

hanno diritto , molto piu saggiamente che neiia lunga epoca che ci

ha preceduti , nella quale pareva dominassero le falsita e il delirio.

Duole anche a noi 1'acerbita di questa sentenza. Ma alia verita sa-

crifichiam di bucxn grado un non discrete amor patrio ; singolar-

mente dopo che per quel quasi universalmente da noi premessole,

rimangon da essa escluse quelle molte opere, che meno si risentono

de'viziidi quella improvida scuola.

II P. Coozati la pensa presso a poeo con noi, quantunque noi IV

vremmo voluto anche piii severo suil <x>nto dello scultore Parodi.

Crediamo anche noi che questo artista , in quanto era altresl archi-

tetto, poco abbia lasciato a desiderare nel fatto della solidita, deJla

buona distribuzione e dedla connodita di quel Santuario delle reli-

quie. Ma insieme crediamo che in quanto scultore, la cspressionc

nei volti
, la morbidezza nelle carni , la finitezza della esecuziane, il

singolar mayistero di trattare i marmi, non sieno aeppure in lui

pregi che bastino a compensare i vizii del comporre, la violenza del

muo\ere, la falsita del panneggiare le figure : i quali difetti , se noi

non c' inganniamo, non minorano, ma interamente distruggono gli

effetti divoti delle sculture concepite dal genio, e condotte dalia

mano degli artisti suoi contemporanei.

Valgano di prova a quanto affermiamo le tre nicchie del Santuario

che T autore ci mostra nelle tre tavole principal! del presente suo

libro, e che abbiamo ragione di credere che sieno del Parodi anche

rispetto alia distribuzione e dec urazione loro interna. Roma non
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raanca per fermo di monumenti e piii antichi e contemporanei a

quel genere di reliquieri che fanno si celebre il Padovano Santuario.

Contuttoci6 non esitiamo di affermare, che i reliquieri antichi An-

toniani sono per noi quanto di piii maraviglioso e perfetto in fatto

di minuti lavori metallic! seppe eseguire 1' eta di mezzo. E pure

quella tanta varieta d'invenziorii appropriatissime e di forme squi-

site e per que' tempi elegantissime, perdon per noi la meta del loro

pregio solo perch& intramezzati dal Parodi ai reliquieri della trista

epoca, e collocati tra quelle assurde baroccherie e presso a que'gofti

genietti che da ogni lato le ingombrano ed infrascano. Le due nic-

chiette minori, che nella maggior nicchia del centro racchiudono la

vivida lingua e il mento del Santo, paiono al nostr'occhio tanto meno

tollerabili, quanto sono piii pieni d'ingegno e di verita i reliquieri

che accolgon que' due venerabili avanzi del taumaturgo. L'occhio

che per poco si fermi su queste vere sublimita di reliquieri, si duole

quasi che i custodi del santuario, i quali T avrebbono potuto fare

senza alterare per nulla le esterne architetture , non abbiano finora

poste le mani a mettere 1' interne di quelle nicchie in piii ragione-

vole accordo con quei magniGci monumenti dell'arte rinascente, e

sceverarli interamente dagli altri dell' epoca sregolata , e anche da

quelli de' tempi a noi piii prossimi, che son foggiati ad uno stile di

cui non possiamo finora precisare lo spirito ed il carattere.

Conchiudiamo confessando liberamente esserci tornate oltremodo

gradevoli e care le sobrie notizie della eta e degli artisti, di cui sono

opera i reliquieri e le succinte loro descrizioni. La storia delle pic-

cole arti italiane ha in esse un veto tesoro , col quale comparire in

apprcsso piu splendida e piii ricca.

Dopo si bella prova abbiamo giusta fiducia di trovare il P. Con-

zati cgualmente meritevole delle nostre approvazioni nella storia

che e- per darci della intera basilica Antoniana. Sarebbe intollerabile

arroganza la nostra quando volessimo darglici a guida nell'arduo

e intrigato cammino ch'egli forse ha gia compiuto. Non e questo il

nostro intendimento. Ma sapra ben egli condonarci, se comeRomani
di mente e di cuore

,
e piii come studiosi dei monumenti primitive
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delle cristiane arti in questa metropoli, osiamo schiettamente avvi-

sare , die a noi non pare partito prudente quello di entrare servil-

mente in coro con quegli entusiasti , che non sanno riconoscere il

buono e il bello dell' arte cristiana fuori delle cattedrali moltissime

innalzate in tante parti d'Europa nel medio evo. In prima noi non

crediamo che serbin costoro la debita riverenza al magistero prece-

dente della Chiesa : di poi il loro ragionamento non riposa davvero

su fondamenta abbastanza solide.

Un nove o dieci secoli dacche la Chiesa esercitava liberamente il

suo culto esteriore, nacque in Europa 1'architettura delle mentovate

cattedrali. Quest* architettura fino a non molti anni addietro erasi

appellata secondo le sue diverse forme ora bizantina, ora longobar-

da, ora moresca, ora gotica. In questi tempi ultimi le si e voluto

dare il titolo di cristiana : la qual denominazione a noi sembra che

in se racchiuda una non so quale irriverenza verso la Chiesa di Ro-

ma. Im.perocche non avendo Roma avuto mai ne prima ne dopo

cattedrali o templi bizantini, longobardi o gotici, pare non abbia vo-

luto ne riconoscere ne ammettere nel suo seno architettura cristiana.

E ne avrebbe avuta ragione giustissima ancorche non si fosse tro-

vata sovrabbondantemente proveduta di luoghi consacrati al culto di

Dio, della Vergine e de'Santi. Son gi& oltre a dodici anni trascorsi,

dacche noi sui monumenti di Roma cristiana veniamo studiando

questo fatto e non pure sopra terra alia luce del sole, ma anche piii

sotterra al chiarore di quelle poche faci, che si possono nella Roma

Sotterranea senza una pericolosa alterazione di quell' atmosfera te-

nere accese. Non pretendiamo noi gia di avere nelle lunghe nostre

considerazioni c61to proprio nel segno : ma in veduta delle antiche

e splendide basiliche di Roma e delle molte e svariate cripte o chie-

suole primitive della Roma Sotterranea, ci e sembrato d'aver letto

il precise programma che la sollecitudine della Chiesa romana avea

proposto ad eseguire a tutti coloro che le prestavano F opera nella

precedente escavazione delle cripte sotterranee , non meno che nel-

T innalzamento posteriore delle sue basiliche. Secondo noi il pro-

gramma presso a poco doYea esser questo.



4 MYisrA

II luogo ove i fedeli si assembresanao si per onorare'Ieldio nella

infinita sua maesta e nella vinlii ch'egli largaaaente a'-suoi Santi

'Coraparle, si per -fornirsi de' migliori aiuti necessarii a conflurre

-Popera della propria santificazione , dovra , per quanto valgono ie

umane forze, essere architettato ad una maestosa divozione in guisa,

x>he i fedeli stessi secondo disciplina possano agevolmente in esso

classificarsi, che possan coll'occhio correre il meglio possibile a quel

centre ove i raisterii sacrosanti si compiono , che ,possano da quel

centre medesimo ricevere nelle orecchie chiara ed intera la voce sia

4e cantici sacri , sia dell' evangelica predicazione , che possano in

ultimo nelle ore in eui.n& misterii si celebrano, ne predicazione si

dispensa, trovare in ogni lato una serie di rappresentanze , che e-

-scludendo ogni divogamento, giovino a meglio avvivare;la loro fede

e a rinfiammare la loro carita.

Or se questo era il programma , rimarrebbe facile a noi il chia-

rire che non vi abbia architettura, anzi che Fumano ing^gno non

sia forse mai per ritrovarne un'altra la quale possa essere piu cri-

stiana dell' architettura primitiva della Chiesa romana. Entrisi per

poco in alcune delle nostre basiliche superstiti, come sarebbe in S.

Maria in Trastevere, S, Grisogono, S. Maria Maggiore e altresi nel-

ostiense di S. Paolo ora risorta. Letre e le cinque, o meglio, quaa-

tdo si comprendono anche le traversal!, le quattro e le sei navi di

queste basiliche, come ordinate e divise non da pilastri ma da svel-

tissimi peristilii, sono tutto qiuel meglio che si possa desiderare non

pure per la comoda divisione dell' un sesso dair altro prescritta

<dalla disciplina antica, ma altresi per la classificazione e divisione

<de' fanciulli dai giovanetti, dei giovanetti dagli ammogliati e dai

celibi di maggiore eta e di questi dai vedovi e da' vecchi, come pur

sappiamo che solevasi allora ;praticare.

Ancorche poi volessimo per poco acconsentire che gli archi e le

Tolte di sesto acuto sieno piii maestose e divote degli arcWtravi e

delle volte girate a pieno sesto e dei soffltti a grandiosi lacunari ;

*on potremmo-per fermo aeconsentire egualmente ohe/i pilastri a

quattro faccie anche sole =e a -soli quattro aagoli rieotranti isi
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sostegai pife delta CG'tonaafafvorevoii al diritto che pare abbia l'occhi&

do' fcdeli di spingersi d& ogni>punto del sacro edififcio al vero cerr-

tro di esso, e alia difrisione delle voci che da quel medesimo centfo

debbono giungeres all' orecchio eziandifc di1

que'fedeli che si pongo-

IM) ne'piu rimoti angoli del kidgotsaero.

Bengasi mente per ultimo ai ristPettissirni'dirittl-che avea 1 F aw-

chitettura nelle primitive nostre basiliche. L' ardtitetto segnava la

pianta, alzava i peristilii coronandoli di capitelli e architravi e cor-

nici di non grande aggetto, chiud^ve 1' edifizio con muri perfetta-

mente lisci lasciandovi a giuste distanze le finestre necessarie alia

introdttaioaa d
j

una lucetei<peaftaxe modtsta\ e< m fitie copma le

navi di soffitti divisi in spaziosi lacunari. II pittore era chiamato a

suecedijre air auchitetto. Ilpittore non comandava, ma dbciFmente

prestavasi agli ordini delta Ghiesav la qwale voleva che i l&cunari e

le paffeti ampiissime si trasformassero in ii( gran libro intelligibile

anoha ai popolo,* che-non abbondlava iii quella eta d' altri libri n^

couo$ce\fa uoivecsalmente la facile arte di leggerli. 11 pittore^vi rap-

presentaviai i fatti piii solenni ed ediflcatiti si del vecchio si del nuo-

vo Testamento ; e perche non vi nxaocasse ne ordine n^ chiarezza ,

divideva T un fatto daU'.alitro co-n quelle semplici forme che vediam-

tuttota ne musaici della basilica di S. Maria Maggiore, che come

riedificata in proporzioni assai piii ampie da Sisto terzo sulla prece-

dnte di Liberio, e di oltre a cento aoni posterioreallecristiane no-

st ire .basiliche primitive, Nofrtemiamo d' offendere chicchesia, se li^

ichiariamo che il linguaggio'della rappresentazione viva

lOsperedella divina mono e incomparabilinente piu efficace e per-

suasivo del linguaggio delle linee delFarchitetto grecov romano, bi-

zaatinoy moresco, gotico o di qualunque ultra scuoia eg(i possa essere.

Potraoao per poco le linee rapire a s^ 1' occhio dell' ammitfatore per

la too giusta ricorrenza e per la semp?ice o convolta loro armonia;

ma no potranno mai esser lezione di evangelica (I6ttrina , n^ ispi-

razione di cristiana santita ai fedeli che vengono nel luogo sacro, co-

me il sono di necessita le pitture o i musaici delle basiliche antiche,

Chi non voglia serbar riverenza verso le architetture dei sacri e-

difizii pyimitivi di Roma cristiana, serbi almeno un giusto rispetto
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verso le ragioni della universale equita. Ci si dimostri che le parti

tutte del programma da noi enunciate s* adempiono meglio nelle

cattedrali bizantine, moresche, gotiche, ne' templi romani o greci,

die nelle primitive basiliche di Roma cristiana; e noi tollereremo di

buon grado che all' architettura gotica si dia il nome di architettura

cristiana , e questo titolo di cristiana si neghi all' architettura del-

le romane basiliche.

HI.

La JUSTICE (giornale) Turin 4 Juin 485%. Impr. Nationale.

A misura che i cattivi giornali passano per onor d' Italia da una

vita maledetta al sepolcro dell' oblio , giornali cattolici vanno sor-

gendo, quasi per testimoniarci come si rinfoca tra noi 1'ardore della

fede, e come & stanco il popolo italiano dei deliri dell'empieta. Ed

uno di questi & la Justice fogliettino di piccola mole , ma di molta

sapienza e di ottima volonta. II chiarissimo A. barone du Moulin

sembra mirare in questo a propalare fra le persone piu volgari le sa-

ne idee politiche rivestite di carattere religiose : ed e certamente

questa la forma sotto cui quelle sublimi verita possono rendersi ac-

cessibili al volgo. La tranquilla moderazione del dettato non per-

mette all' A. quel vivace agitar di passioni, che tanto promuove gli

incrementi di simili intraprese ; ma egli sa compensare tal perdita

colla purezza dello stile, coH'importanza e freschezza delle materie,

e talora eziandio con qualche piacevolezza innocente: epper6 merita

di essere raccomandato e promosso.

Ciononostante poich egli ci permette, anzi chiede ad ogni pub-
blicista cristiano , promettendogli viva e sincera riconoscenza ,

che

gli venga additata qualunque inesattezza potesse scorrergli dalla pen-

na, oserem raccomandargli di evitare attentamente una cotal fidanza

facile ad insinuarsi nel buon volere dei laici istruiti ; i quali poco
versati negli studi sacri

, ne parlano peraltro talora con una fran-

chezza che li espone a scappucciar qualche volta : specialmente poi
in materie raorali

, ove le persone savie credono essere pienamente
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competent!, non avvertendo quanto sia necessaria in queste Tauto-

rita della Chiesa suprema interprete del Vangelo.

Questa osservazione ci viene suggerita dal suo numero 9 (4 giu-

gno 1852), ove 1'egregio signer barone censura il dotto Vescovo di

Arras, perche ripete do che tutti dicono dielro Platone ed Aristotile i

filosofi,
che i Governi hanno per fine e per obbligo di procacciare ai

popoli il bene temporale, ossia il bene esterno. II ch. A. ragionando

contro questa proposizione, dice che essa porterebbe ad imporre ai

governanti il debito di provvedere al benessere del piu gran numero,

secondo V idea di Beccaria , di Rousseau e dei liberali anticattolici.

Non e questa, soggiunge, lidea del cristiano, per cui ogni individuo

vale altrettanto che la moltitudine; e che sa non doversi far torto ad

un solo individuo pel bene degli allri tutli. Belli ed important! sono gli

schiarimenti con cui egli sviluppa questa ultima proposizione, e noi

ci congratuliamo collo scrittore che sa ed osa tanto contro 1'andazzo

del secolo.

Cio non pertanto la censura spettante a Monsignor Parisis non ci

sembra esatta ; si perche la sentenza del dotto Prelato non e sola-

mente di Platone ed Aristotile e dei liberali anticattolici, ma e di S.

Tornmaso , di Bellarmino , di Suarez , e generalmente dei cattolici

scolastici: i quali pongono in questo la differenza fra i due Poteri,

spirituale e temporale, che il primo mira direttamente i al bene spi-

rituale ed eterno, il secondo all'esterno e temporale. E dall'aver con-

fuso questi due intenti, dall'aver obbligato i Governi a procacciare

direttamente il bene spirituale, nacque il despotismo protestante,

e Tintromettersi dei Governi anche cattolici negli affari che riguar-

dano la coscienza e la fede. Ed appunto le pretensioni del Re Giaco-

mo d'Inghilterra in tale materia, sono quelle che diedero occasione

al Suarez di scrivere la sua Defensio fidei per difendere il Bellarmino.

Ma se il Governo civile dee promuovere ii bene esterno ne se-

guira, dice il sig. barone , che dovra promuovere gli interessi della

pluralita.

1 Veggasi a schiarimento di questa voce la NOTA posta al fine di questo articolo.

Vol. X. 7
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Se per bene esterno null'altTO potesse intendersi che Tavere molti

quattrini, 1'obbiezione sarebbe ragionevole: ed e infatti ragionevolis-

sima,cototro'gli anticattolici, i quali questo appuato intendono quan-

do parlano di felicita e di ben pubblico. Ma non per questo debbono

condannarsi quegli autori cattolici, che raccomandano si Govern! di

adoprarsi direttamente pel bene esterno delle societa, senza dar leg-

gi all'interno. Conciossiache non Vi e persona di pasta cosi grossa

che non possa intendere esservi un certo ordine esterno, nel quate

viene ad incamarsi la legge unhersale di giustizia, e che forma ve-

ramente il bene pubblico della societa. Quawdo le leggi civili esi-

gono 1'osservanza del Decalogo in tutti gli atti esteriori, 1* ordine

esterno che ne risulta fra i eittadini e il wro bene esterno a cui essi

hanno dritto
,
e del quale sono incaricati i Governi. Ma non per

questo essi Governi hanno il dritto o il dovere di interpretare il De-

calogo, o di modificarlo per bene della societa.

11 bene esterno dipende da una giusta proporzione colle leggi

interne ,
in quella guisa che la rettitudine della parola consiste

neU'esprimere pienamente il pensiero: e come la parola e percio

subordinata al pensiero, cosl 1' ordine esterco e subordinate all'in-

terno. Come un maestro di grammatica o di declamazione insegna

ad esprimere e pronunziare rettamente il pensiero, lasciando al pro-

fessore di filosofia il dar leggi o direzione al pensiero medesimo ;

cosi i Governi civili possono occuparsi direttamente della rettitudi-

ne esterna , lasciando alia Chiesa Tinsegnamento della rettitudine

interna: e come il grammatico avrebbe torto se volesse correggere il

lilosofo, mi 6 liberissimo nel correggerne i solecismi neli'espressio-

ne, e la monotonia nella declamazione; cosi i Governi civili hanno

torto quando vogliono fazionare a loro talento le leggi del giusto,

benche sieno liberissimi ad esprimerle come le intende la Chiesa,

scegliendo fra mille espres^ioni diverse quella che meglio pu6 con-

farsi alia condizione particolare della societa da loro governata.

Spieghiamoci con un'applicazione the riguarda la condizione at-

tuale iiel Piemonte. 11 Siccardi coila sciagurata legge che rese famo-
>o e sinistro il suo riome, gitto il Piemonte in un labirinto inestri-
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cabile, violarido la giustizia e i Concordati, sotto pretesto che ilFo-

ro ecclesiastico, le Iroppe feste ecc. erano nocivi al ben pubblico.

Chi avesse voluto rappresentare al di fuori V eterna legge di giustk

zia in tal materia, invece di arrogarsi il potere della Chiesa, avreb-

be potuto cercare molte altre vie , come per es. una convenzione

coll' Episcopate piemontese, una rnissione antecedents e sincera alia

S. Sede, o altro simile ripiego innocente. Egli avrebbe in tal guisa

proweduto agli interessi che credea malmenati, salvando frattanto

il vero ben pubblico ,
cioe 1* esterna espressione neir ordine civile

della giustizia e della obbedienza cattolica. E se oggi ricreduti i Mi-

nistri, prendessero con sincerita la via della dipendenza cattolica,

ed ordinassero in conformita di questa tutto 1'andamento dello Sta-

tuto in Piemonte , provvederebbero al bene esterno di que' popoli ,

seoza che per6 potessero dirsi direttori delle coscienze o legislator!

della Chiesa.

Ma fineh6 durano nella via incominciata e vogliono goveraare an-^

che direttamente lo spirituals , mantejjfrido la giustizia come essi

1' intendono, essi formeranno il male pubblico del Piemonte, man-

tenendo un ordine esterno che non esprime il vero ordine interno.

Dira forse il ch, A. che la loro colpa sta appunto nel non man-

tenere la giustizia come dovrebbero, essendo ingiusto che un Go-

verno non si conformi al volere di Dio, epper6alle leggi della Chie-

sa. Ma questa sua risposta presuppone appunto quel che iase-

gnano i dottori cattolici, che i Governi cioe non debbono regolare

direttamente 1'interno, lo spirituale: giacche se fossero obbligati ad

ordinarlo, sarebbero giudici di questo bene interno e spirituale,

non potendo altri essere obbligato a far quello che non pu6 co-

noscere.

Ricevano dunque i Governi civili dalla Chiesa le norme di ci6 che

e giusto, e facciano si che a queste norme sia conforme Tandamentoi

esterno della societa. Ecco qual e il loro debito, ecco ci6 che da loro

domanda, dopo gli altri Dottori cattolici , anche il ch. Vescovo di

Arras. Siam sicuri che tale eziandio e 1' intento deU'egregio e cat-

tolico scrittore della Justice : e questa persuasione d ha confortati
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a chiarirne 1'equivoco, si per la rilevanza della materia, si per far

conoscere ai nostri lettori un giornale degnissimo, ad onta di que-

sto picciolo neo, degli sguardi di un cattolico, scritto bensi in lin-

gua francese , ma che pubblicaridosi in Torino forma parte della

stampa italiana.

IV.

Nola allapag. 97.

ORDINE SOCIALE
E COMANDO DIRETTO

Chi sa se taluno dei nostri lettori men perito negli studii sociali,

mal comprendendo le voci adoperate nel prec. art. direttamente,

comando diretto ecc. , non sara tentato di prenderle a mo' di quel-

le parole magiche e vuote di senso, attribuite agli scolastici antichi

dagli ignoranti che non li d%scono, ed usate si liberalmente oggidi

dai cerretani politici che non capiscono se medesimi?

Ad evitare siffatta imputaziorie, procurer6 di chiarir quella voce

in linguaggio volgare che possa intendersi da qualsivoglia mediocre

intelletto, purch& rifletta.

Avvertasi dunque, che un superiore non pu6 comandare se non

lo strettamente necessario a mantenere 1'ordine, che gli viene com-

messo, nella sostanziale sua perfezione; e se pretendesse comandare

altro, il suddito non sarebbe tenuto ad ubbidirlo. Spieghiamo que-

sta proposizione specialmente rispetto all'ordine sociale.

Che cosa e Tordine sociale? E una parte dell'ordine pratico, vale

a dire una serie di mezzi, disposti in maniera da conseguire un fi-

ne. E qual e il fine che vuolsi conseguire nel pubblico ? o in altri

termini, che cosa pretese il Creatore, e a che cosa inclinano gli uo-

mini allorche si congiungono in pubblica societa? Pretesero forse

che il Principe li istruisse o li educasse? Main6 : anzi coloro che

operano nella societa pubblica , gia si -suppongono istruiti ed edu-

cati. E se ci6 in fatti non e sempre verissimo, & certo almeno che
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cosl dovrebb'essere. NOQ chiedooo dunque i cittadini al Principe

direzione per 1' intelletto o per la volonta: tutt'altro; oggimai nep-

pur soffrono questa direzione dalla Chiesa. Essi chiedono solo al

Principe che serbi ad ogni cittadino inviolati i suoi dritti (giustizia) e

che si faccia iriiziatore di quelle imprese, che esigono il concorso co~

mune e ridondano in comune vantaggio, eppure non richiamano 1'at-

tenzione particolare diveruno (benevolenza) . Ecco che cosa & 1'ordi-

ne pubblico, richiesto dal volere delCreatore e dall'impulso di natura.

Or quest' ordine, non 6 chi nol veda, ricerca strettamente par-

lando, non 1'interna volonta o intelletto, ma la cooperazione ester-

na. Finch6 voi siete certo, che non vi verra rubato il vostro scri-

gno, non yiolato il talamo, non bastonati i servi , non istraziata la

riputazione ; . . . checchfc ne pensino gli uomini , il vostro diritto

6 in sicuro. E se ad ottener facili le comunicazioni , vigilanti i Ma-

gistrati , valorosi i difensori , economi gli amministratori ecc. , in-

vece della benevolenza dei cittadini, potete invocare la provvidenza

dell'autorita, ed essa fa si che 1'opera sua;esterna appiani le vie, ve-

gli alia sicurezza , impugn! le ami , regoli le finanze ecc. voi siete

soddisfatto nell'intento, sieno quali si vogliano gli interni loro de-

siderii e pensieri. Perlochfc vedete, 1'ordine pubblico, altro non es-

sere finalmente se non una serie di mezzi esterni adoprati dai citta

dini per impulse* dell'autorita sociale, affinch& ciascuno usi giusta-

mentc i proprii diritti , e partecipi equamente ai sussidii altrui.

Quando questo fine si conseguisce, Yordine k buono ; quando falli-

sce fc piu o meno imperfetto.

Spiegato cosi che cosa & 1'ordine, resta a dimostrarsi,che I'autorita

rispettiva dee contenersi in quest' ordine e non dee travalicarlo : ed

anche questo fc facile a dimostrarsi, quando sia compresa rettamente

1'idea di liberta naturak nella societd. I sofisti 1'hanno fatta consi-

stere nel non aver alcun freno; il che & ridicolo ed assurdo, non es-

sendo possibile che i dritti di molti conviventi in societa oon si ira-

pongano limiti scambievoli incrociandosi e collidendosi.

Non consiste adunque la libert& nel non aver legge che vi infre-

ni T ma consiste in do che la legge infreni gli atti, tanto sol per 1'ap-
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punto, quanto e ricbiesto ad ottenere il fine che ella dee proporsu

Ma noi abbiam gia veduto che il fine propostoairordioatorepubblico

& di impedire che si offendnno esternamente gli altrui dritti, e di

promuovere i sussidii scambievoli esterni, benchfc non richiesti as-

solutamente da stretta giustizia. Dunque di questi atti esterni pu6 es-

sere ordinatrice Li legge pubblica; e se pretendesse passare oltre,

eccederebbe i proprii confini e diverrebbe incompetente e tirannica.

E notate, che la Prowidenza creatrice, sapientissima sempre nel

proporzionare i roezzi al fine, mentre destinava 1'autorita pubblica

ad ordinare atti esterni, la forniva insieme e di occhi, con cui invi-

gilare alia esecuzione, e di braccia, con cui costringervi i retinenti:

ma i pensferi, ma i desiderii, ma le intenzioni, ma tutto insomma

1'uomo interiore, lo sottraeva del pari e allo sguardo dei Magistral!,

e alia forza dei gendarmi.

Non cosl 1'ordine domestico, ove il padre e destinato non solo a

procreare il corpo colla generazione animalesca, ma anche a formare

la ragione del figlio colla educazione. Qui il padre ebbe il dritto di

infondere nei nati e giudizi ed affetti; e a proporzione del diritto la

Prowidenza infuse nel figlio la tenerezza e il genio imitative , coi

quali i genitori divengono quasi padroni delle interne sue facolta.

Ed affinch& possano vegliare alia esecuzione di quell'ordine che vi

trasfondono, la mano creatrice aprl tutta quell' anima tenerella al-

1'occhio paterno , con quel candore trasparente e con quel rossore

pudibondo, che quando e- ben usato dal padre'e molto piu dalla ma-

dre, rende visibili agli occhi loro nel conversare dimestico tutte le

piccole passioncelle del fanciullo, del giovanetto. Se non che a poco
a poco, or per finzione suggerita da istinto, ora pel conversare con

gente straniera, quel cuore va insensibilmente chiudendosi, va indu-

randosi quella fronte
, a proporzione che la ragione si forma e che

si avvicina il tempo di iniziarsi ad opera pubblica. Vedete come e

i dritti e i mezzi sono qui naturalmente proporzionati al fine inter-

no che natura si proponea.

E lo stesso potete vedere nell' opera della grazia , nella societa.

deila Ghiesa , il cui divino Istitutore mirava principalmente a per-
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feaionare e santificare 1' uamo morale , ma perfezionarlo e santifi-

carlo per mezzo di una universale associazione. AJal uopo egli diede

alta Chiesa due autorita, 1'esterna ip^uanto e societa yisibile,, J'in-

terna in quanto e santificatrice dell' uamo jnorale; Je diede una forza

ate*na una $erarchia goveunatrice fper mantenqre 1'ordine vj*ibi-

le, e Tinteifna forza inella gwia dei Sacramentveirispezjone delle

coscfeoze nellaivolontaria confes^ione dei fedeli. AUa Chiesa^lunque

aara lecitornel foro inteyno il comandare direttanwnte atti di fqde,

.di sjperanxa, d',amoye, di dolore^cc. , beoch^ DQ possa ehjamarli a

disamina nei suoi tribunal! esterni, se non in quanto si manifcstano

steirnamente. La ragione di quest! suoi diritti, voi la trovate nella

integralita del fine complesso prescrittole dal divino suo Istitutore,

che la voile societa esterna, affinchb conseguisse la santificazione in-

terna.

La Ghiesa duoqueipotra prescrivere ancheiijiQzzi iuterni; ilGo-

veyqo civUe solo mezzi esterni. E$emplifichiamo per rendere vieppiu

agevole rintelligenza. Tin Gomune stipendi6 un organista per la sua

chiesa parrocchiale. Che cosa pretende ? Pretende che la
;popola-

zione abbia il sollievo ^di quell' armonia: ondecW se 1' organista con

un cilindro riesca ad accompagnare le sacre funzioni raccomandan-

doio solo al tiramantici, avra compiuto il suo debito, bepche si ri-

manga chetamente in sua casa. Supponete alFopposto che un Mc-

iiastero o un Gapitolo destinino organista un monaco od un cano

nico: esso prendera-,parte cosi alia Messa capitojsare. ,Ma compireb-

i>e il suo debito suonando col cilindro per mezzo del tiramantici?

Lasciamo questo privilegio al mulino apreghiere dei Tartari o dei

Buddisti; ma al ministro dell'altare la Ghiesa chiede principalmente

jl'osgequio religiose. Fingiamo un altro esempio men facile ad incon-

trarsi , ma faciliasimo ugualmente ad intendersi. Supponete per ipo-

tesi impossibile, che un pubblico professore riuscisse a formare un

automa che pronunziasse sulla cattedra con ugual frutto degli sco-

lari la lezione, che egli dovrebbe leggervi : detta la lezione ,
il pro-

fessore avrebbe compiuto il suo debito, il quale non e altro se non

Tistruzione e costumatezza dei giovani. Ma potrebb'egli valersi del
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suo automa per pronunziare la profession di fede , imposta nelle

Uoiversit^ cattoliche? No, perchfc la pronunzia esterna di tal pro-

fessione fc dichiarazione di un' interna disposizione , che la Chiesa ha

dritto di comandare direttamente.

Spiegato in tal guisa ci6 che un' autorita pu6 comandare diretta-

mente, resta spiegato ci6 che pu6 comandare indirettamente. II pro-

fessore di cui ho parlato, non potra spiegare la sua lezione se non la

studia. II Governo dunque che ha dritto, stipendiandolo, ad esigere

un buon insegnamento, ogni volta che I'obbliga direttamente a det-

tare in iscuola ,
1' obbliga insieme indirettamente a studiare la sua

lezione. II professore all'opposto, avendo il dovere e il dritto di for-

mare le intelligenze dei giovani, ha per questo medesimo il diritto

di ordinare direttamente i loro studi.

Speriamo aver posto in chiaro con queste osservazioni due punti

di gran rilievo, 1' ignoranza dei quali produce equivoci ed inconve-

nienti gravissimi in coloro che discorrono di materie sociali : cioe

che cosa sia 1'ordine in cui ciascun superiore & competente, e quali

per conseguenza le materie che egli pu6 ordinare direttamente.

Coloro che di queste dottrine non hanno chiara idea sono tras-

portati dallo stesso loro zelo a confondere tutti gli ordini , arraf-

fando da ogni parte tutto ci6 che & utile al conseguimento di un fine:

e poichfc sarebbe utilissimo ai Governi che il suddito obbedisse per

persuasione e per amore, cosl li autorizzano a comandare colla loro

autorita civile la persuasione e 1* amore, arrogandosi Y educazione ,

1'istruzione, la parola pubblica, 1'insegnamento ecclesiastico, la legis-

lazione dei maritaggi, e tutto insomma ci6 che pu6 giovare ad ot-

tenere Y esecuzione delle proprie leggi , senza avvertire con quanta
facilita ci6 ch'essi accordano e raccomandano per zelo ai Magistratl
laici , & una usurpazione dei dritti or dei parenti ,

or dei coniugi ,

or della Chiesa.
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I.

BELGI >. 1. Elezioni del rappresentanti. 2. Condizione del Governo. 3. Gior-

nalismo.

1, II giorno ottavo dello scorso Giugno si tennero le elezioni per

il rinnovellamento consueto della meta del Rappresentanti. Le po-

polazioni del Belgio cominciano a portare con travaglio il giogo im-

posto loro da un Ministero radicale, irreligioso e affiliate alle socie-

ta segrete. Le dimostrazioni pubbliche di scontento non mancaro-

no , e le recenti scritture di alcuni gravissimi uomini di Stato, fa-

cendo a tutti palese le piaghe dolorosissime fatte dal Governo alia

morale ed alia religione, aveano disposti gli animi dei cattolici a

sostenere legalmente i loro diritti mediante savie elezioni. II Mini-

stero dalla sua banda non la perdon6 a sollecitudini o a spese , n&

risparmi6 le armi consuete della calunnia e degli intrighi per esclu-

dere icandidati dell'opposizione. La Loggia massonica di Liegi con-

voc6 pel ventisei Maggio una generale adunanza , e in comune fu

ordinata una circolare a tutti i fratelli dell' ordine per riunirli a

combattere la reazione. Due verita limpidissime si leggono in quel-

10 scritto : la democrazia e la frammassoneria sono una cosa sola :

11 loro n:mico e il cattolicismo.
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Chiunque osserva le mene del partito clericale e teocratico di-

ce la circolare vedra che esso mira a distruggere in Belgio i gran

principii inaugurati nel mille settecento ottantanove In

niun tempo il partito cattolico politico spieg6 tanto accanimento

contro gli amici del progresso e i difenditori delle nostre liberta.

Avvalorato dalla reazione europea, os6 gittare la maschera, e gia

si veggono i suoi piu arditi campioni montare all' assalto delle

nostre istituzioni liberali .... La loggia della quale sei figlio e

altamente commossa a questa vista. Tutti i Massoni dell' Oriente

(( convocati riconobbero che 1'ordine massonico sta pericolando , e

che 1'unione di tutti e onninamente richiesta per la difesa e pro-

pagazione de' suoi principii .... Rammenta, carissimo fratello,

che i nemici sono numerosi, potenti, disciplinati, e trionferanno

infallibilmente, se i Massoni stessi, doe I avanguardia del libera-

lismo e del progresso, s'addormentano in una fallace sicurezza ...

Per mandate della R. Loggia della Perfetta Intelligenza e della

Stella raunate all' Oriente diLiegi. II segretario GIULIO VAN SCHER-

PENZEL. II Yenerabile M. L. DEREUX.

Questo documento porta la data dell' anno 5852 , mese terzo ,

giorno ventinovesimo: cio& 29 Maggio 1852: cominciando Tera mas-

sonica col mondo, e 1'anno loro col primo di Marzo.

Con un Governo che ha per sostegno le Loggie ,
e per Ministri i

frammassoni non e maraviglia che il partito deli'ordine dicasi oppo-

sizione : la sola cosa che dovrebbe recare stupore si e che i cattoli-

ci manchino quasi sempre di zelo , di unione o di accortezza , per
abbattere definitivamente quell' idra. Le ultime elezioni nondimeno

furono pel Miriistero un inizio di disfatta. Imperocche sul numero
di cinquantaquattro rappresentaati eletti, ne uscirono ventuno mi-

nisteriali, ventuno opponent!, e dodici liberali indipendenti. II nu-

mero dei ministerial! che avevano terminata la loro rappresentanza
era di trentadue, sicche il partito dei radicali perde undid voci ,

che guadagnate dai cattolici, indeboliscono realmente il Ministero^ di

\entidue suffmgi. La Camera dei rappresentanti* dopo queste ele*-

zioni resta cosl scompartita : quarataquattro cattolici o conser-

vatori
, al piu trentacinque ministerial! oltre i cinque suffragi dei
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Ministri ; ed almeno ventiquattro che non sono dichiarati aperta-.

mente per gli uni o per gli altri, ma ia alcune question! si accostano

ai conservatori, in altre al Ministero.

2. Per apprezzare il valore di quest' atto gfovera tratteggiare suc-

cintamente le condizioni present! del Belgio , del quale assai rare

volte c'incontra d' intrattenere i nostri lettori. La popolazione bel-

ga quasi tutta cattolica di nome (contandosi circa quattro milioni e

mezzo di cattolici, dodici mila seguaci di altri culti, e circa otto

mila di nessuna religione) si parte politicamente in due campi: 1'uno

dei quali cattojico non solamente di nome ma di fatto, combatte per

i principii immutabili deir ordine, della morale, della fede : 1'altro

indifferente , scettico o deista difende le dottrine vaUeriane ostili

alia sana politica ed al Vangelo Quello regna nelle campagne, nel-

le scuole od Universita libere, nelle provincie fiamminghe, dove si

couservano ancora le antiche costumanze, frutto del senno degli avi,

e delle influenze salutari della religione e del clero. Questo prepon-

dera nelle citta soprattutto industrial!, negli atenei eTJaiversita del-

lo Stato, nelle provincie francesi di lingua, ed ha per aniina il sof-

fio potente delle Logge masso niche, che coprono il Belgio e lo re#-

gono colle associazioni e coi giornali.

Dal 1847 questo partito occupo il Ministero, ed aumentan^o col-

la kgge del 12 Marzo 1848 il numero degli elettori delle citta, per

soppraffare T influenza dei Comuni rurali
, pote finora sostenersi e

trioittfare. 11 Ministero attuale ha per capo Carlo Rogier, Ministro

dell'interno, uomo sperto degli affari, abile a maneggiarsi, ma ver-

satile. Sposo successivamente tutti i partiti , e sempre si abban-

don6 a quello dal quale sper6 ottenere il comando. Noiidinaeno Fr6-

re-Onban, Ministro delle finanze, e il membro piii inflaente e vero

centro dell'azione ministeriale. Nato in Liegi dal portiere della kog-

igiu massonica, eresciuto ed allevato dall Qrdioe , riusci valente *v-

vocato, deputato e Ministro. Dommatico ed assoluto per natura Jia

poea influenza nelle Caraere, ma.per le sue qualita d' ingegno, ppr

k perseveranza ,a prornuavere le dottrine democratiche e raziooaH-

stiahe, e il piu saldo sostegao dei frammassoni e T avversario piii
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formidabile dei cattolici. Gti altri Ministri piii o meno liberal! stan-

no a cenni di quest! e combattono sotto le loro bandiere.

3. II giornalismo belgico e naturalmente 1'eco dei due partiti:

quindi gli uni tengono pel Ministero, gli altri lo avversano. Fra quel-

li ha il primo luogo I

1

Independence beige, fondato dal Rogier, epper6

organo fedelissimo del Ministero, di spirito anticattolico e pretta-

mente volteriano; dal quale nondimeno vediamo con dolore i gior-

nali italiani anche buoni attingere frequentemente le loro notizie e

le ragioni dei loro giudizi. Per potere penetrare nella Russia i com-

pilatori ne stampano un' edizione speciale , e recentemente hanno

divisato di fare lo stesso per diffondersi liberamente in Francia. Co-

me se vi fossero due o tre verita ,
1' una pel Belgio e le altre per le

nazioni forestiere.

L' Observateur beige e la voce delle logge massoniche, fondato e di-

retto dall' Aw. Verhaegen, gran Mastro dell'Ordine, e Presidente

attuale della Camera dei Rappresentanti. Gli scrittori di quest! due

giornali sono francesi, sostengono il Ministero e gli conservano 1'ap-

poggio delle societa politiche affiliate alia compugnia madre, detta

Associazione liberale.

Da Belgi e compilata la Nation giornale socialistico , fatto stro-

mento di Mazzini
, Ledru-Rollin e degli altri fuorusciti di Londra :

i quali favoriscono il Ministero nella causa delle elezioni. A quest!

che si pubblicano a Bruxelles si associano molti giornali delle pro-

vincie : il Journal de Liege, \ Eclaireur de Nanur , la Tribune, la

Reforme, le Precurseur, le Broedermin, ecc. ecc.

Di fronte a loro stanno 1' Emancipation , giornale politico , che

da poco tempo divento 1' organo fedele degli uomini di Stato piu

ragguardevoli dell'opposizione, antichi Ministri, Senator! e Rappre-
sentanti. E compilato con molta cura e saviezza. II Journal de Bru-

xelles foglio politico e religioso, che da molti anni sostiene con ze-

lo ed ingegno la causa dell'ordine e della religione, e pubblicato dal

cav. de Staes col concorso di scrittori belgi. Nelle provincie si stam-

pano il Conservateur , il Journal du Commerce d' Anvers, la Ga-

zette de Liege, Y Ami de VOrdre, il Feuilleton beige ecc. ecc. che so-

stengono con pan fermezza i veri interessi della famigliae del paese.
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Le associaziooi e la stamps, ecco le armi principal! colle quali nel

Belgio i due opposti partiti si guerreggiano da piii di vent' annL

I La lotta fc grave, poichfc non si combatte per la vita sola e le sostan-

ze, bensl per 1'avvenire dello Stato, per la sorte delle credenze e del-

la religione. Se i cattolici sono uniti, operosi, accorti, otterranno

facilmente la palma : ma guai se si lasciano prendere alle scaltrite

arti dei loro nemici, o se per troppa fiducia e spensieratezza si sper-

perano e si arrestano a mezza via !

II.

GERMANIA. 1. Conferenze doganali. 2. Diritti della Prussia su Neuchdtel.

3. Miglioramenti in Austria. 4. Dissapori cogli Stati Uniti.

1. La ripugnanza della Prussia ad accostarsi all' Austria pare in-

sormontabile. Nelle conferenze tenute a Berlino per la questione

tanto dibattuta della lega doganale , la Prussia rigett6 , contro le

speranze concepite di amichevole accordo, le dimande fatte dai con-

venuti a Darmstadt, di ammettere 1' Austria nelle conferenze dello

Zollverein, a fine di deliberare con esso lei intorno ad un'associazione

doganale e commerciale di tutta Lamagna. Questo trattato generate

di commercio non pu6 non essere approvato dalla Prussia , come

utilissimo a tutti gli Stati alemanni: ma essa pretende che FAustru

non 6 abbastanza sollecita della diversita degli interessi particolari

di ciascuno Stato, e che per6 le trattative con lei tornerebbero inu-

tili : che prima deve ricostruirsi lo Zollverein e poi chiamare 1' Au-

stria a trattare con esso. Con questo la Prussia mira a stabilire la

sua preponderanza verso 1'Austria : poich& mettendo s& stessa a capo

dello Zollverein, nel trattare che questo farebbe con 1'Austriaco, la

Prussia non terrebbe luogo di Potenza isolata , ma di centro di

una grande confederazione. Per 1'opposto in un trattato di tutti gli

Stati alemanni presi spicciolatamente, il primo posto toccherebbe

naturalmente all'Austria, e la Prussia non otterrebbe che il secondo.

I deputati degli Stati minori dello Zollverein raunati gia a Darm-

stadt si assembreranno dunque una seconda volta, per rispondere a

questa deliberazione, e verosimilmente ne risultera il distaccarsi di
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alcuni di loro dallo Zollverein, epper6 dalla Prussia. In tal caso o si

collegheranno coll' Austria, o fonderanno una nuova associaziooe

fra di loro che avra per centro o capo la Baviera; ordinamento coft-

tro il quale ha gia protestato, come dicemmo altrove, la Russia.

2. I diritti della Prussia sopra il cantone di Neuchatel sono stati

riconosciuti a Londra dai Ministri delle cinque maggiori Potenze.

Lord Stanley interrogate neiia Camera dei Comuni da Lord Russell,

se a nome delle cinque Potenze fosse stato segnato un protocollo

relativo alle cose di Svizzera , rispose che si; i diritti della Prussia

su Neuchatel essere incontrastabili, e far parte essenziale del trattato

di Vienna. Aggiungero, disse Stanley, che e questa la prima cir-

costanza in cui la Francia, sotto Luigi Napoleone, riconobbe 1'atto

del 1815 come regola dello stabile ordinamento d'Europa.

3. Mentre il giovane Imperadore viaggia nell'llngheria ed e fe-

steggiato a Pesth e a Buda con non piii viste dimostrazioni di amo-

re, I'ammininistrazione della giustizia e quella delle finanze otten-

gono grandi miglioramenti.E uscito un nuovo codice penale, o me-

glio 1'antico, ritocco in molte parti e messo in armonia colle vigenti

istituzioni. Nel massimo dei casi le pene furono temperate , tranne

quelle che riguardano la partecipazione a societa segrete , e gli ol-

traggi fatti a persone o congregaziani.

II miglioramento delle finanze puo servire di misura a fissare il

grado di prosperita d'uno Stato nei successivi periodi di pace e di ri-

vokizione. Da uno specchietto della loro condizione neH'Austria, dal

quarantacinque al cinquantadue, si conoscera quale profonda pifcga

aprano i politici rivolgitnenti nei regni anche meglio assestati, e

con quanta fatica e tempo si possa rarnmarginare. Nei 1845 le en-

trate regolari e leuscite ordinarie deH'Austria, sommarono quelle a

160,566,000 fiorini,queste a 152,955,000: eppero si ebbe un avan-

ro di 7,611,000 f. Nei quarantasei, a cagiorie dei moti di Galizia,

1'avanzo scese a 1,130,000 f. Nei quarantasette per la guerra d'lta-

Ha non pote riaversi Terario, tuttavia 1'avanzo fu poco minore di

3,000,000. Nei quarantotto e quarantanove lo sbilancio divenne

spaventoso. Le rendite furono successivamente di 121,819,000 , e

di 145,189,000 f., e lespese salirono a 166,930,000, e27 0,364,000*



Quindi UQ deficit di 45 milioni di fioriniinel quarsototto, edun ajh

tro di 125 milioni da, fiormi neh quarantanove. Nel' dnqu^ata le>

spese straordinariamentfc graoidi per il munienimento di u numa-

roso esercito, e i nuovi pro-vvedimenli per ristabilire la pace,,ter

seiarono un nuovo deficit di 71 milk>ni dfcf. Per sopperire.ajihjsp-r

gni dello Stato si ebbe ricorse arlla carta monetata di ogni'vator*;.

anche infimo, essendosi fatta scarsissima la moneta spicciola d'ar-

gento. Nell' aprile del cinquantuno si tennr.o confereozetnel qonr

iglio iraperiade , pec* cessare gradatameute quest' ordine di cqse.

restituire al commercio la salda base del valore intrinseco del

contante. Effetto di queste consultazioni fu dapprima la limitazio-

ne delta carta monetata in corso forzato a ducento milioni di Gori-

ni ; lo sminuirsi gradatamente i Boni del tesoro , gli assegni e la

carta monetata spiccioja ; e finalmente i prestiti volontarii decre-

tati per colmare i deficit die restano nelle rendite , estingpere to-

talmente la carta, e pagare il debito dello Stato alia Banca. Oltre il

prestito preso a Londra, di GUI si ^rdetix) nel precedents faficioolo ,

no secondo si effettu6 a Fnancoforte pell valore di dodiei miiioni e-.

mezzo di fiorini. D'altra parte le entrate vanno crescendo rapida-

njente : 1'aumento del cinquanta al cinquantuno oltrepass6 ventiein-

que milioni di fiorini; dal cinquantuno a tutto il cinquanfcadue si

assommera ad altri venti milioni. Aggiungendo qualche savia e<;ono-

mia nelle spese, fra pochi anni le entrate e le uscite giungeranno

ad equilibrarsi.

4. II cavaliere Hulsemann, Ministro austriaco a Washington, di

ritorno dall' America fu ricevuto dall'Imperatore a Pesth. La sua

partenza dagli Stati-Uniti approvata dal Governo imperiale, fu pro-

vocata dalla condotta del signor Webster attuale Ministro degli af-

fari esteri a Washington.. Quest! sia per appoggiare i principii della

democrazia, , sia per ottenere il suffragio del partito democratieo

nella. prossima elezione alia Presidenza , favori le pubbliche dimo^

strawoni del popolo in onore di Kossuth , non fren6 la stampa che

sbrigliata avventavasi contro TAustria e il suo rappresentante, anzi

ai rjchiami di questo dichiar6 che per lo innnnzi non avrebbe con

lui trattato altrimenti che per mezzo di lettere. Di piii nel gennaio
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pronunzi6 in presenza di Kossuth una solenne arringa , nella quale

eccitava 1'Ungheria ad una nuova rivolta, e faceva voti per la pronta

emancipazione diquel reame. Quest! procedimenti, benche non con-

sentiti od approval* dal Presidente Fillmore, erano piii che bastevoli

a legittimare il ritiro dell'Inviato austriaco. Lerelazioni diplomati-

che dei due Govern! restano per tal modo sospese, ne forse potranno

ripigliarsi prima di un nuovo riordinamento del Ministero america-

no. Gli affari commercial! continueranno a trattarsi per mezzo del

signor Belmont console generale austriaco a New-Jork.

III.

FRANCIA. 1. Repressioni del Giornalismo. 2. Discorsi dei General!. 3. So-

lennita religiose. 4. Agitazione dei partiti. 5. Nuove leggi. 6. Vittoria

di Melilli.

1. La Francia non porge notizie politiche di rilevanza o a dir me-

glio ne porge questa rivelantissima, che e il quietare e ricomporsi ad

uno stato di pace e tranquillita che non vide da molt! anni. II fatto

che piu di tutti occupo le conversazioni delle sale e le colonne dei

giornali nel decorso di questo mese, fu il doppio ammonimento dato

al Conslitutionnel dal Ministro di Polizia generale Maupas. Eccone

la sostanza.

II sig. Granier de Cassagnac pubblico nel detto giornale due arti-

coli sulla condizione presente del Belgio e delle sue relazioni colla

Francia; in essi dopo un sunto accurate dello stato politico diquel

regno, biasimava severamente la licenza accordata dal Ministero bel-

ga ai giornali del suo partito di mover guerra colla lor penna alia

Francia repubblicana e al Presidente: e a nome di questo minacciava

il Belgio di una rottura
, se non politica , almeno comnaerciale. II

Moniteur smentl il valore ufficiah dato dall' A. alle sue private opi-

nioni: ma il Dott. L. Veron redattore del medesimo giornale avendo

replicatamente persistito ad asseverare la veracita della pretesa co-

municazione ufficiale fatta dal Presidente al Cassagnac, n'ebbe cia-

scuna volta il legale ammonimento. Questo fatto in se piccolissimo,
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dimostra da una parte le tendenze almen per ora pacifiche del Go-

verno Napoleonico : il quale sconfessa quei sensi di ostilita verso il

Belgio, e quel desiderio d'ingrandimento che altri vorrebbero attri-

buirgli: dall'altra la accennata mancanza di novita politiche; unica

cagione per cui di questa bagattella si menasse tanto scalpore.

E veramente non mancano al Presidente mezzi piii blandi e non

meno efficaci per ispegnere le voci calunniose dei giornali radical!

del Belgio. Con non piii che divietarne 1'entrata in Francia togliera

loro il vezzo d' insolentire. Cosi e gia stato fatto contro Y Observa-

teur beige, giornale delle Loggie massoniche, creato e diretto, come

di sopra accennammo, dall'Av. Verhaegen, gran Mastro de'fram-

massoni e Presidente della Camera dei Rappresentanti. Simili prov-

vedimenti furono presi ultimamenle verso tre giornali inglesi. Ven-

nero convocati a Parigi i corrispondenti francesi dei fogli inglesi, e

intimato loro di cessare le invettive contro il Governo ed il suo capo.

La giustizia mettera a carico dei corrispondenti non solo le lettere,

evidentemente parto della loro penna, ma anche gli articoli detti di

fondo: non supponendosi che gli scrittori dei giornali inglesi voglia-

no ragionare altrimenti di quello che addimanda il tenore delle no-

tizie ricevute di Francia da'loro corrispondenti . Con questo spedien-

te o i giornali non troveranno corrispondenti, o dovranno in riguar-

do di questi procedere con gran cautela.

2. I pensieri di pace , che nutre il Presidente, sono comuni alia

miglior parte dell'esercito e a quasi tutta la popolazione, Infatti nella

distribuzione delle aquile militari , che ebbe luogo in tutte le pro-

vincie, per parte dei delegati che avevanle ricevute a Parigi, si ten-

nero dai capi deU'esercito di molti discorsi, e in essi spiccarono con-

cordi i voti di ordine e di moderazione , senza allusioni a guerre-

sche imprese. II Gen. d'Angell a Angers disse : Merce la operosa

sapienza del Principe che ci governa, dopo d'avere sconfitta 1'anar-

chia, il nostro vessillo diventa il palladio che assicura alia cara pa-

tria nostra e ai popoli dell' Europa sicurezza, calma e felicita.

Questi parlari dei Generali, eco di quello del Capo dello Stato, fu-

rono accolti dapertutto con espressione di contentezza.

Vol. X. 8
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3. Quiodi il commercio e le arti di pace sono piii die; mat pr
I'addietro in fiore; i fondi pubblici si rialzano, le intemperate* del

giornalismo provinciate sono dai Prefetti vigorosamente compresse

senea resistenza, e la religione a poco a poco ripiglia il suo pacifico

impero. IB varie citta principali si organizzo spontaneo il feriato

dei di festivi : a Parigi medesimo venticinque case di mercatanti in

seteria si obbligarono a non vendere nei giorni di Domenicae di al-

tre feste. Si spera che qualora il Governo sancisse la legge ecclesiia-

stica colla civile , la popolazione favorevolmente disposta da questi

esempi non opporrebbe ostacolo alia sua intera esecuzione.

La pubblica autorita provvide parimenti che colla pompa consueta

i cattolici potessero celebrare il trionfo di Dio nel Sacramento, per

la festa solennissiora del Corpo del Signore. A Bordeaux, Tolosa,

Lione, Nimes, Montpellier, Marsiglia e altre molte citta capi di spar-

timento, le processioni furono decorate della presenza del Prefetto,

dei magistrati e della truppa. A Lille \\Maire pretese di opporvisi,

malgrado il previo consentimento del Ministro Persigny. I cittadini

se ne richiamarono al Prefetto dello spartimento, che d' accordo col

Ministro cass6 1'arresto del Maire: ma poco dopo, essendo stato sur-

rogate temporaneamente al Persigny in viaggio per sue private ra-

gioni , il Lef6bure-Durufle, questi, forse male informato , restitul

all'arresto del Maire il suo valore. Nuovi richiami dalla parte dei

Lillesi , e il Governo meglio avvisato riconferm6 la prima conces-

sione, annullando la proibizione del capo municipale.

Le notizie di nuove opere di carita e cristiana beneficenza dirette

dai Yescovi e protette dal Governo, di collegi concessi alia direzio-

nc di ecclesiastici o di religiose Gorporazioni , di chiese o cappelle

erette in onore di Dio e de' suoi Santi, sono cose d'ogni dl. Fra le

altre sigolarissima per le circostanze del luogo e 1'erezione d'una

cappella sui monti altissimi della Salette , destinata ad eternare la

memoria d'un'apparizione conosciutissima della Beata Vergine fat-

tasi cola vedere a due pastorelli, pochi anni or sono. II Vescovo di

Grenoble celebrativi i sacri misted in campo aperto, vi pose solen-

nemente la prima pietra, circondata da una folia di presso a dieci-

mila persone in atto di grandissima divozione.
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Tin fatto in se leggiero, ma che fa segno della forza che sta ripi-

gliando la buona morale, e 1' ordinamento del Sindaco di Sundhau-

sen nell'Alsazia. Quest! , premessa una ben ragionata esposizione

di motivi , proibisce alia gioventii dell'uno e dell'altro sesso Fen-

trata nei caffe , nelle bettole , sale di danze e simili convegni prima

dell'eta di sedici anni , con divieto ai padroni del luogo di acco-

glierveli , a meno che sieno accompagnati da' loro parenti. Simil-

mente , proibisce a chi non ha toccato vent' anni il eircolare per le

strade , battuta cbe sia la ritirata.

4. Tre sintomi benche leggerissimi di non intera sicurezza si sono

tuttavia appalesati in mezzo alia universale tranquillita: esono gli ef-

fetti di tre principii che disputano aNapoleone il potere, ed allaFran-

cia la presente costituzione. II primo mosse dai legittimisti. Una let-

tera del conte Fernando de la Ferronays, interprete dei sensi del

conte di Chambord, imitava i legittimisti ad astenersi dal prestar

giuramento al principe Presidente, od accettare carichi e dignita dal

Governo. Una seconda lettera spieg6 F intendimento della prima, di-

chiarando che un tale invito non doveva estendersi se non agli uo-

mini politici ed alle cariche importanti: essendo conforme .al buon

.ordinamento della Francia che la magistratura, F&mnainistrazione e

la milizia siano aostenute dal concorso di tanti fedeli sitoi fi gli, che

faanno sposate le speranze della legittimita. Aqueste lettere tennero

daetro varie demissioni dei partigiani del legittimismo , mentre per

1'opposto il marchese de Pastoret rimise al conte di Chambord la

sua rinunzia al carico di amminiistratore generale de' beni del Prin-

cipe pretendente, a motivo de' rimproveri :avuti per lo giuramento

prestato a Napoleone come membro di due commissioni non po-

litiche.

Secondi ad agitarsi sono gli orleanisti, e non pochi fra loro si di-

misero dalle loro funzioni, soprattutto fra' professori deirUnrversita.

II partito orleanese continua a protestare almeno co' fatti contro lo

incameramento dei beni di Luigi Filippo: e quando ultimamente

Fautorita pubblica recossiadEu per impadronirsi
Jdi quel castello,

il sig. Monnier Teggitore del tenimento , fattene chiudere tutte le

entrate, stette saldo alle tre intimazionichegli farouo fatte di aprire,
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e protesto contro 1'atto del Governo, sicche dovettero ricorrere al-

ia forza , scardiaare le porte e rompere i cristalli per entrare nel

castello ed impossessarsene. La popolazione della citta d'Eu disap-

prov6 quest' atto: raa il Governo sprezzando quest! parziali scon-

teuti inevitabili, persiste a condurre a termine 1'esecuzione del suo

decreto. Tuttavia si sta aspettando ansiosaraente la decisione del

Consiglio di Stato : la quale ,
se crediamo ad alcuni , o confermera

il fatto ,
o giudicandolo sfavorevolmente crescera le difficolt alia

volonta ferma del Presidente senza cambiarne le risoluzioni.

Un terzo siotomo d'inquietudine nasce dal non mai abbastanza

domo socialismo. Le societa segrete della frammassoneria tentano

di riorganarsi in Marsiglia col concorso particolarmente di soci ita-

liani: alcuni agenti della polizia furono crudelmente uccisi, e pare

opera di settari : a Nantes ed a Rouen si e rinnovato lo sciopero de-

gli artieri, ma tosto si rappaciarono e ripresero gli interrotti lavo-

ri. Questi fatti per6 isolati e di poca rilevanza verso i grandi disor-

dini ,
a cui e avvezza la Francia , non riescono a turbare la fiducia

universale nel Governo, bensl ad eccitare questo a non perder di

mira gl'indeboliti ma non spenti conati dei partiti.

5. Varii progetti di leggi stannosi preparando : gli uni per rego-

lare le elezioni dei consigli general! e dei municipal! , gli altri per

aumentare le imposte sul lusso, accrescendo la rendita pubblica di

60 milioni senza aggravnre lo stato degli abitatori dei campi. Un

progetto di legge ragionato ,
relativo alia riforma del sistema peni-

tenziario
, e stato letto dal Presidente del Corpo legislative . Per

renrlere la peua piii efficace nel triplice ordine della vendetta pub-

blica , della correzione dei delinquent! e della sicurezza dello Stato ,

ai bagni verranno sostitiite le colonie penitenziarie. Spettera al

Potere esecutivo Gssare il luogo di queste colonie : esclusone for-

malmente 1'Algeria, come troppo vicina alia Francia e favorevole

alle evasion!. I condannati saranno impiegati ne'lavori piii faticosi

della colonia e in tutti quell! di pubMica utilita : o incatenati o li-

beri. Chi deve scontare meno di otto anni di pena, dovra continuare

la sua residcnza nella colonia per un numero d'anni uguale a quello
della condanna ; chi dee scontarne piii di otto, finita la pena dovra
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rimanere nella colonia pel resto de' suoi giorni , tolta qualche mo-

mentaneS assenza da accordarsegli dall' autorita, ma col divieto per-

petuo di rivedere la Francia.

Le donne condannate ai lavori di forza potranno essere rinchiuse

in Francia , come per 1'addietro, o trasportate nelle colonie per vi-

vervi come gli uomini , ma separatamente da loro. Nessun reo che

al tempo della condanna oltrepassi i sessant'anni, potra incorrere

la pena del lavori forzati. Tali sono le disposizioni principal! di quel

progetto, il quale ove venga approvato e fedelmente eseguito, potra

liberare la Francia dalla gran piaga che sono i bagni, dove il cor-

reggersi e miracolo, e il pervertirsi e quasi disumanarsi e quotidia-

no, con danno inestimabile degli individui e della Societa.

6. Dall'Algeria arrivano altre notizie di vittoria. Nel dl 21 mag-

gio, lo stesso in cui il Gen. Mac-Mahon batte lo Sceriffo Bu-Seba ,

il Comandante superiore di Biscara intese che lo Sceriffo di Uergla

Mohamed-ben-Abd-Allah accampato ad El-Utaia impediva le co-

municazioni con Batna. II Comandante mossegli contro incoa-

contanente con quattrocento cavalli, trenta spai e cinquantaquattro

cacciatori. Presso Melilli il raggiunse, il batte, uccidendogli cencin-

quanta uomini, e rimanendo padrone del campo, di ducento camelli

e di tutti i bagagli del nemico. Dalla parte dei Francesi morirono

undid cacciatori ed uno spai. Altre fazioni di minor conto ebber

luogo, tutte favorevoli a' conquistatori, e molte tribu del Sud spon-

taneamente si sottomisero e vennero al campo a sborsare parte del-

le loro imposte.

IV.

TCSCANA. Morendo, e qualche anno, in Firenze il sig, Tomma-

so Reali di Genova, lasciava francesconi fior. 6000 a libera disposi-

zione del regnanteSommoPontefice.HS. Padre, memore della prima

educazione avuta nel Gollegio dei Padri Scolopi di Volterra faceva

una cessione formale di tutta intera quella somma a Monsig. Yesco-

vo di quella citta , perche ne applicasse la rendita in opere di bene-

ficenza. Queste poi dovranno essere cinque doti annue ad altrettante
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oneste e povere zitelle, che avranno piii frequentata la dottrina Cri-

stiana nelle cinque parrocchie della citta e suburbio di Volterra.

Inoltre il mantenimento di due giovani nativi di Volterra uno chieri-

co Del seminario, 1'altro secolare nel collegio del Padri Scolopi: 1'uno

e 1'altro da scegliersi per coocorso innaozi a quel Monsignor Vescovo

pro tempore. Se alcuna cosa sopravanzasse, si dovra erogare nell'ac-

crescere proporzionatamente 1'onorario dei professori del Seminario.

II Municipio di Volterra, profondamente commosso per 1'atto ge-

neroso del Sornmo Gerarca, il quale, fra tante cure del suo Mini-

stero, si e degnato rivolgere la sua mente in un modo cosl speciale

a Volterra, e con insigne dono provvederla di cosi utili e benefiche

istituzioni, deliberava nel dl 26 Maggio p. p. ad unanimita dicon-

siglio clie uri Busto di Marmo rappresentante 1'augusto Benefattore,

si collocasse con analoga iscrizione nella sala delle Adunanze Comu-

Dali o in altro pubblico luogo da stabilirsi, e ci6 ad aeternam rei me-

moriam, siccome aveva praticato per la buona memoria di Monsi-

gnor Giuseppe Gaelano Incontri, che nel 1848 Iasci6 1'intera sua

eredita allo spedale di Volterra pel mantenimento gratuito dei po-

veri cronici della citta. Laonde il Municipio stesso, facendosi inter-

prete dei voti dell'intera popolazione , adempiva al sacro dovere di

rassegnare per mezzo di Monsignor Vescovo di questa citta i senti-

menti della universal gratitudine a questo atto di tanta munifieenza.

V.

Cronaca di Scienze Naturali.

1. Si parla in certi periodic! degli nomini colla coda. Se ne era

parlato in altri tempi, ma erano passati di moda, e i savi naturali-

sti dicevano con Blumenbach: non vi sono popoli che abbiano coda.

Noi siamo di opinione che cosi si seguitera a dire , malgrado le af-

fermazioni di alcuni moderni viaggiatori , che ci parlano d'una na-

lione di uomini caudati iiell' Africa centrale. Niuno di questi dice

di averli veduti ; ma accennano la testimonianza di alcuni schiavi

neri, ed altre attestazioni, che non ci paiono punto sicure. La cir-
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costanza riferita in alcuna di queste, che il taglio di tal coda e mor-

tale per 1'individuo, e al tutto inverisimile. Non & impossible, che

la colonna vertebrate di qualche individoo siasi prolungataID forma

tli coda, forse coperta di pelo : ma questa sara senza piii un' acci-

dentale -mostruosita. Che tale mostruosita possa propagarsi per ge-

nerazione e divenire canattere d'una famiglia e quindi d'una tribu o

d'un popolo, noi nol deflniremo al tutto impossible ; ma prima di

crederlo vorremo pro.v superioriadognieccezione. Ne 1'amrnissio-

ne di questa razza caudat)a< riempirebbe alcun vuoto nella serie anfc-

male : perocche tra le scimmie caudate e 1'uomo, si trovano le scim-

mie senza coda, quali sono il troglodite nero (chipanse)> Torango-

tano , ilrgibbone e il gibbane cinereo. Del resto non neghererao

che molti della nostra specie sieno degni di coda ; n& sarebbe un

gran male se alquanti uomini avessero la coda: sarebbe anzi cosa

assai buona se, come il velenoso crotalo o serpe a sonaglio ha la co,-

da risonante ed e tradito dal sonante strascico
( Mascheroni) , cosl

quegli uomini, che corrompono 1'altrui innocenzaed insiouano negli

incauti il veleno di massime perniciose , avessero una coda con so-

nagli, indicatrice della venefica loro presenza.

2. Fra gli avanzi di quadruped] diluviani, che si trovano ne' colli

subappennini, se ne sono piii volte rinvenuti alquanti appartenenti

al genere chiamato da' moderni naturalisti mastodonte
; genere di

animali che non si conosce vivente , e il quale , malgrado le diver-

sita dei denti molari, cui dee il suo nome, tanto somiglia al genere

defante, che qualche nattiralista pensa che si potesse senza inconve-

niente lasciare unito a quel genere *. Queste spoglie appartengono

generalmente al mastodonte detto dal Cuvier a dents elroites, di cui

si trovan le spoglie anche in altre parti deH'Europa e dell' America

meridionale, non gia al mastodonte gigantesco dell'America selten-

trionale: di quello sono due molari nel Museo Kircheriano, accen-

nati dal Cuvier , e probabilmerite provenienti da Castel Guido : poi-

che sembrano esser quelli, che di cola ricevette il P. Bonanni , in-

sieme con altri avanzi di elefante
( V. Mus. Kircherian. p. 200).

Mem. de I' Acad. Imp. de S. Ptter&bourg. T. V, pay. 474 (a.
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Fra i ritrovamenti di questo genere fatti in Italia (e il piii delle

volte in Toscana
)

il piii notabile sembra quello che si e fatto recen-

temente presso la terra di Montopoli e precisamente sulla sommita

d' un colle detto Montevecchio, la quale ci scrivono essere elevata

250 bracda sopra il livello del mare (lontano 1.6 o 18 miglia), se-

condo le indagini del fu illustre P. Inghirami. Questo ritrovamento

e stato descritto nella Gazzetta Toscana delle Scienze Medico-Fisi-

che (10 Maggio), ove si dice che il eel. prof. Savi sta scrivendo una

Memoria intorno ad esso. Ne ha parlato ancora il Monitore Tosca-

no (15 Maggio), e un'altra relazione manoscritta ci e stata gentil-

mente inviata.

Lo scheletro fossile che annunziamo e, si dice, quasi intiero. Si

e ritrovato scavando delle fosse per una piantagione di olivi. La

testa, smisuratamente grande, aderisce alia colonna vertebrate, ch'&

tuttora unita fino alia regione lombare. Le piu delle costole sono

unite alia colonna , ed a questa sovrastano amendue le scapole ed

altre ossa minori, parte intiere e parte mutilate. Yicino alia testa

si & trovata una gigantesca difesa o zanna
, lunga quattro braccia e

cinque sesti
, lievemcnte troncata all'apice; ed a poca distanza un

femore, una tibia e parte della fibula corrispondente, congiunte fra

loro , ma separate dal bacino
, che credesi esser quello rinvenuto

non ha molto nel declive del colle presso una pietra arenaria. Si

pensa con ragione che questi avanzi sieno stati cola trasportati e se-

polti dalle acque.

3. Si era da qualche tempo pensato , che crescerebbe la utilita e

la sicurezza delle strade ferrate, se quando a sorte il traino , come

dicesi, si trovi per qualche cagione fermato fra due stazioni, potesse
con queste facilmente comunicare. Si volse facilmente il pensiero al

telegrafo: restava a metterlo in pratica. Ci6 si e eseguito da M.
Brcguet. Esso ha disposto un telegrafo elettrico mobile, con una

pila di 18 elementi con solfato di rame: questo, collocate inun de'

carri del traino, alle occasioni, per mezzo di due bottoni terminanti
due fili conduttori

, si mette in comunicazione colla terra e col filo

metallico della linca. La corrente elettrica parte dell' apparato ,
e

giunta al detto filo , si divide in due , che vanno alle due stazioni a



CONTEMPORANEA 121

destra e a sinistra. Rispondendo una delle stazioni, la sua corrente,

giunta al punto di deviazione , si divide in due , una delle quali va

all'apparato mobile. L' esperienza ha provato che si ha 1'effetto de-

siderato ,
eziandio se il telegrafo mobile trovisi a distanze differen-

tissime fra le due stazioni. Ci6 ha mosso 1'amministrazione delle

strade ferrate d' Orleans e del Centro , a provvedere trenta traini

ciascuno del suo telegrafo mobile, e gia tutto e regolarmente stabi-

lito. Ecco una nuova applicazione dell' elettricita voltiana alle vie

ferrate, che potra impedire molte disgrazie, es. gr. impedendo ad un

traino, ch'era per mettersi in cammino, di venire ad urtare in un al-

tro, che siasi ferraato, o sollecitando i mezzi di soccorso , che si

possono col modo indicate domandare. V. Comple Rendu : 26 Avril

pag. 649.

4. Nella sessione del 24 Maggio p. p. M. Baudens lesse all'Ac-

cademia delle Scienze di Parigi una mernoria sullo storcimento o

contorsione de' piedi e sulla sua cura, ch'6 la semplice appiicazione

dell'acqua fredda, prolungata non solo per alcune ore, ma per piii

giorni. Dichiara che da quando egli raise in uso tal cura (nel 1830),

n& pure una contorsione cosl curata e terminata col taglio, mentre

1' estratto della sua pratica particolare gli mostra che, prima di tale

epoca fra 78 amputazioni di gamba o di piede, 60 avevano per ori-

gine una contorsione , e non piii che 18 erano estranee a questa

cagione.

5. In questo teatro Valle , un destro giuocoliere ha trattenuto

per molte serate un numeroso stuolo di spettatori , destando nel

pubblico infinite ciarle ed empiendo la sua borsa. In altri tempi

gl' indovinamenti ch' egli fa fare a sua moglie avrebbero si fatto re-

stare il volgo a bocca aperta, ed alcuni piu semplici o timidi avreb-

bero avuto ricorso al demonic , sembrando loro hoc dignus vindice

nodus; ma non sarebbesi destato troppo stupore nella classe colta ,

ricordevole che di simili accorti indovini ve ne sono stati in tutti i

tempi, non piu mirabili di quei che trasformano in indovini i loro

cani o i loro cavalli. Ma oggidl, fervendo i discorsi intorno al cosl

detto Magnetismo Animale , il chiasso e stato molto maggiore. Ne

bastato all' operatore il protestare che i suoi iqdoviuamenU nulla
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-ateano di comune col soanambolismo magnetico : esso ha persua-

so di ci6 gli esaminatori deputati dall' autorita superiore ; ma piii

difiicili a persuadersene sono stati molti degli spettatori onditori

de' suoi portenti, che seguitarono e forse seguono a nominare il M.

A. di cui parecchi per avventura non altro conoscono che il nome.

Noi non siamo stati spettatori di quest! fenomeni : tuttavia da ci6

che abbiamo udito da testimonii sinceri e di buon giudizio, possia-

mo dedurre che niun motivo vi ha per ripeterli da cagioni occulte

e misteriose, e piii ragioiii vi sono per asserire il contrario. Non so

se un magnetizzatore sincere , cioe credente alia virtu che vanta ,

vorrebbe esporre con tanta franchezza una sua sonnambula in pub-

blico teatro, in quelle determinate sere, a quelle determinate ore ,

tanto certo del fatto suo quanto un giuocatore di bussolotti. Ma
cio sia come non detto. Pretermetto che il nostro giuocoliere fa

altri giuochi e ancora da saggio di ventriioquismo : e persona assai

intelligente mi assicura, avere assistito in Londra a spettacolo molto

simile al presente di Roma ; e che venne da persone benissimo in-

formate al tutto assicurato esser tutto giuoco di ventriioquismo ;

perocch& nel caso nostro non pare veramente che sia cosi. Ma come

creder sonoambula e magnetica chiaroveggente chi si mostra al

tutto desta , mentre gli oggetti , ch' essa dee indovinare debbono

essere oggetti ordinarii e mostrati al suo marito, da cui e non da al-

tri clla e intorno ad essi interrogata: il qual marito ricusa certi og-

getti , tra i quali taluno abbastanza volgare (quelli che non sono

nel suo vocabolarioj; mentre la supposta sonnambula non solo esi-

ta talora e talora sbaglia (cio nulla proverebbe), ma talvolta sba-

gliando ha pronunziato peraltro qualche vocabolo contenente alcune

sillabe di quello che avrebbe dovuto proferire? Non e questo in-

dizio di artificio ? Puo chi ha pensato uri numero e lo ha comunica-

to all'uomo, interrogare esso stesso la donna : ma il numero debb'es-

sere espresso da sola una cifra : chi non ridera d'una chiaroveggen-
za, che, somigliante all' aritmetica di certi popoli selvaggi , non si

estende al di la del numero nove ? Qual sia Y artifizio de' nostri

pse4jdotaumaturghi, io nol so : certo mostrano sagacita e memoria.
\arii metodi si possono immaginare per istupefare un pubblica
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con simili indovinazioncelle , e taluno e ancora pubblicato in istam-

pa. Con un poco di sagacit^ si forma un linguaggio artiGciale, nel

quale le sillabe delle piu comuni parole (aiutate forse dal tuono della

voce e da qualche segno visibile ad un occhio destro ed esercitato ,

comech& bendato)rappresentano alternamente ossia gli oggetti o al-

meno i loro generi, ossia il nome di essi o gli element! del nome.

In conclusione, tantb e falso che a concepir questi fatti sia d'uopo

ricorrere al magnetismo animale, che anzi cotali fatti sono piuttosto

la chiave per ispiegare semplicemente un gran numero di fatti at-

tribuiti a quel misterioso agente. A questa occasione giudico op-

portuno pubblicare alcuni brani d'una lunga lettera scritta non ha

molto da uno de' piu savi e valenti scienziati d'ltalia.

Gertamente (egli ci scrive) io non pretendo di dar ragione di

tutto quello che si racconta intorno a questi fenomeni. Meno poi

intendo di porre un limite , e negare che al di la di quello sia mai

avvenuto niente e niente possa avvenire; perche in primo luogo noi

non conosciamo appieno sino a qual punto si stendano le forze da

Dio assegnate alia natura; e in secondo luogo perche, come Cristia-

no , ammetto potersi dare fatti e molti esserne avvenuti per mezzo

di cause preternaturali.

Solamente ho cercato d'occuparmi del quanto di naturale e ov-

vio possa essere in siffatti fenomeni. Ora io credo che assaissimo ci

sia di cosl esplicabile ; c non reputo impossibile che quanto si e fatto

ne'due o tre scorsi anni in questo Stato Lombardo-Veneto, sia tutto

dovuto alle note naturali cagioni. Le dir6 1'esito di alcune prove ,

cui assistemmo la settimana scorsa in Milano un mio collega ed io,

proTe fatte privatamente ad istanza di detto mio collega , cui desi-

der6 che io pure fossi presente. Consentii, per potere anche io esi-

gere alcune condizioni
, e furono che la magnetizzata indovinasse

alcuni oggetti , senza che fosse possiblle il tragitto di alcun raggio
di luce, diretto o riflesso

, dal magnetizzntore a quella , e senza che

le si dicesse da esso (se si poteva concedere) alcuna parola, e se

qualche parola era indispensabile , fosse questa concertata prima
che il magnetizzatore conoscesse Toggetto da indovinare. II magne-
tizzatore (certo Zanardelli da Treyiso , che fa di tali prove in uu
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teatro di Milano , e vi fa assai denari) assenti a queste condizioni r

solamente chiese che la parola coacertata , di cui mi lasciava la

scelta, egli avesse dritto di ripeterla, per rinforzare, diceva egli ,

1'azione magnetica. Lo concessi tanto piuche mi pareva di trovare

in quella ripetizione il segreto di ch' egli avrebbe fatto uso. Presi

meco alcuni oggetti, con cura che niuno a me ignoto gli avesse po-

tuti vedere e mi recai al luogo , ove arriv6 il magnetizzatore e sua

figlia. Esso, fattala sedere, cominci6 certi suoi movimenti, cui io,

incredulo alia loro efficacia, cercai di non badare, perche non potea

tenermi dal sorridere ,
e dipoi ella fe' sembiante di dormire. Credo

che facilmente un altro dorma a quei gesti, e ch'io sarei di questi ,

attesa la quiete cui s'& obbligato e la poca significanza di quegli atti;

ma quanto alia figlia, credo che stesse svegliatissima ed attentissima a

tutto scorgere ed a fiogere che di nulla s'accorgesse. Finite il suo la-

voro, io le posi dietro un largo riparo opaco, che impedisseogni pas-

saggio alia luce, e quindi ogni veduta di gesti ch'ei facesse, pensando

non esser loro straniero, ove bisogni, il Hnguaggio de'sordi-muti,

e bastare ad essa una minima \isuale, con cui, piegando ne'suoi finti

vaniloquii il capo, ella avesse potuto vedere un di lui gesto. Poi re~

catomi col magnetizzatore in una vicina camera , concertata la pa-

rola da dire e mostratogli T oggetto da indovinare , di cui egli pre-

tendeva di trasmettere 1'idea con mezzo diverse degli ordinarii, tor-

nammo nella camera, ed ei disse la parola. Ma nulla essa seppe ri-

spondere : si moveva col capo , cercando , cred' io, qualche via per
vedere da lui segni, ma invano. Replico la parola e piu volte a in-

tervalli; ma per questa prima domanda sempre invano. Infine le si

avvicin6 alquanto ; ma allora mi parve violata la condizione appo-

stagli, e severamente gli dissi, che quella prima prova io la riteneva

come esaurita. Si pass6 a una seconda
;
ma anche di questa non si

ebbe buona riuscita. Bensl della terza, la quale ecco come successe.

Presi una pillola medicinale, e mostrandola al magnetizzatore, que-
sti pronunzi6 la parola convenuta (ora). Ella agitandosi, come chi

dorma inquieto, pronunciava di tanto in tanto alcune parole, poi al-

cune altre; ed egli dopo certo tempo replic6: ora. Torn6 ella al

\aoiioquio e dopo diverse parole ei le disse un'altra volta: ora. Se gll
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fece piii vicino e lanci& dietro a quel riparo un suo soffio ; di che io

mi lagnai, come d'un suono che poteva benissimo arrivarle, giacche

lo sentii io stesso; pure, fatto computo fra me anche di questo, glie-

lo tollerai. Alia fine, seguitando essa il vaniloquio, pronunzi6 pil,

di che io mi dichiarai soddisfatto e dissi aver ella indovinato. E il

come , secondo me , fu ch' ella , destrissima al par del padre , and6

scorrendo co' suoi vaniloquii, e forse anco con que' gesti, che il ri-

paro non impediva compiutamente, tutto 1' alfabeto, prima a gran-

di division! aspettando che il padre le approvasse una o altra di tali

division!. Avuta Y approvazione d'una diesse (colla replica di ora)

essa scorreva le lettere spettanti a tal divisione, mettendole per ini-

ziali delle parole che pronunziava ; e allora egli coll' approvazione

d' una di esse le dava la prima lettera del nome della cosa indovi-

nanda : similmente gliene dava una seconda ,
e quel soffio fu forse

una terza. . . .

Giuoco pure di destrezza stimo, con piii altri di Milano e di

Pavia, lo indovinare facilmente ne' teatri gli oggetti che il magnetiz-

zatore, girando pe' palchetti, si fa dare, e di cui egli richiede la ma-

gnetizzata, che sta sul palco scenico, ove non pu6 che udire la vo-

ce. A molti pare che nella domanda di lui si trovino alcune delle

lettere formanti il nome dell' oggetto richiesto, il quale essendo in

generale cosa comunissima (e cosi vuole egli, esigendo che sien co-

se familiari alia magnetizzata ) , puo indovinarsi da due o al piii tre

lettere. E lo si argomento dall'osservare che quando sbaglia, dice pe-

r6 cose, i cui nomi hanno quasi le stesse lettere. Del Zenardelli

dunque ne vidi ne udii fatti , che non sieno pienamente spiegabili

come giuochi di destrezza.

L' anno scorso fui invitato in Pavia a una specie d' accademia

di esperimenti magnetici, in cui 1'operatore era un giovane studen-

te, il quale pare che ci credesse di tutta buona fede , al vedere con

quanta fatica cerc6 di far dormire un tale , cui essendo venuto da

ridere , non c' era verso d' addormentarlo , e il povero giovane ci

Iavor6 intorno forse un veriti minuti. Finalmente abbandon6 questo

lavoro ad alcune fanciulle, gia state magnetizzate, le quali anch'esse

con modi piii blandi seguitarono ancora un poco , ma indarno esse
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pure; alia flne; interrogate del perche dall' operatore ^ daedero la

risposta concludeotissima, die quello su cui lavoravano non era su-

scettibile. Queste fanciulle poi giravano tenendo chiusi gli occhi :

ma dovevano esse far diversamente in una numerosa compagnia?

sarebbe stata scortesia verso lo studente. lo mi trovava viciao ai

Professor . . . . ,
e furono esse richieste d' indovinare qual fosse il

prof. A. (uno di noi due), e si sbagli6. Ma dovevamo DOI sorgere

e avvertire il pubblico dello sbaglio? Si sorrise alcun poco e si ta-

cque. Furono invitate a cercare non so qual cosa: ma il giovane

era sempre loro si vicino, dalla banda, mi pare, ove si dovevan di-

rigere , che potevano sicuramente arrivare allo scopo. E fosse egli

anche stato di dietro , purche vi fosse un patto ch' esse dovessero

allontanarsi, o vedessero da di lui gesti (lascio credere ad altri che

gli occhi fossero affatto chiusi) il luogo a cui dirigersi. Ecco dun-

que altre cause d' illusione: le convenienze sociali; il silenzio negli

sbagli ; certi facili aiuti ecc.

Piii cose non meno opportune potrei estrarre dalla stessa lettera:

ma mi 6 necessario esser breve.

VI.

Estratto della nostra Corrispondenza di Torino.

Torino 17 Giugno 4852.

Nella tornata del 12 cor.'il Cav. Carlo Boncompagni, attuale Mi-

nistro di Grazia e Giustizia e per gli affari ecclesiastic! , present6

alia sanzione della Camera elettiva due progetti di legge , uno del

quali riguarda il contralto civile del matrimonio, e Y altro riforma

le leggi vigenti che regolauo gli atti dello stato civile. II Deputato
Brofferio levossi prontamente a chiedere die la Camera decretasse

V urgenza della discussione rispetto a quello pel matrimonio ; e la

Camera
, dopo una viva esplosione d' ilaritd , assent! volenterosa e

pronta. Degnissima di molta considerazione e di serio esame fu la

relazione che il
Guardasigilli mand6 innanzi a questo suo progetto;

ma per non uscir troppo dai limiti di brevitfc che mi sono impost!,
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,portanza.

Esordiva il sig. Boncorapagni ;asseverando che, se per Una parte

.Ira i diritti'Che i cittadini[possono esercitare, non ve ne ha alcuno

piii iinportante .di quelli ohe appartengono alia ^alidita od alia nul-

lit& del contralto di matrimonio, per 1'altra le nostre Jeggi non con-

tengono alcuua disposizione cheuli regoli, ed i nostri Magistral!

non,possono prouunziare alcun gindizio che li tuteli. Stranissima

asserzione , che farebbe quasi pensare essere 11 [Piemonte fin qui

statO'Sempre sepolto nella'piudeplorftbiie'e crassa barbaric ! Ma il

sig. Boncorapagni dovea parlar eosi'tolendo'esser coerente a'suoi

prkicipii d' intera ed assoluta separazione dello Stato dalla Chie-

sa. toperocche il codioe che ci regge , conforme alle antiche leggi

del icgno non abrogate dallo Statnto, nelle cose spettanti il matri-

monio si rimette interamente alle leggi ed ai giudizi ecclesiastic!.

E i nostri padroni son lontanissimi dal volere ancor riguardare come

parte della nostra legislazione il diritto canonico, sebbene manten-

gano suJla cattedra universitaria un Prof. Nuyts al nobile ufficio di

snaturare e travolgerein
isemenzaio d'errori anticattolici questano-

bilissima parte dello scientifico retaggio lasciatoci dai padri nostri.

'Dettoquindi come egli assumesse intera la risponsabilita del

proporre tal progetto di legge, lasciandone il merito dell'iniziativa

e deir apparecchio a'suoi degni predecessor! , il sig. Ministro fece

:aio napido ma compito epilogo del suo lavoro , che e compreso in

sette capi e quarantasette articoli. Eccone alcuni punti di gran ri-

lvanza. Sottopone al consenso dei genitori la facolta di contrar

matrimonio pei minorenni; limita gli impediment! per parentela

agli ascendenti e discendenti, ai fratelli e sorelle, sgli zii e nipoti,

ed agli affini negli stessi gradi. II diritto canonico commette le pub-

blicazioni ai parrochi; la legge proposta le attribuisce ai sindaci. II

matrimonio non ha effetto civile se nonin quanto le parti lo faccia-

no registrare negli atti dello stato civile, e nei casi in cui per qua-

lunque siasi causa, cosl Tart. 21, la consacrazione religiosa del ma-

trimonio non abbia potato intervenire , questo potra celebrarsi al

cospetto del giudice , purche concorrano le altre condizioni volute
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dalle legge : ma per regola generale si esige che esso venga sancito

da una solennita religiosa. I matrimonii misti sono sanzionati , ec-

cettuando solo quelli fra cristiani e non cristiani. Si definiscono le

cause di nullita o di separazione , e le procedure da seguire in tali

casi , e da ultimo si fa eccezione alia presente legge in favore della

Famiglia Reale.

Non ispetta a me cercare come e quanto un simile progetto sia

accordabile colla religione e colla morale. So bene che a molti parve

di scorgervi non solo gravi e dirette offese ai diritti imprescrittibili

della Ghiesa, ma si una sanzione legale del piii abbietto concubinato.

Ma non sarebbe a stupirne. Giacche si crede che esso sia stato com-

pilato per modo da renderlo inaccettabile, appurito perch& sentivasi

1'estrema arduita d'una legislazione affatto indipendente dalla Chiesa

in una materia che tarito rigorosamente soggiace air autorita reli-

giosa. Eppure lo credereste ? I radicali estremi lo trovano ancor

troppo religioso !

Nuove usurpazioni a danno della Ghiesa e nuove violenze contro

Gorpi religiosi sembrano imminenti e gia sul compiersi. Venni ac-

cei tato di buona fonte che gia i Gertosini della Gertosa di Collegno,

antichissimo lor retaggio, abbiano ricevuto una intimazione peren-

toria di prepararsi a sloggiare, perchS il Governo pretende abbiso-

guare degli ampii chiostri di quel cenobio, dando loro la scelta d'un

cambio collo stabilimento troppo lor disadatto di Soperga o col ca-

stello di Montalto, del quale vennero spogliati insieme con tutto il

resto delle lor sustanze i Gesuiti. Parlasi di ordini somiglianti gia

fissali conlro gli Oblati di Maria SS. della Consolata, e contro i Pa-

dri Domenicani. E il Ministero, purchfc cosi gli piaccia, puo venir-

ne a capo con tutta certezza, che non si levera in parlamento qualche

gran chiasso , troppo pochi essendo gli uomini che siano capaci di

far prova d' un coraggio non diro sol civile ma veramente cristiano,

quale il mostrarono al 28 Gennaio il corite di Castagnetto nel Senato
del Regno, e teste il marchese Gustavo di Cavour nella Camera elet-

tiya, quando trattossi della confisca de' beni gesuitici.
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L" OSPIZIO COTTOLENGO
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IN TORINO

Una istituzione di cristiana carita per la vastita e per 1'ampiezza

forse unica nel suo genere : una speciale protezione e direm quasi

miracolosa della divina Provvidenza su quell' opera stessa ,
ci e ol-

tremodo caro doverle riferire del Piemonte e segnatamente di To-

rino, del qual paese e spesso costretta suo malgrado la Civiltd Cat-

tolica a parlare per altri rispetti con severita non comune. Ricor-

deranno i nostri lettori le contezze che demmo della polveriera

scoppiata in Torino il 26 del passato Aprile e dei danni seguitine,

lievi se si consideri 1'immenso pericolo corso da tutta una popolosa

metropoli, ma pure in loro stessi gravissimi. In quella occasione il

nostro corrispondente tocc6 di passata coma V Ospizio Cottolengo

posto ad appena cencinquanta passi dalla polveriera, benche all'or-

ribile scossa ruinasse subitamente in piu parti , pure non ebbe a la-

mentare, non diremo un morto, ma neppure un lievemente ferito

tra le centinaia di sventurati d' ogni ragione, che in quella pia casa

hanno ricovero. Ma che e 1'Ospizio Cottolengo ? par che ci chiedes-

aero tacitamente i nostri lettori : fu veramente portentosa ed a quali

cagioni vuol recarsi 1' incolumita serbata da quel popolo di miseri in

FoJ. X. 9
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cosl subito e ruinoso sinistro ? A queste domande viene a rispondere

un nostro amico di ottimo giudizio e non superstizioso ; il quale

visitato pochi giorni dopo il disastro quella maravigliosa istituzione,

s' inform& minutamente delle sue origin! e del suo scopo : vide coi

propri occhi i danni recall all'edifizio dallo scoppio, e pote fare sti-

ma della gran cosa che & stata il non essere incontrato v,erun danno

anche menom<* aKe persone nel flepentino couquasso e ruinare delle

fabbriche. Egli sotto la data del 18 Maggio ce ne scrisse una parti-

colareggiata relazione ; (

la qualp ijoi per cjrcostanze indipendenti

dalla nostra volonta , non abbiam potato pubblicare prima del pre-

sente quaderno. Ne noi dell'indugio cigraviamo gran fatto, paren-

doci che di esso non soffriranno le due grandi verita , che noi veg-

giamo implicitamente accluse nella relazione che soggiungeremo.

Quelle due verita non si smagano per volger di mesi o di anni: di

qui a roolti secoli saranno le stessissime; e faccia Dio che 1'umana

famiglia non ne abbia ad avere sempre nuove e sempre piii dolorose

cpnfermazioni dai contrari.

In
; paesi ed in tempi in cui tanto si superbisce esi chiacchera dt

filantropia umanitaria, le opere di vera, gratuita, universale benefi-

cent, e non collo sborsare poco incomodo di una moneta o coll'as-

sist<ere ad un ballo pei povtri , ma col sacrifizio della propria perso-

na> quelle opere, diciamo, ncn si hanno che dalla caritajcattolico.

Chi lo negasse o ne dubitasse solo ci mostri che siasi fatto o si

faccia fuori di quella ; e quando noi troveremo un Ospizio Cotto-

l<wgo eretto e mantenuto dai filosofi umanitarii , allora penseremo
di agguagliare la filantropia alia carita. Trattandosi di sventure vi-

ve, reali, fisiche ed in uomini che hanno came ed ossa, non sarema

per troppo esigenti se non sappiam contentarci ad articoli di

a declamazioni di Parlamenti, e ad ogni modo vogliamo
qualche cosa piu consistente delle chiacchiere e delle utopie. Irige-
neratoi i italiani adunque e perch6 non anche le patriotte italiane?^

si raccolgano in casa il rifiuto degli spedali, quanto ci e di piu lercio

c schifoso nella piii abbietta mendicita , dai bambolo coperto di<

lino al vecchio ulceroso, paralitico ed attratto ; dalla reietta
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del lupanare fino alle meao iufelici che sono I'ebete, la cieca, la

sordomuta, la mentecatta, 1'idiota; dividano con questo popolo di

sventurati (italiani s'intende quanto il siano essi) il loro pane^il

loro letto, il loro vestito: lo curino, lo alimentino, lo servano con

quell'amore onde madre farebbe coi flgliuoli; e tutto questo per

null a, neppur pel gusto di farlo sapere ed esserne lodati ! signori si!

facciano questo i rigeneratori ; ed allora cominceremo a discutere

$e colla carita cattolica possa entrare in paragone la filantropia. Ma

finche declamano sulla riabilitazione della plebe, e la scandolezzano

intanto colle bestemmie e 1'opprimono colle gravezze ; finche invado-

no i diritti della carita , la sottraggono alia Chiesa e laicizzandola

la snaturano, yedovando i popoli dei veri suoi conforti per regalar-

gliene dei chimerici ; noi diremo sempre e senza molte cerimonie ,

che essi sono o illusi o ciarlatani o furfanti , dei quali la plebe , se

li conoscesse, sarebbe molto generosa a non vendicarsene altrimenti

ohe colle fischiate.

Quanto all'altra verita che noi vorremmo si raccogliesse da questo

scritto, essa consiste in un convincimento della protezione tutta spe-

ciale che la Provvidenza ha dei suoi poverelli. Noi non siam facili a

credere e molto meno a vendere gratuitamente miracoli. Ma con

sotto gli occhi i fatti che si leggeranno, non dubitiamo che ognuno,

in caso d' improvviso sinistro , si vorrebbe trovare affidato a quella

custodia, allaquale 1'Ospizio Cottolengo con tanto suo pro si trov6

commesso. E cosl fin che non si trovino macchine od apparati da

restare incolumi sotto le ruine, ci si consentira credere e confidare

Un poco in quella Provvidenza , che secondo la vecchia fede , deVe

pure entrare per qualche cosa nelle faccende di questo mondo. Ve-

niarao ora alia relazione.

;>, Sedato lo scompiglio e dato giii lo spavento, ebbe ognuno a

legrarsi, che la Dio merce il numero degli infelici morti, mutilati

malconci per lo scoppio della polveriera alii 26 del p. p. Aprite,

fosse molto minore di quanto suite prime poteasi ragionevolmente

presumere. Ma non cosl avvenne rispetto ai danni gravissimi delle
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abitazioni circostanti in un perimetro di ben vasta estensione. Le

accurate indagini <T una Commissione a cio delegata dimostrano,

che essi eccedono di non poco 1' ingente somma di 400, 000 fr. ,

anche senza tener conto delle enormi perdite fatte dal Governo pei

guasti d' una caserma, e per la distruzione della polveriera con tut-

ti i suoi costosi attrezzi e meccanisrni. Sopramodo ebbe a soffrire

di tal disastro la vasta e maravigliosa opera pia, che dal Can. Cotto-

leogo di venerabile memoria venne instituita sotto il nome di Pie-

cola Casa della Divina Provvidenza; e di questa posso dare notizie

certe e precise, avendola visitata parte a parte qualche giorno dope

quel deplorabile avvenimento.

A poco piu checencinquanta passidalPangolo sud est deila pol-

veriera ,
dove appunto spieg6 maggior violenza 1'effetto distruggito-

re delle polveri accese, sorge buon numero d' ampii caseggiati di

modesta forma, tutti congiunti fra loro, e chiusi entro il giro d'un

comune recinto, in cui s' accolgono tutte le miserie fisiche e morali

onde pu6 essere desolata 1' umanita. Dai bambini di tre o quattro

anni fino ai vecchi cadenti per la decrepitezza, tutti, purche sian

poveri, infermi e privi d'ogrii altro aiuto umano, tutti hanno diritto

ad esservi ricettati. Anzi la precipua fra le condizioni volute a tal

fine si e- questa, che o per T indole malignadel raorbo, o per la spe-

ciale condizione sua propria, 1' infertno non possa essere accettato

in verun altro pubblico spedale o stabilimento di carita. La picco-

la Gasa della Divina Provvidenza e, per cosi spiegarmi, un diziona-

rio vivente di tutte le malattie piu sozze o piu pericolose, e di tut-

te le piii compassionevoli sventure. T)sici,invalidi, scabbiosi, epi-

lettici, ciechi, sordo-muti, scemi, cancherosi, affetti di scrofola, o

divorati da tabe purulenta, trovano qui una casa, un letto, un vitto

acconcio, assistenza continua, cure materne, conforto per le cose

dell' anima , buon avviameiito alia via del cielo
,
e tutto quei di piu

che possa immaginare la carita evangelica e il cuore d' un padre.
I meschini che nella Casa della Divina Provvidenza mettono alia pro-

val'eroismo cristiano del Can. Anglesio, successore del Cottolengo,

ed imparano a benedire Iddio, sono sempre a piu centinaia; sicch&
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a comprendere insieme i sacerdoti che vi spendono la lor vita e le

ammirabili suore che vi consumano le lor forze, sono a un bel circa

milleducento persone. Or e da avvertire che 1'annua rendita certa

dello stabiiimento non eccede un tre o quattro mila franchi. II ri-

manente si aspetta da Dio ; e Dio non manca mai di sovvenire con

mezzi che tengono del prodigioso ; come appunto pu6 dirsi un con

tinuo portento quel mantenersi e venir crescendo a si grandi pro-

porzioni uno Istituto iniziato con tanta scarsita di mezzi umani, che

il regnante Sommo Pontefice Pio IX a chi gli parlava della piccola

Casa della Divina Provvidenza ebbe a replicare: Ah si la conosco quel-

la casa del miracolo ! E apple d' una lettera con cui il piissimo Ca-

nonico Anglesio invocava per se e per la sua famiglia di poveri la

benedizione del Sommo Gerarca, Pio IX con affetto di padre la con-

cedette amplissima quanto e grande il cuor suo. E per verita ,
se

guardisi ai principii onde prese le mosse una cosl grande opera, gli

e impossibile non iscorgervi la mano del Signore che si compiace

operar meraviglie con que'mezzi appunto che sembrano al tutto spro-

porzionati allo scopo ; come ancora non si pu6 ricusar di ammette-

re una specialissima provvidenza in favore dell' opera Cottolengo se

guardisi agli effetti del disastro del 26 Aprile, di cui parlerb diste-

samente, quando avr& almen di volo toccati alcuni punti storici sulla

fondazione e sugli incrementi di questa mirabile instituzione.

In sullo scorcio del 1827 veniva da Milano a Torino per viaggio

a Lione una povera donna francese col suo marito e cinque figliuo-

letti, de'quali il primogenito non toccava ancora il settirao anno.

C61ta d' un mal repentino e violentissimo fu portata a parecchi spe-

dali, di cui niuno pote riceverla. Quale ne fosse la cagione ,
la mi-

sera donna fu di 11 a poco soprappresa da tali e si cocenti dolori, che

in poco morl con grande compassione di quanti ne videro la desolata

agonla, e le smanie disperate del mirito e de' bambini. Dalla par-

rocchia del Corpus Domini era accorso il Can. Cottolengo, il quale

oltre al senso di natural pieta, fu per ispirito di carita evangelica si

vivamente commosso dell'acerbo caso, che 11 di presente pens6 di

fare quanto per lui si potesse ad impedirne il rinnovamento. Di che

9*
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paroJaia- suoi< eolteghi , quest! , die bueni e religiosiasHiii uo-

mini si m.Q$trawwko swpre, accolsero volonterosi la proposta di al-

UiBtire una, JnfynBeria to cui si potessero itjcov-erare gli infermi mm
accettati negli altri spedali. Incominciossi COD un due cameruccie e

leUicelU, cfoe ve,ni*ejiQ in breve crescendo a maggior Bumero* I

i da curare i paverelli eran trovati dall'ingegtiosa carita dl

Cottolengo, a cui i collegia aveano cxammesso 1'uffizio di reggeie

ogni CQsa. Ben presto gli, vennero in aiuto. certe pietose donne che,

avvicefldandiosi Tuna all'altra nel generoso eserciaiei di quell' opera

di misericordia, senivauo gli infermi. Vantaggiandosi di giorno in

giorno la santa iropresa, il CqUokngo trov6 in una vedova Marian-

na N<isi nata Pullino una di quelle anime di tempera elevata , cui

basta parlar di beneficenza per averle pronte a tutto. Questa virtua-

sa donna accolsQ nella propria casa, e si fe direttrice d'un buon

numero di giovani zitelle, che sppntaneamente abbracciavano quel

martirio di carita che & I'aasistere continuo, amoroso, gratuito agli

iafermi e<ji ai morenti. Yenute qua.si tutte dalla campagna, \igorose e

semplici, riuscivano quelle ottime Sucre di Carita, di cui parler6poi.

Gosi si vnne innanzi fino al 1831, quando il Cholera minacci6

di gittare strage in Torino. Alloja per ragioni di pubblica igiene

pqco manc6 che tutto n'andasseil dilegu,o 1'istituto del Can. Cot-

tolengo. Giacche il suo spedaletto o Deposito essendo in un quartiere

die' piu popolosi, e cinto per ogni parte d' altissimi edifizi, voleva

prudenza die si cessasse ogni rischio di infezione. Epper6 una let-

tera della Regia Segreteria di Stato ne avvertl i reggitori, ladandoli

assai di quanto avean fattq, ma esigendo che il Deposito o fosse

chiuso, o traslocato fuori di citta. La Congregazione de'Canonici

del Corpus Domini, ne volendo abbandonare affatto si bella impresa,
ne potqndo opcrare fuori dei limiti delle propria parrocehia, as-

senti al Cottolengo la libera disposizione dei letti e delle masserizie

gia allestite, lasciando tutta a lui la cura di trasferire altrove il Dt-

yosilo.

Alii 26 Aprile 1852 compievad il vigesimo anniversario del gior-

?io, in cui il sant'uomo con alcune suore e due malati si condusse
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in una casuccia posta la dove ora sorge il suo vastissimo spedale :

e mentre tutti vi si disponevano a festeggiare quella pietosa memo-

ria, lo scoppio della polveriera venne a mostrare un'altra volta qua-

le specialissima cura s* abbia tolta la divina Provvidenza di questa

casa a lei dedicata sotto gli auspizii di S. Vincenzo de'Paoli.

Quello che fa rimaaer trasecolato per la meraviglia chiunque

ora s'aggiri per quelle vaste infermerie, per que'lunghi dormitorii,

per quelle sale larghissime , gli e il sentirsi fipetere che di tante

centinaia di malati IS raccolti, non un solo ebbe a toccare il meno-

mo danno della persona in mezzo al rovlno di tatite pareti , di sop-

palchi e tramerai per cui buona parte di quegli edifici si dovranno

rifar da capo. Dir6 anz* che e impossibile percorrere que* luoghf

senza sentirsi nascere in cuore un sentimento di religiosa ammira-

zione , che ben presto cangiasi in affetto di tenera fidutia verso la

Vergine Santissima; la quale sembra essersi compiaciuta di mostta-

re a molti indizi, come al suo patrocinio si dovesse 1' aver scansato

ben piu luttuosi disastri. Ed io ne accenner6 alcuni, che fortemente

ommossero T animo di persone tutt?altro che inchinevoli a sover-

chia credulita ed a superstiziose debolezze.

La maggior porta dell' edificio principale apfesi alf interno So-

pra un cortile , in fondo a cui sorge una casa denominata di Naza-

ret, e poi ai di la, quasi in linea retta a meno di ducento pass! , fa

polveriera, Quando succedette lo scoppio, una prima porta a gros-

sissimo telaio venne svelta e gittata a terra in frantumi nel mezzo

dell' atrio; la seconda amcor piii robusta fesistette, ma ebbe spem-
tfk un' enorme spranga o catenaccio di ferro , e spalancatasi lascio

turbinarvi 1* aria violenteroente , sicchfe ne furono scosse attornt) Fe

pareti maestre , aperti gli archi e sdrncite le vAlte con gravissimo
danno. Quivi stesso venne a cadere scffgliata in mezzo ad altri pro-

iettili una pesante spranga di ferro schiautata dairedificio della pol-

veriera, e la balestrata con quell'incipeto stesso che una bomba. Pnos-

i dunque far ragfone delio stato a cui furono ridotti i mobili che

stavano in quell'atrio. Or bene: proprio di fronte alia porta atterrata

*ta in bella cornice una vaga immagine della Vergine Santissima defla
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Con-solata , coperta d' una larghissima e grande lastra di cristallo.

Non so quali presidii dell' arte avrebbero potuta salvarla in mezzo

alia gragnuola di proiettili che percorsero tutto I'atrio ed al violen-

tissimo turbioare dell'aria che mise sossopra ogni cosa. Certo e che

I'immagine della Vergine rimase intatta, intatta la grande lastra di

cristallo, senza che ne fosse tocco uno de'fiori ond'era cinta, od uno

de'voti d'argento che le pendono attorno. II fatto parve tanto mara-

viglioso a quanti entrarono la dentro , che niuno si tenne dal met-

tersi ginocchioni innanzi all' immagine della Vergine per invocarla

madre e salvatrice de' suoi divoti.

La Gasa di Nazaret accennata qui sopra e un' ampia stanza

quadrata che serve di infermeria ai fanciulletti dai 4 ai 9 anni , di

cui uua trentina incirca erano la raccolti quando vi si rovesci6 sopra

un nembo di macerie. II tetto sconquassato Iasci6 cadere in fascio

le tegole, che spezzando le travi traboccarono sul soffitto, e rotto in

vane parti questo debole riparo, precipitarono entro la stanza. Cre-

dereste? Alcuni pochi di que'fanciulletti un po'piii svelti si gittarono

fuori dell'uscio al primo crollo: ma i piu erano ne'loro lettucci, an-

che perche rattenutivi dalla loro infermita , essendo quasi tutti ra-

chitici e storpi. Ma provvide il Signore alia loro salvezza. Giacche fu

notato come la dove il soffitto scoscese , quivi appunto rovesciatesi

sottosopra le culle, servirono di riparo a'fanciullini che vi rimase-

ro sotto sani e salvi. Niuno di que'trenta meschinelli ebbe a patire

una menoma graffiatura ! A chi attribuire tal grazia? Lo sappiamo
ex ore infanlium et lactentium ; giacche accorsavi gente con gran

paura di dover trarre di la piu cadaveri che feriti, udirono que'fan-

ciuletti gridare ed alte voci appunto cosi: perdonateci Maria Santis-

sima , perdonateci , saremo poi bravi ! saremo poi bravi ! lo guar-
dai quella rovina e mi sentii serrare il cuore di pieta. Alzati gli oc-

chi al cielo
, vidi la in alto

, proprio in sommo al tetto tutto scon-

volto e rovinato, un debole pilastrello, su cui una leggerissima co-

lonnuccia di creta, in cima della quale una vaga statua, pur di cre-

ta , della Vergine Santissima
, che in mezzo a tutto quel turbinare

di rottami era rimasta intatta e quasi trionfante , quanto appena
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potrebbesi credere d'una pesante e massiccia colonna di brouzo

Questo parve un fatto cosl singolare e fuor dell'ordine di natura,

che persino degli Ebrei imbattutisi o tratti dalla curiosita a vederlo,

dissero quello essere un vero miracolo. II gioroo appresso un uorno

di mala vita girando attorno al recinto delio spedale, per far pompa

della sua erapieta, prorompeva in raille sconcie bestemmie contro la

Provvidenza : ma giunto appresso alia Casa di Nazaret, e veduta la

sopra quolla delicata statua con tutta la sua leggiera corona di six-!

le intatta sul capo, ammutoli e
u
stette lunga pezza n'so primo di

lasciarsi uscire di sua bocca queste parole: E vero! Qui ci debb' es-

sere qualche diavolo ! Naturalmente ci6 non pu6 stare ! Questo

mi fu narrato da chi 1'udl colle sue orecchie.

Nella casa degli Or/ant, in cui colle debite separazioni sono al-

logati buon numero di derelitti fanciulli d'ambo i sessi, le fitiestre

d'una parte del dormitorio erano chiuse da sottil parete a muratu-

ra, per meglio riparare I'aria non troppo sana che spira da quella

parte, v61ta di sbieco alia polveriera. Tutti que' muriccioli caddero

atterrati sui letti vicini, ad eccezione di quo
1

due soli a cui eranb

appese due devote immagini della Vergine Santissima.

L'infermeria delle Buone figlie, cioe delle sceme ed ebeli, con-

teneva piu di 20 letti. La suora infermiera mi disse che da tre au-

ni in qua non era avvenuto mai che 1'infermeria fosse sgombra di

ammalate durante il mattino. Alii 26Aprileunpo'prima delle 11 1J'2

quelle povere creature che vi stavan dentro, quasi presentissero ci6

che dovea succedere, tutte si levarono di letto e si raccolsero in

una stanza vicina. Alcuni minuti appresso, 1'esplosione della polve-

riera spinse sopra quella infermeria un lungo e pesante troncone

di grossa trave, la quale sfondato il tetto coperto di larghi lastrooi

di pietra, cadde nel mezzo dell' infermeria, trascinando seco la mag-

gior parte del soffitto.

L'infermeria delle Sucre di Carita, formata di molte grandi

stanze contigue era in quel di zeppa di ammalate, di cui la maggior

parte giacenti a letto. S'apersero in molte parti le mura, caddero

sul letto ai malati larghi pezzi dell'intonaco del soffitto, furono
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/itterrale porte ed armadii, e svclti i telai delle flneslre con impeto

irresistibile. Ma iiiuna delle Suore ebbe a patire sensibile offesa,

Lo Figlie Pericolanli crano in quell' ora deldisastro tutte raccol-

te insicme nella loro Gippella dedicate alia Immacolata;Concezione

dclla SS. Vergine. Tutt'ad un tratto videro come un globo infuo-

cato che rotto un muro traversava orizzontalraente la Cappella a due

metri incirca d'alte/za dal suolo, e spezzata una porta dirincontro,

lasciavale lutte atterrite come suol avvenire per lo scoscendere della

fo)gore. Cercatosi poscia nel cortile adiacente, sitrov6che quello era

un sasso, cut andava unito un enorme chiodacdo o spranga di ferro

arroventato dalla combustionc della polvere. Non una di quelle ra-

gazze, per quanto tramortissero dallo spavento , ebbe poscia a sof-

Irirne peggiori danni.

(( Ma sarebbe un andar troppo per le lunghe a voler descriver

per singolo tutti gli indizi di maravigliosa e speciale provvidenza, a

favore de' povcrelli della piccola Casa della Provvidenza.

Basti dire che i danni sofierti dagli edillcii sono tali, che cento

imla lire sarebbero tutt' altro che sufficient! a porvi riparo. Son piii

die diecimila le lastre di vetro delle finestre mandate in minuzzoli

insieme coi tclai, che furono sgangherati e travolti e fatti in pezzi.

] tetti son tutti da rifare, perche la bufera ne sollevo e trasse in

terra le tegole, spezzandone anche in piu d' un luogo le travi men

forti. l]no dcgli arconi maestri della cupola della Chiesa fu spezzato,

ed ora si sorregge a robusti puntelli di travi : persino 1'organo, che

stava entro lo sfondo d'una tribuna, venne rovesciato a terra e por-

tato in la d'alcuni passi.

Eppurc in mezzo a tante rovine, che sarebbe fastidioso il venir

partitamente numerdndo, non un solo degli abitanti di quell' asilo

d'ogni tribolazione, non uno ebbe a restarvi avvolto ed oppresso.

Tuttavia si potrebbe pcnsare che almeno a cagione dello spa-

vento, e pel disogio dei trasporti con cui vennero condotti altrove

gli infermi, poi ricondotti al loro albergo dopo fattevi le piu ur-

genti ripara/Joni con puntelli e travi, non pochi dovessero soccom-

b'TO alle gia grau loro milattie. E non fu vero ! Consta dai registri
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dello stabilimento, che la media del poverelli die vi muoiono in con-

seguenza di loro infermita, e sottosopra di 4 ogni 3 giorni. Ora negli

olto giorni che tenriero dietro allo scoppio della polveriera , mori-

rono due soli, i quali erano gia spacciati dai medici, ed agonizzanti

la mattina di quello stesso giorno.

Sieche se altamente lamentevoli SODO i danni materiali cui sog-

giacque la piccola Gasa della Divina Provvidenza, gli e tuttavia cori-

solante il pensare che quello stesso buon Dio, che voile tratte in sal-

vo ed illese le persone , sapra e vorra porger modo di riparare le

rovioe deirabitazione. S. M. la vedova Regina Maria Teresa apri

larga la mano a generosi sussidii di parecchie migliaia di lire, e le

sottoscrizioni de' privati cittadini e di varii municipii di provincia

hanno gia provveduto circa ottanta mila lire per soccorrere i dari-

neggiati dall'avvenimento del 26 Aprile. Ma per quanto siano co-

piosi tali sussidii, dovendosi ripartir fra tanti, la piccola Gasa della

Divina Provvidenza non potra certamente toccarne si gran quantita,

che valga a ristorarla anche sol d'un terzo del detrimento avuto. Ed

essa proseguira a fidare nella divina Provvidenza.

Dall' esposto fin qul s' intende di leggieri che questo spedale o

ricovero e un agglomerato di molte abitazioni e case distinte, come

csige la propria sua indole, dovendovisi ricoverare i malati d' ogni

genere , ancorche presi di morbo contagioso ed epidemico. Voleva

prudenza che accettando gli infelici c61ti da tali infermita , non si

mettesse a rischio la vita degli altri. Epper6 secondo i varii generi

di malattie, son diverse le infermerie e perfin le case.

A farsi giusto concetto della vastita dell' impresa cui s' accinse

il sant'uomo del can. Cottolengo , non puo certo bastare, ma puo

giovare assai un elenco delle varie parti component! la piccola Gasa

della Divina Provvidenza. E sono :

Infermerie, Suore di Carita, Ospizio delle Orsoline e Genoveffe,

Fratelli di S. Vincenzo, Giovani detti Fratini, Sordo-muti, Orfa-

notrofio , Ospizio de' ciechi
, Fatui ed ebeti , Invalidi , Epilettici ,

Congregazione dei preti, Monastero detto del suffragio, Figlie della

Pieta od Addolorata , Provande, Ospizio del Carmine, Toramasini ,
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Taidine, Sale d'asilo ecc. Ce n'e quanto basterebbe a sgomentarc

tutta la moderna filantropia !

Ma DOD se ne sgomenta la carita cristiana. II Canonico Angle-

sio, degno successore ed emulo del venerando suo modello il Cot-

tolengo, ha posto tutta la sua fiducia in Dio ; e se con qualche pa-

rola accenna alia enorrae somma del danni patiti dal suo spedale,

il fa sempre con tali modi da mostrare che egli non ha punto men

grande il cuore e la speranza ne'tesori della divina Provvidenza.

Cosi voglia Iddio e la Vergine Santissima muovere la pieta genero-

sa de' fedeli a dargli mano ed aiuto proporzionato all* ampiezza del

bisogno !

Ma il bisogno, oltre all'essere grandissimo, incalza e stringe,

I poveri infermi sono In in quegli stanzoni raal sicuri, senza vetri

alle finestre e mal riparati con impannate di carta. Possa almeno

sopra di loro scendere il balsamo ed il conforto di quella cristiana

carita, che ^ uno dei piii bei frutti della Chiesa cattolica e della ve-

ra fede !
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ASSEDIO E PRESA
;

DI S. GIOVANNI D'ACRI

( Versione da un MS. inglese)

Si Giovanni d'Acri , ehe ai tempi di Saladino era gia una bella a

forte citt&, nel decorso d' un secolo era salita a tal grado di foria e

di splendore, che, verso il 1290 cioe poco prima della sua rovina ,

poteva rivaleggiare colle piu illustri citt d
1

Europa.

Le sue fortificazioni erano state successivamente accresciute da

parecchi dei Principi franchi , che la visitavano, come fra gli altri

fe'S. Luigi, e il suo commercio ogni di piu fiorente le versava in

seno i tesori dell'oriente e deil'occidente. Dal lato del mare le sue

mura erano si spesse, che due carri di fronte poteano corrervi sopra,

e verso terra la cingevano a due e tre ordini con altrettante fosse.

Ogni porta era fiancheggiata da torrioni; anzi tutta la cinta dei

baluardi si coronava di torri distant! Tuna dall'altra non piu che

un trar di pietra. Dentro avea grundi piazze . strade larghe, palagi

magniGci, e quasi tutte le case fabbricate con tale ampiezza e lusso,

che non v'era citta, che in ci6 1'eguagliasse. Tutti gli ediflzi erano

di marmo bianco o di pietra, e tutti d'altezza uguale, con tetti piani

a terrazzo, congiunti per mezzo di cavalcavie, in modo che yi si po-

tca passeggiare, conic sopra uua gran piazza ,
da un capo aH'altro
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della citta. I principali corsi erano velati il giorno da gran lendali

di seta trasparente e colorita a tinte soavi , che temperando gli ar-

dori del sole, ne addolcivano insierae il soverchio fulgore. Per lusso

di vetri e di cristalli, Acri era allora unica al mondo; perche seb-

bene tal merce non fosse piii nel XIII secolo tanto rara in Europa

come per lo innanzi, non era pero ancora divenuta si volgare come

ai di nostri. Ma la citta d'Acri , scala del commercio di tutto il

mondo incivilito, abbondava ancbe allora di questo, come d'ogni

(iltro genere di lusso e d'agiatezza ; e vedeansi ai balconi e alle flne-

stre di quasi tutte le case cristalli o vetri sovente coloriti, o dipinti

e storiati, come ancor se ne veggono oggidl nelle antiche Cattedrali

goticbe di Europa ; e forse Venezia , divenuta poi si celebre per le

sue grandi lastre di cristallo, impar6 quest' arte in Acri.

Tutta la cittd presentava un aspetto animatissimo, pieno di brio

e di festa, cagionato dal perpetuo aiiluir che facevano da ogni parte

a quel vasto emporio trafficanti, avventurieri e strariieri d'ogni clas-

se, e sovrattutto personaggi d'eccelso grado, Prelati, Principi e Re

di tutte le nazioni della Cristianita , per non dir nulla dei Saraceni

e dei Pagani. Quindi vi erano continui e pressochfc d'ogni di gli

spettacoli di pompe, di feste, di processioni profane o sacre, di gio-

stre e tornei, di balli, di mascherate e concerti, e di evoluzioni e

mostre militari. Aggiungasi a ci6 una varieta infinita d'abiti e fogge

di vestire, per lo piii splendide e ricche, di fisonomie, di Hnguaggi,

di colori e di costumi d'ogni fatta d' uomini
, che facevano d'Acri

come un piccol mondo in miniatura. De'suoi 150,000 abitanti i

piii erano Europei, i quali vivevano divisi per nazioni in altrettanti

quartieri, e governavansi con perfetta indipendenza, secondo le pro-

prie leggi e costumanze. Ogni nazione avea il suo tribunale e il suo

magistrate supremo con diritto di raorte
; e di queste sovranit& ve

n'erano in Acri fino a diciassette, ci6 che non serviva che ad accre-

scere la licenza degli abitanti, gi per altro corrottissimi , ad assi-

curare 1'impunita dei malfattori, che col solo cangiar di signore e

di quartiere, sottraevansi ad ogni gastigo, e ad irritare vieppid coi>

frcqucnti risse e conflitti le vecchie gelosie portate d' Europa.
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Tale era, sul finite del secolo XIII, S. Giovanni d'Acri, certamente

la piu ricca e la piii deliziosa citta che allora fosse al mondo. Ma fra

breve ella non sara piu che un mucchio di rovine, piu squallida e

muta del deserto.

I Franchi di Palestina , sfiniti di forze e ridotti oramai alia sola

Acri, godevano nel 1290 il breve riposo d'una tregua loro accordata

dal fiero Kelaoun Sultano d'Egitto, quando per il pazzo fanatismo

di pochi venturieri approdati poc'anzi d'Europa, i quali assassiria-

rono in Acri alcuni Musulmani, si venne a riaccendere anzi tempo

piu viva e piu funesta che raai la guerra. Kelaoun co'suoi Emiri

impazienti di finirla una volta coi Cristani, co!se avidamente un si

bel pretesto, ed ai legati, che la citta d'Acri gli invi6 per iscusare

il fatto, rispose con feroce insulto, ed intimo imminente 1'estremo

eccidio. Bisogn6 dunque ricorrere all'armi, e tutto il fiore dei cit-

tadini col Patriarca di Gerusalemme alia lor testa, risolsero di di-

fendere flno all' ultimo sangue la lor citta e di perire tutti sotto le

spade nemiche, piuttosto che arrendersi e divenire schiavi degl'in-

fedeli. Del resto erano pieni di fiducia pei soccorsi che speravano

d'Europa, e Villiers, il gran Maestro dei Spedalieri , parti subito

aftine di sollecitarli. Ma 1'Europa era aliora troppo scompigliata e

lacera dalle intestine sue guerre, perche potesse occuparsi delle al-

trui; e quando Villiers nel gennaio del 1291 rientr6 in Acri, porto

seco la dolorosa certezza, che altra salute non era omai da sperare,

fuorche nelle proprie forze. Le quali erano troppo scarse e di gran

lunga inferior! a quelle degli assalitori.

Gli Ordini militari erano certamente il principal nerbo delle forze

cristiane in Oriente. I Gavalieri dello spedale, del Tempio e i Teu-

toriici erano tutti eroi, e il loro invitto valore, tremendissimo ai

Saraceni , avea fatto nascere fra questi la superstiziosa credenza ,

che i guerrieri cristiani avessero piu anime in corpo, cosicche molti

giuravano d'aver veduto uno stesso cristiano piu volte ucciso e risor-

to, anzi d'aver veduto parecchi armati sorgere ad uno stesso tempo
vivi e minacciosi dal cadavere d'un sol cristiano. Ma il numero dei

Cavalieri era in questi tempi cola scarsissimo. I Teutonici trovavansi
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quasi tutti a guerreggiare in Germania; soli 15 eraoo nrnasti in

Acri con un luogotenente. Gli Spedalieri montavano al piii a 140
,

ed i Tempieri a 240. Le loro truppe feudali eransi spente affatto,

e le assoldate erano poche, per difelto di soldo. II Re di Cipro avea

condotli 500 Gipriotti ; v'erano inoltre 150 Inglesi, sotto il sig. Ot-

tone di Grandison, pochi Frances! sotto il Conte di Gresli, e pochis-

simi raccogliticci d'altre nazioni, ai quali aggiungendo quanti del

cittadiui potevano trattar 1'armi, il numero totale dei difensori non

ascendeva che a circa 18,000.

Contro di essi, Kelaoun, sul principle di Marzo, raand6 dal Cairo

sette Emiri, ciascuno con 4000 cavalli e 20,000 fanti, cosicche i Mu-

sulmani erano verso i Cristiani nella ragione di circa 9 ad 1; e pur

questa non era quasi che la vanguardia, venuta a preparare il campo
a di^por I'assedio, il quale non dovea veramente cominciare che

all'arrivo del Sultano allora infermo Occuparono gli Emiri, senza

contrasto, intorno ad Acri tutta ia gran piarmra che stendesi tra il

mare e le montagne, lungo una gran curva a ferro di cavallo, la

quale partendo dalle falde marine del Carmelo, e svolgendosi ad O-

riente lunghesso quelle del Tabor e del D'bano, terminava all'oppo-

sta spiaggia verso le roviue dell'antica Tiro. Questa curva da un

capo all'altro girava una giornata intera di cammino. I guastatori,

i minatori, gl'ingegneri cominciarono subito a scavar fosse, a pre-

parar cuaicoii, a tagliare dalle circostanti montagne cedri e quercie,

e ad allestire le macchine per 1'assalto, mentre gli altri, uomini e

cavalli , atteudevano a rinfrescarsi dalle lunghe marce del deserto e

a riforbirsi per il prossimo arrivo del Sultano.

Ma Kelaoun , preso gia da una mortal malattia , in questo frat-

tempo mori, bsriuudo il suo Gglio Kalil erede della ferocia e delle

ire, non meno che del trono. Prima di spirare, egli chiamollo al suo

letto, e in presenza di molti Emiri gli fe'giurare, che non celebre-

rebbe i suoi funerali prioia d'aver distrutta Acri, e messine a fil di

spada i cittatlirii. Kalil giur6, e ailora il moribondo Sultano racco-

man iollo alia lealta degli Emiri , e poco dopo spir6 in divota pare
di more, come dice la Cronaca arabn ! Apj>ena morto, gli Ulemi e
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gl'Imani lo collocarono in una specie di Cappella ardente, e gli co-

minciarono intoroo i piagnistei e le nenie funebri , che doveano

continuare dl e notte, finche Kalil tornasse vittoriaso da Acri a ce-

lebrarne il funerale solenne.

Kalil , fedele al suo giuro , era partito con tutto 1' esercito alia

volta d'Acri , dove giunse il 4 Aprile. Le truppe saracene, che gia

da un mese avean posto 1'assedio alia citta, andarono ad incontrarlo,

a qualche distanza dal campo, lasciando questo poco meno che sgom-

bro , cosicche gli assediati nel mirar quella mattina dai loro spaldi

solitario e muto il campo ostile poco prima si frequente e frfgoroso,

gia lusingavansi che il nemico avesse abbandonato 1'impresa. Ma

quella lusinga fu breve : lo stesso dl dopo il meriggio, ecco ritornare

tutta 1'oste cresciuta il doppio, ed avanzarsi come in trionfo piu che

mai baldanzosa, con alia testa il loro novello Sultano. Splendidis-

simo oltre ogni credere dice qui un Cronachista francese, che ne

fu spettatore era lo spettacolo , che di se dava quell'immenso e-

sercito moventesi in bella raarcia per la vasta pianura, al suono

di mille trombe e nacchere e stromenti guerrieri d'ogni genere,

che faceano la piii svariata e bizzarra musica del mondo. Prece-

deva il giovine Sultano in ricchissima armatura , segulto da un

numeroso e brillante corteggio d'Emiri e di Generali , e alia sua

destra sventolava il sacro stendardo. Le targhe derate sfavillavano

al sole di accesi riverbed, e le punte luccicanti delle aste rappre-

sentavano lo scintillar delle stelle in una notte serena. Le innu-

merevoli lancie dirizzate in alto sembravano una foresta che si

movesse per incanto, e la terra tremava sotto il passo di quei presso

a 300,000 armati, venuti dall'Arabia, dal Nilo, dall'Eu frate e dal

Tigri, all'eccidio d'una sola citta.

Giunto Kalil sotto Acri , fermossi a contemplarla ,
e vedutone il

giro non molto ampio, e daU'altra parte scbrrendo coll'occhio quel-

1'immenso nugolo di armati e di tende, che coprivano tutto intorno

1'orizzonte, si dolse quasi di tanto sforzo d'armi, come di cosa su-

perflua. Quindi, sicuro di spedir 1'impresa in pochi giorni , penso
di sbigottire gli assediati, assordandoli coirorribile frastnono di 800

Vol. X.
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tamburi, i qualt, sul dosso di 400 camelli, a due per camello, fece

condurre e battere intorno alia citta flno a nolle avanzata. La mat-

tinavegnente egli s'aspettava, cheicittadini disperati di difendersi

contro tante forze, vcriissero ad arrenderglisi a discrezionc. Ma que-

sti pensavano a tutt'altro, e fermi ai loro posti sembravano sfidar

dalle mura i nemici all'assalto. Bisogn6 dunque intraprendere un

regolare assedio , il quale riuscl infatli uno del piu spaventosi , che

si rammenlino nelle slorie.

Gli Erairi mandati da Kelaoun aveano gia cinla la cilia di 300

cnormi ballerie , dislrulte le difese esteriori delle mura e , che piu

era , aveano coudollo celalamente solto una delle torri principal!

(
chiamata la Maledelta

)
una tremenda mina ,

e non mancava piu

ultro che metier fuoco al legname che serviva di centina , perche la

torre crollasse. Fuoco alia mina ! grido Kalil , ed ecco in brev' ora

con uno spavenloso scroscio sfasciarsi e rovinare la Maledetta ,

nprendo una larghissima breccia. I Delhi corsero subito per occupar-

la, ma giunlivi presso, Irovaronsi arreslali aH'irnprovviso da un'am-

pia e profonda fossa, di cui non s'erano prima avveduli. Furono dun-

que coslretli a rilirarsi , lasciando sulla sponda da 5000 cadaveri ,

giacche- il nemico dai paropetli li lempeslava a man salva con bale-

stre e con frecce. II Sullano in collera comando subito una carica

generale della cavalleria , ma questa ebbe lo stesso esito ; e cosl fu

per cinque di successivi di parecdiie allre cariche della cavalleria e

della fanleria ora unile, ora disgiuntc. Kalil monto allora in furia,

e sfogolla sopra i suoi soldali, mettcndone un buon numero in cro-

ce. Finalmente gli Emiri piu anziani riuscirono a convincerlo, che

il prender la breccia d'assallo era impossibile, se prima non si col-

mava la fossa, e percio bisognava scaricarne le acque, e poi raccolta

una quantita sufficiente di pielre , di fascine e altri materiali, get-

tarveli dentro firio ad empirla. E cos} fu fatto : dopo alcuni giorni

d'oslinato la>oro, furon derivate le acque , e lungo la sponda della

fossa ammonticchiali in gran cumuli maleriali d'ogni ragione. Gli

iogegneri accortisi, che questi anoor non bastavano al bisogno, do-

rnanlnrono alii i due giorni , m* il Sultano impaziente neg6 ogni
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indugio , e fe'subito metier mano a colmar la fossa. Ma appuoto ,

come aveano predetto gl' ingegneri, esauriti che furono quei mate-

riali ,
rimaneva ancora un metro di vano fino al labbro della fossa.

Allora il barbaro, fuor di se per la rabbia, chiam6 (cosa orrenda ed

incredibile, se non 1'attestassero le cronache di quei tempi e musul-

mane e franche) chiam6 a gran voce i Chagi (
una setta novella di

fanatic! Maomettani) e ,
voi , disse , che vi vantate i piii devoti al-

1' Islam, provatelo ora, gettandovi tutti in quella fossa, affinche i

miei Mammalucchi possano sui voslri corpi valicarla a cavallo. Detto

fatto: quei fanatici, presa la corsa, slanciansi a corpo morto gli uni

sugli altri nella fossa ,
e poco appresso su quello strato palpitante

di umana came pass6 di gran galoppo tutta la cavalleria , e corse

all' assalto.

Una scena si atroce di fanatismo parve che invasasse tutti quei

barbari d'un furore insolito; tanto fu 1'impeto con cui si precipita-

rono all'attacco; e di camera salirono su per le rovine della breccia

fino al ciglione. Ma quivi arrestolli un nuovo ostacolo, cioe un muro

massiccio , alzato con ammirabil prestezza in quei pochi dl, e tutto

foderato di tavole e travi di quercia, e di imbottite di lana e di coto-

ne: difesa usata sovente in quell' assedio dai Cristiani airaprirsi di

qualche breccia. Si torn6 dunque alle mine, e in poco tempo scas^

sinato un buon tratto della nuova muraglia, vi si squarcio una larga

breccia , che divenne il campo di fierissimi combattimenti. E cosl

fu di parecchie altre breccie nel secondo e nel terzo giro delle mu-

ra. Ne contentavansi gia gli assediati di star sulle difese alle breccie,

ai merli , alle porte , o dovunque i nemici minacciassero o moves-

sero assalto; ma talvolta ancora faceano arditissime sortite e diver-

sioni sul campo nemico , con gran macello dei Saraceni , i quali la

troppo fidanza nelle proprie forze rendeva talor men cauti.

Lungo sarebbe il raccontare tutti i prodigi di valore , fatti nei

quaranta giorni di quei memorando assedio dai Cavalieri cristiani.

Talun d' essi fu trovato morto sul campo , che avea ben quaranta

ferri di lancie infitti nel corpo. E niuno moriva, che non vendesse

prima ben cara la vita colla stroge di molti nemici, Ma le forze dei
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Musulmani erano inesauribili , raeiitre quelie dei Cristiani decre-

scevano in rapidissima progression. I 18,000 combattenti che

erano da principio, calarono in breve a 9000 , e due giorni dopo

a 7000, tra i quali molti specialmente Cavalieri, assai malconci dal-

le feritc.

E in questi estremi , il Re Ugo co' suoi Cipriotti , abbandon6 la

difesa della breccia principale, dove cogli Spedalieri avea sostenuto

flno a quell'ora 1'impeto piii furioso dei nemici. Egli fece intendere

ai Cavalieri, che i suoi aveano bisogno di riposo, non avendo da tre

giorni preso cibo ne sonno, e senz'altro sgombr6 fra le prime tene-

bre della notte, e recossi in salvo , ne piii ricomparve , se non il di

della presa, con alcune navi al lido per raccogliere i fuggitivi.

Ai Cipriotti sottentrarono sulla breccia i Teutonic! e i Tempieri,

e la tennero tutto il dl appresso, finche verso sera, perduta la meta

dei difensori ,
furono costretti ad abbandonarla ai nemici , i quali

irrompendo per essa , penetrarono dietro i Franchi fin nella citta.

Ma questi rannodatisi sotto il bravo Clermont, Maresciallo de'Spe-

dalieri, al capo d'una contrada difesa da due torri, fecero argine al

torrente. Asserragliarono la via con grosse catene di ferro, e armate

le torri , resistettero per due dl f finche riuscirono a respingere il

nemico, e a ricacciarlo per la breccia con gravissima strage.

Alia porta di S. Antonio altro teatro di ferocissime pugne , fa^

ceva testa al Sultano stesso il valoroso Beaujeu , Gran Maestro dei

Tempieri, che per T insigne sua bravura era stato eletto Generalis-

simo. II 17 Maggio , sul fine d* una sanguinosissima giornata, v61-

tosi al Gran Maestro dello Spedale , dissegli : Se non facciamo una

diversione , la citUi & perduta , e raccolti a gran pena 500 bravi ,

uscl con essi inosservato , e c6Ho il nemico ai fianchi , ne fe' gran

macello. E piii ne avrebbe fatto , se Kalil avvisatone non vi fosse

tosto accorso col grosso de'suoi Mammalucchi. Questo colpo ardito

procur6 ogli assediati un breve respiro, ma fu Testremo. I Franchi

rientrarono in citt^ vittoriosi, ma cosi scemi di forze, che omai leg-

gevasi in fronte a tutti il presagio di vicina morte. Per colmo di

sciegura, Beaujeu tocc6 in quell' iticontro una mortal ferita da una
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freccia avvelenata, la quale per6 non gli tolse la gloria di raorire il

dl appresso combattendo sulle mura.

La notte pass6 tranquilla. La raattina del 18, giorno ad Acri fu-

nestissimo, prima dell'alba, Villiers CODVOC& tuttiisuoi Spedalieri,

coi Tempieri, coi Teutonic! e cogli altri capi dell' esercito , non gia

per consultare , ma per confortarsi alia morte e darsi 1' estremo ad-

dio. II santo e intrepido Patriarca di Gerusalemme li infiammo

tutti a morire da campioni cristiani , e celebrato il sagrifizio in-

cruento, li corroboro col pane del forti. Quindi si abbracciarono

tutti, e in quegli ultimi amplessi molte ire si estinsero , e si salda-

rono molte paci; poi volarono animosi ai loro posti.

Kalil, che sapeva a quali estremi fossero ridotti gli assediati , ri-

solse di fare in quel di ogni sforzo per vincere 1'ostinata citta. Sulle

breccie e alle porte si accese fierissima piu che mai la* mischia , e i

Franchi la sostennero per molte ore con tal eroismo di bravura, che

forse avrebbero vinta la giornata, se un rionegato (genia pessima e

sempre la piu infesta ai Cristiani d'Oriente) non avesse trovato mo-

do di aprire ai Saraceni la porta di S. Antonio per la quale essi

inondarono, come un furioso torrente che ha rotti gli argini, nella

citta. Gl'Inglesi e i Francesi, capitanati da Grandison e da Gresli si

opposero a tutta possa alia piena degli invasori , ma sopraffatti dal

numero , tutti perirono saldi al loro posto. I Cavalieri ,
e il resto

dei difensori accorsero da ogni parte per arrestare e respingere il

nemico. Ogni via , ogni piazza era divenuta campo di battaglia e

teatro di strage ; e le donne stesse, dalle finestre e dai tetti tempe-

stando i nemici , si sforzavano di contendere loro il passo. Ma tut-

to invano ; in breve ogni resistenza fu inutile. Molti dei cittadini

fuggirono al porto per salvarsi sulle navi , mentre altri , e con essi

il piu dei combattenti , corsero a chiudersi nella fortezza del Tem-

pio, posto nel cuor della citta, poco lungi dal porto, e ancor capace

di lunga difesa. Quivi si riattacco ferocissima la pugna, mentre uu

iiero velo di morte gia copriva il resto della citta.

Ma odasi il rimanente della crudele tragedia da un testimonio di

vista, che scampato a gran sorte da quell'eccidio, e poi monacatosi

in Francia, ci Iasci6 una cronaca di quegli eventi.
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Gia imbrunava, dice egli, quando io malconcio dalle fresche fe

rite e sfinito di forze, vedendo omai disperata ogni cosa ,
mi av-

viai al porto. II cielo stranamente corrucciato cospirava a fare

pin luttuosa quella tristissima sceoa. Pioveva, grandinava e, ben-

che di Maggio, soffiava una brezza si rigida, che io n' era agghiac-

ciato. Al voltare d'una contrada ,
io vidi venire dalla parte del

Tempio, dove ardea la mischia, il maresciallo Clermont grondante

sangue, pallido e mal reggentesi in sella ; balen6 alcuni istanti

sugli arcioni , poi abbandonatosi a poco a poco sulle criniere del

cavallo, cadde rovescione a terra. Io accorsi per rialzarlo, quando

ecco un'onda di Mammalucchi a cavallo che s'avanzano a briglia

sciolta colle lancie in resta ! Mi ritrassi in salvo sotto uno scuro

voltone di portico ; quindi passata che fu la tempesta, corso a ri-

ce cercare Clermont, Io trovai gia cadavere, giacente nel suo sangue

in mezzo alia via. Quella vista mi strinse crudelmente il cuore,

ed io affrettai verso il mare i passi, inciampando ad ogni poco

nei cadaveri sparsi per le strade e ammonticchiati agli angoli delle

case. Lungo una di queste, io fui sorpreso nel vedere una lunga

fila di bianchi speltri immobili ed appoggiati al muro, con altri

somiglianti giacenti a terra. Erano tutti cadaveri di donne in ve-

ste bianca macchiata e grommata qui e la di sangue. Una vecchie-

rella, che singhiozzando aggiravasi tra quelle ombre, mi iriforrno

che esse erano tutte vergini consecrate a Dio in un monistero la

vicino, le quali con una morte eroica aveano coronato la santa

lor vita. Appena seppero che la citta era perduta, e che gia i ne-

mici ne inondavan le vie, esse nori pcnsarono che a salvare il flore

illibato della loro verginole pudicizia. La Badessa per la prima ,

tolti dalla tavola del comune lavoro i forbicioni, si trinci6 con

essi tutta la faccia in modo da sfigurarsi orrendamente; e dietro

a lei tutte quelle eroiche vergini fecero altrettanto, cincischiandosi

le carni e sfregiandosi in guisa da mettere orrore e pieta. In tai

sembianli si presentarono arditamente agli invasori ,
i quali fu-

riosi di vedere cosi deluse le brutali lor voglie, ne fecero spietato

macello.
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lo giunsi Griulmente al porto, dove una folia immonsa di gente,

il piu donne e fanciulli ,
era gia accorsa per cercare scampo. Le

riavi eransi scostate alquanto da terra, per non essere sopraffatte

c< diilla calca dei fuggenti. Chi poteva, gittavasi a wuoto per rag-

giungerle, o raccomandavasi ai battellieri per essere ammesso ne-

gli schiO, di che era tutta gremita la riva; c'vi furono gentildonne

ancor nobilissime, che offeriron loro per allettarli non solo oro 6

gioie, ma se medesime in ispose. In quella confusione le tenebre

non eran quasi rischiarate che dai lampi del fuoco greco, i cut

globi ardenti venivano spesso con orribile fischio a cader nelle ac-

que, che ne ribollivano vivamente e ne riverberavano tutto in-

torno la livida e sinistra luce. E guai se la lor fiamma yppigliavasi

a checchessia; uomini e battelli erano divorati in brev'ora senza

scampo. E furono a migliaia gli infelici che perirono cola quella

notte o affogati nell'acqua ,
o consunti dai fuoco, o macellati dai

furibondi Delhi , che a piu riprese piombarono addosso ai fuggi-

tivi colle scimitarre brandite, e li inseguirono coi loro cavalli fin

dentro 1'acqua.

In questa udissi all'improvviso tin orrerido scroscio, e si sent!

un violenlo traballare come per un gran tremuoto. lo guardai al

Tempio, e ne vidi sparite le bandiere e la torre. Percio, stimando

perduta ogni cosa, corsi frenetico alia riva, e mi gettai nell'acque

a nuato. Di li a poco una mano pietosa mi raccolse su d'uno

schifo. lo riconobbi il pio ed eroico Patriarca
,

il quale in quella

<c notte estrema fece prodigi di carita ; e ne fu vittima, perch6 tro-

vandosi il battello troppo carico , nel vogare versa i vascelli fu

rovesciato, e il Patriarca con piu altri s'anneg6. lo con pochi va-

lenti nuotatori giunsi a salvarmi a bordo d'una galera del gran

Maestro degli Spedalieri , dove trovai Villiers con cinque suoi

Cavalieri tutti feriti, e una gran folia d'altra gente d'ogni classe

Quivi intesi poi , come fosse avvenuta la fatale catastrofe del

Tempio, di eui io non avea sentito che il lontano scroscio. I Ca-

valieri, col resto dei soldati, e con molti dei cittadini inerrai ,

dcovratisi nella torre del Tempio , vi si erano difcsi per quaiche
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tempo ; poi , vedendo impossibile il resistere a lungo , per salvar

le vite dei rifuggiti, erano venuti a capitolazione con Kalil , che

di buon grado vi condiscese. Trecento Saraceni furono quindi am-

messi amichevolmeote nella torre; ma questi appena entrati, si

diedero ad oltraggiare brutalmente le donne. I Gavalieri non res-

sero a tale infamia, e sguainate le spade fecero man bassa sui per-

fidi , li trucidarono , e giii dai merli ne scagliarono i cadaver! ; e

richiuse le porte, non vollero piii parlare di resa. 11 Sultano fece

allora scalare da piii parti la torre, la quale, essendo gia stata nei

precedenti assalti, minata di sotto in guisa, che solo reggevasi su

quattro sottili pilastri di legno, non sostenne la furia del nuovo

assalto, e, cedendo i sostegni, rovin6 improvvisamente strasei-

nando nelle sue rovine assalitori ed assaliti.

Quel che dopo avvenisse, e per quanti giorni durasse ancora la

strage e la rovina, io nol so. Noi salpammo quella notte stessa ;

equando, neir addoppiare il capo del Garmelo , noi volgemmo
tristamente alia sventurata citta rultimo sguardo, gli ultimi suoni

che ci ferirono , erano confusi ululati di feriti e di moribondi ,
e

acute strida di femmine violate, miste ad infernali scrosci di feroce

riso dei barbari vincitori.



MOOD

0)1 II I

IL MATRIMONIO
.iUbos laojre&tai $WK **<'>' *>

SACRAMENTO

I.

?i-iri-iij> I '(,' 2

Due vie potevam noi seguire nello svolgere che facciamo in que-

st! articoli la dottrina sul matrimonio nelle sue relazioni collo Sta-

te. L'una piii piana e piu praticabile, ma che ammetteva un'eva-

sione sebbene irragionevole ; 1'altra piu ardua , ma che precludeva

affatto ogni effugio all'avversario. La prima era di considerare il

matrimonio come elevato a Sacramento nclla Legge Evangelica, e

quindi vittoriosamente inferire che dunque alia sola Chiesa appar-

tiene regolarne le leggi e giudicarlo. Ma in tal caso lasciavasi aper-

to il varco a questa risposta: ci6 aver luogo in quegli Stati che in-

tendono praticamente riconoscersi per cattolici , e considerarsi ob-

bligati in quanto Stati ad obbedire alia Ghiesa ; non cosl dove uno

Stato intende separarsi politicamente dalla Ghiesa , e astrarre nelle

sue leggi da ogni specie di religione. Siffatta risposta, tollerabile in

un Governo ateo, ma empia in uno che si professasse cattolico, era

tuttavolta possibile a farsi .
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L'altra via piu astrusa, ma di piu decisive riuscimento, era di

contemplare il matrimonio eziandio nel solo suo essere di contralto

astraendo dalla ragione di Sacramento ond'e informato, e mostrare

come eziandio in tale considerazione astrattiva esso sia un affare al

tutto domestico e religiose, e sfugge per6 ad ogni altro potere di

un ordine diverse, tranne quei soli riguardi esterni che suppongo-

no di gia il mttrimonio costiUito nellt sua intringeca essenza e si

intrecciano con altre relazioni sociali.

Questa abbiam noi preferita, e crediamo d'averla senza ostacolo

percorsa nei tre articoli precedenti.

Tuttavolta manca sarebbe ed incompiuta la trattazione, se per-

corso quel primo stadio per chiudere ogni uscita all'avversario, non

venissimo ora a misurare eziandio quest'altro, contemplando il ma-

trimonio non piu qual semplice contralto nel puro ordine di natu-

ra, ma qual & veramente tra'fedeli un Sacramento della ChiesaCat-

tolica da Cristo instituito. Qui noi facciam trapasso all'ordine so-

prannaturale, all'ordine di grazia , a cui il benignissimo Iddio de-

gn6 sollevarci pei meriti del Redentore, e investighiamo non piu

le leggi che nascono nel contratto maritale da' suoi intrinseci e

natural! principii , ma le leggi che sgorgano dalla ordinazione di-

vina , in quanto Dio ridusse ad atto s^prannaturalmente religiose

e ad appartenenw del culto sacro nella Ghiesa da lui fondata per

mezzo di Cristo, ci6 che altrimenti non era che un contratto d'isfr-

tuzione divina si , ma non oltrepassante i limiti della natural , e

per colpa dell' uomo snaturato e corrotto vituperosamente ne! p*-

ganesimo.

Qui gli argornenti son presi dalle ragioni rivelate, dalla votonta

di Dio manifestataci nelle scritture e nelle tradizioni della Chiesa

Gattolica, interpretate e definite dall'unico interprete e giudioe aw-

torevole da Dio constituito a tal uopo, che e essa Chiesa nella per-
sona de'suoi Pontefici e de'suoi generali Concilii. II discorso delh

ragione non avr& altro ufflcio se non di tirare e sv^lgere le conse-

guenze che evidentemente derivansi dai principii che la rivelazione

ne somministra.
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IJii tai procedimento $ base solida ed iriconcussa ; e ancora sicu-

rissima per Vuoni cattolico, ehe Don voglia essere sbattuto e tra-

volto dai venti delia menzogna e delVerore.

Noi astenendoei dalle applicazioni pratiche, tratteremo Fassunta

m generate soltanto, sapendone ognuno il perche, e lasceremo alia

perspicacia de' nostri lettori il far quei ragguagli, a che la forza e 1'e-

\iidenza stessa delle ragioni di per se menano.

Avvegnache il congiugnimento del matrimonio sin dal suo prime

apparire nel mondo venisse circondato di religione e consacrato

dalla iinmediata benedizione df Dio ; tuttavolta esso non fti fin d'allo-

v in rigor di vocabili Sacramento. S'anto nella sua origine , negli

effetti , nd fine , non peranco era fatto attuoso strumento di grazia

soprannaturale. Al piu potea dirsi essere uri segno sacro , un sim-

bolo meramente speculative della futura unione tra Cristo e la Chie-

sa , senza avere peraltro nessuna interna efficacia di santificare i

corisorti. In tal senso afiFerm6 S. Leone : la societa delle nozze essere

stata da principio sitYattamente costituita , che oltre alia congiun-

zionede'sessi, avessein se il Sacramento di Gristo e della Chiesa 1
.

Venuti i salutiferi tempi dell' universale restauro e della subli-

mazione dell' uomo a un ordine piu eccelso di cose , non era conve-

nevole che si lasciasse nel suo schietto essere naturale un negozio si

grave , il quale con cure si special! da Dio era stato mirato fin da

principio e che sostanzialmente e di per s6 riguardava la religione *,

Golui che veniva a ritemprar nel suo sangue la corrotta nostra na-

tura e santificar tutti gli stadii della nostra raortale carriera , dalla

culla infino al sepolcro, non potea non nobilitare e consacrare quel-

F fttto ehe mostravasi il piu solenne e il pid bisognoso di conforti

per-Tuomo.

Adunque Cristo non pur riforbl il matrimonio dalle sozzure on-

d'era stato bruttato nel paganesimo, restituendolo nella primitiva

1 Soeietas nuptiarvm ab initio ita fuit constituta, ut praeter sexuum coniun-

ctionem, haberet in se Christi et Ecclesiae sacramentum. Epist. 2 ad Rustic. Narb,

2 Vedi il primo articolo sopra questo argomento : Civiltd Cattolica Vol. IX, p. 393:

II Matrimonio Contralto civile.
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interezza ,
ma il solle\6 a un ordine soprannaturale , facendone

uno de' sette Sacrament! della nuova sua legge. E questo un arti-

colo di fede cattolica. Se alcuno dira non essere il matrimonio

veramente e propriamente uno de' sette Sacrament! della Legge

Evangelica, ei sia maledetto e separate dalla comunione de' fede-

li i. Cosl il matrimonio e nella Ghiesa un segno pratico , una

forma visibile della invisible grazia , avente forza di santiflcare chi

lo contrae , e virtii di fondare in essi un diritto agli ulterior! aiuti

celesti per santamente adempierne i doveri.

L'alta eccellenza di questo Sacramento e espressa dair Apostolo ,

laddove il chiama grande , attesa la sublimita della sua significazio-

ne : sacramentum hoc magnum est ; ego autem dico in Christo et in

Ecclesia 2
. Esso e stabilito ad esprimere nell' unione de' coniugi

fedeli, 1'indissolubile unione di Cristo colla Chiesa, non piii come

a venire ma come gia fatta e compiuta. L'esser commemorazione ,

signiQcanza , figura d'un si ineffabile ed amoroso mistero costitui-

sce il fine divinamente aggiunto al matrimonio , nella nuova forma

soprannaturale ch'esso ha rivestito nella Chiesa. Perche noi siamo

membra del corpo di Cristo , came della sua carne e ossa delle sue

ossa; di qui che 1'uomo lascera il padre e la madre e aderira alia

sua sposa e saranno due in una carne sola. Questo sacramento e

grande ; io dico in Cristo e nella Chiesa. Quia membra sumus cor-

poris Eius , de carne Eius et de ossibus Eius. Propter hoc relinquet

homo patrem et matrem swam et adhaerebit uxori suae , et erunt

duo in carne una. Sacramenlum hoc magnum est , ego autem dico

in Christo et in Ecclesia 3.

Si pone 1' Apostolo in questo luogo a parlare del matrimonio dei

fedeli, a chiarirne i pregi , ad inculcarne i doveri. E nell'altezza

della sua ispirata sapienza sollevandosi a spiegarne 1'essenza e la

1 Si quit dixerit matrimonium non esse vere et proprie unum e septem Sacra"

mentis legis Svangelwae , a Christo Domino institutum, sed ab hominibus in EC*
clesia inventum, neque gratiam conferre, anathema sit. Gone. Trident, tetf* 24,
canons I.

2 Ad Epbes. V, 32. - 3 Ad Ephes. V, 30 et seq.
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dignita aggiuntagli da Cristo, ci ragiona in questo modo. Cristo ha

amato la Chiesa ed ha dato per lei tutto se stesso , afline di santifi-

carla, mondandola col lavacro di acqua nella parola di vita i. Que-

sta novella Eva, sola madre de' veri viventi, come gi la prima dak

la costa dell' antico, e formata ancor essa dal fianco del nuovo Ada-

mo, addormentato sulla croce 2. Per lei disposare I' Uomo Dio la-

sci6 in certa guisa suo Padre 3
,
Iasci6 sua madre ; a se la congiun-

se come suo corpo affine di salvarla *. Per queste mistiche nozze di

Gristo colla Chiesa, la Chiesa e corpo di Cristo e noi, come membra

della Chiesa, per ci6 stesso siamo membra di Cristo, sua carne, sue

ossa. Or questo altissimo mistero appunto e per divina dispensazio-

ne fatto tipo , esemplare , scopo del maritaggio , in quanto al suo

essere di segno sacro. Quia membra sumus corporis eius ; propter

hoc relinquet homo patrem et matrem et adhaerebit uxori suae. L'es-

ser noi membra di Cristo, cioe 1'essersi Cristo sposato alia Chiesa ,

e la causa per cui si contraggono nozze tra fedeli. Esse sono desti-

nate come a fine , a rappresentare , a ricordare quel divino mari-

taggio ; ad ampliarne i frutti e gli effetti colla procreazione di nuo-

vi figliuoli nella Chiesa. Cristo e la Chiesa sono il termine, la ma-

teria, 1'obbietto della significazione di questo gran Sacramento : Sa-

cramentum hoc magnum est in Christo et in Ecclesia.

Quindi 1'Apostolo non da altro che da questa similitudine e rap-

presentazione, informante il matrimonio cristiano , deduce gli ob-

blighi che corrono scambievolmente tra' coniugi. Tu, o donna, sii

soggetta al tuo sposo, come a Dio ; imperocche Tuomo e capo della

1 Christus dilexit Ecclesiam et seipsum tradidit pro ea, ut illam sanctificaret

mundans lavacro aquae in verbo vitae Ad Ephes. V, 25, 26.

2 Haec est Heva viri de latere exiens,

Clli membra gravis dum sopor occupat ,

Hanc quippe alter Adam corde scatenlibus

Unda et sanguine procreat.

Offic. de Lancea ct Clavibus.

3 Exivi a Patre et veni in mundum loh. XVI, 28.

4 Ipse salvator corporis eius. Ivi V, 23.
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donna, siccbms Grilto e cap<ydeflaCfiiesa '*. Come te Ghiesa e obbe-

diente a Cristo, cosi la ijonna dee essere in ttitto obttediente a! suo

sposo
2

. E tu, o uomo, ama la tua consorte, c6me Cristo am6 la Chie-

sa e diede per lei se stesso 3. II marito dee atnafe la moglie come

stio proprio corpo. Egli amando lei, ama se stesso. Niuno port6 mai

odio al proprio corpo ,
ma per contrario lo alimenta e custodisce.

Cosl Cristo fa colla Chiesa *. In fine riassumendo il tutto in poche :

il marito, egli intima, ami la moglie come un altro se stesso ; la

moglie oltre ad amare teriia di riverenzial timore SI marito : tmws-

quisque uxorem suam siciit seipsum diligat , uxor niitefti timedt *vi-

rum suum . Itriperocche Cristo ama la* Chiesa sua sposa, riia la

Chiesa non solo ama ma teine Cristo suo sposo. II modello in som-

ma dell'amor coniugale tra
B
cristiani e 1'amore che passa tta Cristo

e la Chiesa.

Ci6 prtsto, chi e che non confessi essere veramente onorando per

ogni verso il connubio : honorabile connubium in ofanibus 6 ? Da

semplice ufficio di natura, esso e tramutato in azion religiosa, in

fatto soprannaturale, in simbolo formale del piu affettuoso mistero.

Esso non solo unisce due cuori che s'amano, ma sublima inoltre

codesto amore
,
lo inciela

,
lo divinizza , lo rende viva espressioiie ,

e partecipazione diretta della carita
,
onde TUnigenito di Dio ama

Colei che a se nel suo sangue fece sposa. Esso e innalzato ad essere

segno e strumento efficace di grazia, che santifica Tanimae conforta

le interiori potenze ad atti virtuosi e merltorii di vita eterna. 11 stto

scopo non e la semplice propagazione del genere umano sulla terra,

1 Mulieres viris suis sulditae sint
, sicut Domino ; quoniam vir caput est mu-

lieris, sicut Christus caput est Ecclesiae. Ad Ephes. V, 22.

2 Sicut Ecclesia subiecta est Christo
, ita et mulieres viris suis in omnibus.

Ivi 24.

3 Viri, diligite uxores vestras, sicut Christus dilexit Ecclesiam et seipsum tra-

didit pro ea. Ivi 25.

4 Firi debent diligere uxores suas ut corpora sua. Qui suam uxorem diligitl,

teipsum diligit. Nemo enim carncm suam odio habuit
,
sed nutrit et fovet earn ;

ticut et Christus Ecclesiam. Ivi 30 ~ 5 Ivi 33. - 6 Ad Hebr. XIU, 4.
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ma la moltiplicazione- de' figliuolldi Dio nella Chiesa, e degli eterni

glorificatori del divin nome net deli. L'uomo e la donna neH'allac-

ciarsi del sup vincqlo non sono piu due semplici patteggianti d'un

umano oontrattq, ma due dispensatori d'uft divino mis4epo due-sar

cri ministri d'uu celeste Sacramento.,. Esso e un, peso, 090 non piu

al modo antico, attq solq ad aggr-avare e tirare al bassoi la, persona,

bensi e peso in modo nuqv#, e pesq a guisavdelle ali, che valgqno

anzi a soljeyafe in altio, i.CQrpi versa lq region! del cielq* II suq ta-

lamo e senza macchia , thorns immaculatus l
;

la sua elezione ^ lo-

de vole, qw matfimonio iungit virginem swam,, bene facit
2

; gli stessi

professor! de,Lcelij3a,to, IQ ; pudiche; verging, gl'illibati donzelli gji

debbono riverenza , e verso luj inchinano iq segno d'onope le ver-

deggianti loro paltne. x

II.

Se a tanto decoro e dignfta VjOlle, Cristq< sollevar le nozze tra'

iedeli, qual meraviglia che la Chiesa abbia ancor essa voluto circon-

darle de' su^i Culgori , magnificarle, cqlla maesta de' suoi riti , con-

sacrarle colla santita deWe sue dedicazioni. Kccoti una fanciulla ed

un garzone fra lor fidanzati che, tersa la coscienza nel Sacramento

della penitenza , pasciuta 1' anima alia mensa degli angeli , spirant!

lieto candore, quasi colombe, entrano nel santo tempio. Yileggi in

viso i sensi di devota pieta onde han compresi il petto e la mente,

vLscqrgi la profonda intelligenza in che sono assorti del sublime

attoi che vanno a compiere. Visibile delegate di Dio li accoglie il

Sacerdote in abito di veste sacra, e menatili dinajnzi,,airaltare al co~

spettq del comun Signore qui^i presenter, in faccia; agli angeli che

stanno ad adqrarlo, fa pronunzwe ad entrambi Tirrevocabil parola,

borchia e fermaglio della reciproca loro unione. Indi comandatili di

giungeije insieme le destre, conferma da parte diDio,le contratte noz-

ze, e lor benedice nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

In tal modo quell' atto che compiesi in terra vien ratificato nei cieli.

1 Ad Hebr, XIII, 4. - 2 I. Cor. VII.
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Bella altresl e piena di alte significazioni e la cerimonia dell'anel-

lo, usanza antichissima, e dalla Chiesa mantenuta e a piu alto onore

elevata. II Sacerdote prende un anello, e con gli occhi al cielo lo

benedice profferendo quest'affettuosa preghiera : Degnati, o Signore,

di benedir questo anello, che io benedico in tuo nome ; acciocche colei,

che il porterd , servando intera fede al suo sposo , resti nella pace e

volontd tua, e viva sempremai in redproco amore. Ci6 fatto porge

il sagrato anello allo sposo ,
il quale ricevutolo dalla mano sacer-

dotale il pone in dito alia sposa.

L' anello, come osserva il Vico, e gentil simbolo di catena. In

questa circostanza delle nozze vale ad esprimere il non disnodevol

legame che allora s'allaccia tra due cuori di casto e santo amore in-

fiammati; e questo fassi tra'fedeli in faccia alia Chiesa, in su git

occhi di Dio, sotto il sigillo della religione, colla dedicazione sacer-

dotale. Chi dir allora impossibile o malagevole a quei due giovani

amanti il levare al cielo gli sguardi e in un impeto di pio affetto e-

sclamare col garzoncello Tobia : Tu
,
o Signore ,

mi sei testimonio

che io non a sfogo di vilpassione mi unisco quest'oggi in matrimonio,

ma si per desiderio di procreare ed allevare figliuoli che benedicano il

tuo nome in eterno * ?

Questi sensi si ardui, si superiori alia semplice natura, si destanb

senza difficolta in chi maritandosi e avvalorato dalla grazia del Sa-

cramento, e intreccia quel vincolo nella casa del Signore, tra le be-

nedizioni sacerdotali, sotto le espiazioni e le offerte d'un sacrifizio,

in cui lo stesso Figliuol di Dio s'immola per noi ostia propiziatoria

e prezzo soprabbondante d'ogni piu eletto carisma.

Va ora e disgiungi fl contratto matrimoniale dair idea religiosa !

Rendi soltanto umano, soltanto civile, soltanto naturale queir atto,

gia da Dio e dalla Chiesa cosl nobilitato, e fatto cosi eccelso e quasi
divino ! Che sostituira lo Stato

, la societa a questi riti si sacri , a

1 El nunc, Domine, tu sets qma non luxvriae causa accipio Saram coniugem,
d sola poiferifofi. dilectione, in qua benedicatur nomei tuum in saicula. TOB.

vni, 9.
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queste tutele si valide , a questi conforti si poderosi ? In luogo del

Sacerdote vi dara un pubblico officiale. All' influenza della grazia

surroghera il rispetto della legge. Alle sacre preci e all'augusto sa-

crifizio della Chiesa sostituira un geniale festino e i ghigni osceni

dei convitati. Al Dio de'cristiani 1'Iinene dei gentili; al Figliuol di

Maria il figliuolo di Venere.

Qual lieto presagio non dovra allora fare la societa di si auguriose

unioni, gia tanto prospere nei tempi pagani e per opera sua rinno-

vellate in seno al cristianesimo ! Quai santi costumi , e incontami-

nati e pacifici non vedra ella fiorire tra' coniugi ! Di quai \irtuosi

cittadini non si trovera ella composta , quendo codeste piante che

affida ora al terreno appariranno cariche di fiori e di frutta ! Oh

quanto bene adopero quel cantone della Svizzera , che in mancanza

d' altre persone che volesser presiedere a siffatte nozze , vi assegno

,un mandriano ! Non potea scegliersi miglior paraninfo , la cui pre-

senza fosse simbolo e pronostico insieme dell'avvenire ! Su, promo-

tori del bel partito, applaudite a voi stessi, pavoneggiatevi sul ma-

gnifico trovato. I/ armento umano, in cui trasformerete la societa,

Yi fara gran guadagno ! Eh ciechi, e piu che ciechi infelici ! Voi non

comprendete , o simulate di non comprendere quai danno apporti

al matrimonio il togliergli la sua base religiosa e porvi invece un

fondamento umano ! Non intendete quanto piii arrischievole sia un

tal danno in un popolo stato finora universalmente cattolico, e che

nierce di Dio vuol rimanere cattolico ! La sola natura non pu6 reg-

gere al peso di tutte quelle leggi che voi, nella vostra funesta sepa-

razione, pur siete costretti a voler conservate. Lo slancio delle

passioni nel primo sentirsi , levato il freno che innanzi imbriglia-

vale , suol essere perigliosissimo. Le menti cattoliche son troppo

chiarite de' loro diritti , e quanto volentieri si piegano alia di-

vina autorita della Chiesa, tanto non 6 agevole sperare che la

sola legge civile eserciti sopra di loro il medesimo impero che

pot6 esercitarvi nel paganesimo. Dove tutto manchi , voi correte

rischio d'ingaggiare ne' cittadini una violentissima lotta tra la

coscienza e T atto esteriore , tra Tobbedienza dovuta a Dio, e

Vol. X. 11*
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1' obbedienza rfchiesta dagli uomini. Imperoche o voi ridurrete la

tostra legge intorno al matrimonio a tale che non contrast! ai

canoni della Chiesa , e allora 1' opera vostra intorno al matrimonio

civile e al tutto vana. voi , come ora mostrate di volere , vi pas-

s :rete di essi dettando una legge di testa vostra, e allora voi incon-

trerete una barriera insuperabile nella coscienza dell'uom cattolico,

die vi mena a una lotta accanita. II minor male di questa lotta 6

1' iDdebolimento sociale proveniente dalla divisione degli animi nei

cittadini, e quindi V avviamento alia morte politica.

III.

Conseguenza irrecusabile dell'elevazione del matrimonio a Sacra-

mento si & 1'esser diventato esclusiva dipendenza dell'autorita eccle-

siastica. Imperocch& per tal fatto esso e venuto ad annoverarsi tra

le cose supernaturalmente sacre e per6 sottoposte a quel potere ,

a cui solo Cristo commise T ufficio di reggere ed ordinare gli affari

della religione. Sapientemente il Poritefice Pio VI : Egli e dogma
di fede che il matrimonio ,

il quale prima della venuta di Gristo

non era altro che un indissolubile contratto , sia dopo la venuta

di Cristo diventato uno dei sette Sacramenti della legge evangeli-

ca , istituito da Cristo nostro Signore. Di qui nasce che alia sola

a Chiesa , a cui e affidata esclusivamente la cura dei Sacramenti ,

appartenga ogni diritto ed ogni podesta di assegnare la propria

forma a questo contratto elevato alia piii sublime dignita di Sa-

cramento t.

Laonde ancora che svanissero tKtte le ragioni da noi recate finora

per dimostrare che il matrimonio anche considerate naturalmente

1 Dopna fidei est
,
ut matrtmonmw, quod ante adventum Christi nihil aliud

erat niti indissolubilis quidam contract^, illud post Christi adventum evaserit

unum ex stptem Legis Evangelicae Sacramentis a Christo Domino institutum.
' nine fu ut ad solam Ecclesiam, cui tota de Sacramentis est cura concredita ,

mj omne ac potestas pertineat suam adsignandi formam huic contractui ad st>-

bhmwram Sacrametlft dignitatem evccto. > In Brev. ad Episc. Motulensem, 16

Sept.
'
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non puo assoggettarsi al poter laicale , q.uesta sola basterebbe per

un popolo e un Governo cattolico , Y essere cioe il matrimonio nel

presente ordine di cose un contralto essenzialmente soprannaturale.

E qui vuolsi avvertire, a scanso d'equivoco, che il contratto stesso

e ci6 che costituisce il Sagramento.

Fa oggimai un secolo che scrittori giansenisti o di sospetta fede,

pfcr indebolir le ragioni che aggiudicano alia sola Chiesa 1'ingerenza

nel matrimonio, han cominciato adinsinuare questa opinione: il ma-

trtmonio dirsi Sacramento non perche il contratto stesso sia elevato

a tal dignita, ma perche vi si e aggiunto un rito sacro, qual sareb^

be la benedizione nuziale.

Tal sentenza e stata rinnovata a' giorni nostri da Nepomuceno

^fuyts ne' suoi trattati di diritto canonico e condannata con appo-

sito breve rfal regnante Pontefice *
, Sicche al dir di costoro non il

contratto maritale in se stesso, ma il semplice rito accessorio al con-

tratto costituisce il Sacramento. Siffatta opinione e chiamata dal

dottissimo Cardinale Gerdil mostruosa , ereticale , ripugnante alia

dottrina di Cristo, alia tradizione de' Padri, all' universale consenso

della Chiesa cattolica 2
.

Non iscrivendo noi un trattato di teologia, non dobbiamo soflfer-

marci a confutar largamente cotesto errore. Ma a farne conoscere

la falsita, basti por mente al modb di parlar dell' Apostolo nel passo

4w noi citato piii sopra. Dopo aver egli detto : Vuomo lascera il pa**

dre e la madre e aderira alia sua sposa, e saranno due in tma sola

tarne , immediatamente soggiunge : questo Sacramento e granae in

Cristo e nella Chiesa. Ora, ci si risponda in buona fede : a che le due

voci (questo sacramento) si riferiscono flell' ordine di quel discorso?

ertamente non possono riferirsi ad altro che alia sentenza imme-

diatamente previa: Vuomo lascera ecc. Ma quella sentenza non altto

esprime che il contratto coniugale. Dunque il contratto coniugale,

detto dall'Apostolo gran Sacramento.

1 Vcdi 1'egregia operetta dtrtfARteOTti. Procetso di'Nepotoutwo tfvtf*. To-

rino 1852.

2 Trattato del Matrimonio, Discorso preliminary.
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Dippiii prima che il Sacro Concilio di Trento stabilisse impedi-

mento dirimente del matrimonio la clandestinita , le nozze non

pur senza rito sacro ma anche senza verun intervento di ministro

ecclesiastico erano valide e rate; e valide e rate son tuttavia tenute

dalla Chiesa in quei luoghi ,
dove quel decreto del Concilio noo fu

promulgato. Chi sentisse altramente, incorrerebbe 1'anatema 1. In-

torno a che e mirabile 1'impudenza di Bianchi Giovini, il quale osa

asserire che il santo Concilio di Trento non riconobbe il matrimo-

nio qual sacramento perche non determine categoricamante la forma

da usarsi nella benedizion nuziale. Questo sozzo blasfemo non com-

prende che ci6 non prova non aver il Concilio riconosciuto il ma-

trimonio qual sacramento, avendolo esso definite in termini espres-

si : si quis dixerit matrimonium non esse vere et proprie unum ex

septcm legis Evangelicae sacramentis . . . anathema sit 2
; ma prova

soltanto che secondo il santo Concilio il matrimonio s'immedesima

col contratto , e pero non ha altra forma diversa dalla forma stessa

di esso contralto. E cosi nel prescrivere che niuno s'attenti di cele-

brarlo senza la presenza del proprio parroco, non dice che altrimenti

manchera il sacramento , ma dice espressamente che sara del tutto

invalido lo stesso contratto : qui aliter quam praesente parocho vel

alio sacerdote
,
de ipsius parochi vel ordinarii licenlia

,
et duobus vel

tribus testibus, matrimonium contrahere attentabunt; eos sancta Sy-

nodus ad sic conirahendum omnino inhabiles reddit , et huiusmodi

CONTRACTUS iRRiTos ET NULLos esse decernit 3.

Infine come la Chiesa insegna ne'suoi Concilii e nelle costituzioni

de'suoiPontefici, il matrimonio e uno de'sette Sacramenti della legge

evangelica *. Ma il contratto maritale, e non altro che il contratto

maritale dicesi matrimonio. Dunque esso contratto e quello che

nella Chiesa e stato elevato da Cristo alia dignita di Sacramento.

Acutamente il Margotti: Se Cristo non ha elevato il matrimo-

nio alia dignita di Sacramento , il Sacramento del matrimonio

1 CONC. TRID. Sess. XIV. Deer, de reform, matr. C. I.

2 Scss. XXIV, Can. I. 3 Deer, de reform, matrim. C. I.

4 CONC, FLORENI. /nrtruc, ad Armenos. CONC, TRID, Sess, XXIV. Can, I,
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a non esiste. Esistera un altro Sacramento che si da ai maritati 9

c ma non e il Sacramento del matrimonio ,
ma il matrimonio non

e Sacramento. Anche agl' infermi si amministra il Viatico e Y Er

strema Unzione. Ma si pu6 dire perci6 che Tinfermita sia un Sa-

cramento ? Anche ai T>eccatori si amministra il Sacramento della

Penitenza; ma il peccato dovra dirsi un Sacramento *?

Lasciando stare adunque codesta eresia, torniamo alia verita della

dottrina cattolica , secondo la quale ci6 che prima della venuta di

Cristo non era che un contratto, per 1'ordinazione di Cristo e nella

Chiesa divenuto Sacramento, e questo & il connubio cristiano. La ra-

gione di Sacramento non pu6 separarsene o distinguersene ; essa

non pur 1'informa e lo penetra, mavi s'immedesima; sicche contratto

e Sacramento piu non siano che una sola , identica e indivisibile

cosa. Fuor della Chiesa si avvera il contratto, senza che si avveri il

Sacramento , perch6 i contraenti non sono in forza del battesiraa

divenuti membra di Cristo. Ma tra' fedeli per questo stesso che gli

sposi (
non resi inabili da verun impedimento dirimente

)
col reci-

proco loro consenso danno essere al contratto , danno essere al Sa-

cramento ; perch6 essi per questo stesso che \alidamente contrag-

gono , rappresentano 1' unione avvenuta di Cristo con la Chiesa ; e

questa rappresentanza, in quanto non e speculativa ma pratica, cioe

in quanto e produttrice di grazia santiflcante, costituisce appunto ii

Sacramento. Onde segue che gli sposi medesimi, i quali sono i mi-

nistri di quel contratto, sono altresl i proprii e speciali ministri di

quel Sacramento, rappresentanti in quella azione Cristo e la Chiesa.

Ci6 posto, se il Sacramento & cosa sacra, perohfc oggetto religioso,

perche appartenente al divin culto , perche diretto a santificare le

anime merce la grazia che in se contiene ; cosa sacra dee di neces-

sita riputarsi il contratto matrimoniale che dal Sacramento non si

distingue. E se ogni cosa sacra non pu6 essere retta e governata, se

non dall' autorita ecclesiastica da Dio stabilita ad ordinare la reli-

gione; da questa sola autoritfc ecclesiastica pu6 essere retto e gover-

i Processo di Nepomuceno Nuyts C, XIII.
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nato il contratto matrimoniale. Ogni potere profano che, non con-

tento di regolarne i soli effetti civili, voglia ingerirsi a prescriverne

le leggi, entra in una sfera non sua, stende sacrilegamente la mano

all'altare, si usurpa i diritti del sacerdote, si ribella da Dio, ne con-

culca le leggi. E questa un' argumentazione si facile e si cospicua ,

che farei torto alia perspicacia de'miei lettori, se mi dimorassi piu

lungamente a chiarirla. Delle due 1' una : o noi dovremmo negare

che il matrimonio sia stato da Cristo elevato a Sacramento , e cosi

distruggeremmo un dogma di fede ;
o dovremmo affermare che la

dispensazione e il governo de' Sacramenti possa appartenere alia po-

desta civile, e cosl rovesceremmo da'fondamenti tutta 1'economia del-

la Chiesa. Scelgano i male accorti politici piemontesi qual delle

due piii loro gusta ; ma sappiano non poter essi adottare 1' una

parte ne 1' altra di tal dilemma , senza rinunziare issofatto ad esser

cattolici.
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Giunto che fu Mimo colla lettura delle memorie di Lionello a

quel termine che abbiamo veduto , occorse caso che impedl per al-

quanti giorni all'Alisa d'iritervenirvi colla brigata sotto 1'usato rezzo

degli alberi nel pratello, che verdeggiava a pic della sua villetta. Nei

primi giorni che si ridussero nel Ciablese ,,
F Alisa dapo colezione ,

mcntre Bartolo s'intrattenea con don Baldassare e coi nipoti ragio-

nando, fumando il zigaro, e leggendo i giornali, scendca tutta soletta

per una ripa ombrosa che rispondea sul lago e faceva capo a una

viottola assiepata di prunalbo , la quale perdeasi ne' campi. In sin

da quel prime mattino, statasi alquanto a leggere seduta sotto Fom

bra fitta d'un gran cespuglio di sambuco, levossi indi, e lungp certi

oppi ed agnocasti inframmezzati da belle macchie d'avellane girando

la costa, si vide venire innanzi una povera contadinella in sui dieci

anni, che le porse graziosamente un mazzetto di fiorellini natii, in

chinandola con riverenza. Di che FAlisa fu allegra, e fatto vezzi alia

bamboletta e donatole alcuni soldi, se ne fu tornata a casa.

Ogni mattina a quell'ora la cara villanella senza manco veruno le

veniva inanzi
,

e fattale riverenza le offeria quel suo mazzolino con
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s\ bella grazia di modi, con occhi si allegri e in un timidetti e rac-

colti, che 1'Alisa non sapea finire di carezzarla. Un dl che la mammola

s'era gi& partita, venne a passare di la una forese, e 1'Alisa doman-

dolla, chi fosse quella fantolina Oh damigella, disse la Savoiarda,

quella meschina e un'orfanella d'alto nascimento rimasta qui a' campi

a tapinare, quand'ella doveria esser nella grandezza e negli agi della

casa paterna Come? soggiunse 1'Alisa; ove son eglino i suoi

genitori ?

Ah ,
bella Signora , ripiglib la donna , il suo genitore chi sa

ove se ne va ramingando ? Dovete sapere che il padre della piccola

Lodoiska e un conte ricchissimo di Polonia, il quale avea tante pos-

session! ch'eran quasi vaste come il Giablese , a detta del nostro

Pievano, ed era signor di molte castella e villaggi e cascine, in

sulle quali avea migliaia di contadini che gli lavoravano i campi,

menavnn le gregge delle pecore e guardavan le mandre de' cavalli.

Che volete , damigella? I signori non san godere bene spesso tanta

grazia di Dio, e il conte Casimiro (Tho conosciuto io sapete?) si

ribellb con altri signori (buona gente !
)
a uno Imperatore terribile,

ch'io non ricordo il nome.

L'Imperatore di Russia, disse 1'Alisa, il quale signoreggia gran

parte della Polonia Ah s\
, proprio quello ;

e il conte Casimiro

stava nella sua Corte. Che vi pare? Quell' Imperatore vinse quei si-

gnori polacchi a una certa citta ... A Yarsavia , soggiunse 1'Alisa.

Appunto a Yarsavia, e molti ne mise a morte, e molti mand6 in

esilio lassii
, lassii, che so io? dove fa tanto freddo, che v'e sempre

nevi e ghiacci come sulle cime cola, che vedete, del Montblanc.
- Eh poveretti! nella Siberia.

Ma il conte Casimiro ebbe tanta ventura che potfc fuggire a

salvamento colla contessa Ludomilla. Deh che bella signora e buona

era ella mai ! Quanto dolce, quanto benigna ! Io 1'ho servita un anno

e mi chiamava sa bonne Marguerite. Ma quello Imperatore per pu-
nire la diffaUa del Conte , gli confisc6 ogni avere , Io condann6 in

contumacia, mettendolo al bando della testa se rientrasse in Polonia.

Si fuggl dapprima in Francia con tutto 1' oro e le^ gioie che pote
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raccorre in fretta la Contessa ; ma non potendo reggere alle spese ^

si ridusse in Savoia e stanz6 qui presso Evian in una casina che

vedete su quel colle. Ivi nacque la bamboletta che v'ha recato i fiori

teste , e la Contessa , essendo scarsa di latte la poverina , diella a

balire qui all'Agnola mia comare.

Povera gentildonna, ripigH6 1'Alisa tutta commossa , chi sa

quante angosce dovettero travagliarle il cuore veggendosi madre di

quella innocente proscritta?

La n'ebbe tante, damigella, che da quell' ora in poi la nor,

facea che sospirare, e tutte le mattine volea le si portasse a casa ; e

ogni sera iva alia capanna dell'Agnola , e baciata la bambinella , fa-

ceale il segno della santa croce in capo e in petto, e anco sulla boc-

ca : e talora levatala in alto fissava gli occhi in cielo, e diceva sem-

pre Bozemoia , Bozemoia ,
e spesso lacrimava , dicendo Go-

spodina, pomillo, Gospodina, pomillo
* ch'io non ci capia proprio

nulla. Egli era a vedere come da se con quelle bianche mani faceva

i servigi di casa, poich'io 1'aiutava soltanto rifare il letto, scopare,

portar acqua e legna : tutto il rimanente era a suo carico, insino al

bucato ; essa facea la cucina al Gonte ,
il quale andava alia caccia e

portaya quando un paio di tortore o di palombelle boscaiuole , e

quando una pernice o una beccaccia ,
e la Contessa cucinavale colla

giunta d'un tegame di patate o di legumi, ch'era tutto il lor desinare,

poveri signori. Come il pranzo era gia presto, la si lavava col sapona

le mani, la si ravviava i capelli, la si raffazzonava tutta, che la mi

parea una stella ; e dopo aver pianto quasi tutta la mattina, mai che

bel viso sereno facea col marito a tavola ! Sembrava la donna pi&

contenta del mondo, e sorridea spesso e piacevoleggiava col Gonte^

il quale per6 non ridea che di rado e a stento.

i Boxemoia. Iddio mio ! Gospodina , pomillo. Signorc, abbiate pieta di me !

Quante madri , pel furore politico de' mariti
, si trovano in coteste agonie , che in

luogo di godere d'aver figliuoli, sentono infinito dolore di vederseli scherzare intorno

ignari della loro disgrazia , esuli
, grami e il piu delle volte in mille necessita ;

quando in patria e negli aviti palagi , o nelle cittadine dimore potrebbono aver

agi, piaceri, educaziooe fiorita e tutti i beni che promette la casa paterna.
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Ma che ? La contessa Ludomilla cominci6 a scadere a scadere , e

battea febbri ardeati, ch'essa dissimulava, e talvofta mentr'era al

focolare , venia meno ,
ed io la spruzzolava d' acqua fresca, che toe-

va\a in faccia, fumava subito, tant'era il calor della febbre : e ansa-

va, e le palpitava il cuore per guisa ch' io dovea sfibbiarle la fasoet*

ta. Ogni mattina al sol nascente, dopo aver p6rto il caffe al Conte

ancora in tetto, la se ne venla qui presso alia parrocchia, come fa-

te voi , e udla messa , e comunicava so?ente , ch' era tin'estasi a ve-

derla si raccolta e ratta in Dio. E quanta cominci6 a ianguire, tan-

to e tanto ia ci venia appoggiata aH'onabPellino , sicchfc il parroco ,

che la visitava ogni giorno, faceale dare il toraccio all' Amedea, ch'

una giovinotta robusta la quale sta di rincontro alia chiesa. Una se-

ra tutto a un tratto la meschinella cominci6 a basire sopra il sofa,

io corsi, la misi in letto, e rinvenuta alquanto, voile il pievano e la

sua bambina. II Conte in quello torn6 da Evian, ove per campare

dava lezioni di scherma e di disegno: che scena fu quella ! che sma-

nie del povero Conte ! La Contessa il prese per mano , e gli disse

Casimiro, confidain Maria madre nostra, Ella ti proteggera, io

Le ti raccomander6 in Paradise: e tolta di braccio alia balia la pic-

ciola Ladoiska, e non avendo piu forza di levarla in alto , la segno

della croce, la baci6, alz6 gli occhi al cielo e nonfiniadi ripetere

Maria, Maria, Maria, la depoago nelle vostre braccia, la chiudo

nel vostro cuore: poi serr6 gli occhi dicendo a fior dilabbra Bo-

zemoia ! Bozemoia ! Onde il parroco gnene tolse dolcemente

dalle braccia e la fece portar fuori. Appena pote, le ebbe recato il

buon Gesii, e nella notte mi spiro fra le mani.

11 Conte pochi mesi appresso, chiara6 F Agnola, tedte quanto gii

era rimasto in casa e quel po' di moneta che pot^ raggranellare , e

le disse Balia mia buona, io debbo partire per V America, io ti

lascio in pegno 1' anima mia in questa cara bambina: oh fammela
vivere ! fa che la rivegga quando piacera a Dio ch' io ritorni ! A-

gnola, fammela vivere per carita! E la mia buona Comare, pia-

gnere, e baciar la mano al Conte, e baciar la bambina, e non potea

rispondere per la stretta. IL Conte si parti per Buon aere {Buenos
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Ayres) che gli e un paese lontano lontano di la dai mari, e ci nar-

*a il curato, che colaggiii fa notte quando qui fa giorno , e quando

qui e la state e la e di verno ; guardatewn po' , damigella ! arebbe a

essere sotto le nostre montagne, e come si reggano io piedi cosl a

rovescio ,
chi la sa?

Ma -f A)lisa tutta assorfca ;i )im rpensiero , spaceiaia con bel modo

la contadina, si volse diritto a casa, e avuto Bartolo in disparte , e

<suppliafeolo che volesse aver pietadi quella innocente, Bartolo ri-

speee~- Figliuola mia, tu sai che ilfarti piaceje m' e sempre dolce,

in questo caso poi dolcissimo, da che mi si pare meglio che mai il

tuo bel cuore, e la carita di Die che t'anima a si belFatto e pietoso.

Se tu fossi iucorsa in cotale sventura, avrei benedetto quella genero-

sa che t'avesse tratto da tanta miseria Allora 1' Alisa si fe' ac-

compagoare dal curato ; e il buon vecchio pianse di tenerezza air u-

dire tanta liberalita di doozella: condussela egli stessu aall'Agnola ,

e qui dettole se volea cederle la Ladoiska in qualita di soreila, ch'es-

fsa, tornata a <jinevra> Tavrebbe a Suor Clara fafcta educare tra le

Figlis della Carita nel timore di Dio e in ogni gentilezza secondo

ilsuogrado, l'Ag.nola alzo le niani al cieloedisse Oh si! La COB-

tessa Ludomilla ci ha mandate quest'Angelo dal paradise! E lei, e

leiidi certo che Y ha mandato ! e in poche parole furon d'accordo.

Ma TAlisa spinse ramorevolezza e la cortesia sino a volere chel'A-

gnola venisse aiutar le sue donne in casa sinche durasse la sua stan-

za in quella villa, e presa per naano con gran festa la Lodoisfca COB-

dussela con se, presentolla ai cugini e a don Baldassare, che non sa-

peano riaversi di si bell' atto e di si cara e graziosa villanella.

Per quei primi di T Alisa, entrata nei doveri e neir amore di

rjnadre, Don potrebbe dirsi in quante cure si mettesse di far in tut-

t& rivestire la sorellina, clie cosi le.daw nome, e di farle fareil suo

lettuccio accanto al puoprio, e di ricomporla e tutta riforbirla neHa

persona, che s'ella era belluccia in quei poveri panni di villa, ac-

concia in tutto alia cittadina riassunse a un tratto quell' aria signo-

rile e vezzosa, che le traiuceva nel viso e nel muover della persona,

non ebbe altro inuarizi che d
y

ammaestrarla a ben leggere,

11*.
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scrivere, conteggiare e recitar a memoria la dottrina cristiana, in-

torno a che la spendea le piii belle ore del giorno , ed era all'inno-

cente Lodoiska ben altriraenti maestra nell'amore di Dio che non fu

a lei la Polissena.

Or esscndo avvenuto che alia Lodoiska , come suol accadere ai

fanciulii, uscisse la rosolla, 1'Alisa sconsolatissima fulle continua al

letto ,
ne d' altro per quei parecchi dl pote intrattenersi che pur

della cara inferma : laonde , pregati i suoi che s'accogliessero sotto

Je usate ombre a leggere le memorie di Leonello , ella stavasene in

casa a tener compagnia alia sua sorellina. Ma dato giii felicemente

quello sfogo, e riavutasi la fanciulletta in piena convalescenza, 1'Ali-

sa disse, che avrebbe cominciato a scendere nella valle a pigliar par-

te colla brigata all'utile intertenimento , dal quale dovette distorsi

-con dispiacere. E perche Mimo le si offeriva di venire a leggerle-

ne in camera i capi gia scorsi dagli altri , ella non voile , dicendo

Quando tu se' si cortese, basta che oggi tu me ne accenni le cose

principal! in iscorcio, poiche a miglior destro leggerommele poi da

me Allora tutti gli altri scendendo appresso desinare nella Val-

letta, le dissero; che oggi s* intratterrebbero ragionando di quel mi-

sero giovane che destava tanta pieta mista d' orrore e di sdegno.

Di pieta e d' orrore 1'intendo , disse 1'Alisa , sedendosi cogli

altri sotto 1'ombra de' tigli : ma lo sdegno onde nasce?

Da due cagioni , Ggliuola mia , rispose Bartolo. L'una consi-

xlerando a quanto iniquo e perfidioso intendimento strascinino le

societa secrete chiunque si lega con esse, 1' altra mirando la perpe-

tua contraddizione di Lionello , ch'era si chiarito de' mali termini

a cui era v61to, e in luogo di dare indietro in sulle prime, o alme-

no , seguitandogli il lume , troncare la ria strada a mezzo (ch'era

ancor a tempo di farlo) non solo non si risolse magnanimamente a

quel passo, ma la diede per mezzo di camera in ogni pessimo tra-

viamento.

Peccato
, soggiunse 1' Alisa ; poiche davvero^egli esce talvolta

in cosl belle confession! e vede la verita cosl limpida ,
che bene

spesso leggendo certi tratti di queste memorie, io smarriva il pen-
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siero di Lionello cospiratore e carbonaro , e mi parea <T udire leg-

gere la vita d'un giovane discrete e dabbene.

Non maraviglia , disse don Baldassare , conciossiache io co-

Dobbi non pochi ,
i quali nel conversar cotidiano ,

ed in ogni lor

fatto pareano costumati, virtuosi, pii e d'ogni piu commendata as-

sennatezza forniti; usavano modi e tratti di tanto riserbo, aveano un

favellare cosl savio , esaminato ed onesto ; tenean la famiglia cosl

ben ordinata ; usavano al prete istruttore de' loro figliuoli tanto ri-

spetto ; volcano che i famigliari e le fanti assistessero coi signori

alia messa nella cappella domestica , che li avreste detti fior di cri-

stiani: e tuttavia in questi deliri d' Italia, calata la maschera, si vi-

dero ai piii chiari segni appartenere alle societa, chi de' Carbonari,

chi della Giovine Italia.

Pare incredibile , esclamb Lando , diavol mai che son tr-isti !

E come ponn' eglino favellar si cattolico quando in cuore son empi

fradici ?

E cosa piii naturale che non avvisate, ripigH6 don Baldassare ;

imperocche son poi eglino altro che cristiani ? Vissero e s'imbebbero

di tutto il pensare e il dire comune fra noi, e 1'empieta pu6 trasci-

narli a quell'odio mortale contra Cristo che li divora; ma, nonpu6

giungere a cancellare ci6 che e connaturato e trasunstanziato in

loro. Noi preti il veggiamo ogni volta che Dio tocca il cuore a qual-

cuno di cotesti infelici , i quali sin dal primo confessarsi ripigliano

il ragionar cristiano intermesso da anni ed anni, poiche avviene in

ci6 come della lingua materna , che si ripiglia di leggieri.

E doppio peccato, soggiunse saviamente Y Alisa, il conoscere e

non fare, anzi fare all' opposto di quanto la coscienza chiede a gran

voce : e il povero Lionello io debbo noverarlo fra cotesti malearriva-

ti. Di'un po', Mimo , seguita egli nelle sue memorie quest' alter-

nativa continua di scrivere da De Maistre e di vivere da Garibaldi ?

Ne piu ne meno, rispose Mimo. Lasciato a Ginevra il Mag-

giaro Ungherese e quell* angioletta di Sofla, corse a cospirare a Pa-

rigi , sempre mal contento di se medesimo e sempre fra i perfi-

di macchinatori di novita sopra 1' Italia. Ivi datosi al fasto e preso
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albergo nella piii nobile via di Parigi , ove hanno loro palagi i pife

nobili e ricchi signori di Francia, si mise a -far gran vita e solenne ia

visJtosi cocchi e maravigliosi cavelli , in servi e licchissimi addobbi

e mease sontuose, gittando il suo in feste, giochi e sollazzi dispen-

diosissimi come i prodighi fanno. And6 a Lofldra, a Vienna, a

Berlino, a Pietroburgo, sempre in pompa e sfarzo da innabissare o*

gni piii ricco avere : ne questo era il maggior spendere ch' ei si fa-

cesse a petto al giocar grosse soinme ogni notte ai ridotti , e spar-

nazzarc in vizi e capricci da forsennato.

In questo mezzo tempo erano scoppiate le ribellioni d' Italia, coo

tutte le sovversioni die ne eonseguitarono a danno delle citta e del-

le famiglie : le invasioni straniere, le proscrizioni, le fughe, lo steiv

minio. Lioriello aggiunse alle pazze prodigalita del suo fasto, infi-

nito getto di pecunia a sollevamento de' profughi , e n' ebbe parec-

chi in sulle braccia, cui non bastando il sottil vivere de' confinati,

volcano a spese dei ricchi settari darsi buon tempo e alimentare i

disordini a ch' erano avvezzi in patria. La Contessa sua madre ve-

dea fioccarsi addosso le cambiali, e se la-si rifiutava d' accettarle,

Lionello non rifinava mai di tormentarla, uscendo spesso in repetii,

in disperazioni e persino in oltraggi e minacce snaturate : di che

la gentildonna, veggendol correre a perdizione, vivjea sconsolatissi-

ma, sinche i rammarichi e le angosce materne giunsere a darle tan-

ta stretta, che cadde inferma e morissi.

Qui le lettere commoventi della Giuseppina, le smanie di Lionel-

lo, le risoluzioni, le titubanze, quel volere e disvolere contiouo : e

intanto, fatta procura alia sorella, costui eontinuava a consumarsi

nelle scempie graodezze che sfoggiava per le Corti d'Europa. Figu-

rati, Alisa, che in una caccia che diede a un castello in Inghilterra,

seguita da un gran banchetto e da una festa di ball, spese in venti-

quattro ore quattrocento mila franchi !

Oh egli era dirittanaente pazeo , sctem6 1'Aiisa, e chi dikivia

il suo a questa guisa , in capo all' anno , per dovizioso ehe si voglin

pur essere, darebbe fondo alle montagne. Ma com' & possibile di

in un giorno abbia speso tanto? io peno a crederio.
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Se tu n' avessi letto la d&crizione , disse Mimo , ti cessetetfee

ogni maraviglia; imperocche in*it6 tutti i Lord e nobili di Lonflra

colle donne loro, e gli ambasciatori e i signori di Corte e forestie-

ri, ai quali forni per la caccia i migliori cavalli da Corsa e da sbar-

ra * ch' efludhi V Inghilterra ,
i qUali si pagano prezni sfolgorati di

migliaia e migfiaia di franchi. Mettivi ufla canatteria di bracchi'e

di levrieri, un& turba di bracchieri, di coreiefi, d'appostatori, 4i

^apicaccia tutti colle assise del signore; e eanattieri di riserbo, e

traini da portare i c6tvi, i daitti, i cavfioli e 1'altra selvaggina; e

il forniroento di pictfhe, di daghe, d'archibugi domBnascati; e psidi-

glioni e ridoiti pel fiposo dlle dame l pel rinfresco della brigata ;

e le maoce agli staffieri, agli addestratori, ai grooms, ai guarda sel-

va \ ei fcompen^i a'villani pel guasto de'prati e delle biside, scalfitte

abbattute dal ctirrer cte' caralli, dalla tempesta de' catii el de' <5ac-

ciatori.

Imttiagina appfesso la gratidezza e sofltuosita degli tippresti di si

Dobil cena ; che quantit^ d' uccellami , di salvaticine , di pescagio-

ni ; che finezza e squisitezza di vini ; che trionfi d' oro , d' argerito ,

di porcellane cinesi da porre in mezzo alle tavole ; che vaselleria ,

che cristalli di Boemia a vari colori , secondo la varieta de' vini ,

come si costuma in Inghilterra a cotesti gran pranzi ; che donzelli

vestiti di sottilissimi drappi neri di Mancester ; cuochi inglesi, fran-

cesi , italiani e tedeschi. Metti le sale del banchetto tutte a lumi-

1 Diconsi cavalli da sbarra quell i che sono avvezzi a saltare, correndo, una staii-

^;a posta a cert' altezza. Nelle cacce inglesi i palancati e le barriere che ciogono le

possession! sono saltate di netto dai cavalli corridori nell' impeto della carriera: e il

fan si bcne, che il cavaliere acconsentendo pieghevolmente al salto , non isbalza.

Qui vogliatnoaggiaogere,che ci fu chiesto da alcuni amici per lettera, che significM

osma e osmare che noi usammo nel capo del si Bernardo. Quest' e voce greca

(do-^vj) intesa e parlata nella Venezia e nel regoo di Napoli ,
e ci viene da osma Q-

dore, e osmare odorare, fiutare. In senso naturale s'applica ai cani da caccia che

levan la selvaggina al fiuto, e si usa eziandio per metafora in senso morale. A noi

parve bella voce, e poich' ella e intesa da tanta parte d' Italia ( contuttbche non ci

ftcordi sverla udita in Toscana ) ci prese voglia d' adopera^la per buona siccome 1-

stiataci force dai Pelasgi e acedia poscia dagli Atlici e dai Dorici. >m i
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oieri d'argento, e i luminieri sostenuti da statue derate di maestre-

volissimi intagli; e cosl le sale come le camere strate di nobilissimi

tappeti di Fiandra ; e sugli sgabelli delle signore pelliccette di sor-

cio lappone , di scoiattolo della Virginia , di castoro del Canada
,
di

kangoru dell'Australia, di zibellini moscoviti, di puzzole di Tobolsk,

di lepratelli di Kamciatska, alcune delle quali non s'hanno per una

ghinea il palmo, e le dovean servire per posarvi i pie' delle miledi !

Or immagina lo scialo del resto.

Ma ch' & egli ci6 a riscontro delle splendidezze pel ballo ? Consi-

dera una fuga di sale, i cui muri son tutti vestiti di broccati e d'er-

misini di Lione, con tessuti d'oro a soprariccio, a lamette, a impo-

ste di rabeschi alti un dito; e dalle v61te pender lumiere di cristalli

faccettati che brillavan come piropi e carbonchi di svariatissime e

raggiantissime luci; e le gran facce delle pareti di fondo coperte da

capo a piedi di specchiere di Pietroburgo tutte d'un pezzo, le quali

riverberandosi a vicenda facean sfondi, addoppiamenti e fughe ma-

ravigliose.

E quasi queste bellezze fosser comunali, tutte le gallerie che cor-

rono intorno al palazzo , e tutto il cortile aveano un cielo di cri-

stalli tersissimi da trasparirvi la luna e le stelle ; e dentro natovi

come per incantesimo un giardino con boschetti e macchie e pra-

telli e aiuole e viali rasi a disegno e viottoloni torti a siepe , a

cespuglietti di bosso , di mortelle , di lauri , di sanguine e di savi-

na ; e qui e la con ispalliere , tempietti e chiosche di gelsomini

bianchi, gialli e mugherini ; di campanelluzze rosate e cremisi ; di

cardamindo peregrino co' suoi fiorelli volubilissimi e bizzarri ; di

pissiflora co' suoi fiori caudidi e porporini. V era fontane a schiz-

zi, a pioggia, a velo , altre raccolte in pili d' alabastro e persino in

tazze di cristallo vermiglio , dalle quali riversandosi 1'onda , facea

ne
f

riverberi de' lumi, cbe tutto schiariano il giardino, le piii vaghe

gemme di rubini a vedere. Ove la selva era piu fitta s' affondavan

caveroe , antri e grotticelle con ellere e i vilucchi penziglianti , e

qui cascatelle d'acque che spicciavan dalle rupi, la gemitii che stil-

lavan da' muschi e dai capilvenere, altrove ruscelletti argentini che
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scorrean mormorando fra'sassi e lungo le prodicelle di finissime er-

be coperte.

Le aiuole de' fiori poi erano un portento ; poiche ci vedevi ac-

colti i piii rari di tutte le regioni del mondo coi phi vaghi colori ,

le piu leggiadre apparenze, i piii soavi odori che immaginare si pos-

sa. E di costa eran cerchiate di fragole, e piii sopra cassoncelli d'a-

nanassi, e cespi d'erbe olezzanti, e compartimenti di ribes e di lam-

poni. Vedevi insin le viti con sopravi a' tralci grappoli d'uve bian-

che, nere e vermiglie. Qui odoravan le pesche, la le mele appiole ,

le pere zuccherine e le ambrette. Tutte le gallerie poi, quant' eran

lunghe , eran corse di bellissime piante d'aranci , di cedri , di lu-

miette, di mandarini e di limoni.

Or pensa, Alisa, che questi giardini e questi fiori e questi frut-

ti e queste rare piante fur tutte trasposte dalle stufe de' giardi-

nieri di Londra insino al palagio, ove Lionello diede quella festa e

quel corredo reale : e dopo questo schizzo, che te ne ho gittato cosl

a tocchi rapidissimi, tu puoi calcolare spendio che dovett'esser co-

testo , massime in Inghilterra ove ogni cosa e d'altissimo costo. I

Lord inglesi che soglion dare queste magnifiche mostre hanno gia

tutto ammanito a' loro castelli ; tuttavolta sono dispendiosissime ,

e se ne parla come d'uno sfarzo e d'una pompa ove quei ricchissi-

mi quasi re profqndono migliaia e migliaia di sterlini.

Mi paiono gusti strani , disse 1'Alisa , massime in Inghilterra

ov' ha tanta poveraglia che si muor dalla fame. Di' un po', Mimo ,

vi stette assai Lionello a Londra ?

Qualche anno a dilungo, e v' andava e tornava come spingealo

il capriccio , o 1'esigeva la Giovine Italia ; dacche in questo frat-

tempo vi si ascrisse sotto Mazzini, e v' era de'piii caldi e arrabbiati

arruolatori. Ti dico il vero , ci ho gusto che tu non udissi leggere

certe avventure piene di delitti e d'orrori ; certe orgie notturne

ch' egli frequentava ; certi covi infernali in che s'avvolgea pe' giochi

vietati, per le lascivie , per le conventicole di setta , per le diaboli-

che dedicazioni. Che misteri d'iniquita I cugina mia, che sortilegi !

che esecrazioni ! Oh Belzebub ha uno inferno sopra terra che non e

Vol. X. 12
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men osceno , spaventoso e orrendo di quello degli abissi : Mra tfi

Dio vi passeggia per entro ,
e v' attizza la fiamma e v' arroventa i

carboni e vi bomba la maledizione e 1'anatema sempitefno.

Dio mio ! grid6 1' AHsa : ma che proprio se la facciano col dia-

volo? Periurano Iddio ottimo massimo , creatore e signor tofo per

darsi anima e corpo al nemico? Quest' e troppo e sente deH'impos-

sibile. lo credo che Lionello era signoreggiato da un umor tetro che

gli dipingea in capo si nere cose.

Non ricordi, riprese Bartolo, che nell'ultimo sacramento deHe

societa Illuminate si donano, si sacrano, dicansi al demonio e natu-

raiisi con esso , insatanandosi con un connubio che li rende due in

uno spirito e in una came ; poich* essi s' unifieario nel diavolo e 11

diavolo s^incarna in loro ?

Allora Mimo, voltosi a don Baldassare, disse Voi siete pretee

tneglio ch' altri potete giudicar di questi eccessi ; or diteci se yoi

arbitrate che i piii intimi reggitori delle Societa Secrete , ed altti

scelti da loro
, abbiano per ultimo sacramento il disdire a Cristo e

I'adorare il demonio, e il trasnaturarsi in lui, come accenn6 LiO-

oello ne' capi addietro?

Dapprima io vi chieder6 , rispose don Baldassare , per qua
1

!

cagione , essendo essi cristiani e per6 battezzati in nomine Patris

*t Filii el Spiritus Sancti, si ribattezzan essi in nome della Carbone-

ria, o della Giovine Italia, o della Montagna? Certo per cancellare

il primo battesimo, col quale rinunziarono diabolo et operibus eius.

Or ch'e egli altro cotesto se non abiurar Cristo per assumere il de-

monio
, ciofc lavare, se possibil fosse, Cristo dall' anima e in quella

vece impriraerle il carattere del diavolo? San Giovanni lo accenna

nell'ApocaHsse chiaramente
, dicendo : che coloro i quali habent

CHARACTERE.M bestiae guerreggiano incessantemente qaelli , qui

tmMiunt mandata Dei , et habent TESTIMON1UM lesu Christi

(X.H. XIII). La potenza che il demonio (permettendolo Iddio a casti-

go del mondo) dara alia bestia, cioe alle Societa Secrete , sara por-

tentosissima. Et adoraverunt Draconem (vedete s'e vera la Demo-
fiol&tria ?

) qui dedit potestatem bestiae , et adoraverunt bestiam ,
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dicentes Quis similis bestiae ? et quis potent pugnare cum ea?

Leggete i Proclami del Mazzini e vedrete se costui ,par,la delle So-

cieta Umanitarie come d'una Potenza, cai Bulla vaJga a resistere itt

terra : e si ride dei Re e li sfida come imbeciUi, anzi sfida k Ghiesa

e Dio, asserendo che la prima e spenta, e Dio non e che il Popolo.,

Et datum est ei os loquens mayna et blaphemias . . > et fecit sign

magna , et seduxit habitaniez in terra propter signa quae data sunt

Mifacere; et faciat ut quicumque non adoraverint immaginem bestiae,

occidatur (XIII). Leggete le minacce di Proudhon, di Fourier, di

Oabet , di Leroux e degli altri Socialist! e Comunisti , e vedrete

ch' essi ci stampano aperto sul viso che bisogna scannare e impic-

care tutti quelli che non parteggian con loro. E se Dio concedesse

loro d'insignorirsi del Governo d'Europa, vedreste che maceiJo *
!

T- Gesii, Maria! sclam6 FAlisa: intendo poco il latino, ma mi

par chiaro abbastanza , che chi non ha il carattere della bestia , che

voi dite esser le Societa Secrete, sara ueciso. Ma io spero nelle di-

vine misericordie ; e poi credo , che anche cotesti satanassi prove-

ran poi la giustizia di Dio.

4 fe terribile ci6 che pubblica a quest! di T Emancipation di Brusselles sotto ffi

SOmaggio, traendolo dai Giornale di Wezer. Dice che la I'olizia di Brema scoperse,

che in casa d'ua sigaor di Turingia v'era per Istitutore un cetto Hobelmann, \}

qual era capo d'un fiero Carbooarismo (quante Patisserie! All'erta signori con que~

Mi Istitutori e Istitutrici /) Quest'atroce Societa Secreta s'intitolava il Todtenbund, o

Societa della morte , poiche tendeva ad ammazzare quanti poteaoo impedire le sue

iremende risoluziuni. Gli trovarono i sanguinosi statuti e la Hsta uuinerosa di qutnti

doveano esser uccisi in una sola notte.

E noi non avemmo forse nel 49 la Compagnia della morte in Ancona
,

la quale

uccidea di bel giorno , per le vie piu popolose della citta il fior de' cittadini COD

erndelta ferocissima? E non era un vero Todtenbund la Societa degli ammaxzatori

di Livorno , e la Compagnia infernale di Senigallia ,
che sacrificb tante vittime ? E

la Compagnia de' Sicari di Faenza , che scann6 tanti poveri Borghigiani d'ote

ponte sol perchfc aveano il delitto d' esser fedeli al Papa , e da costoro diceansi per

ludibrio i Papaleni ? E i Terrorist* di Bologna che in pochi giorni nccisero tantJ

peveri terrazzani ? E i barbieri di Mazzini in San Callisto di Roma, che sgozzaronc

tanti Sacerdoti ? La Societa della Morte di Breraa e la sorella caroale di quelle dm
noi vedemmo in Italia, e che, se Dio non ci campa, potreme vedere e assaggiare d

nuovo, tanta 6 la melensaggine de' Cristiani e Tattivita de' settarii !
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SI, damigella, e sara tremenda anco in terra ; poiche quando il

Signore, castigata la superbia del mondo, distruggera il flagello ch'ha

menato in giro, mandera 1'Angelo delle vendette. Et quintus Angelus

effudit phialam suam super sedem bestiae : et factum est regnum eius

tenebrosum, et commanducaverunt linguas suas prae dolore; et blas-

phemaverunt Deum coeliprae doloribus et vulneribus suis, et non ege-

runt poenitentiam ex operibus suis (XV).

Senti, Alisa? disse Mimo. L'angelo dell'ira di Dio versera

I'ampblla del castigo sopra la sede della bestia, e i suoi adoratori si

morsicheranno le lingue pel dolore , e bestemmieranno il Dio del

cielo pei crucciati e le ferite loro, e non torneranno a penitenza del-

le opere loro.

Manco male! disse Bartolo, a tutti la sua volta. Pure gran che

il pensare che v'abbia cuori cosl ribaldi, i quali vogliano ammazzare

i buoni, per c!6 solo che son buoni Allora don Baldassare Cre-

dete voi che le crudeli uccisioni che ci vengono asserite da quelli ,

che capitano a salvamento dalle Romagne e dalle Marche, non sieno

inflitte a molti dalle sette soltanto perchfc son uomini dabbene , o

aJmeno perch6 non la tengono con esso loro ? Non pare da dubitar-

ne. La Compagnia Infernale di Senigallia n' e una prova lampante.

C'e egli proprio una compagnia che s'intitola infernale? disse

T Alisa sbigottita.

Mai si, damigella; e composta d'oltre a sessanta indiavolati

che si fan belli di questo nome : e se ne gloriano e ne trionfano ;

e ban fatto gridare in teatro Viva la Compagnia Infernale

portan la morte sul berretto rosso e il popolo li chiama gli ammaz-

zarelli , poichk scorrono per le vie armati di tromboni , di pistole ,

di stocchi, e guai chi li guarda bieco; quel poveretto e morto. Gher-

migliano chiunque vien loro talento, e il traggono alle carceri, co-

me s'essi fossero i giustizieri del Governo i. Altri poi gli ammaz-

1 Trascinarono in carcere ben sessantanove cittadiai , e fra questi la coatessa

Virginia Mastai col suo consorte Paladino Mercuri-Arsili ,
il cavaliere Filippo Gi-

raldi nipote del Sommo Pontefice, e i due Frateili Pietro e Giuseppe Bedini germani
di Monsignor Bedini ch'e in voce di Nunzio al Brasile. Questi nobili ed egregi per-
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zano 11 in piazza e per le pubbliche vie, come avvenne il 3 Marzo al

sig. Mariano Perilli mastro delle poste ; il 21 Marzo al pio Cano-

nico Gioacchino Specchietti Preposto e Penitenziere della Catledra-

le; a Paolo Galcina il 1. Aprile; a Pietro Campobasso il 4 Maggio

e a molti altri, fra i quali Michele Resti per non aver subito appro-

vato in faccia a sei di costoro che si piantasse 1'albero della liberta.

Ed erano arnici, ed avean beuto allora insieme all' osteria e venian

chetamente ragioriando per via: tanto son crudeli costoro ! Ma cbe?

se soltanto per avvezzarsi allo spargimento del sangue umano il 12

Aprile assaliron di notte i custodi delle earceri , ne trassero dalle

secrete Domenico Lanari e Pio Berluti , e avventatisi loro addosso

come tigri
li trucidarono a furia di stoccate , e chiusili poscia in

<un sacco li portarono sotterrare nelle fosse del pubblico Cimitero !

Oh Dio ! gridaron tutti: cotesti settari sono piii snaturati delle

bestie feroci , e ritraggon dal demonio , che odia i buoni come ni-

mico di Dio. Ma sono poi conosciuti costoro da'Senigallesi?

Li vedono passeggiar furibondi a gran torme per la citta il dl

la notte , arraffano e uccidono i cittadini in pieno giorno ; stam-

pano decreti e vi si sottoscrivono. E voi vedrete , amid , che ri-

composte le cose d Italia, tomato in seggio il Pontefice, fatti i pro-

cessi giuridici da' tribunal* , convinti costoro di si infernali delitti

e malefizi orrendi, se il Papa approvera qualche condanna di morte,

si lever& il mondo a romore gridando alia tirannide, alia barba-

ric, all'oppressione clericale.

Eh , interruppe Mimo , ma non sapete , don Baldassare mio ,

che oggidl e massima universale : non esser delitto da punire di

morte il parteggiare per le varie opinioni politiche , 1'appartenere

alle societa secrete , il gridar la repubblica , il tener mano alle ri-

volture degli Stati? Ora e legge a'Principi il perdonare.

sonaggi furono rapiti dalla Societd Infemale come ostaggi e vittime airavvicinarsi

dell'esercito austriaco. Costoro dopo aver attcrrito la citta con tanti omicidii c yio-

lenze d* ogni piti crudele ragione, assalirono armati il di primo di Marzo il palazzo
del Governo

, c minacciando di morte il Governatore , iovolarono i processi crimi-

nali e politici con tutte le armi deposte in tribunale come corpi di delitto.
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Qui noi, riprese don Bajdassafle, ragioniamo di delitti comuni

ojnergti per ispirito di parte, di rapie, -d' arriom, di ferimenti, di

morti atroci di cittadini a tradimento. Che i Principi assolvano i

ribelU di Stato, quelli che li spodestarono, che li sbandeggiarono ,

veggan elli: ma che le corti di giustizia noo'debbano condannare gli

assassini, sol perch' eran carbonari, quest' esce tanto d'ogni umana

equita, che ha dell'assassinio legale.

Si vede bene che voi siete prete , caro don Baldassare , disser

Jkfimo e Lando, e predicate la barbaric.

1 barbari vi siate voi : sebbene io veggo che voi parlate per

celia ; ma non celieranno gia i giornali repubblicani e costituzio^

nali; riserbandosi pero il diritto di gridar , pena il cuore e la testa ,

ov' altri cercasse di riscuotersi dalla servitii in ch' essi tengono i

popoli oppressi *.

- Bene sta , disse Bartolo , ma noi parlavamo dianzi se voi cre-

diate possibile che nelle societa secrete v' abbia per alcuni maggio-

renti 1'adorazione del demonio, anzi se alcuni s' indemoniano a di-

rittura
,
e voi ci siete uscito del seminato per nobile indignazione

contra le misleali ipocrisie di chi impreca ai Principi, che lasciano

il dovuto corso alia giustizia de' tribunali.

- Perdonate se mi sono alquanto scioperato. Tuttavolta al primo

gia risposi , continu6 don Baldassare , allegando queh" aperto el

adoraverunt draconem
, qui dedit potestatem bestiae , et adoraverunt

besliam Apoc. XII). E codesto dragone , serpens antiquus , qui vo-

catur Diabolus et Satanas, qui seducil universum Orbem (ib. 9). E
siccome la bestia ha tutti i caratteri delle Societa Secrete dell' Illu-

minismo che invase oggimai tutto il mondo , cosl si vede che colo-

ro i quali habent characterem bestiae adorano il demonio. Circa poi

1'indiavolarsi ovvero il trasnaturarsi in Satana, io credo che questo

1 L'abbiamo veduto a questi giorni appunto in una citta di Romagna ove essen-

dosi coudannali a morte sei di codesti assassini
, rei di tanti oroicidi , i maiziniajai

intimarono COD proclaim affissi di notte per la Citta, che tutti i bottegai debbano
tener chiuse le botteglie in segno di lutto: altriraenti . . . ehm! ... non contino piu
?*nlla luro pelle.
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sia il vero ed ultimo Sacramento di questa Gongrega del peceato : et

in fronte eius nomen scriptum MYSTERIUM (XVII). A cotesta

bestiaccia dedit Draco virtutem suam et potestatem magnam (XIII) ,

animandola del suo spirito. Vos ex patre diabolo estis, disse il Re-

dentore agli einpi in generate : che sari poi dei settari , i qtiali si

dedicano al demonio per guerreggiar Cristo e isuoi Santi? Inoltre,

si omnis viri caput Christus est, caput vero Ckristi Deus (1 Cor.XI>3)

la grazia di Cristo indla 1' uomo vivendo in Cristo come Cristo

vive eel Padre: Ego sum in Poire et vos in me et ego in vobis (Io.X,38),

cosi per converso, chi ha rinoegato Cristo per suo capo, e assume

per capo il diavolo , wel diarvol tire , e d'reso s'informa ,
si rinsan-

guina e incarna. E poiche il Cristiano stima T ultima sua perfezione

1'incorporarsi con Crista, cosl i settari hanno in conto di massima

perfezione 1'incorporarsi con Satana. Che se parecchi di cotesti in-

felici abbo rrono da tanta erapicta ; il demonio se ne ride e s' impos-

sess-a di loro , in virtu anco del solo periuro che fecero a Cristo ,

legandosi anima e corpo in queste societa tenebrose , anatematiz-

zate dalla Chiesa. lo son di credere tuttavia, che gli uomini piu

empi delle societa secrete ridano in cuore loro di questi riti, sacra-

menti; dedicamenti e scongiuri diabolici, nia H credano necessari a

erte anime felle per iscagliarle nei piii disperati delitti delia setta,

come vediamo oggidi in Roma di molti sicari fcrocissimi e di tanti

sacrileghi, di cui servonsi i Triumviri per gli atti piu nefandi a cui

<gli attizzano. Anzi purche gli astuti ottengano da coteste anime

dannate i loro intenti , non si brigano che il demonio apparisca

o non apparisca; e io credo che il piu di certe apparizioni , rispo-

$te , romori e spaventi sieno illusion! e truffe cagionate con falsi

prestigi da questi furbi, come facea la Doralice con Ariel. Questo

oon toglie per6, che la demonolatria non sia 1* ultimo risolvimento

a che conducono per loro natura le societa de' Massoni, de' Carbo-

nari e di tutte le altre propaggini di Veishaupt 4
.

1 Unvalente filosofo ci scrive dall'alta Italia: Desidero tfce si 0ltiri ridt
- espostanel fasc.LI Hc\\a. Civttta Cattolica pag.270 sail

1

ultimo mistero delle sette
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Mentre voi parlate di queste diavolerie, disse 1'Alisa tutta con-

turbata, io mi sento i sudori andar per la vita, pensando s'io fossi

moglie d'un cotal mostro: eppure Dio saquante spose infelicihan-

DO a viver con siffatti demoni? E quante madri, oh sventurate in

verol deono nutrirli? E quante misere figliuole baceranno si rei

padri e lie sosterranno 1'alito infernale? Deh almeno questi dragoni

germogliasser nelle sabbie del deserti, ne avesser legame che li tenga

moderne. Si hanno abbastanza prove razionali, teologiche e storiche che il mistero

(Finiquitti e in vero la piu profonda demonolatria ,
e che cei penetrali piu Intiim

delle settesiserba acroamaticamente una misteriosa metafisica, colla quale si muta

il senso delle parole, prese ad imprestito anche dalla stessa filosofia eterodossa. fe

probabile che YIdea, VUno, il Gran Tutto, a cui (secondo costoro ) 1'uomo, 1'ani-

ma ritorna e tende a connaturarsi, sia proprio il principle del male da essi conside

rato come beoe sommo e opposto al Dio dei Cristiani. . . Importerebbe raccorre le

prove del sistema, prove razionali, prove di fatto e prove teologiche altresi, viste le

predizioni dell'Apocalisse. Tuttavia 1'idea che nella suprema metafisica settaria

T ultima trasformazione dell' umanita sia la connaturaxione sua colla diabolica

natura, fc molto logica e la credo molto storica: tutta la filosofia tedesca 1'adombra,

e vi prepara gli animi il socialismo presente distruttore di ogni Teismo, riserban-

dosi a predicare poi ildogmatismo diabolico, quando credera opportune di spiegar

chiaro qual debba essere ilNUMEdella religione dell'avvenire.Niuno non vede di

quanta importanza sarebbero le scoperte di tal genere per una condanna delSocia-

lismo come setta, e come ultimo risultato (dernier mot} delle dottrine filosofiche te-

desche e altre loro imitatrici moderne; e quanto per6 importerebbe autenticarla coa

fatti e datipositwi storici a persuasione dei retrivi a credere a tanta empieta .

II nobil filosofo, mentre scriviamo, avra gia veduto 1'articolo d''Ariel e Doralice,
nel quale s' accenna a un fatto particolare di consacrazione al demonic dei carbo-

nari. Quel fatto nella sua ciarlatancria spiega almeno a che tende il battesimo nella

setta. Ma i fatti con nomi propri, e con indizi di luogo e di testimoni forse niun pri-
vato scrittore s' arrischierebbe a narrarc. La discrezione, la prudenza, la carita gliel

contende. Non v' e per avventura che 1'autorita d'un Governo
,

il quale possa for-

nire di tali documenti alia storia. La Polizia, le rivelazioni de' rei ne' processi, carte

nascose e c61te nelle ricerche giuridiche, sono forse le uniche fonti di questa storia

d'iniquita : quando qualche geueroso ravveduto non pubblicasse egli medesimo il

mistero. Noi avemmo in mano le dediche al demonio scritte col proprio sangue,
conosciamo i riti esecrandi, confortammo a sperare nelle divine misericordie quelle
anune disperate : ma questi sono secreti che uon appartengono alia storia e muoion
sepolti nel petto sacerdotale.
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uniti all' umano consorzio , quando vivon per distruggerlo e il de-

monio gli scaglia nelle belle* citta italiane per maledizione di Dio ,

come gli orsi, i leoni e i serpenti che gitt6 il Signore fra que' pre-

varicator! che ci narra la storia sacra.

A tale siam giunti, figliuola mia, ripigli6 Bartolo, che alcuna

volta io mi torrei di vivere fra i selvaggi nelle foreste piuttosto, che

vedermeli passeggiar per le piazze, abbattermi con essi nelle vetture

pubbliche , nei seggi delle vie ferrate , sopra i vascelli a vapore , e

negli alberghi.

Dite bene , papa ; ma intanto che c' intratteniam co' diavoli ,

chi sa quel povero Lionello in quante altre miserie s'e ito avvolgendo?

In tali e tante, riprese Mimo, ch'io non potrei narrartele sen-

za sdegno, a veder un gentiluomo di si cospicui natali e di si ampie

ricchezze ridursi pe' vizi a tanta poverta e bassezza, che si disdireb-

be a qual si voglia piii svergognato avventuriere.

Davvero ? Partito adunque da Londra, ove s' and& egli a divo-

rare gli avanzi del suo patrimonio?

Dapprima nuovamente a Pietroburgo, indi a Lisbona e poscia,

come dirotti, nella Columbia e sino alle isole di Sandwich, facendo

sempre pazzie le piu sbardellate del mondo.



RIVISTA
DELIA

STAMPA ITALIANA

I.

Dell' educazione cristiana e politica de' figliuoli ; libri tre scritti ad

istanza di S. CARLO BORROMEO dal Card. SILVIO ANTONUNO

Parma, da Pietro Fiaccadori, 1851.

Sien grazie a Dio; c'imbattiamo finalmente in un libro sull'edu-

< azione, del quale non abbiamo a dir altro che lodi. Ma esso e scritto

da un ecclesiastico, laddove oggigiorno siffatti libri si scrivono or-

dinariamente da'laici ; ed e scritto da quasi tre secoli fa, quando le

idee d'un progresso alia pagana non aveano ancora invasato la mente

(\ il cuore de' nostri ammodernatori.

Tuttavia chi non curandosi un frullo delle capestrerie onde i bar-

bassori odierni sviano 1' educazione dal concetto cristiano torcen-

dola verso il paganesimo (il
che sotto noine di progresso non e che

regresso), ama informar la sua prole di verace civilta sotto 1'indi-

rizzo e la guida dell'idea cattolica , trova nella presente opera del-

YANTONIANO un compiuto trattato di precetti e norme sapientissirae

per la parte si fisica, come letteraria e morale del fanciullo.
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Qui tu non vedi, come generalmente si costuma in simili trattati

del tempo d'oggi , separata 1'anima dal corpo, la religions dalla ci-

vilta, il fine soprannaturale dal fine naturale, la pieta verso Dio dal-

la gentilezza sociale, e tuttoci6 che si riferisce alia religione consi-

derate non altrimenti che semplice appendice dell a vita umana e

della coltura morale , che si pretende attingere dalla sola natura .

Ma vi vedi 1'uomo qual e, qual e fatto da Dio, nell'ordine in cui e

realmente collocato dalla Provvidenza divina , con la sua parte ma-

teriale informata dalla spirituale, con la sua vita presente ordiriata

all'avvenire, con le sue azioni regolate dalla divina legge, col suo

spirito ripieno del concetto di Dio e dell'amore di una religione

non astratta ma concreta , qual e insegnata non a parole nei libri

de' filosofanti razionalisti , ma prescritta dal Vangelo e praticata

nella Chiesa Cattolica , Apostolica , Romano, .

II fine di quest'opera (cosi Yautore ci delinea inpochi tratti tutto

il disegno del suo discorso) non sara gia di scrivere semplicemente

sull'educazione politica, in quanto essa riguarda la felicita umana

considerata dai filosofi ; ma sara piuttosto quello di scrivere sul-

< 1'educazione cristiana , la quale e ordinata e diretta alia somma e

perfetta felicita celeste. Laonde in questo trattato il fanciullo verra

piii principalmente considerato come cristiano, che come uomo

ed animate sociabile, e piu come appartenente alia cittcl di Dio,

che come cittadino e parte di repubblica terrena, sebbene aneon*

a questo si avra il dovuto riguardo 1.

Non dei credere per6 che 1'Antoniano tratti leggermente e di pas-

sata soltanto questa parte secondaria e subordinata della umana edu-

cazione. Imperocche egli di questa eziandio ragiona largamente e

con tanta sapienza, che non e cosi agevole trovarne anche da questo

lato altrettanto in altri scrittori modern!, comeche intesi unicamente

alia terra , e sol ricordevoli del cielo . in quanto quella se ne giovi

ed abbellisca.

L* opera & da lui divisa in tre libri.

l Vol. I,pag. 24.
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Nel primo egli prende le mosse dal discorrere intorno al matri-

monio, di cui son frutto i figliuoli. Imperocche siccome il buon

frutto nasce dal buon albero, cosl e assai naturale che i buoni fi-

gliuoli siano ordinariamente da aspettarsi da tin buono e santo ma-

ritaggio ,
che e principio e via a una buona e santa educazione.

Svolto tale argomento secondo la sua dignita ed importanza , inco-

mincia a ragionare del modo di allevare il bambino fin dal primo

suo nascere, esordendo i suoi ottimi ammonimenti dalla maniera

di custodirlo in quel tempo bisognevole di cure tanto sollecite ed

amorose. I suoi precetti riguardano la diligenza di ben formarne il

corpo, di che quella prima eta e- solamente capace. Mostra come

ci6, rimotamente almeno, appartiene alia stessa educazione dello spi-

rito, per la grande connessione che passa tra il corpo e 1'anima , e

il grande aiuto che viene a questa dalle buone disposizioni di quello.

Come poi il pargoletto & alquanto cresciuto, la cura precipua si

convien porre nella sua educazione morale, la quale egli vuole che

incominci assai di buon'ora, per introdurre pian piano in quel te-

nero animo i germi della virtu, chiudendo a tempo la porta ai vizii

che possono venir di fuori, correggendo fin dalle loro prime e quasi

insensibili barbicine le male inclinazioni che sorgono dal didentro ;

le quali trascurate sul bel principio, gitterebbon dipoi si alte radi-

ci, che difllcilissimo sarebbe, se non impossibile, lo sterparle. Im-

perocch& e- errore quello d'alcuni, i quali credono non dovere 1'edu-

cazione imprendersi tanto per tempo, e che i figliuoli per loro stessi

senz' ultra disciplina impareranno ad esser buoni col solo crescere e

conversare, o che almeno per tale bisogna debba attendersi il pieno

esplicamento della ragione. La colpa originale ha introdotto nel-

1'uomo il disordine della concupiscenza e degli appetiti ribelli alia

ragione , i cui semi insensibilmente cominciano a svilupparsi assai

presto in cose piccole, per uscir poi , quando che sia, con maggior
impeto in cose maggiori. Acciocche il puttino contragga buoni abiti

e sante disposizioni , non ha mestieri d'intendere ie ragioni, per
cui convenga seguire o fuggire questo o quello, ma basta che si av-

vezzi a fare le cose oneste ed astenersi dalle contrarie anche solo
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macchinalmente. In tal modo, senza molta fatica esso si trovera as-

suefatto, quasi senza saperlo, a volere il bene ed abborrire il male

sin da'suoi piii teneri anni, e quindi venendo su, potra senza ritro-

sia , anzi con facilita e diletto avanzarsi nella virtii ed amar da gar-

zone quello a che port6 abitudine da infante. E cosi lo Spirito Santo

ci ammonisce nellEcclesiastico : Hai tu figliuoli? ammaestrali e pie-

gali dalla fanciullezza loro.

Non e mio intendimento di riportar tutti in particolare i rile-

vantissimi precetti che 1'A. va dando intorno alia educazione mas-

simamente privata de' figliuoli, seguitandoli in tutti e tre gli stadii

che essi percorrono d'infanti, di fanciulli, di giovanetti, a seconda

de'quali 1'educazione vuolsi variare. II lettore sperimentera mag-

giore diletto e profitto a leggerli nel proprio fonte trattati da quella

mano sovranamente maestra, che a vederli qui rozzamente accennati

senza il loro convenevole svolgimento.

Solo a fame concepire un'idea, dir6 che FA. dopo avere nel primo

libro dati opportunissimi avvertimenti circa la prima eta del neona-

to e detto delle disposizioni piii prossime ad una santa educazione ,

passa nel secondo ad esporre i capi principali della Fede e della Re-

ligione cristiana in maniera non tanto speculativa quanto pratica ,

ricavandone del continuo ricordi proporzionati ed accomodati al suo

argomento. Quindi ti si porge una limpidae facile dichiarazione delle

verita da credere e delle virtii da praticare, che debbonsi insegnare

ai putti, ricavate dal simbolo degli Apostoli , dai precetti del deca-

logo, dall'orazione dominicale, dai riti del culto cattolico. Non ci

ha quasi dovere religioso e morale, di cui non sia discorso ottima-

mente e in maniera acconcia a sollevare gradatamente 1'animo del

fanciullo a sentire altamente di Dio , a temerlo, a riverirlo, ad

amarlo, e in forza di questa riverenza e di questo amore osservare

scrupolosamente tutti gli obblighi che ci corrono verso il nostro

prossimo.

Nel terzo libro 1'Antoniano discorrendo per le diverse etadi del-

1'educando, e per i varii stati di vita lodevole e cristiana , indaga

delle singole la natura e addita i pericoli , e mostra quali debbano
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essere in ciascutia di esse gli ufficii di un buon padre seeondo la-re-

#>la del timer <fi Dio e della Icgge di Gesu Gristo, affine di formarne

un utile cittadino della patria terrena, con isperanza di vederlo poi

ammesso ad esser cittadino della patria celeste, a cui siamo gia

ascritti , e tendiamo tra gli stenti e i pericoli di questo temporale

pellegrinaggio. Ragiona ancora debitamente de'varii esereizi in che,

seeondo la loro diversa condizione, i fanciulli dovrebbero occupar-

si, delte loro ricreazioni, delle profession! a cui indirizzarsi , della

qualit^i del vestire, del culto del corpo, dell' istruzione letteraria ,

delle doti richieste ne' maestri e delle avvertenze che questi debbotio

avere nell'insegnare, dell'elezion dello stato e delle parti che in- si

dilicata bisogna spettano ai parent! , senza ledere in nulla la libera

rolorita dei figliuoli.

Chi e avvezzo a leggere in fatto di educazione soli libri modern!,,

si trovera in leggendo il libro dell' Antoniano come trasportato in

un altro mondo, dove si respiri un acre di purezza non usitata, e si

veggan le cose in aspetto del tutto nuovo. Qui son sempre le ra-

gioni divine che d&nno norma e regola alle umane ; la morale e

foodata non sulla pura natura, diper s^ sola insufflciente a reggersi

contro gli urti di passioni violente , ma e appoggiata sul sostegno

fortissimo e irremovibile della fede e sui conforti della grazia ; 1> i-

dea di Dio, di Gristo, della sua Chiesa non ci sta, come suolsi og-

gidl per un semplice ornamento estetico del libro o come consiglio

supererogatorio; ma e il fondamento e la base dell'edifizio, e 1'ani-

ma e la vita di tutto il trattato. II nostro Antoniano non fa come un

altro scrittore che giorni sono m'abbattei a leggere, il quale parlando

dei mezzi di conservare la castita nel giovinetto ricorreva alia vigi-

lanza paterna, alle frequenti sorprese neiratto che resta solo, all'uso

degli amaricanti e non so che altro ; e frattanto il buon uomo di-

menticava il mezzo precipuo e solo efficace, che e il santo timor di

Dio, Vaffettuosa preghiera e la frequenza de'Sacramenti. II nostro

autore per contrario non sa trattare di qualsiasi cosa anche la piu
indifferente e terrena , senza farci entrare la religione intesa prati-

, la quale nell' educazione vuol essere come il sangue nel
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corpo, di cui esso tutte pervade le parti, riempe le vene, conforta

i nervi, entra ne'muscoli, alimenta le membra e lor da grazia, co-

lore e vigoria.

In codesti tre libri, veramente ripieni di cristiana sapienza, vorrei

si specchiassero quanti scrivono del modo di allevare ed ammaestra-

re i figliuoli, e che tutti i padri ed educator! li leggessero; al che

grandemente li alletta non solo il merito delle cose che vi sono di-

scorse, ma altresl la purgatezza e proprieta di stile in che essesono

dettate.

Di questo preaioso lavoro noi non ci possiamo congratulare colto

scrittore, che gia ne avra ricevuto mercede migliore. Ma bene pos-

siamo rallegrarcene col Tipografo Fiaccadori Jdi Parma che lo ha

quasi ridesto dall'obluve cblla Societd toscana per la diffusione dei

buoni libri che nel p. p. Maggio ne dava il quinto fascicolo. Noi

facciamo voti che qiiesta Societa e quel tipografo, uno dei piu be-

nemeriti della Italia per salutari e cattoliche pubblicazioni, abbiano

a trovare dalla .parte dei buoni quell' incoraggimento che pur trop-

po non manca aiipropagatori di perverse scritture.

fc..., j.c.i.f.-. v/,,.n..,-, -v "
i !;;.-.,..,, , ;";:

ri j..^.- ?...., ,{ i" - .'. c ,"><

Uberto, ossia le serate d'inverno pei buoni Contadini, di FRANCESCO

TECINI arciprete e decano di Pergine Edizione quarto, italiana

con correzioni dell'autore. Trento. Gius. Marietti 485%.

A nostri dl (che i corruttori d* Italia s' argomentano di renderla

pagana col Cristianesimo Civile, e cercano di pervenire a'loro'-iii-

tendimenti coir-av-velenare 1'educaziorie e 1'istruzione del popolo

italiano) noi vorremmo che di questo -eletto e piacevol libro si fos-

sero pubblicate non gia quattro, ma quaranta edizioni da far'correre

per le mani non solo de' conftadini, ma di tutte le fawiiglie popola-

ne. Imperocche, sebbene v'abbia de'trattati che riguardano spe-

cialmente gli Agricoltori, tuttavia le massime morali d' ottima coiv-

dotta cristiana e domestica sono acconee altresl per igli arftigiani

d'ogni mestiere.
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Icontadini, quests parte vigorosa ,
schietta , operatrice d'ogni

maggior bene della vita naturale de'popoli, sono da molto tempo

l

f

oggetto delle insidie e delle seduzioni di coloro , che fanno conti-

nua guerra alia religione e alia buona morale (che ban gia divelto in

gran parte nelle citta) e la veggon di mal occhio si fortemente radi-

cata ancora nelle campagne. Molte societa agrarie, che vedemmo

pullulare con tanto rigoglio in quasi ogni provincia d' Italia, hanno

assai meno per fine il miglioramento delle varie ragioni d'agricultu-

ra, che I'insinaare in mille guise la corruzione nelle famiglie de'con-

tadini; e per ci6 pubblicarono e pubblicano tuttavia, libri, manua-

li, trattati, corsi, indirizzi, novelle, favole, romanzetti pieni di mas-

sime lusinghiere che insinuano sottilmente il veleno dell' increduli-

ta, dell'immortalita, della superbia nella gente di villa, attizzando in

essi con ogni astuzia le passioni piii calde e pericolose, i desiderii

piu esorbitanti, i vizi piii brutti coperti sotto la mascera della vir-

tu, 1'amore di novita, di scioperatezza, d'insubordinazione, e sovra

tutto la smaaia d'ingrandimento, del lusso, della maggioria nel vil-

laggio, della prepotenza contra i terrazzani piii semplici e tran-

quilli.

Noi leggemmo ne'libri di certi georgofili aramaestramenti con-

dotti con tanto eloquente perfidia, che male arrivato quel contadi-

no e quella contadinella, a'quali sia caduta una volta sott' occhio

una dottrina cosl seducente ! Si pu6 dire che 1'innocenza, 1'inge-

nuita, il candore, la modestia, la sobrieta, la temperanza ed ogni
altra piu bella virtu, che suole albergare ne'campi, se n'& ita in di-

leguo.

Apparecchiati cosl gli animi al mal talento, entrano in campo a

visiera calata e beffano la pieta ingenita e la fede e la riverenza

delle buone famiglie agricole, scandolezzandole con lascivi racconti

contro i loro Parrochi, sacerdoti e religiosi, dipingendoli carnali,

interessati, frodolenti, sfaccendati,briaconi, giocatori,ignoranti, vi-

li, ma in un superstiziosi, intolleranti
, fastidiosi e tiranni del po-

polo. Nfc paghi a tanta iniquita, ban loro turcimanni in qualche sol-

dato fuor di servizio, in qualche speziale, in qualche flebotomo, ia
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qualche agrimensore ,
ne' cocciatori , nei castaldi , fatlori e mini-

stii de' signori delle possession!, e spessopur troppo ne'signori me-

desimi, a'quali non bastando la propria corruzione, tentan quella

de'loro buoni campagnuoli. Questi apostolid'iniquitatentano d'in-

trodurre ne* crocchi de' giovani disegni e stampe scostumate, im-

pudiche e abbominevoli ; e v' aggiungono le bibbie e i catechism!

protestanti che fan glrare in sulle fiere, nelle taverne, nelle i/eglie

d'inverno, per isbarbicare dall'animo de'giovani colla verecoridia,

eziandio ogni senso di pieta e persino la fede cattolica.

A questo torrente che trabocca dalle citta nelle campagne cerca-

no, con mille Industrie, di por qualche argine i zelanti parroci, de-

dicandosi giorno e iiotte alia cura del loro gregge, vigilando contro

le insidie di questi lupi, gettandosi persino intrepidamente a strap-

par loro di bocca le prede innocenti o incaute, che diedero in quel-

le sanne rabbiose e fra quell'ugne infernali. E come le diligenti scol-

te gridano al nemico nella spiegazione de' santi Evangeli, nella dot-

trina cristiana agli adulti , nel piccolo catechismo ai parvoli, nel

promuovere le Congregazioni di Maria, nelF apparecchiare i garzoni

e le verginelle alia prima Gomunione e al sacramento della Confir-

mazione, nel far essi la scuola ai maschi, nello scegliere le maestre

alle fanciulle, nel chiedere ai Vescovi ed ai Governi 1' aiuto delle

Missioni , o cooperatori stabili nei Fratelli della Dottrina , e nelle

Figlie della Carita.

Alcuni a questa sollecitudtne pastorale aggiungono quella di spar-

gere buoni libri nelle famiglie , coi quali corroborate nella fede e

nei buoni costumi. Fra questi sapienti Pastori tiene per certo un

luogo de'piii ragguardevoli don Francesco Tecini, arciprete di Per-

gine" nel Tirolo Italiano , dettando un libro pieno di soda , nobile e

celeste filosofia a vantaggio religiose 'e civile de'suoi contadini.

Questo dotto e gentile intelletto accoppiando alia saviezza della

mente ramabilita e la dolcezza del cuore, non voile gia dare ai suoi

precetti un'aria severa e molto meno rustica e accigliata, ma un

sembiante grave, onesto, riposato e soave, ornandola il piii delle

volte di veizi naturali, di santa ilarita, di piacevoli maniere, di bei

For. X. 13



parlari, di.giocondi intertenimenti, Ei vi dipinga il ( buono, vivace

e intelligente coatadino tirolese, tale appunto qual ve lo trovate ne*

camp*, nelle suacascine, nelle sue veglied'inverno, ne'suoi crocchi

sul prato della qfoiesa le feste, ne' suoi fatti giornalieri, nel governo

del suo bestiarae, nelle facoende'delle ricolte, dei eontratti, epersin

delle nozze e del funerali.

Leggendo questo bel libro c* pareva udir ragionare 1' anxiano e

discrete Andrea Pecoretti arciprete di Ala,, che se mal non ci ri~

corda, dovea esser nato anch' egli a Pergine, uamo deli'antico sen-

BO, fraashewa e nobilta tirolese, che alia santita sacerdotale aecop-

piava tantsa dottvina e altezza di sentiment!, da renderlo si venerato

al suo clero, e ai buoni suoi parrocchiani. I costumi di quei coloni,

cosi ben dipinti dall'arciprete Tecini, siccoma sono un vivo ritratto

delle odierne famigluvdi quelle valli; coslcirallegran Tanimo indi-

cibilmente vedendo che si conservano ancor tali , quali noi li co-

nosceramoi sino da oltre quarant' anni addiietro nella Val Lagarina,

in Folghecia, nelle Giudicarie, in Valdi Ledro, in Val Sugana e i

Yal diNonne. Lerimembranze della puerizia son sempre care all'uo-

mo ; ma quando ce le vediamo dipiqte ne' loro piu naturali aspetti e

nelle tinte vivaci che le fioriscono agli occhi , afilitti da una lunga

successione d'oggetti o schifosi, o tristi, o contaminati da mille ne-

quizie , quelle ricordanze ci tprnari piu care e gioconde , ci ringio-

vaniscono di molt' anni, ci fanno piangere di tenerezza e di gioia.

Gosi avvenne piii volte a noi nella lettura di questo libro , nel

quale 11 Tecini ci fa il quadro deir interno d'una famiglia di conta-

dini tiroleti, capo e reggitor della quale e UBERTO, uomo sugli ot-

taot' anni , d' una flori^a vecchiezza , che ha il figjiuolo Rudolfo gia

oltre i cinquanta , e Rudolfo ha due figliuoli con maglie e pro-

le, un terzo garzone ancor scapolo, e la bella, dolce e costumata

Chiaretta fajiciulla gia da:marito. Sogliono i Tirolesi nelle lunghe
c fredde notti d'invernp stare a veglia sino a tard' ora; e a^queste

veglie usano d' intervenire gli uomini e le donne del vicinato per

pa*sar tempo lavorando e ragionando ptacevolmente. Gli uomini

acconciano loro arnesi d' agricoltura, incavigliano il vomere, ri-

ccrchian le ruote de' carri
, afforznn con piastre di ferro le code ai
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timoni, o ne rinnovan le cosce, o ridentano 1'erpice, spianano e aguz*

zan le falci, arrotan le ronche e i pennati, e fan simili altri lav<H k

,%

rietti per la buona stagione. Le donne filano, fan la maglia, cution

camicie ,
lenzuola ai loro uomini , o apparecchiano un po' di co*^-

redo alle figliuole che vanno a marito.

Queste vegiie sono , nelle buone e cristiane famiglie , precedute

da un po' di lettura del catechismo ,
o della Sacra Scrittura , o di

qualche vitefella di santo e dalla terza parte del Rosario : appress<x

le quali cose ciascun ragiona, scherza, canta, novella. L' arciprete

Tecini introduce nella veglia d'Uberto utili e in un allegri discorsi

di vari argomeriti attenentisi al buon governo della famiglia , per

mantenerla in buon essere e crescerla in virtii , onoratezza e fortii-

mento d'ogni cosa che a vita agiata e onesta si ricliiede.

Non fc a dire quanto egli faccia cadere con un' agevolefcza mira-

bile le piii belle congiunture da porvi sott* occhio le scene dome^

stiche piii commoventi di virtu e di vizi , di rancori e di paci , di

pieta e religione soda e senza bigottismo, di vera e forte carita cri-

stiana, del fuggire le risse, del tenersi paghi alja propria condizio-

ne , massime nella qualita e nel taglio de'panni e delle vesti, della

costumatezza ne' giovani , della modestia e riserbo nelle fanciulle.

E a questi propositi ha cento casi alia maiio , dialoghetti pieni di

naturalezza, avventure che vengono in taglio a ravvalorare una buo-

na massima, a toglier di capo un pregiudizio, a secondare una vit-

to^ia difficile ,
a lodare la sobrieta , a biasimar la menzogna , a ri-

verire i sacerdoti f ad obbedire alle leggi , a onorare i magistrati ,

a vivO sommessi ai legittimi Governi, che beate le genti de! conta-

do e le ciUadine se le sapessero praticare 1

E tutto questo non ha nulla di contorto, di sforzato , e come si

silol dir di Romantito. Nel leggere certi tratti vi trovate inavvedu-

tamente gli occhi umidi di pianto, il cuor commosso, 1'anima' con-

tenta, e rientrando in voi vedete ch
1^ proprio la natura in tutta la

sua schiettezza che v' ha doleemente trascinato a questi affetti , che

\* occupa la mente, che vi desta una dolce ihvidia, che' vorreste dtt^

che voi aver fatto quella buona azione, vinto quel rispetto umano ,

wnorzato queir odio , troncato quel litigio , superato e confuso il
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Tostro avversario con quell' atto generoso che lo conquide e ve lo

guadagna e rende amico.

II Tecini, dalla lunga esperienza nella guida dell'anime, divenne

cosi profondo conoscitore del cuore uraano, che sa toccarne tutte le

fibre, mettere il dito in tutte le piaghe, svolgerne tutte le crespe;

ma con una prudenza ,
una discrezione e direi una cortesia di cosl

squisita carita cristiana, che il solo petto sacerdotale, che 1'attinge

ogni giorno sull'altare dal seno amabilissimo di Gesii Gristo, e ca-

pace d'accogliere e di versare a consolazione dell'umana fralezza.

Chi legge 1' Uberto ha una scuola di virtu cattolica, la quale e ben

altro che la fucata prodezza pagana, di che son pieni a ribocco i li-

bri de' protestanti e di tutti quelli che li vanno scimmiando in Italia,

per togliere ai contadiui e alle plebi delle citta quel po' di fede e di

santo timore di Dio, che unicamente li possono confortare nella po-

verta, nelle fatiche, nei disagiche sogliono accompagnare 1'agricol-

tore e 1'operaio. Queste classi cosi numerose (dalle quali il lusso e

la mollezza degli ordini cittadini traggono tutte le volutta cui aspi-

rano tanto avidamente) riconoscono tutta la loro libertaela digni-

ta che godono in presente dalla Redenzione di Cristo, che le tolse al-

ia servitu della gleba, e all'avvilimento delle plebi pagane, le quali

al cospetto dello Stato e de' superbi padroni non eran considerate

umane, ma bestie e cose materiali da vendere, barattare e macellar

crudelmente. IPdtrizi gridarono per tanti secoli alia plebe romana,

signora del mondo Gli dei non son della plebe ma dei Patrizi, la

piebe mm pud fare i connubii cogli auspizi celesti> i loro figliuoli per

conseguenza son nostri, come il campo su cui nacquero, ne possono

tsscre ammessi al dirilto de Palrizi e ai riti della religione romana.

Cristo redense doppiamente le plebi ; e gli empi invidiano alia

loro dignila, e cercano per ogni via di strapparle dal seno materna

della Chiesa , che ha innalzati i poveri al grado eccelso di suoi fi-

gliuoli , e gli nutrisce de' suoi Sacramenti , e li chiama fratelli di

Gesii Cristo. Se I' Italia tornasse pagana, che diverrebbono sotto 1'u-

gne de' loro tiranni? schiavi da catena. Se divenisse protestante?
sarebbero piombati nel pauperismo che desola 1'Inghilterra.
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III.

L' unitd d' Italia per GABRIELLE CARNAZZA

Italia 1851.

E questo uno del tanti libercoli pubblicati dai sognatori , cui le

scosse del 48 non hanno ancora svegliati, per mettere in atto a for-

za di despotismo quella liberta che oggi non fa piii fremere, perche

fa ridere. Alia lega dei despoti, dice FA. pag. 6, fa d'uopo opporre

la solidarietd dei popoli : che era a quei di , quando egli scrivea , il

teorema di Mazzini. E sciorinati prima sotto il titolo NAZIONALITA

tutti quei gran paroloni soliti, che ti sembrano una gazzarra di raor-

taletti e cannonate, propone i due sistemi della fusione e della fede-

razione, secondo i quali potrebbe costituirsi la repubblica italiana,

e s'ingegna di mettere in accordo i fratelli seguaci di entrambi con

una parola magica, distinguendo ciofc concentrazione da centralizza-

zione. La centralizzazione, dice, organizza lo Stato, dando a ciascuna

parte le sue funzioni e rispettandone i dritti; la concentrazione a$-

sorbe tutti gli affari e tutti i dritti nella capitate (pag. 20). I nostri

lettori saranno persuasi al par di noi che , mediante questa distin-

zione, e fatto il becco all'oca e son messe d'accordo tutte le disso-

nanze.

Se poi volete vedere in qual modo intendono costoro il rispetto

a tutti i dritti, scorrete pur tutto il libro e troverete che esso con-

siste nel soggiogarci inesorabilmente alia forza delle pluralita , di-

struggendo tuttocio che in noi si trasfuse dell'antica nostra esisten-

za qual retaggio degli avi nostri. Cosi per cagion d'esempio propo-

stasi a pag. 46 1'obbiezione di coloro che non vogliono destare le

suscettibilitd e ripugnare alle tradizioni , risponde con un pfglio da

despota : Chi vuole il fine, dee volerne i niezzi ; chi vuol migliorare,

dew camminare razionalmente e non tradizionalmente .... Chi

vuole unificare la politica degli Stati italiani , non pud pretendere di

conservarlo (lo Stato), quale e stato dai padri nostri lasciato. II che
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e un dirci che ad un tipo formatosi nella sua testa, FA. e disposto

a sacrificare tutte le tradizioni, leiabitudini, le affezioni, i dritti de-

gli Italian! , che credono aver avuto un' esistenza nei secoli andati ,

della quale la presente e una continuazione.

E questo medesimo avea egli annunziato a pag. 5. Allorche, dice,

una nazione e smembrata in diverse parti, regolantesi a loro modo e

con leggi differenti, i torbidi interni sarebbero infiniti . . . . Per im-

pedir questo, forza i eke le parti di unamzi&m si rium&cmo. Ecce

la liberty che costoro ci pareparano! la Mberta di quel FORZA fi,, to

liberty di nan regolarci a rwdo nostro.

Ecco in che rnodo codesti nuovi paladini della liberta e dei diritti

intendono nella sostanza annientar 1' una e gli altri evocando la de-

testabile dottrina della sovranita assoluta del fine , come la dice-no,

cioe del fine che autorizza e santifica ogni sorta di mezzi. Quando

si tratta di ridurre all' atto e incarnare una loro idea favorita, essi

non guardano se non aU'attitudine che ha a quest'uopo tale o tal al-

tro mezzo , nulla b'idando alia moralita del medesimo o alle ragioni

diehicchessia cui sia forza violare. Tutto e buono, tutto e lecito, tutto

e santo, purche conferisca potentemente allo scopo desiderate e che

dee conseguirsi ad ogni costo. Le severe intimazioni della morale

contro il far licito il libito, contro la misura dell' onesta presa dal-

Vutilita, contro 1'impero dell'interesse, senza riguardo alia giustizia,

si serbino e si ricordino contro gli avversari delle loro utopie e dei

loro ambiziosi disegni; si aggiungano i clamori, gli schiamazzi, le

tinte rettoriche e poetiche per colorirle e dar loro vita ed azione a

commuovere gli animi onesti. Ma quando trattasi dei loro progetti,

delle loro idee, dei loro amori, vale un altro criterio, le cose mu-
tano interamente d' aspetto. Allora non vuol considerarsi se non il

fine. II solo fine da norma, tanto e giusto quanto a lui consuona; non

VIK>! mirarsi ad altre. Si debbano pure, per conseguirlo, calpestare

diritti antichi riconosciuti incontrastabili , nulla monta. La loro

stica assolve tutti; sono scrupoli intempestivi e sprezzabili i tim^ri
di anime meticolose. Cos\ in capo di costoro la bilancia del vero e del

giusto trabocca da quella parte che essi vogliono e come vogliono ,



:

BELLA STAMPA ITALIANA 199

o per dir meglio essi hanno due pesi, due Wlance, due stregue, una

per misurare le eose proprie , un' altra per nrisurare le altrui.

Piu iniquo e detestabile sistema di questo e piu rovinoso pel co-

stumi privati e pubblici non so se possa immaginarsi- E intanto co-

storo si levano a maestri delle moltitudini coi loro scritti, e mano-

mettono e sconvolgono coi loro sofismi le menti deboJi 4ei meno

accorti e degVignoranti. lofeliee quel popolo che si lasciasse turpe-

mente illudere dalle costoro fallacie e raggim !

Non pu6 negarsi per altro che vi sono tratto tratto del lampi di

buon discorso, coi quali contraddice alcune dellg sue aberrazioni.

Cosl per cagion d'esempio, dopo averci imposta la abolizione delle

tradizioni, e toltoci il regolarci a oost.ro naodo per evitare i torbidi

interni , non teme i torbidi se si lasci ad ogni proviocia e ad ogni

Comune la liberta nel modo diistruire, di giudicare eec. (p. 55, 57).

Altrove (pag. 47J combattendo t federalisti i quali now vorrebbero

destare le suscettibilitd di Napoli, Firenze e Torino, rimprovera lo-

ro giustamente che an rispettiao altrettanto quelle di Sicilia, di

Vmezia o di Genova* Se non che per pareggiare tntfce le suscetti-

bilitd , invece di riconoscere e riverire tutti i dritti, come promet-

tea a pag. 29, tutti li vuol sacrificare indislintamcnte, pareggiando

tutte le provincie in una sventura, e tira giii una sciabolata da Ba-

scia, dicendo che le suscettibiltia debhono oedere alia naziow, quasi-

che la nazione non fosse composta di quelle proviace, di cui si sa-

crificano i dritti, non dovcsse tutelare il hene Aelle province me-

desime.

Inutile poi il dire con quanta facilita egli dggiusii qgni cosa .colla

magica forza della sua fantasia. Una delle piu gravi difficolta di tutti

i Governi elettw viene prodotta da quella discordtia di paiitiU che

naturalmente li straziano. Dal che nasce quell' altro inconveniente

del despotismo dittatorio, che suol germogliare dalla radice dell'a-

narchia. L'A. si propone questa difficolta supponendo {rale provin-

cie d' Italia 6 legiltimiste ,
6 costituzionali, 6 federaliste, 6 unitarie:

e interroga poscia: Che polra egli avvenire? Nulla di male; i loro

sforzi (dei partiti) non possono essere se non morali, V ordine pub-
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blico non puo esser turbato , tanto perche ogni partito si trova in

minoranza , quanta perchb il Governo non pud eseguire dei colpi di

Stato (pag. 68 ). E perchfc non pu6 eseguire colpi di Stato? A causa

della proposta organizzazione (ivi)! Vedete ingenuita di utopista!

Venirci a dire nel 1851 che quando si e scritto sopra un pezzo di car-

ta GlUSTIZIA, FRATELLANZA, INVIOLABILITA DELLA LEGGE CCC. CCC.,

queste parole debbano arrestare la foga degli ambiziosi, come dalla

parola dell'Onnipossente vengono arrestati inesorabilmente su poca

sabbia i marosi imperversanti. Come sa poi FA. che ogni partito

yerche in minoranza non potra turbare 1'ordine pubblico? Era forse

la maggioranza della Francia quel branco di scellerati che ne pose

a fuoco e a sangue le province meridionali sul finire del 51 ? Sem-

pre le stesse illusion! : si vuol fabbricare dei Governi a contrasto ,

che camminino per riverenza alle maggioranze dopo essersi avvez-

zati a calpestare ogni legittima autorita e spirituale e politica e

morale.

Se i nostri lettori trarranno quindi precisamente 1'opposta con-

seguenza, se si confermeranno in quel gran principio che alle sven-

ture della societa influiscono pochissimo le forme
, moltissimo la

coscienza dei governanti, avranno tratto da questo libercolo 1'unico

frutto che pu6 sperarsene. Sebbene
, no: abbiamo errato. Un'altra

gravissima conseguenza ne risulta ; ed e il persuadersi della incor-

reggibile ostinatezza di certi cervelli nei sistemi gia da loro abbrac-

ciati
,

e la spietata audacia con cui si preparano a ripetere sulla

misera Italia i funesti loro esperimenti, senza punto curarsi di tante

lacrime e tanto sangue , onde inondarono finora la sventurata lor

patria. La quale se pot& condonare i primi tentativi alia stoltezza ed

arroganza giovanile , non pu6 a meno di esecrare questa arroganza
medesima quando sui cadaveri degli Italiani estinti vuol ritentare le

frenetiche imprese.
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Saggio di argomenti filosofici a prova della compatibilita della coazio-

ne materiale colla spirituale legislazione della Chiesa per D. CLE-

MENTE DE ANGELIS bolognese Citta di Castello 1852.
I

Da quel dl che la liberta del pensiero, rotti tutti gli scilinguagno-

li, e costituito ilpopolo giudice supremo del pensiero affrancato; an-

che la filosofia, posto in oblio il laconismo quasi algebrico, indetta-

tole dal Maestro di color che sanno, divenne ciarliera, e tal divenne

per necessita, dovendo umiliarsi a chiedere la sentenza dal volgo

ignorante, il quale per fermo non avrebbe capito lo stringato frasa-

rio dello Stagirita.

Da tale avvilimento tenta sottrarsi 1'A. di questa operetta, il qua-

le in una materia di sommo rilievo ha parlato ai suoi leggitori quel

linguaggio severo, che in poche pagine abbraccia molta materia, ed

importantisshna come apparisce dal titolo stesso. Per dimostrare il

dritto di coazione materiale nella Chiesa l'A. sviluppa tre proprie-

ta di questa coa&ione, vale a dire che Ella e, 1. mezzo omogeneo al-

ia natura delV oggetto, in quanto la coazione & atta a frenar le pas-

sioni ; 2. che Ella 6 conforme al dritto
, essendo proprio del dritto

usar la forza; 3. che acconcia allo scopo, cosl al prossimo , come

all'tiltimo, come apparisce dalla natura delle obbligazioni sociali, dal-

la perpetuita dovuta alia Chiesa, dal niun precetto che vi si oppon-

ga e dal positivo esempio di Gesii Gristo.

Se il leggitore non trover^ in questo opuscolo gli allettamenti del-

lo stile, e 1'eleganza dei tipi, vi trovera, ci6 che molto piu importa,

una dottrina incorrotta, e tanto piu necessaria ad impararsi, quan-

to piii contradetta oggidl da chi spezzando il giogo della Chiesa vor-

rebbe aprirsi la via a sovvertire colla parola sguinzagliata, la societa.

Quelli che piu declamarono contro il potere coattivo della Chie-

sa , siccome quegli altri che propugnarono 1'abolizione delle pene
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piu gravi nei delitti politic!, provarono col loro esempio che

punita e la sovercliia mitezza nell'un caso e nell'altro sono general-

mente funeste. Imperocche se questi e quelli fossero stati a tempo
severamente repress!, essi non avrebbero cosl sfacciatamente imper-

versato, la religione non avrebbe deplorate tante perdite, ne gli Stati

sarebbero andati esposti a si continui e sanguinosi rivolgimenti.

Gridavano contro le pene perche le temevano ; il loro grido avrebbe

dovuto bastare a risvegliare i potent!, che, secondo 1'Apostolo, non

portano invano la spada. Ma questi si addormentarono piii salda-

mente ; allora la seventh che risparmiarono contro i colpevoli fa

rivolta contro di loro, contro il sangue innocente, che corse a larga
vena per mano di quei medesimi , che la dolcezza e il perdono cosi

largamente magnificavano.
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INGUILTERRA. 1. Discussioue sull'estradizione 2. Maynooth

, tro i caltolici 4. Caso del sig. Mather 5. L' apostata Achilli e il dott.

Newman.

1. 11 Ministero inglese giimto com,' 6 alia \igilia delle nuove ele-

zioni, nelle quali avra d' uopo dell' aura popolare per vivere e con-

tinuarsi, ha dato ID quest! ultimi tempi prove di una mirabile ar-

rendevolezza. Gombattuto in molti punti, ia tutti ha stimato pru-

dente cedere, ritirarsi,, temporeggiare, per non irritare con Taper-

ta re-iistenza le passioui dei parliti e non inimicarseli. Le contrad-

dizioni medesime gli sono. costate pochissimo, e dal volere al disvo-

lere non pass6 altro intervallo, che il necessario a conoscere ravvi-

cendarsi della mobilis&ima pubblica opinione. Molte e gravi que-

stioni si agitarono nelle Camere, e,tutte rimasero o senza sbluzioae

o con tale, che le parti non ne andassero scontente e che al.Ministe-

ro restasse la facolta , ottenute che abbia favorevoii le elezioni, . di

volgere il timone verso q.uella plaga, alia quale.i'aura favorevole lo

iavita.

Importantissimo soggetto di discussione fu quello di un trattato

colla Francia per la mubua resa dei delinquenti. La formoladel trat-
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tato quale venne proposta alia Camera dei Lord e conchiusa dopo

lunghi studi di parecchi anni, era questa: Un reo francese pu6 essere^

arrestato provvisionalmente,
ma non consegnato senza un decreto

di accusa emanato da un giudice istruttore permanente: la decisio-

ne e rilusciata ul Secretario degli affari esteri in ogni singolo caso.

Ponendo mente alle difllcolta che potrebbero nascere, principalmen-

te ove si trattasse di esuli principescbi e reali, e il gelosissimo in-

carico che imponevasi al Ministero facendolo arbitro dei loro de-

stini, la convenzione fu rigettata e ritirato il progetto.

2. 1 dibuttimenti sulla dotazione del col'egio di Maynooth, se-

condo ogni apparenza, doveario riuscire calorosi e difficilissimi pel

Ministero. Ottocenquarantatre petkioni, segnate da oltre a trecento

mila nomi, erano state presentale al Parlamento contro il Mayno-

olh-grantj prima del 21 Moggio. II venticinque dello stesso si ri-*

prese alia Camera dei Comuni la discussione della proposta del sig.

Spooner, che mirava a stabilire un' inquisizione sull' insegnamento

di quel collegio , ed aprlre cosi una via piana a rivocarne la con-

cessione. Questa proposta era conforme alle intenzioni del Ministe-

ro: ma come si vide lo scontento cagionato in Irlanda, il Ministero

cominci6 a ritirarsi, e i partegiani dello Spooner si avvidero, che

1' esito della loro dimanda tornerebbe piii funesto che utile alia loro

causa, per lo emigrare che farcbbe il Clero irlandese in paesi cat-

tolici, e quivi assai meglio, che non a Mjynooth, educarsi alia suai

missione e addestrarsi a combattere il protestantesimo. Pertanto si<

menarono in lungo idibattimenti, e dopo ripetute dilazioni, lo Spoo-
ner ed i suoi convennero, che nella presente sessione delle Camera
non e possibile venir ad unasoluzione definitiva.

3. Grande commozione eccit6 soprattutto nell' Irlanda un decre-j

to della Reina pubblicato il quindici del passato Giugno. Per esso, a

tenorc di un atto del Parlamento conchiuso nell' anno decimo di R
Giorgio IV, rinnovasi al clero cattolico secolare o regolare ildivie-j
to di praticare i riti e cerimonie sacre nelle strade o luoghi pub-|
blici. Ma il Ministro della giustizia Walpole interpellato dal

sig.j

Reagh sul valore di quell' editto, rispose,<che non era diretto ad al4

tro se non ad ^mpedire il ripigliarsi che si faceva in molti luoghi kji
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pubbliche procession!, e mettere fine ai tumulti, che con ci6 si era-

no occasionati in Irlanda. Per tal modo la pubblicazione del real

decreto conforta le ire di protcstanti sempre intenti ad abbassare i

cattolici, e la risposta di Walpole blandisce i cattolici con la mitez-

za della interpretazione. Arti fine del Ministero a conciliarsi il favo-

re dei primi, senza alienarsi 1'animo de'secondi.

4. Un fatto private e che, senza la prepotenza del Governo inglese,

avrebbe dovutb passare inosservato, fu soggetto alia Camera di gra-

vissima controversia. Un cotal Mather inglese, trovandosi a Firenze,

s' incontr6 per via con un drappello di soldati tedeschi preceduti da

un uffiziale. Sia disattenzione ,
sia orgoglio nazionale , rigido come

un fuso stavasene egli aspettando Y arrivo del picchetto, senza dar

un passo per ritirarsi e far luogo. L' uffiziale tent6 colla ma no di

rimoverlo dalla strada, ed egli riputandosi offeso si rec6 in atto di

resistere e minacciare. Allora quegli prevenendolo con una solenne

ceffata il rovesci6 sulla strada e si continu6 tranquillamcnte al suo

cammino. Che era da farsi in simil caso? Aver ricorso a'giudici mi-

litari, e dove fosse provato che I'ufficiale aveva trapassati i limiti

della difesa conforme ai canoni della militar disciplina , punirlo e

astringerlo alia conveniente riparazione. II tribunale rimand6 libero

1'uffiziale, come quegli che non aveva usati se non i suoi pieni diritti.

^ ^Ma ci6 non basto ad un Inglese, il quale, secondo le stolte pre-

tensioni erette in principio da Lord Palmerston , non deve esser

meno privilegiato fra i popoli , di quello che lo fosse ab antico un

cittadino romano infra le barbare nazioni. Quasi 1' Europa dovesse

foggiare un nuovo diritto delle genti verso I'lnghilterra, od ella

sola fosse nazione reina e le altre umili ancelle. II padre dell' offeso

rec6 dunque il tristo evento alle Camere ,
e a nome dell' onor na-

zionale oltraggiato, si voile fosse dimandata ragione del fatto al Go-

verno toscano. E come c' entrava egli il Governo toscano?

Lord Malmesbury che pensa alle prossime elezioni, si vide stretto,

pieg6 ,
scrisse a Sir Scarlett incaricato d' affari a Firenze , di com-

porre quello screzio , ottenendo dal Governo toscano un compen-

so in danaro proporzionato al danno sofferto nella persona dal sig.

Mather. L'onor nazionale, che solo era in questione nella Camera,
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venduto a prezzo <T argento ! Sir Scarlett conchiuse colla Toscantf

che mille francesconi , (press* a 6000 franchi) sarebbero.eoncessi

benevolmenle al Mather per risarcimento dei danni: e. 1'Incariea-

to inglese eel render conto delle sue trattative, fra ie altre salde ra-

gioni, che adduce al Ministro degli affari esteri, per rendere accet-

tevoli queste condizioni, cosi si esprirae sulla condotta dell'offeso.

Terzo : benche le regole severe della disciplina austriaca, debbano

parere ingiuste alle naziooi civili, DOU e a dimenticarsi che, per

confessione dello stessosig. Mather, il suo atteggiaraento e le sue

maniere verso I'ufficiale furono imprudentissme,per nondir di piti,

e la sua sciagura deve ossere attribuita in parte alia sua indiscre-

tezza. Questa meravigliosa condiscendenza del Governo toscano

non bast6 alle Camere, e Lord Malmesbury , bench6 proclamasse ,

contraddittoriamente a Palmerston, che non si potevario ragionevol-

mente invocare pei sudditi inglcsi diraoranti in paesi stranieri, al-

tri diritti fuori gli accordati 8i sudditi delle altre nazioni, non ardl

resistere all'urto degli a<vversari del Ministero, e rigettato 1'accordo

conchiuso-da Sir Scarlett, inwirico il sig. Bul-wer, di ottcnere piu

favorevoli condizioni : una dottrina sostenendo colle parole ed un'al-

tra autenticando coi fattf. Bulwer, a quanto si afferm6 nella Ca-

mera dei Gomuni, corapi felicemente la sua missione.

5. La scandalosa commedia dello sfratato e apostata Achilli 6

giunta all' ultima scena. Abbiam toccato altre volte come questo

sciagurato dopo d'aver deturpata con una dissolutissiraa condotta

la santita della sua vocazione, fini per gittar il capuccio, e rend^rsi

protestante. I settatori del puro vangelo 1' accolsero come un a-nge-

lo del poradiso, ed egli da quel dl non cesso di vomitar bestemmie

contra la Romana Chiesa e 1'Inquisizione, di cui si faceva vittima

innocente. 11 celebratissimo Newman purg6 1' innocent di Roma
da quelle svergognaie calunnje, propalando Ie pubbliche infamie

per le quali 1' Achilli aveva meritato di essere privato da'suoi supe-
riori di tutte le facolt* proprie del sacro mimstero. I settari che si

videro diaonorati da queste imputazieni fatte al loro apostolo, ob-

bligarono 1'Achilli ad intsntar al Newman un processo, come
blico calunniatore-.
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A sostenere la veracita delle imputaziorti , secondo le forme 1 vo-

lute dai tribunal! inglefci ,
si dovettero dal Dott. Newman (ce>n in-

genti spese radunafe da <varie paflti d Italia i te&timonii, e sostewerli

iper assai tempo in Londra, <flno a terminata la fcausa. Grande fu il

concorso e fivissima 1'aspettazione, con liquate i protestartti prin^-

cipalmente assisterono al dibattimento. Le deposizioni fattei dai te-

stimoni contro 1'Aehilii fiirotio molte e di si rea natura, che itti uo-

mo di fronte meno proterva avrebbe preferita a tanta onta la mor-

te. Le persome da lui sedotte, gli abbietti stromenti di sue laidezze

erano li presenti a svergognarlo. Dotuntfenti irrefragabili dei tri-

bunali d'ltalia furono letti, e tra questi la confessione dell'accu^ato,

1'umile atto suo di sommissione fatta aU'iwquisizione, e di proprio

pugno sottoscritto. Tutti gli uditori irestarono convitifci della vita

disonestissima menata dall'- Achilli in Vitetbo, Roma, Capua t

(Na-

poli, Corfu, nella condizione di caitolico e in quella di protestente.

Egli stesso bench6 fermo sulla negative , mon ardi confermarla col

giuramento.

Non ostante la evidenza delle prove, e la gravita della causa, 'Lord

Campbell presidente della corte di giustizia si mostro cosl ostile ai

cattolici, ingiusto nella discussione, basso, sarcastico e direm quasi

commediante, che il Times (dal quale abbiam ricavato il racconto),

il Cronicle , il Globe, giornali protestanti e di prim'ordine, se ne

inostrarono stomacati. Pretermessl adunque gli indecorosi modi di

Lord Campbell , e restringendoci alia sostanza della decisione, non

possiamo non citare a questo proposito alcuni brani del Times , il

quale , come ognun sa ,
^ 1'eco piu sincere della pubblica opinione

dell' Inghilterra protestante. Si vedra da quel poco a che grado d'ab-

bassamento sia giunta, in faccia a'suoi medesimi fautori, la giusti-

zia del Banco della Regina. Quel giornale dopo d'aver deplorato che

si eerchi il trionfo della Chiesa anglicana nella infrazione dei dirit-

ti piii sacri della moralita e della giustizia , sicchfc pare che F In-

ghilterra rinverta alia barbaric di due secoli fa , quando la colpa

<Tesser cattolico rendeva lecito ai magistrati ogni piu indegna par-

zialita ; esclama: Forse che 1'opinione dclle classi colte del nostro

paese , e della grande Societa europea potra ratificare il verdict
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c del giuri , che assolse Achilli da tante macchie e lordure, e par-

c ve sollevarlo a tanta altezza di morale integrita, quanta egli me-

desimo non si arrogava? Ed esposte alcune delle principali te-

stimonianze contro il reo, e le perflde arti con cui la corte ne atte-

nu6 il valore : o col pretendere che i testimoni erano persone pove-

re , di moralitd sospetla ,
che i delitti che affermavano erano fatti

secreli; giudiziosamente osserva, che cosi doveaessere; poiche Tin-

felice nella classe inflma sceglieva le sue vittime , ne certo eran le

persone virtuose che dovean lordarsi di simili infamie, molto meno

doveano farlo in pubblico ma in secreto. I principii , soggiunge

il Times , sui quali s'appoggia questa decisione favorevole all' A-

chilli, sono tali , che ammessi renderanno omai impossibile ogni

prova di umana testimonianza. Noi pensiamo che una ter-

ribil breccia e stata fatta con tal sentenza nella amministrazio-

no della giustizia in Inghilterra, e che i Cattolici romani avranno

per 1'avvenire troppo giuste ragioni di asserire, che qul non si fa

giustuia per loro, ogni qualvolta si agitano cause die eccitano le

passioni protestantiche dei giudici e dei giurati . . . Non ci stia-

no a dire che la qualita di cattolico o di proteslante non influl

sulla decisione : poiche noi dimanderemo se trovasi qualcuno che

creda, che il verdict sarebbe stato lo stesso, nella supposizione che

c Achilli fosse ancora stato un cattolico romano e che 1'accusa fosse

uscita dalla bocca del conte di Shaftesbury.

Nou aggiungeremo altro alle autorevoli parole del primo giorna-

le iuglese ; \' Achilli condannato dalla pubblica opinione , venne

prosciolto dal giuri : il quale dichiaro , che dei ventitre fatti alle-

gati dal Newman a carico dell'accusato, un solo era stato provato.

Abbiamo indicate le ragioni che si fecero valere per togliere valore

alle testimonianze. 11 fatto dichiarato innegabilc fu : la condanna

per cui 1'Achilli quando era religioso fu privato del diritto di inse-

gnare, di predicare e di corifessare. Se 1'incolpato avesse potuto tor-

nar purgato dai dibattimenti , grande sarebbe stato il trionfo dei

protestanti: ma come, malgrado la sentenza favorevole del giuri,
ognuno fu convinto ilella sua colpevolezza , tutti i giornali prote-
stanti si affrcltarono di dichiarare. che quella causa non aveva che
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fare coll'onore del Protestantesimo. Certo si e, che la Romana Chie-

sa, neanche dopo 1' assoluzione giuridica dell' Achilli , invidier^ ai

aettari un simile gioiello.

H.

FRANCIA. 1. H bilancio 2. 1 parliti 3. II Caltolieismo.

1. Golla fine di Giugno chiudesi la seduta dei Corpi legislativi

della Francia, e un discorso del Presidente ringrazia il Gorpo legis-

lative del concorso prestato al potere per organizzare la nuova for-

ma di Governo. II lavoro priricipale di quest'Assemblea e stato la

votazione del bilancio, della quale specialmente ci occuperemo. Gi&

i due bilanci del 1848 e del 1849 sono stati approvati dal Senate

con grande uniformita di parere. Ma quelli pel 1852 e pel 1853, i

quali doveano essere esaminati dal Gorpo legislative, ban destato

molta conteuzione tra'deputati, per cio che riguarda le spese. L'og-

getto della disputa era 1'eccesso di oltre 64 milioni di franchi nel-

1'esito pel 1852, e di quasi 41 milioni pel 1853 lasciato senza alcuna

correzione dal Consiglio di Stato. Laonde la commissione creata

dall'Assemblea a far suoi studii sul progetto presentatole, volende

ragguagliare 1'uscita alle entrate, crede opportune di temperare su

varii capi la larghezza delle spese : cosicche potesse aversi sulla ci-

fra totale dell'esito, montante a poco piii di 1485 milioni di franchi,

un risparmio di circa 35 milioni. Essendo cotesta una emendazione

alia proposta del Gonsiglio, usciva dalla cerchia delle attribuzioni

fatte al Gorpo legislative ; e per6 il parere dato dalla Commissione

teste mentovata fu rimesso al Consiglio, perche vi apponesse il sug-

gello della sua approvazione. Questo Gorpo perfr ritenne come buona

I'ecoDomia di poco piii di 8 milioni : rigetto le rimanenti. La Com-

missione del Gorpo legislative non cangi6 parere per questo, e tenne

fermo sulla sua prima opinione, contutto che bene s'accorgesse, la

attuale costituzione della Francia consentire solo ai deputati la fa-

colta di rigettare tutta intera una proposta, non quella di tcmpe-

rarla a volonta con aggiunte e correzioai disapprovate dal Gonsiglio

Vol. X. 14
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di State. Ardito fu adunque il partito preso

per soprappiii il suo relatore, il sig. Chasseloup de Laubat, cercfc di

coonestarlo al cospetto dell'Assemblea. Egli adunque disse, che la

floridezza del pubblico tesoro era connessa al bene della Francia e

all'interesse del Principe Presidente: e quindi il persistere in con-

sigliar quelle economic non essere da riguardarsi come colpevole

infrazione d'una formalita, ma sivveramente come amor della patria

e rispetto dell'autorita. Comincio tosto la battaglia dei pareri sul

dritto e sul torto di questo procedimento , e il di scelto alia con-

tenzione parve un istante riaprirsi 1'antica 'arena parlamentare. L.

Napoieone voile assistere al dibattitnento. II torto legale della'Com-

missiorie le fu rinfacciato dal sig. Dewinck, al quale il sig. Chasse-

loup de Laubat contrappose la tutela dell'erario affidata ai deputati.

Entro allora neU'eringo il sig. Stourm, eletto dal Governo commis-

sario per sostenere innanzi al Corpo legislativo la ragionevolezza

del bilancio ministeriale; e in brevi parole neg6 dapprima al Corpo

legislativo il dritto di modificare a ritroso del Consiglio di Stato una

qualunque proposta che gli fasse fatta, e dipoi asseri lo squilibrio

del bilancio esscre piu nell'apparenza delle cifre, che nella verita dei

fatti, perche le riscossioni effettive eran maggiori delle prevedute.

Levossi allora a favor della Commissione il sig. de Montalembert ,

e presa un po'piu di lontano lasua rincorsa, biasim6 aperto 1'orga-

nismo della vigente costituzione, perche ne i dep*utati potevano trat-

tar direttamente coi Ministri, ne aveano agio e tempo di studiar le

proposte, ne liberta di correggerle; e desider6 che L. Napoleone 'mi-

gliorasse, giusta le speranze lasciatene, la condizione del Corpo le-

gislativo. Faceagli eco con eloquenza piu incisa il sig. Kerdrel , e

la seduU avea aria di volerriuscire procellosa. Venne allora oppor-
tune una lettera del Ministro di Stato diretta al Presidente del Cor-

po legislativo, nella quale con parole vivaci si rammentavano ai de-

putati il rispetto e la soggezione alia Costituzione giurata : riget-

tassero, come era in loro potesta, quei capitoli del bilancio che tro-

vassero riprovevoli, ma non v'introducessero emendazioni ne scema-

menti contro al parere del Consiglio di Stato. Con ci6 fu posto ter-

mine alia contro versia generale ed alia tornata di quel primo di.
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L'indomani e i dl seguenti si venne aU'esame.dei singoli capitoli del

bilancio, e corns le ire eran sedate per la considerazione pei con-

sigU della notte e voglion alcuni che per gli oflicii eziandio di certi

pacieri, cosi le special! partite e 1'aggiu.stamenta dei singali.capi

vennero approvati coa grande conformita di senteuze.

Aliora quando il sig. Stourm facea osservare che il peculio non

sottostarebbe , alle spese manifestava di certo piii una sua profria

considerazione, che la previsione del Governo. Poiche aon eran cor-

M si ancora molti dl che esso Governo mandava mettere ai vpti dej'Gon-

siglio (U Stato un aumento di imposte, certo perche le credea ne-

cessarie affine di agguagliare l'ave.re col dare., Chiedeva adunque il

govern^itore dell'erario che la tassa sulle tyasmissioni d'tmrn^bili

si crescesse del quarto, e q.ueUa sul consunjio deH'alcool si elevasse a

45 cent, di franco per og.i ettolitro : la carta. &' aggravasse d' un' im-

posta minima di 10 cent, e massima di 25 per ciascun chilogram-

mo, es'aggiugnesBero inoltre tre nuove imposizioni: uaa sulle ^iet-

, ture di lussa dj 10 fino ai 170 franclu per ognuna, 1'altra dai 10 ai

,60 fr.
( per ciascun ca^allo parimente da luso , e infin 5 franchi a

(
testa per ogni cane di piac^re. Ma. queste mviik di gravezze deeta-

ronq qosilfatti romoyi, da potersi saspettace, che ne 4eriverebbe un

gran malcontento nel popolo , laonde auche prima che si cspones-

,5ero alia ballettazione il Governo 4ie un pasto addiet(ro; e tolto ono-

revole pretestp 4ai manoare il tempo per decidere si gran faccenda,

annunzi6. agli Spartimenti per telegrafo che
'

intralascerebbe que-

sto prov vedimcnto.

4 /
f; II bilancu) adunque fa votato con un' eccedenza di spese. Essa

debbesi specialmente arrecare a tre cagioni ; alia formazioue de'due

nuovi Ministeri, alia moltiplicita dei lavori publici infcrapreji a ca-

dco deU'erario in questo anno , ed alia liberalita del Governo nel-

1'assegnare risarcimenti, compensi, stipendii, aiuti e pension! d'o-

gni maniera.

2.,Negli affari contenziosi il Consiglio di Stato non eme.tte un ar-

resto , ma un parere ; il quale prende format di legge.- dalla sotto-

scrizione del Presidente della Repubblioa ; che e,.come,ogniwi pu6

pienamente libera,. Trattandosi adunque della question di
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competent dei tribunali ordinari sull' esenzione deldecreto di con-

fiscazione sui beni degli Orleans, i Consiglieri di Stato trovaronsi

infra due: o d'opporsi forse inutilmente alle intenzioni troppo pa-

lesi del Governo, o piaggiarlo di troppo con offesa della giusthia. E

nondimeno s\ la contesa , come il voto ha mostrato che n6 fmprii-

denti per ispirito d'opposizione, n& ligii per servilita di adulazione

sono stati coloro, che membri della parte contenziosa del Consiglio

di Stato furon chiamati a giufJicare sulla questione dei due castelli

di Neuilly e di Monceaux. II di 15 di Giugno la gran sala del Con-

siglio era stata occupata dagli amici piii caldi della famiglia Orlea-

nese, spettatori di cosl grave controversia: sugli scranni degli avvo-

cati sedeano i sig. Fabre e Bodet a\ vocati della medesima famiglia,

e il sig. Baroche presiedeva all' Assemblea. II sig. Cornudet eon mol-

ta precisione di linguaggio ed imparzialita d'auimo lesse il sue rap-

porto, nel quale espose brevemente lo stato della quistione, comin-

ciando dal decreto del 22 Gennaro, sino alia memoria presentatn dai

raembri della famiglia d' Orleans dopo 1'invio al Consiglio di Stato

della questione di giurisdizione. Finito di leggcrsi quel rapporto,

imprese a sostenere il dritto dei tribunali, che infine rifondeasi al

vantajrgio degli Orleans , il sig. Fabre , e sostenne quei decreti

appoggiarsi ad una supposizione di piena competenza dei tribunal!,

ciofc che dal 1830 al 1852 gli Orleans fossero possessori illegiftimi

di loro fortune ; non essere essi decreti una confiscazione , ma una

rivendicazione dei dritti dello Stato, i quali supponeansi frodolen-

temente usurpati: non essere inGne un atto politico per ci6 che ri-

guarda il passato, ma solo per quello che spetta airavvenire, che 6

il divieto fatto agli Orleans di possedere proprieta stabili nelli Fran-

cia. I tribunali adunque potere , anzi dovere per tutte e tre quelle

ragioni portar loro sentenza, o favorevole o contraria che sia, ai beni

degli Orleans. II discorso breve, chiaro, eloquente piacque assai alia

corona , senza che per questo tutti s'inducessero a pensare come
Voratore. Chiuse la pubblica seduta il sig. Maigne , commissario
del Governo

, il quale con inciso e secco parlare sostenne i decreti

di Gennaro essere d'una portata Uitta politica , come lo erano sta-

ti varie volte giudicati dall' antico Consiglio di Stato i somiglianti
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decreti dell'altro Gennaro del 1816, fatti a danflo della famigliaNapo-

Jeone. Nondimeno ad esser giusti, doversi dichiarare nulla l'autorit

dei tribunal! sullaquestione della legalita, e dell'applicazione agli Or-

leans di quei decreti: pienissima per decidere sulle loro conseguenze

relative ai terzi. Sciolta cosi 1'adunanza pubblica, la sezione del con-

tenzioso ritirossi a pigliar suo partito in private, e il sig. Baroche,

com'era di suo diritto, voile tenerne la presidenza. Non e certo come

si dividessero le opinion!. Dei 16 consiglieri, chi dice 4, chi 6, e i

piu voglion die 8 tenessero per la competenza dei tribunal! : il Pre-

sidente fu di parere contrario, e in conclusione la maggiorita , o

piccola o grande che fosse stata , die causa vinta a L. Napoleone.

Ma nondimeno vi fu apposta una Heve restri/aone. Nei domini! di

Neuilly e Monceaux il Consiglio di Stato distingue ci6 che facea

parte della donazione del 7 Agosto 1850, da ci6 che fu loro aggiun-

to dopo per nuovi acquisti, o nuovi lasciti. I prim! fondi sono sog-

getti al decreto del Gennaro: i secondi son fuori di esso.

Ragionando su questa conclusione, adottata dal Principe Presi-

dente, altri han veduto un chiaro trionfo dei decreti, altri una pro-

testa contro di essi ; i primi scorgendovi un nuovo suggello autcn-

tico di legalita; i secondi considerando al disparere della sezione. II

giudizio dei primi per ci6 che guarda 1'egida di legalita cresciutavi;

^ piu un fatto che una opinione : il giudizio dei secondi fondnsi so-

vra una circostanza che pu6 avere diverso significato. Di fatti per-

chd non dirsi che tanto pUi e stat^ autorevole la decisione del Con-

siglio di Stato , quanfo il maggior inumero degli opponent! ha mo*

strato piu chiara la indipendenza pienissima di tutti nel sentenziare?

Ma come che vogliasi interpretare quel giudizio, certo non pot* an-

dare molto ai versi degli Orleanisti, i quali ne menano crude lagnan-

ze, e ne concepiscono per6 nuove rancure contro al Potere. Molto

piii che ad esacerbarli viemmaggiormente v'han due scritti ostili agli

Orleans, e violenti anche nelle forme: Tuno destinato a combattere

i principii di quel partito , V altro a vituperarne qualche fatto. II

primo d'una data un po' piii vecchia, ma che ha molta voga a que-

sti dl e intitolato La Rivoluzione e I' Orkanismo: 1'altro parla della
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mortc del Principe di Conde dichiarandola non suieidio, ma assassi-

mo, ed escira alia luce nel corso di questo mese.

I legittimisti seguono nelle loro scissure. Avvene di tre sorte :

di principii , di dipendenza, di partite. Quanto ai principii alcuni

d'essi capitanati dal Duca di Levis tengono per la Monarchia pura ,

e son detti con vocabolo abusive, assolutisti; altri son giacobini, e

vogliono la Monarchia tradizionale sottomessa alia sovranita del po-

polo; duce loro e il sig. La Rochejacquelein: i terzi son costituzio-

naJi ; e i piu di loro sotto la guida dei sigg. Berryer e Pastoret ten-

gone per la preminenza della borghesia: gli altri son piu aristocra-

tici, e cedono alia direzione del sig. di St. Priest Duca d' Almazan.

II consiglio dato a' legittimisti d'astenersi dal giurare e stato nuovo

fomite di discordie: essendo che alcuni ban ceduto, esonosi ritirati

dalle pubbliche cariche, altri han persistito a tenerle cd ban giurato.

Or accusansi a vicenda : i giuratori vengon biasimati perche non

banno obbedito ai cenni del lor capo : i dimissionari perche hanno

lasciato un posto ove poteano essere utili alia loro causa. L' ultima

cagion di scissura e 1'antica questione della fusione. Molti la vogliono,

molti la sconsigliano; ed intanto ogni di quella parola e sui giornali

e sulle bocche di tutti: ora e vicina a farsi, ora e fatta, ora e rimessa

ad altro tempo , ora e abbandonata del tutto. Ogni movimento ed

ogni viaggio o degli antichi reali di Francia, o dei loro fedeli si ri-

ferisce ad un piano, ad un trattato, ad una disdetta di fusione. Quan-

to piu abbiam cercato di appurarne i fatti sui giornali di varie lin-

gue e dherso partito, tanto piu vi abbiam trovato contraddizioni e

4smentite, da non bastarci 1'animo di riportarne aicuna novella spe-

ciale con qualche probabile verita.

3. Delle molte cose che.ci sarebbero a dire sui fiorir del Catto-

licismo in Francia non possiam che scerne una per questa volta, la

quale ci sembra fra tutte di gran rilievo. Un lungo Governo che non

facea sua gloria di promuovere nel popolo il sentimento religioso ,

e le turbolenze d'una republica succedutagli avean per una serie

d'anni abituato il popolo francese a porre in non cale il comanda-
mento divino ed ecclesiastico di santiflcare le feste : anzi la piu

gran parte degli operai francesi solea pure prendersi il suo dl di
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riposo dal lavoro , ma preferiva il Lunedl alia Domenica quasi per

protestare che ricalcitravano ad occhio aperto e senza scusa contra

UD dover loro si stretto. Molte volte i fervent! cattolici tentarono di

t6rre all' operaio questo vizio, alia Francia questa piaga, air Europa

questo scandalo: ma i loro sforzi non riuscirono che in molto piccola

parte. II Governo attuale, che da principio parea volesse cooperarvi

pienamente , essi ristretto a dichiarare che darebbe esso 1' esempia

sui lavorieri dipendenti da lui: ma che non potrebbe violentare T al-

trui coscieoza: zelando in -questo maggior rispetto alia liberta di co~

scienza, che non abbiano 1' Inghilterra e 1'America; e per soprappifc

supponendo che i 36 milioni di Frances! non abbiari gia una legge

religiosa che fa stretto dovere di coscienza di do che la legge civile

farebbe UD dovere eziandio civile, llinunziando adunque il Governo,

a qael die ne sembra, a promuovere questo rispetto pel dl del Signo-

re, vi suppliscono ora i privati con due maniere d'associazioni. Una

fc quella dei negozianti di vario genere che con atto publico e nota-

rile si obbligano di non tencre aperte le lor botteghe i dl festivi ,

come han fatto in varie citta e in Parigi medesima alcune special!

profession!. L'altra forse piii efficace 6 una ssoiazione di famiglie,

le quali stringendosi con mutui patti promettono di non lavorare

n6 far lavorare , e di non comprare n6 vendere nei di festivi pre-

scritti dalla Chiesa; e oltre di cio di non adoprare pel loro servizio

manovali che noo rispettino la Domenica , ne comprar mai merce

da bottega che non sia chiusa in quel dl santo alia venerazione del

Sigaore.

III.

Corrispondenza di America.

Washington D. G. U Giugno 48S2.

Nell' ultima vi scrissi della venuta e delte aocoglienze fatte al ma-

giaro Kossuth con tanto concorso di popolo , con tanto sptendore

di pompa, con tanta abbondanza di onori e feste e banchetti e ve-

glie c musiche ed oblazioni, che nulla manc6 faregio all'esule ospite

se non il nome. Or sappiate che quel gran festeggiare die giii eoti
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vero precipizio; ed ora avrei da scrivervi poco meno che tutto il ro-

vescio dell' altra volta. Voi in Italia ne avete pur veduti di quest!

capitomboli. Frattanto 1'esule illustre non pare ancor pronto a tor-

nare in Europa ,
nonostante le gravi cure che a ci6 lo spronavano

fin du principio. Vi ha chi sussurra anzi che resterassene qui per

attendere alia coltivaziorie dei suoi poderi comperati forse a carico

della causa ungarica, per la quale fioora non si sa che abbia fatto al-

tro che provvedere duemila selle e ventimila fucili a due scudi 1'uno,

ed ultimaraente i fogli annunziarono la compera di un magazzino

vicino a Cincinnati , dove sarebbesi recato il sig. Kossuth per met-

tere in buon piede una fabbrica di altre selle per i cavalli ungari.

Pensate se a tali pruove di carita patria abbia trovato piu d'uno di

die satireggiare: vi fu tra gli altri chi scrivendo sul conto dei fuci-

li, consigli6 1'ex-governatore a fame dono alia soldatesca austriaca

ovvero russa. Anche Lola Montes ha voluto punire Kossuth. Vi ri-

corderete che sul vapore che port6 qua il Magiaro colla sua corte

vi era ancora questa Lola. Or sembra da parecchi segni ch'ella fosse

con suo grave cordoglio disprezzata o non curata dagli Ungari, ne si

tosto il favore per Kossuth di& volta, che Lola pubblicamente arrin-

go contro 1' intervenzione degli Stati Uniti nella causa Ungarica : e

ci6 basti di Kossuth.

Yengo ora a dirvi di un altro avvenimento di natura totalmente

diversa, ciok del Goncilio nazionale adunato in Baltimore dai 9 dello

scorso Maggio fino ai 20, giorno dell'Ascensione. V'intervennero 6

Arcivescovi, 27 Vescovi con loro Teologi ed altri prelati di comuni-

ta religiose, cosa qui atta a destare molta impressione; essendoche

non ha molti anni che appena un picciol numero di Vescovi catto-

lici contavasi in tutti gli Stati. Non vi dir6 del favore onde questa
adunanza fu accolta dai cattolici Baltimoriani, i quali formano larga

porzione e distinta di quella ricca e popolata citta, ma piuttosto vi

mando quel che ne scrive una penna protestante, che nei giorni del

Concilio ha empite le colonne del Sun, giornale, come gia vi scris-

si
, anzi ostile che favorevole alia Fede cattolica

, e per non esser

lungo mi studier6 di compendiarvene il piu stretto epilogo. Dope
descritta dai Sun la processione, che i prelati e teologi fecero dalla
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residenza Arcivescovile alia Cattedrale e quindi il resto della fun-

zione ia chiesa per dare cominciamento al Concilio ; conchiude di-

cendo: Non si vide mai per avventura tra noi un ordine di persone

pieno di tanta maesta e decoro : e quanti erano nella Cattedrale ,

empiuta finche pote capir popolo, e le parecchie migliaia rimase di

fuora e l'immensa folia che non pur stipava la strada, ma vedeva-

si ammucchiata alle porte, alle fioestre, ai balconi, ben diede a dive-

dere col rispettoso contegno non dei cattolici soli ma d'ogni altro,

da quanto senso di venerazione fossero tutti compresi. Dopo ci6 ri-

porta la sustanza del Sermone, pronunziato da Mons. Hughes Arci-

vescovo di New York, il quale dopo letto al c. X di S. Giovanni quel-

le parole di Cristo : Farassi un solo ovile ed un sol pastore , ne fece

argomento deU'eloquentissimo suo favellare. Parecchie delle funzio-

ni della domenica rlnnovaronsi nel prossimo giovedl, giorno conse-

crato ai funerali dei Vescovi mancati dall' ultimo Concilio. Mons.

Kenrick Arcivescovo di Baltimore e Presidente al Concilio , cant6

Messa, e 1'elogio funebre toccc- a Mons. Spalding Vescovo di Louis-

ville. Parl6 egli prima dell' Arcivescovo Eccleston ultimo di que-

sta Diocesi di Baltimore , poscia di Mons. Tyler primo Vescovo di

Hartfort ed infine si diffuse nelle lodi di Mons. Flaget primo Ve-

scovo mandato in Luisiana , venerabile per 40 anni di ministero

episcopale, accompagnato da stenti e difficolta gravissime, sostenute

da esso con grande esempio di virtu apostolica. Viene infine 1' ulti-

mo di nel quale dopo la solita pompa di processione e Messa , ser-

moneggi6 egregiamente Mons. Fitzpatrick Vescovo di Boston , ed

argomento del suo discorso fu 1' amore confidente dovuto dai fedeli

al Capo della Chiesa come a lor padre ; e dall' affetto delle parole ,

dalla voce e dall'azione ben si conobbe che 1'abbondanza del cuore

somministrava copia alia lingua.

Finito il Concilio; una societa filodemica di giovani, che attendo-

no agli studf nel collegio di Georgetown, ebbe alquanti dei Vescovi

ad onorarla di loro compagnia in una gita alle foci del Potomaco.

Come 1'oggetto di questa gita sia insieme religioso e civile, lo mo
stra il fatto che vuolsi con essa celebrare , cioe la venuta di Lord

Baltimore conducente una colonia di cattolici ed alcuni Sacerdoti
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della Compagnia di Gesii in Marilandia, la quale venuta dall' appro-

damento di quest! ministri evangelici, chiamano: L'arrivo dei padri

pellegrini. Fuggendo Lord Baltimore la persecuzione che tuttora in-

furiava in Inghilterra, ed avuto dal suo Governo , di cui era bene-

merito , ampio potere di governare la nuova provincia a suo talen-

to; colle miti'ssime leggi, per confessione unanime anche degli scrit-

tori protestanti, diede norraa di verace liberta civile. Smentl inoltre

col fatto la calunniosa accusa dell'intolleranza cattolica , dando ri-

covero ospitalissimo a quanti volessero unirsi ai suoi, ancorchfc set-

tail. E con siffatto allettamento ebbe mira di ricondurli al sen della

Chiesa; il che riusciva agevole col paragone dei puritani che abita-

vano la Nuova Inghilterra, ed erano poco men dispettosi qua che in

Iscozia mal capitando tra essi chiunque non fosse della lor setta ;

anzi di piii col paragone dello stesso rigore nella provincia di Vir-

ginia contigua a qnella di Marilandia. Or come lo scopo e civile e

religioso, & la festa semplice assai, com'e 1'uso del paese, e la parte

religiosa in chiesa consiste in una Messa solennemente cantata da

un Yescovo: il resto fuora all' aperto non & altro che una lunga par-

lata , di che sono qul amantissimi , e 1' andare e tornare alia nave

con ordini di processioni portando insieme insegne religiose e baa-

diere nazionali. II maggior tempo & speso nella navigaiione sul bel

fiume Potomaco , che dalle sorgenti alia foce ^5 limite assai tortuoso

tra Virginia e Marilandia, e da Georgetown alia Baja dove si perdc

sempre calmo ed in piii luoghi largo parecchie miglia. Concorre a

rendere dilettevole la navigazione la celerita con cui questi vapori

solcano le acque. E poich^ piii volte mi richiedeste di cose curiose

e ouove , conchiudo la presente corrispondenza coa alcuni periodi

intorno a queste navi.

Son tutte di color bianco e di forma assai vaga a vedere , snelle

e velocissime al corso che il timoniere regola daU'aHo di un bel tem-

pietto torreggiante viciDo a prora, e mentre le ruote girano aifian-

chi, il bilanciere che ^ bilicato sul culmine della nave, vedesimae-

stosameute e con assai grazia giuocare in aria. Ed a chi nuovo av-

Ticiuasi a queste spiegge suol recare non piccola sorpresa vederoe

spiccar tante dai porti leggiere e preste come dardi, senza che apesso
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rieta dl bel)i ornamenti , semplicita toitore delle macchine non la

cede al resto , e ve ne ha di queille che per la mole gigantesca , t-

rieta di sale e profustone di riccMssiffli abbellimenti sono Una veta

mamfglift.
- Sonointatfto ec.

Quasi contenvporaneamente a questa letteradi Washington, un*til-

tra di Canton in data del 22 Aprfle ci diceta fra le altfe cose : Ap-

prod6 1'attro giorno in questa rada <fi Catiton il bastimento chia-

Tnato la MadonnaM Carmine ;

proveniente da Lima comandato

dall'ex maTesciallo dellft Repubblica romawa Garibaldi : il suo ca-

<t rico e di stereo d' utcelli ed il suo piloto -ft uno di 'coloro che piii

prhneggiarono nella ri'belh'owe di R'oma. Dicesi che il Garibaldi

> ha fatto rona lunghissima traverssrta, aventiovi impiegati non meno

-* di novanta giorni, qnando d'ordinario ne bastano Soli sessanta.

IV.

Cose Romane.

II giorno 12 Maggfo si dife principio alle annuali tornate dell'Ac-

cademia di relfgione cattolica.

Inaugur6 le sedute una orazione deirEminentissimo Cardinale

Altieri , censore onorario di quell' Accademia.

L' argomento da lui tolto a tfattare si fu 1' esame del peculiare

carattere della guerra che i nemici di Dio fanno oggigiorno alia sua

Chiesa. Questo carattere consiste massimamente nell'astuzia e nelle

frodi delle loro ipocrfte arti. EsifiFatte arti riduconsi principalmen-

te ai seguenti copi.

I. Non assalire di fronte la pietra angolare e fondamentale del

religioso ediOzio. Ma investirh di lato , e comba-tterla non in sfe

stessa, ma nelle circostanti fortificazioni e ripari moltiplici, onde e

attorniala e difesa la eccelsa fabbrica sopra di essa innalzata. Yal

quanto dire mostrare con astutissimo infingimento di non voler

osteggiar Cristo e lo spfntuale suo regno, ma le istituzioni, le pra-

tidie
, le dottrine che sono di antemulare alia Chiesa e che stolta-

mente essi dicono viete relfqaie del medio evo, nate dalla ignoranza
dalla barbarie e intollerabili al nostro iocivilito mondo.
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II. Di seminar zizzania e confusione nel campo cattolico : prima

in ordine alle dottrine perturbando con profana novita di linguag-

gio T intelligenza de' dogmi e della morale cristiana ; in secondo

luogo nella gerarchia de' capi , e subordinazione de' popoli fedeli

cercando cosi di sgominare questa divina falange e toglierle la forza

che unicamente proviene daH'unita e dall'ordine. Dunque con ogni

ingegno si studiano d' isolare il supremo capitano dagli inferior!

duci e dalle sue piu valorose soldatcsche ; d' inimicar le schiere fra

loro con gelosie , sospetti , disgiunzion d' interessi ; di raffreddar

tutti gli animi nell'amore e devozione al Padre comune.

Scoperti gli stratagemmi del nemico , e facile lo sventarli, pur-

che e superiori e inferiori non dieno incautamente in quei lacci.

I] dl 3 Giugno si tenne la seconda adunanza, nella quale il sig.

Cav. Audisio, Can. della Basilica Vaticana e professore di natural di-

ritto nella romanaUniversita, recit6undiscorso direltoaprovare co-

me nel matrimonio cristiano il contratto stesso e elevato a Sacramento.

S'introdusse nell' argomento col dimostrare essere stato il coniu-

gio fln dalla prima origine del mondo affidato alia religione\ e che

1'oblio di questa legge divina fu la prima cagione della perduta mo-

ralita e civilta delle nazioni.

Cristo a restaurare moralmente e civilmente 1' umanita , fece del

contratto la natural base e materia del Sacramento nel matrimo-

nio, per guisa che il Sacramento non sia 1'accessorio del contratto,

ma 1'uno e 1'altro formino tra fedeli una sola ed indivisibile essen-

za. Quindi o il matrimonio de' cristiani e ad un tempo legittimo

contratto e Sacramento, o ne 1'uno ne 1'altro, restando schietto e

puro concubinato. I fasti del mondo ci chiariscono Iddio aver ri-

servato a se il governo del matrimonio , e la sola religione averlo

amministrato nei primi tempi. Quando i Governi vollero usurpar-
sene 1' autorita , il matrimonio si eorruppe e i costumi sociali cad-

dero in fondo.

11 Redentore dell' uman genere richiam6 in vigore la prima leg-

ge : quod Deus coniunxit
, homo non separet , e a preservare in av-

venire questo fondamento dell'umana societa elev6 il matrimonio a

Sagramento , commendandone quindi il governo alia sola Chiesa.
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L'oratore confuta questi tre errori dei sofisti legal! 1. che resti-

DO separate tra cattolici le ragioni del contralto da quelle del Sa-

cramento ; 2. che Cesare governi il contratto e la Chiesa benedica

il Sacramento ; 3. che la liberta civile comandi al legislatore di reg-

gere il contratto , nulla curando il Sacramento per riguardo alia li-

berta delle coscienze. ,./ , {Vi^r;

La prima di queste proposizioni ripugna alia verita cattolica ,

qual ci viene costantemente insegnata dai SS. Padri e dai Concilii in

forza delle loro dogmatiche decisioni. Di qui cade manifestamen-

te la seconda proposizione , non potendosi governar da Gesare ci6

che per la identit col Sacramento & di competenza della sola Chiesa.

La terza oltie al ripugnare alia fede ripugna al buon senso ; impe-

rocche chiama liberta il sottrarre 1'uomo alia soave autorita di Dio,

per prostrarlo sotto il tirannico giogo del Governo rivoluzionario.

L'Audisfo finalmente, mostrati i danni sociali a che meria questa

fatal separazione, conchiude il suo discorso indirizzando ai Re e go-

vernanti della terra quelle tremende parole della Sapienza : Audite

ergo Reges . . . Discite indices .... Praebele aures vos qui placelis

vobis in turbis nalionum .... Quoniam cum esselis ministri regni

illius, non recte iudicastis nee custodistis legem iustitiae neque secun-

dum wluntatem Dei ambulastis. Horrende et cito apparebit vobis quo-

niam iudicium durissimum his quipraesunt pet. Exiguo enim conce-

ditur misericordia; potentes autem potenter tornienta patientur *,

La giustezza de' concetti e la purit& dello stile agguagliarono

nell' uno e nell' altro de' due onorevoli Accadernici la gravita del

soggetto, e ne portarono dalla numerosa udienza i meritati encomL
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il desfderio del Minister*) die la discassione fosse prontae spetfrta.

QueBto era pure il desiderfo delia Camera e Vi pose maho nelfa lor-

nata del 26. Primi scesero in cbmpo gli eX-Ministri Deforesta e

Galvagno ,
amendue per dare schiarimenti intorno a cio che essi

aveano operate a tal proposito durante la loro amministraziotfe , e

dare al tempo stesso una mentita al Ministro Boncompagni, il quale

togliendosilaresponsabilita
del presentare questa legge, tfccenn6 di

riguardarla come opera de' suoi predecessori. Ma questi trovandola

essenzfalmente diversa in varii punti capital! da quella die essi avea-

no preparata, rifiutarono tal onore. II sig. Defotesta poi, temendo

forse che altri Seguisse fmcora a fargli 1' ingiufia di credere, die per

ossequfo ai dirifti 'delia Cfeiesa e per coscienza^di non intromettersi

Delia faccenda del matrimonio egli si fosse ritirato dal Mitiistero ,

s'affrett6 di dicliiarare che egli aven gia allestito un suo progetto

tutto sul sistema francese, che pone la separazione com^leta del vin-

colo religioso dal contratto civile , e che avea in animo di presen-

tarlo appena fossero tati discussi i bilanci. Di che gli venne meno

il tempo; ed ora vedendo abbandonato il suo progetto, dichiar6 rion

poter accett^ire quello'di Boncompagni, perch^ non abbastanza schiet-

to, e perch^ non protegge abbastanza n^ il poter civile, n6 il seftti-

mento religioso. E conchiuse dicendo die tal legge non era neppure

chiaramente defmita, gi'acchfe nell' art. 1. dicesi che il matrimonio e

un contratto; nel 2 cne ^ un Sacramento; e negli art. 21
, 24^ e 44

noti si tiene abbastanza conto n& dell'uno, n6 dell'altro; perch^ e

viiiosa, sia in ci6 che omelte, come in ci6 su cui dispone; edinGne

perch^ gli articoli 20 , 21
, 24 e 44 sono tra loro ripugnanti. <rSe

noi avessimo da adottare questa legge, faremmo al paese il piii fu-

nesto dono . Cosi egli. E qucsto dono sara fatto, almen per quanto

dipende dalla Camera dei Deputati. Nella quale tuttavia non man-
cano uomini coscieuziosi e forti che 1'impugnino con molta elo-

quenza ed energia. Primi le si dichiararono contro i Deputati Can.

Pernigotti c Despine; ma levaronsi a sostenerla due miseri preti ,

il Can. Asproni ed il Can. Turcotti. Quest' ultimo profess6 con tal

cinismo il suo odio al Cattolicismo dei Gesuiti e le sue tendenze al

protestantismo ed al cristianesimo de' Valdesi, che, mirabil cosa!



283

un universale ululato di tutta la Camera glf impose silenzio , ednl

Presideute, dopo la richiesta^fattane dal dep. Bersani, gli ingiurise

d'astenersi dal manife&tare tali principii. Ecco di qual risroa difen-

sori ahbiasi la legge-BoncompagoM Ne'gioarni appresso tenne con

eguale ardore 1

proseguendosi la discussions generate, a cui parteei-

pareno varii distinti oratori in favore o contro la legget. Tra quell i

che fecero prove di maggiorcoraggiQinel'nespingere questo BUOVO

oltraggio alla-Cbiesa primeggiano ildep. Deviry ed il'dep. Mena-

brea. 11 Ministro Boncompagni par!6 per ribattere gli argomenti

degli avversari , e disse da princfpio che il Governo ave proposta

que^ta legge per dimostrate come egfi durasse fermo nella* polltica

liberaie seguita dal 50inpoi. Sog^hinse quindi queste notevolipa-

rola: Si disse^che le trattaiive con Roma foronavano ostacolo: e toi

maraviglio noD' poeo che questa parole potesse uscire dalla bocca

di un magistrate. Per le nostre leggi interne noi non abbiamo

bisogna di trattarc con chicchessia!. E risolte a modo su*> le drf-

ficolta degli avversari, chiuse ilsuo dive coli' esprfmere fiducia nel

serino della Chiesa cattolica custoditadauna dottrina perenne ; di

cui egli disse sapere che <rnon ostante alcuni sinistripresagi, come

&congiur6 in attri tempi le procelle che poteano sorgere dai con

tcasti tra lei e lo Stato , le evitera anche ora . Queste parole ,

che a chi sa intenderle suonano una fiera minaccia , furono segulte

da alcune altre di disprezzo contro la stampa cleritale, a cui furono

denunziati tutti>i rigori e tutte le acerbit^ del Fisco e del Goyerno,

se^mai s'attentasse a dirigere suoi attacchi co*tro!le leggi, ben in-

teso che tra queste mettevasi in prfmo luogo il profetto ora in di

scussione , quando fosse approvato. E universale credenza di

tutti cbe la Camera del Deputati sanzionera la legge) Boncompagni,

malgrado le forti opposizioni che essa i neontra.

.fc t

Nel Senato sin d' ora prevedonsi opposizioni forti e forse insn-

perabili. Gli e forse per questo che corrono voci stranissime d'un

colpo di stato contro la prima Camera non abbastanza arrendevde

[alle esigenze del Ministero. Sibbene e certissimo che d 4sul punto

di dichiararsi un grave conflitto fra le due Camere per la spfnosa

quistione di competenze nelle leggi di finanza. Ye ne ho gia dato
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un cenno altra volta. La Camera elettiva pretende, che in virtii del

diritto d'iniziativa attribuUole dallo Statuto, le si debba ancora una

autoritii esclusiva di fissare le leggi per nuove imposte o checche-

siosi di flnanze ,
in quanto al Senate non rimanga altro potere che

quello di respingere od accettare per intero, senza la menoma mo-

difica/ione, i progetti di legge gi* votati dall' altra Camera. Di che

tengonsi offesi i Senatori, mostrandosi risoluti di non lasciarsi im-

porre da chicchesia ne llnterpretazione dello Statute ,
ne il dovere

di seguire gli esempi dell' Jnghilterra. Per giunta, forse ad antive-

nire qualche urto, lo si rese piii pericoloso, facendo pervenire al Se-

mto una lettera indirizzatagli ab alto, la quale fu letta in seduta se-

greta , e di cui furono altamente commossi i Senatori. Quale ne

fosse il contenuto , non si pu5 dir con certezza. Ma aflermasi che

con quella lettera il Re stimolasse vivamente il Senato a non porre

incaglio al Governo con opposizioni importune o coll' attraversarsi

alle leggi di finanza gi& votate dall' altra Camera , suscitando cosl

interminabili e pericolose quistioni di competenza. Ora egli avven-

ne per appunto che dovendo il Senato deliberare sulla nuova legge

d imposta personale-mobiliare , la Commissione vot6 pel rigetto ,

limitando 1'accettazione al caso in cui si facessero ampie modifica-

zioni nl progetto gia sanzionato dalla Camera elettiva. II Senatore

Giulio che presento quella relazione ha fraocamente e di fronte as-

salito, sebbene con Qnissimo accorgimento , le pretensioni di colo-

ro die vorrebbero far del Senato nelle cose di finanza un automa

legislativo ; e da tutti prevedesi alcun che di grave. Fors' anche a

questo voglionsi attribuire le dicerie che conosco di un prossimo

scioglimento del Parlamento , al quale terrebbe dietro una riforma

del Senate. Ma siccome questa sarebbe apertamente anticostituzio-

nale , cosl havvi chi spinge le sue vedute anche piu in la, pronun-
liando un rovesciamento di Ministero, una abrogazione della legge

elettorale, una ricomposizione di cose meglio in armonia collo sta-

to attuale d'Europa. Speranze, o desiderii che siano questi ,
io non

ci >edo alcuna probability almeno col presente Ministero.

Sono intanto ecc.
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Da quel di che sdegnosi e dolenti per lo strazio della Chiesa e per

le piaghe della societa, volgemmo ad una impresa affatto nuova per

noi questa penna , che avevam temprata da giovani per tutt' altre

battaglie che di pubblicisti e giornalisti, non cessammo di ripetere

alia perigliante nostra patria, che i veri suoi pericoli erano ben di-

versi da ci6 che a prima vista comparivano. Italian!, dicemmo,

aprite gli occhi ! Quei furbi ipocriti che demoliscono 1' antico edifi-

zio di Aristocrazia e di Chiesa per fabbricarne uno nuovo, mirano

a tutt' altro che a cangiare Y ordine materiale delle istituzioni so-

ciali; delle quali si chiamerebbero pienamente soddisfatti, se potes-

sero signoreggiarvi a lor talento sottentrando ai Grandi per impos-

sessarsi di vostre ricchezze, sottentrando alia Chiesa per tiranneg-

giare i vostri intelletti. Essi gridano sovrano il popolo, perche com-

prendono d' aver buono in mano per diventar popolo essi soli: gri-

dano suffragio universale, perchfc cogli intrighi dei mestatori e col-

Torganisnio del loro partito sono certi di dominare le elezioni e di

avere Deputati a loro scelta : gridano libera la stampa, perchfc non

mancano loro dimostrazioni per ispezzare i torchi e sperdere i ca-

ratteri dei tipografi avversi: gridano libertad'istruzione, perche han-

no nei loro arsenali !e armi extralegali con cui sapranno tiranneg-

Vol. X. 15"
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glare a proprio vantaggio i popoli e i Comuni , se mai quelli o questi

incapricciati del vecchiume volessero , come nel Belgio , affidare

all' oscurantismo clericale i crescent! loro figli. Insomma , stabilito

il principle universale che tocca al popolo il comandare, ed otte-

nuto 11 fatto particolare di comparire essi soli il popolo , cotestoro

sono dispostissimi ad accettare tutto FaritiGO ordine di cose colle

sue pompe regali, devolute ai funerali del loro president!, colle sue

croci cavalleresche tempestafldone fl petto dei lofo tfreati, colle sue

pension! gratuite giubilandone i riposi dei loro cagnotti , colle sue

inquisizioni e le sue censure sutte opinion!, appropriandole alle loro

polizie e alle loro Universita. Infine non gli ordini , ma vogliono

cangiare le persone e i principii: le persone per soddisfare la propria

ambizione e cupidigia; i principii per assicurare il trionfo dell' em-

pieta. Per sottentrare a chi governa straziano gli ordinamenti po-

litici; per distruggere la religione, gli ordinamenti ecclesiastic! .

Ecco ci6 che da tre anni non cessialfto di ripetere in tutti i toni:

ne finora e- sorta una voce, dice con tutta verita il Cimento, che al-

1' alto e franco nostro linguaggio, opponesse una leale e robusta

( onfutazione. Mentite si, e contumelie e calunnie non si son fatte

desiderare ; ma paghi di dare! un dlniego scortese allorche noi pro-

testiamo di non avversare veruna forma di Gfoverno legittimo ; pa-

ghi di gridarci oscurantisti e reazionari, allorche noi combattiamo

nei Govern! ammodernati, non i temperamenti delle forme, ma 1'at-

mosfera eterodossa in cui respirano : niuno dei nostri avversari e

iinora venuto a professare in faccia al pubblico la sua fede schiet-

tamente cattolica, apostolica e romana, vale a dire pienamente con-

forme a quella che il romano Pontefice comanda ed approva , met-

tendo in atto con tali disposizioni le forme rappresentative. Tutti

;mzi sembrano concordi nell' accettare qual fondamento di questi

Governi quel postulate eterodosso della ragione assolutamente indi-

pendente, colle sue necessarie consegaenze, dannate dai romaniPon-

tend, di liberta alle coscienze, ai culti, alia stampa, di sovranita po-
polare, di infallibilita delle moltitudini, ossia della inviolabilita di

una legge rogata a pluralita di voci, ecc. ecc.
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Questo eterno silenzio intorno a fede e a religione di chi difen-

de le moderne Costituzioni ,
bench& argomento negative, e per6 di

tal forza da convincere ogoi uomo assennato della ,verit di no-

stre asserzioni. Ci6 non ostante eon dobbiamo omettere, quando la

opportunity si presenta, di ribadirne le prove, in questo essendo ri-

posta la somma dei nostri interessi, i quali altro non sono che gli

interessi della religione. Ed una di queste prove ci viene ricordata

da un recente e sapientissimo Editto, con cui il Sommo Pontefice

richiama a vita novella le Universita, ossia Corpi di commercianti

ed artieri, istituziooe del medio evo, la quale form6 il tema obbligato

di mille declamazioni pei pubblicisti ed economisti alia moderna ,

finch& temettero in essa le influenze del cristianesimo: ma che da lo-

ro stessi viene risuscitata oggidi con una quasi mania da frenetici sot-

to il nome di Associations d' operai, da che sperano averla sottratta

alle influenze della religione, sentendosi * col favore dei clubs orga-

nizzatori e dei giornali corrompitori, si fermi in arcione da maneg-

#iare a loro talento quell'indomita belva, che e una plebe irreligiosa^.

Tre riflessioni principalmente ci si presentano importantissime in

tale materia: la prima sui motivi apparent! della guerra che loro fu

mossa; la seconda sulla natura irresistibile che produsse sotto forma

i-eligiosa e riproduce oggi sotto forma liberale quelle istituzioni; la

terza sull' importanza di nuovamente cristianeggiarle.

lev Ognun sa quali furono gli argomenti con cui vennero abolite quette

associazioni, che sotto le ispirazioni religiose congiunsero in un cor-

po nel medio evo tutti gli artefici di una professione medesima. Noi

potremo compendiarli in due formole contrarie, che i sofisti maneg-

^iavano colla solita loro ipocrisia in due sensi opposti, secondo i

diversi partiti dicui, piaggiandoli, volcano accattarsi isuffragi. 1

corpi d' arte diceano a' gabinetti gelosi di un' autorit dispotica

1 II germe della vera democrazia in Piemonte not lo vediamo nell' attuamento

delle societd operaie primo gradino nl tempio del socialismo. Questo solo mezzo

jpuo condurci allo scopo desiderata; e cicondurrd. Da qui verrdlaluce e non dat-

i officina del PBOGRESSO o dallo studiolo di Broffqrio. LAVELLI e PuiREfio: 1 Mi-
steri Repubblicani pag. 38.
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K i corpi d'arte the di tutti gli operai di una medesima professione
j

formano quasi un battaglione, oppongono ai Ministri una forza I

compatta e popolare, che troppo riesce pericolosa al buon ordine
j

(e volcano dire a quell' ordine che nasce non dall' eterna Giustizia,

ma dall' arbitrario volere ed interesse di un governante). Abolite
;

dunque le pericolose corporazioni
1

. Volcano all' apposto aggra-

duirsi le moltitudini ? Eccoli volgersi agli apprenditori, ai fattorini, !

ai guastamestieri d' ogni maniera, agli ambiziosi vulgari ed interes-

sati, insomma a tutti coloro di cui speravano stuzzicare il bisogno i

e le passioni, e Vedete, diceano, qual tirannia ! Quattro messe-
]

ri imbarbogiti vogliono farla da sopraccio a tutti i loro compagni

di arte e tenerli in tutela ! E ognun di voi che potrebbe , lavo-

rando sopra di se, crescere in istato, migliorare la sua industria,

primeggiar coir ingegno e divenire in breve il primo artista della

citta, viene impastoiato dai barbassori deir arte con mille formali-

ta, che gli tarpano le ali all' onore noa meno che al guadagno. Ab-

basso dunque le corporazioni .

Cosi parlavano costoro un doppio linguaggio per condurre ad un

fine medesimo i due partiti opposti, appunto come quel romito di

Lampedusa , che tenea dipinto sul suo bussolo da una parte il Cro-

cifisso
,
dall' altra Maometto , per limosinare con ugual profitto da

chi afTerrava alia sua isola, forse cavalier di Malta o corsaro musul-

mano. E basterebbe la doppiezza del linguaggio per convincersi

che ne 1'uno ne 1'altro dei motivi allegati era la vera causa della

guerra bandita contro le istituzioni delle Arti , con uguale accani-

mento da due partiti contrari. 1 quali , se ne dovessimo combattere

gli argomenti , ci fornirebbero un copioso arsenale , giacche non

avremmo altro a fare, se non rispondere a ciascun dei due colle ra-

gioni del suo contrario.

Ma per liraitarci a giusta brevita, altro non faremo che contrap-

porvi una generale osservazione che riveli la fiacchezza di entrambi.

1 Ricorderanno i lettori con quale energia il ch. Marchese di Valdegamas rinfac-

ciasse ai Ministri costituzionali questa guerra distruggitrice di tuttele Corporatio-

ni, il cui vigore arginava anticamente il preteso assolutismo dei Monarch!.
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Questa ad ogni uomo prudente apparir^ evidentissima , sol che ri-

fletta air iodole di tutte le verita morali : le quali procedendo sem-

pre per una via di mezzo fra due vizi opposti, lasciano il campo a

ciascuno dei due estremi di impugnare il vero e screditare il giusto,

come usano appunto tutti i viziosi e , fino ad un certo segoo , an-

che !e persone oneste, ma poco discrete ed istruite intorno alia va-

rieta degli spiriti, con cui la Prevvidenza guida le anime dei fedeii

a compierne i disegni nella amministrazione del mondo morale,

Cosl la parsimonia dal prodigo viene delta avarisia , la liberality

dall' avaro prodigalita: cosi certi zelanti indiscreti dicono indolenza

la marisuetudine ,
certi mansueti esclusivi dicono asprezza la fran-

ca parola dello zelante: gli uni e gli altri condannando di eccesso la

virtu, perche essa guardasi dair eccesso contrario. Or cosl appunto

coloro che avversarono le istituzioni cattoliche, sia per inganno,

o per istratagemma. Siccome ogni consorzio secondario nella pub-

blica associazione ha necessariamente due rispetti, uno agli indivi-

dui che dee collegare, Faltro alia societa cui dee subordinarsi; chiun-

que vuole straziare sitnili istituzioni, allorche procedono nella retta

loro via intermedia , trova aperto il campo alle invettive , tracan-

giando la subordinazione in ischiavitu agli occhi della moltitudine,

e 1' unione in cospirazione agli occhi del governante.

Ma chiunque voglia combatterne gli argomenti , non avra che a

ricordare ai declamatori gli inconvenieuti che nascono dal trasan-

dare affatto quello dei due principii che essi pretendono escludere.

Cosi, per cagion d'esempio, quando lo Scialoia combattendo le Cor-

porazioni e le Delegazioni dei mestieri ci dice che erano capricciose,

e che V uomo sotto tali istituzioni dir non poteva : io lavorero e so-

sterro la vita; che la classe degli operai dovea giacere nelV oppressio-

ns ,
T ingegno temea dimostrarsi, il Maestro si ingelosiva . . . La

condanna ad un eterno noviziato era il premio della vera abilitd *:

quando, diciamo, si leggono quelle disorbitanze, e facile il rispon-

1 SCIALOIA I principii dell' EC, Soc. Sez, V, Cap. IV, Art. I, . II, n. 53$,

e segg.
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dere, che se talvolta occorreano quest! abusi, essi erano certamente

colpevoli e doveano correggersi
4

: ma la correzione adoperata da-

gl! economist! di sopprimere i Corp! delle Art! fu come la cura di

quel chirurgo , che per guarire il dolore di capo tagliava il collo.

La soppressione totale fece si che gli artigiani dapprima perdesse-

TO la loro importanza politica e perfin civile , cadendo veramente

nella oppressione tutta la classe , perche gli individui spicciolati si

erano sottratti alia subordinazione. Irritati poscia da quella oppres-

sione, se ne riscossero tornando ad associarsi con quello spirito di

i? subordinazione e di vendetta, cheoggi scompiglia la societa e at-

tf-rrisce i Governi.

Finch& la societa e i suoi consorzi saranno composti, come srli in

dwidui, della povera nostra creta adamitica, sempre ci troveremo

esposti nella societa alia oppressione di chi comanda per passione :

nell' isolamento alia oppressione di chi abusa la prevalenza dell^

forze; gli associati avranno a temere un superiore prepotente, i dis-

sociati paventeranno la debolezza dell'uomo isolate.

Avvezziamoci dunque a trasandare con disprezzo la ridicola obbie-

zione degli abusi, con cui vengono combattute certe istituzioni dai

furbi e dagli stolti: e per determinare nella presente materia i no-

stri giudizi, esaminiamo piuttosto quali fondamenti essi abbiano in

i Diciamo se ocoorrevano
, perchfc chiunque conosce la storia sa benissimo che

nella loro totalita edurata, queste union! di Arti e mestieri condussero gli artieri a

gran potenza ed importanza , che certamente non avrebbero conseguita senza tale

unita. Basta por mente un poco a che perfezione giunsero nelComune di Firenze (per

tacere d' altri Comuni) le Arti della lana e della seta, che furono fonti inesauste di

ricchezza. Basti ricordare a che destrezza d'arte giunse"P oreficeria
,
la disciplina del

millare, dello smaltare, dell' intagliare abulino e a cesello.

Le Arti della pittura giunsero a quel sommo a che la condussero le scuole Romans
Toscana, Lombarda e Veneta, le quali tutte formavano una specie di consoryio qual
poteva acconciarsi ad arti liberali che di loro condizione sono liberissime, V arte

poi del dipingere a fresco col dissolved della consorteria si perdette in Italia. Ci
dica il signor Scialoia qual arte bella ci fiorisce fra tanta liberta odierna da poter
wnza arrossire stare a petto delle antiche , che tanto onorarono 1' Italia e furono
maestre alle altre nazioni.
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natura, e qual rirnedio la natura stessa suggerisce contro gli abusi

vituperati.

A ben comprendere la base naturale di queste comunanze di pro-

fession!, basta rieordarsi la vena base naturale della societa. La m-

ra, io dico, perche se volessdmo xicorrere a quei sogni, a quelle idee

astotte, a quelle ftnzioni di givre con cui certi pubblicisti hanno

mutata in romanzo tutta la scienza sociale, correreramo rischio, o

di sfumare fra le nebbie della IDEA, o di iricatenarci nella legalitd

tirannica di chi non conosce doveri, se non siano scritti nel codice.

Camminiamo dunque alia buona nel mondo reale, guidati solo da

quel sense comune di giustizia e di beaev olenza, die il cristianesimo

ha chiamato dovere di carita, sublimandolo ad ordine soprannatu-

rale. Presupposto questo dovere fra uomo e uomo, ognun vede che

quando molti uomini si inducono, per qualsivoglia loro bisogno o

dovere o inciinazione o capriccio, ad usare insieme famigliarmen-

te, sono obbligati ad un mutuo ricambio di sussidii e di buoni offici.

Perloche se tutti gli Artieri di una citta si trovano naturalmente in

comuDicazioni piu frequenti fra loro, che nan cogli altri loro concit-

tadini, essi contrarranno naturalmente il debito di scambievolmente

beneficarsi, non gia perche si obbligano con una convenzione, ma per-

chesono obbligati dalla natura adamarsi. Quest! abbisognadi uncon-

siglio, quell'altro d'uno stromento: certi comodi abbondano per 1'u-

nu, che, mancanti all'altro, vengono da esso compensati con maggiore

abilita; e 1'abilita di questo potra giovare al primo, come 1'abbondan-

za del primo alia abilita del secondo. Si trova insomma fra gli Ar-

tieri, come in tutto il resto del geuere umano, quella naturale dis-

ugualianza si bestemmiata dai livellatori alia moda , mediante la

quale la Provvidenza voile stringere in unica famiglia tutto il gene-

re umano con intreccio irresistibile d! bisogni e di benefizi. in

questa disuguaglianza chi e che per parte di Dio e della natura in-

troduce F armonia delle proporzioni ? Giustizia e benevolenza, os-

sia carita: e i molti che si ricambiano in tal guisa sussidii e conforti

si trovano bensl associati dal futto, ma vengouo regolat! dalle leggi
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di codesti principii social!. Le teste leggiere e superficial! non inte-

sero 5a differenza tra il fatto materiale che produce associazione ,

e la legge naturale che la guida; e per6 ci dissero con prosopopea da

cattedratioo, che la societa risulta contutte le sue leggi dalla libera

volonta degli uomini , togliendo in tal guisa alia Provvidenza crea-

trice il merito della piii insigne fra le opere da lei create.

Ma fra le maglie di quel soave e mirabile intreccio di bisogni e

di carita che abbiamo descritto, si 6 traforato per isventura nostra

il tossico della colpa di origine, quel tossico misterioso, senza di cui

tutta la natura diventerebbe un mistero, e ammesso ii quale, tutti

se ne disciolgono gli enigmi. E 1'effetto che quello produce nella so-

cieta e di allentarne i legami, di introdurvi I'antagonismo; quell'an-

tagonismo appunto che sotto nome di concorrenza viene promosso

dagli ammodernatori, i quali se ne ripromettono i fiori di ogni virtu,

e i frutti di un transricchimento senza termine. Or questo antago-

nismo canonizzato cosl dagli ammodernati , riprovato come amor

proprio dai cattolici, penetra peraltro in mezzo agli uni e agli altri,

e tenta di spezzare quei nodi, con cui la Provvidenza voile stringere

fra loro gli uomini tutti, secondo che i bisogni li poneano scambie-

volmente a contatto. E pur troppo i suoi tentativi sogliono riuscire

di molta efficacia, pronto come egli & ad usare seoza scrupolo ogni

mezzo, or di intramettenza per trarre tutta 1'acqua al proprio mu-

lino
,
or di maldicenza per iscreditare il rivale , or sopraffacendolo

anche a proprio costo col buon mercato , or abbarrandogli astuta-

mente ogni sbocco, or preoccupandone colla solerzia i guadagni: per

modo che uno o pochi di quei prepotenti diverranno a poco a poco

gli arbitri supremi dell' industria che professano, e costringeranno

i minori ad una specie di vassallaggio ,
dal quale non camperanno

se fra loro non si collegano , affine di opporre a quella prepotenza

soverchiante una forza associata. Se questo & 1'unico mezzo di cam-

pare dalla oppressione, se il preservarne anche i collegia di mestie-

re 6 debito di carita; e manifesto che presupposta la carita, presup-

poste le relazioni scambievoli, presupposto Tamor proprio che ten-

de a sconcertarle
, le associazioni di artieri doveano nascere dalla
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natura stessa dell'uomo e dalla legge,di amore scambievole : e chi

pretendesse vietarle dovrebbe abolire 1'amor proprio o torgli il con-

trapposto della carita. II che non cadendo certamente in capo alia

societa cattolica, fondata nella fede della colpa originate e incaricata

di predicare la carita , essa dovette non solo lasciar liberi
, ma ina-

nimire i suoi a formare quelle associazioni, che nel medio evo orga-

nizzarono, promossero e protessero 1'industria ed il commercio.

Noi vorremmo qui metter sott' occhio ai nostri lettori un quadro

di quelle ammirabili istituzioni, per le quali ogni professione di arte

o di commercio veniva in certa guisa ridotta ad esser quasi una fa-

miglia patriarcale ,
nella quale patriarca supremo era un ministro

del Dio di Pace e di Carita, a cui tutti si aprivano i cuori dei mag-

giorenti: questi poi, pervenuti gia a formarsi un capitale di ripu-

tazione, di capacita, di stromenti e di pecunia, teneano sotto di se,

come figli, tutti gli apprenditori, addestrandoli insieme, e alia pe-

rizia nell'arte, e alia onoratezza nell'esercitarla.

Non conosciamo in Italia infelicemente altro esempio superstite

d' associazioni d'Arti e delle loro utilita, che quella dei Facchini o

portatori detti la Carovana nel Porto franco di Genova ; giacch&

1'altra dei Camali di citta venne sciolta pochi anni prima delle ri-

forme & tempi del governatore Paolucci. Quella corporazione e

composta tutta di Bergamaschi, uomini robusti, benfatti, grandi e

massicci, i quali sotto i loro capi hanno statuti e consuetudini savis-

sime. V e fra loro un corpo d' anziani che vigila intorno alia mon-

geratezza e fedelta di ciascuno ; di guisa che in Genova i Facchini

di Carovana sono stimati per gente onesta, di buoni costumi e tanto

leale , che tutta la popolazione si serve di loro per gli oggetti di

Porto franco, benche preziosi, senza scorta de' commessi di negozio

o d'altra persona fidata, e non c'e dubbio che niuno involi il minimo

oggetto. Costoro hanno le Casse di risparmio per quando i garzoni

pigliano moglie e mettono su casa. Hanno casse di mutuo soccorso

pel vecchi , per gli infermi , per le vedove e per gli orfani. Hanno

le doti per le fanciulle, i fondi per le funzioni della loro Cougrega-

zione; per le Messe dei cappellani, pei parati sacri, per le cere, pei
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funerali dei Consorti. In quelle Carovane non v'% alcun membro

mendicante : hanno perfino i fondi per le medicine, pei medici, pei

chirurghi ecc. E la congiunzione fra di loro e si stretta e in un si

onesta , da non potersi credere chi non sappia quanto possa nel

popolo amor di religione e di comunanza. Tentati a discioglierla con

promessa di70 franchi a testa per ogni mese, ricusarono : e ci viene

detto che ne anche uno solo ve ne ebbe, il quale prendesse parte nei

tumulti popolari del 48 e 49. Anzi e tale la cura che prendono della

riputazione di loro consorteria , che il gran eruccio di un padre , il

cui figlio veniva minacciato d'espulsione dalla scuola per non so

qual falsa imputazione, era (e ne fummo testimoni) il gran pensiero

deH'obbrobrio che ne risulterebbe per lui in tutta la Carovana.

Ecco che cos' erano le consorterie delle arti del medio evo : sem-

pre avvivate dalla religione e sostenute dalla prudenza , dal zelo ,

dalFesperienza degli anziani, i quali si eleggevano ogn'anno, od ogni

tre anni secondo gli statuti fondamentali di ciascuna. Genova n'era

copiosissima, ed e forse la citta ove piii s' e conservato lo spirito di

Associazione , che da qualche anno in qua si cerca di spegnere af-

fatto, o di trasmutare hi mazzinismo.

Dicano pure i vituperatori del medio evo che hanno affrancato da

questa tutela i moderni operai ; noi risponderemo francamente, che

mentre vanno liberi dalla tutela, vanno anche orbi dei conforti e

dell' educazione; e che se ogni tutela fosse un peso da scuotere d'in

sulle spalJe ,
il loro zelo avrebbe in che esercitarsi affrancando i figli

tutti dalla tutela paterna. Che se non si credono obbligati di com-

battere ancor questa, perche e un gran bene pei figli, benche non

manchino talora dei padri che abusano ontosamente dei dritti accor-

dati loro da natura, neppur dovrebbero vantarsi d'aver distrutta quel-

Taltra, poich?; gran bene poteva essere per giovani Artieri 1'indi-

rizzo e la protezione degli Anziani, benche non mancasse tra questi
talora la prepotenza di qualche orgoglio indomito, o la gelosia di

raestiere. Certamente anche questo dovea emendarsi potendo ; ma
1'averlo emendato coll'abolire 1'istituzione , ha lasciato un vuoto

immenso nella societa, non solo sbrigliando indomite quelle turbe
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di artieri affamati che vendono le loro braccia ad ogni rivoltura po-

litica, ad ogni tentative settario ; ma rendendo necessarie pei gar-

zoni onesti e tranquilli quelle altre istituzioni sussidiarie che occor-

rono oggi a riempire la lacuna. Una Societd erasi formata in Parigi

per dare lavoro agli Artieri a sciopro ; molte altre sotto nome di As-

sociazioni di lavoro hanno dato il comodo di paghe non meritate ad

Artieri oziosi : le scuole notturne sono destinate a supplire in gran

parte quella educazione che gli Artieri avrebber dovuto ricevere nel

consorzio dei propri colleghi ;
il Governo di Francia ha dovuto ado-

perarsi ed anticipar capital! che hanno dato quel frutto che ognuno

ben conosce 4
. Quanti sforzi per riparare una rovina ! Quanti stra-

nieri sottentrati per carita cristiana a quel debito, che la medesi-

mezza di professione ispirava ed imponeva ai capi d'arte e mastri di

bottega !

La stessa carita che obbligava gli Anziani ad istruire, proteggere,

provvedere i loro fattorini, obbligava parimenti tutti i membri del-

1' associazione mutuamente a proporzione dei bisogni ; e produceva

1'eflFetto di quelle Casse di risparmio, di quei Monti vedovili, di quel-

le Associazioni di mutuo soccorso, di quelle Societd asskuratrici, che

oggi ne hanno preso il luogo, facendo 1' uomo secondo il solito, COD,

mezzi moltiplici e col contrasto ed attrito di esterni ordegni , ci6

che la natura e la religione facevano colla soavita della interna ispi-

razione. Sotto questo impulso religioso le congreghe di operai dopo

averli format! nella gioventii, ne mantenevauo lo spirito di occupa-

zione, di onesta, di concordia, e provvedeano alle disdette della for-

tuna, al mancamento del lavoro, al travaglio delle infermita, alia se-

poltura dei trapassati, alia penuria della vedova e del pupillo.

Non basta : costituito un corpo di operai in quella unita che ren-

de solidarii tutti i membri , come negli interessi cosi nei doveri ,

1 Vedemmo nl timamenle nei giornali, che preparandosi il gran campo di Marte

per la distribuzione delle aquile all'esercito francese, certi operai che lavoravano

cola per associazione istituita dal Governo in forza del preteso dritto al lavoro, pian-

tato io mezzo alia comitiva un palo, vi affissero un cartellone, scrittovi sopra : droit

u travail . honni qui sue (dritto al lavoro : vergogna a chi suda).
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aascea nel Corpo intero 1'obbligo di assicurare agli esterni un esatto

servigio per parte della comunaoza industre : ed anche a questo prov-

vedea 1'universita dell'arte cogli esami, a cui costringea chi volesse

esibire T opera sua a vantaggio del pubblico. I millantatori di liber-

t& possono certamente declamare a bell' agio contro la tirannica ge-

losia dei Sopraccapi, come declamano contro il despotismo dei Mo-

narch! e della Chiesa : queste loro declamazioni non potranno mai

avere altro effetto contro i reggenti le coinunanze d'Artieri, fuorche

quel medesimo che ottengono contro ogni altra Autorita ; vale a di-

re sguinzagliare tutte le passioni a far mal governo della societa ; e

quando la societa alzera le grida a chiedere tutela e vendetta, chia-

niare in sua difesa quella cariddi che tutto ingoia, il dio Stato ;
il

quale, colle sue polizie e coi suoi tribunali porra sotto tutela di

gente bene spesso incapace ed inerte, chi non voile arrendersi agli

ispettori e regolatori naturali e periti.

(// seguito al prossimo venturo quaderno.)



IL MATRIMONIO
IN UN GOVERNO CATTOLICO

ARTICOLO QUINTO ED ULTIMO

I.

La gravissima quistione da noi mossa in quest! articoli sul ma-

trimonio, sembra oggimai condotta al suo ragioDevole scioglimento.

E a sgropparla con maggiore evidenza torciamo un poco indietro lo

sguardo per dare un' occhiata al cammino fin qui tenuto.

Noi movendo dall' idea del matrimonio considerato nella sua

schietta natura, abbiam veduto essere ingiusta ed assurda la preten-

sione de' legisti di volerlo ragguagliato agli altri contratti e com-

merci umani
, stante le moltiplici differenze che da quelli il sepa-

rano sostanzialmente 4
. Sollevatici poscia a mirar ci6 che ne costi-

tuisce 1'essenza, abbiam mostrato comele nozze sieno talmente un'ap-

partenenza domestica, individuate, divina, da escludere affatto dalle

interne loro leggi ogni influenza del potere civile 2. Di qui spon-

1 Art. I. II matrimonio contralto civile, CIVILTA CATTOLICA vol. IX. p. 391 segg.

2Ivi.
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taneamente e venuta Fillazione : che dunque oppressive e tirannicd

sarebbe quel Governo, il quale negasse pubblica protezione e par-

tecipanza del favori civili a quei coniugii, i quali si stipulassero in-

dipendentemente dalle sue prescrizioni, ma con bastevole notorieta;

non avendo lo Stato, in quanto tale, altro diritto in ordine al matri-

monio, se non di chiedere che sotto legali forme si renda pubblico *

Dall' altra parte considerammo che il matrimonio lasciato cosi in

balla degr individui cade inevitabilmente nella cornraione, secondo

che ne aramaestra non solo la ragione, ma eziandio F esperienza 2.

Laonde ridottosi all' ordine puramente naturale ,
il potere civile si

trova nella terribile alternativa: o d'invadere diritti non suoi, o di

permettere che il matrimonio si guasti con infinito danno della socia-

le convivenza.

Un Governo adunque, che vagheggiando la funesta idea della se~

parazione dello Stato dalla Chiesa , osasse porsi, riguardo al matri-

monio , nella medesima condizione delle societa eterodosse o paga-

ne , non guadagnerebbe altro dalla sua detestabile apostasia se non

F entrare in un viluppo inestricabile. Ne e meraviglia ; per6 che

esso si costituirebbe in uno stato anormale ; ed e follla sperar quivi

quelF ordinato andamento , quell* armonia di persone e di cose che

mm pu6 pfocedere se non rfalF osservanza detle leggi imposte dal

Greatore.

Pertanto a fuggir F imo e F altro di questi scogli , un Governs

cattolico, se ha senno, non che privarsi temerariamente del celeste

dono e delF aiHto che in tale bisogna gli vien dalla Chiesa, dovreb-

be anzi dar opera a conservare intero il beneflzio di Che la bontS

di Dio voile graziarlo. Agli occhi di siffatto Governo il matrimonio

necessariamente si presenta elevato alia dignita di Sacramento della

legge evangelica 3, Questo fatto finisce di sottrarlo dalla swa giu^

risdizione. Nondimeno gli apre F unica via legittima per cui esso,
.

1 Art. II. Conseguenza del matrimonio civile in un Governo non invasore*

CIVILTA CATTOLICA Vol. IX, pag. 519.

2 Art. III. 11 matrimonio in balto degl'indivitftti. T. questo vdl. psrg. 19.

3 Art. IV. 11 matrimonio Sacramento della Chiesa. Ivi, pag. 153.



1 Art. 108.
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rale per provvedere all' interezza e conservazione del matrimonio

con efficacia di operazione, con sicurezza dell'esito, e non pur senza

ledere verun diritto , ma compiendo un dovere.

II.

Niuno, io penso, vorra contrastare che il Potere civile prestando

il suo braccio alia Chiesa per 1' osservanza delle leggi da lei sancite

sul matrimonio ,
facendole passare in leggi dello Stato, obbligando

i cittadini a conformarvisi , non venga per questo stesso a provve-

dere contro ogni abuso che possa per avventura corrompere o meno-

mare la purezza d' un affare si delicato e di tanta rilevanza per la

pubblica morale. Egli con ci6 non solo assicura le nozze dalla volu-

bilita e dalle passioni dell' individuo, ma le tiene constantemente

sotto il correggimento di un potere indefettibile e divino , il cui

oracolo & colonna e sostegno come della verita di credenza, cosl del-

T onesta di azione. L' autorita della Chiesa non e solo un' autorita

sociale ornata delle doti che alia mente e alia volonta ordinatrice

delle moltitudini sogliono attribuirsi; ma e un' autorita celeste,

un' autorita assistita direttamente dallo Spirito Santo, un' autorita

incapace di errare nelle morali sue leggi, un' autorita insomma che

sola pu6 lottare vittoriosamente contro le focose libidini e le fa-

cili aberrazioni del cuore e della mente umana. Servare il coniu-

gio sotto la regola d' una tale autorita, e servarlo sotto 1' influenza

d' un principio incorruttibile di vita; e chi ricorda la storia del me-

dio evo non durera fatica a comprendere come la Chiesa, e la sola

Chiesa, fu quella che colla sua inalterabile fermezza seppe salvare la

indissolubilita del vincolo maritale contro 1' indocile sfrenatezza non

pur di popoli uscenti dalla barbaric, ma di potentissimi dominatori

fieramente ricalcitranti a tanto giogo. Invano essi scapestravano e

dibattevansi con ogni sorta di resistenza , di furori ,
di minacce.

Quei vindici irremovibili della divina legge, i Papi, securi d' aver

nella loro spada spirituale la virtu d' abbattere qualunque altezza si

levasse a guerreggiar contro Dio, or colle dolci, or colle aspre li re-

pressero, li ammansarono, li costrinsero a sobbarcarsi al precetto
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evangelico. E mentre la pretesa Riforma cominciava T ipocrito a-

ringo dal concedere al Langravio di Hesse la pluralita delle mogli ,

la Chiesa di Dio rinnovellava contro 1'incontinenza del Re d'lnghil-

terra V esempio d' indomita fermezza gia tante volte mostrata con-

tro i Re di Francia e gl' Imperadori di Germania.

Sopra questo pimto non pu6 cader dubbio di sorta alcuna. Sola-

mente potrebbesi non vedere a prima giunta come una tal dipenden-

za dalla Chiesa non leda i diritti individual! e domestic!, avendo noi

dimostrato fin da principio essere il matrimonio un affare non pur

religioso, ma personate altresl e di famiglia. Tuttavia un talsospet-

to leggermente svanisce, come prima si pon mente alia natura del-

Fautorita religiosa e alle sue relazioni coll' uomo. L'autorita della

Ghiesa essendo V autorita stessa di Gristo ordinata a formare 1'uo-

mo interiore e morale, corrisponde all' individuo in quanto indivi-

duo, e di necessita lo accompagna in tutte le nuove relazioni in che

egli si spiega ed allarga. Essa dunque di natura sua, in forza della

sua missione divina, ha diretta ingerenza sopra Y individuo, la per-

sonalita, la famiglia e qualsiasi ulteriore rapporto, per ci6 che s' at-

tiene all' ortodossia del credere e all'onesta dell' operare. Essa e sta-

bilita per indirizzare e scorgere 1' uomo non ad un fine particolare

e transitorio , ristretto tra i brevi termini di questa vita , ma al

fine universale ed eterno, che travalica i confini di questa passeggie-

ra esistenza ed essenzialmente risponde alia parte piu nobile della

nostra natura. La sfera della sua azione non e circoscritta ai soli

riguardi esteriori, provenienti da parziali bisogni di tempo e diluo-

go, ma penetra il nostro interno, abbraccia il santuario stesso del-

la coscienza , le relazioni immutabili che 1' uomo ha con Dio, e con

tutta la natura che lo circonda; lo scope a cuiguida e lo scopo stes-

so della creazione e della redenzione. Essa opera suirintelletto, im-

ponendo lacredenza; opera sulla volonta, confortandola ad atti su-

periori alia natura; opera sull'essenza stessa dell' anima, santifican-

dola ed elevandola merce la grazia ad un ordine del tutto divino.

Gli effetti che essa produce non ban solamente valore quaggiii, ma
tutto ci6 che essa lega o scioglie sulla terra e legato o sciolto nei

Vol. J. 16*
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cieli i. La sua influenza adunque sopra U fatto domestic^

nale delle nozzenon e violent*, ma conaaturale agl'individwi,! qua-

li sono a lai suggetti ia cose assai |>iu delicate di questa.

Siffatta ragione di per se si chiara , viemeglio lampeggia da che

per ordinazione divina le nozze tra fedeli sono state elevate ad esse-

re un rito sacro e uno strumento ed un canale di quella grazia so-

prannaturale , cui la Chiesa dispensa ed amministra. E chi sara si

privo d'intelletto, il quale credendo dipendente daDio 1'individuo,

la famiglia e quant' altro concerne 1'uomo, e confessando 1'autorita

della Chiesa non diversa dalla divina in ci6 che s' attiene ai diretti

rapporti tra 1'uomo e Dio , dira poi essa Chiesa uscir dall' orbita

de' suoi diritti ed esercitare un' azione contraria alle natural! pro-

pensioni , quando essa entra a regolare un atto che sebben persona-

le e domestico, e nondimeno essenzialmente religiose, diragion di-

vina , informato d'intima relazione col primo principio e coll' ulti-

mo fine dell' esser nostro, e nel quale le persone che vi concorrono

operano come speciali ministri d' un Sacramento ? Anzi chiunque

Jia mente sana dovr^i giudicare che, se 6 naturale ad ogni tendenza

particolare obbedire alle laggi universal! dell' ordine in cui quella

e accline, e muoversi sotto Timpulso e la guida del motore supremo

che presiede ad esso ordine ; e sommamente spontaneo e conforme

alia indinazione dell' umano individuo il sottomettersi in un suo

atto (che come essenzialmente religioso e essenzialmente connesso

col divin culto e col fine ultime dell'uomo) alia efficacia e all'indi-

rizzo di quel potere, che e stabilito sopraccapo e motor primo di tut-

ta la religione e del corso della creatura razionale verso il supremo

scopo di sua esistenza.

Dunque la podesta civile esigendo nel matrimonio 1'obbedienza

alle leggi della Chiesa, assicura la santita di quel contratto, non pur
senza violentare 1'individuo ne la famiglia, ma anzi aiutando co' suoi

1 Amen dico vobis, quaecumque alligaveritis super terram
,
erunt ligata et in

coelo; quaecumque solveritit super terram, erunt soluta et in coelo. MATTH.
XVIII, 18.
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mezzi Funo e Faltra a seguire il corso spontaneo e naturale di quel-

Fordine in cui dal sapientissimo Iddio vennero predisposti. Ma ci6

e poco. II Ooverno civile cosl adoperando viene inoltre a compiere

un suo principalissimo dovere, e per6 nonche andare esente da bia-

simo ,
fassi meritevole di lode. A porre in chiara luce un tal pun-

to, buon sara toccare almeno rapidamente le prime origini d' ogni

potere per ispiegar la cosa da suoi stessi principii.

III.

Tre poteri supremi reggono Fumana convivenza : il paterno , il

politico , il sacerdotale ; secondo che tre societa nella propria loro

sfera indipendenti snssistono tra gli uomini : la domestica, la civi-

le, la religiosa.

Societa nel suo piu ampio significato importa una qualunque

congiunziofie di piu persone cospiranti a conseguire co' loro atti un

fine onesto. II fine adunque e la cagion prima che da Fessere e la

forma a qualsiasi societa fra gli uomini, e la detennina nella pecu-

liare sua specie e nei doveri e diritti che He rampollano. Ma que-

sto fine, rispetto agF individui che formano F associazione, p6 e-

sere o particolare o generale ; val quanta dire pu& rigwardare o una

parte sola della loro personalita ed esigere il concorso di alcune for-

ze e di alcuni atti solamente, ovvero pu6 riguardare la loro perso-

nalita tutta intera e richiedere sotto un dato aspetto la cooperazio-

ne di tutte le facolta e potenze ond' essi sono dotati. Se si verifies

la prima ipotesi, noi abbiamo una societa parziale , una societa in-

compiuta, una societa impropriamente detta, qual sarebbe a mo' d'e-

seraph) una societa letteraria, o mercantile e via discorrendo ; nel-

la quale il fine proposto della scienza o del guadagno non coiicerne

ne chiama a se tutta la personalita e atthita de' socii. Se per conv

trario interviene la seconda ipotesi , allora solamente sorge una so-

cieta propriamente detta , una societa compiuta e perfetta nel ge-

nere di societa, cioe una vera ed adeguata unione di umani indi-

vidui.
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Ora tre sole specie di societa perfetta e totale possono conce pir-

si ; in quanto tre soli firii possono presentarsi , che dal lato ad essi

proprio guardino tutta la personalita de' socii, e richieggano il con-

corso di tutte le loro forze. Imperocche 1'uomo, preso integralmen-

te e secondo tutta 1' estensione della sua attivita , pu6 aver tre ri-

spetti e riferirsi a tre scopi. Questi sono la propagazione della spe-

cie umana per mezzo della stabile unione tra 1'uomo e la donna ;

Tordinamento degl' individui gia propagati per ci6 che concerne la

felicita della vita presente e le loro scambievoli ed esterne relazio-

ni ;
i'indirizzo de' medesimi alia beatitudine eterna della vita avve-

nire e al culto dovuto a Dio. Siffatti scopi son come tre centri, a'

quali non una parte sola delle nostre forze
, come nelle altre asso-

ciazioni parziali ed imperfette, ma tutta iiitera F umana vita ed ef-

cacia si rapporta. Imperocche all'asseguimento d'ognuno di essi 1'in-

dividuo fa servire proporzionevolmente tutto ci6 che e in lui , e vi

si ordina non secondo una sua appartenenza soltanto , ma secondo

tutta 1'estensione di sua esistenza. Ora il primo di questi scopi vi

da la societa domestica, il secondo la civile , il terzo la religiosa , a

cui corrispondono parimente tre poteri : il paterno, il politico , il

sacerdotale.

Questi poteri , chi ben considera , son tra loro diversi e distinti,

perche diversi e distinti sono i fini a cui mirano ; ma sono alia stes-

s'ora insieme armonizzati e connessi, siccome armonizzati e connessi

sono neH'intendimento e volonta del Greatore quei beni che essi deo-

no procurare. La lor congiunzione o separazione in uno o piu sub-

bietti , nulla toglie alia loro diversita o coordinazione, perche la lor

distinzione e formale, il loro ordinamento e obbiettivo ed intrinseco.

Nell' infanzia del genere umano essi nacquero accoppiati nel mede-

simo capo, perch& la prima delle tre noverate societa era ad un tem-

po il germe e 1'inizio delle due altre, che in essa e per essa comin-

ciavano a svilupparsi. II Patriarca fu da principio non solamente

capo della famiglia, ma Re eziandio e sacerdote; perche il fatto del-

la generazione non pur gli dava il diritto di allevare ed educare i fi-

gliuoli da lui procreati, ma determinava la sua superiorita rispetto
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al porre ordine nelle relazioni tra le nuove famiglie , che dalla sua

germinando restavano in istabili comunicazioni col primo ceppo, e

costituivalo maestro, interprete e regolatore delle materie religiose,

in forza della scienza divina da lui posseduta e delle tradizioni che

avea il debito di tramandare. Quindi nella piii antica storia ti scon-

tti in Melchisedecco Re di Salem e Sacerdote dell* altissimo Iddio ,

e in Abimelecco , il cui nome non altro suona che Padre-Re. Ma

sviluppatasi poscia in grande la societa , ed uscita dalla condizione

non pur di semplice famiglia , ma di reggimento patriarcale , i tre

Poteri si divisero , tendendo nella loro divisione ad equilibrarsi in-

sieme e prendere il posto che competeva a ciascheduno. II sacerdo-

zio si scever6 dal governo ; e F uno ne 1' altro non fu piii come un' ap-

pendice e una necessaria conseguenza della paternita.

Senonche la tosta caduta dall' uman genere nel politeismo e nella

idolatria, sviando la mente e il cuore umano dal vero e dal giusto,

impedl grandemente quei tre Poteri dal prendere le loro convene-

voli proporzioni. Gome era prono ,
il piii forte , cioe il politico ,

di mano in mano assorbl i due altri. La sua invasione riguard6 pre-

cipuamente il potere religioso, il quale piii dell' altro adombravalo,

massime dopo che la felicita della vita presente prese intero predo-

minio sopra 1'idea della vita avvenire , e si costitui scopo supremo

ed assoluto , a cui ogni cosa si riferisse. Quindi nel paganesimo il

potere politico pervenne alia fine a tiranneggiare il potere religioso,

vuoi assoggettandoselo qual sua dipendenza , come in Grecia , vuoi

accoppiandolo quale accessorio , come in Roma , dove i Patrizii e

poscia gl' Imperadori furono Sovrani insieme e Pontefici i.

fcair^il .i-i.ik.jo.).

'

l*
i Lo stesso si va ora rinnovellando negli Stati protestanti e scismatici , nei quali

10 Czar , o il Re
, o il Parlamento e supremo giudice e regolatore della Religione :

i Vescoyi e i ministri ecclesiastic! non sono che agenti subordinati. Stolto poi sa-

rebbe obbiettare 1'esempio di Roma cristiaoa, in cui il Pontefice e diventato sovra-

no eziandio temporale ; giacche, come abbiamo piu volte dimostrato, e ben altro che

11 Pontefice universale si aggiunga come cosa acccssoria e subordinata la sovranita

d'uno Stato particolare per serbare la sua indipendenza e dignita , altro e che un

sovrano particolare si aggiunga 1'autorita di Pontefice (da Cristo lasciata ai soli sue-
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II riordinamento apportato da Cristo col suo Vangelo condannfc

quest! abusi, e rimise i tre poteri nel proprio luogo. II potere pa-

terno fu dichiarato emanazione del potere divino : ex quo omws

paternitas in coelis et in terra nominatur 1. II potere religioso fu

dichiarato diretta continuazione dello stesso potere che Cristo ri-

ceve da suo Padre: sicut misit me Pater, et Ego mitto vos 2; qui vo$

audit me audit, qui vos spernit me spernit
3

. II poter civile fu di-

chiarato officio ministeriale per promuovere i sudditi al bene : Dei

enim Minister est tibi in bonum *
; e vindice armato contro i pre-

varicatori della divina legge : non sine causa gladium portat. Dei

enim Minister est, vindex in iram ei qui malum agit
5

.

Vedi adunque mirabile conserto e concordia di parti. La societk

domestica e assicurata contro le invasion! della societa civile, procla-

mandosi che il potere reggitore di quella non deriva da questa, ma

deriva da Dio ; e che quindi i figliuoli son per diritto divino sog-

getti al proprio padre, e solo indirettamente soggetti alia civile so-

cieta, in quanto la famiglia, come parte al tutto, vi e sottoposta. II

che distrugge da capo a fondo 1' errore di Rousseau e di Beccaria ,

che vogliono la societa comporsi direttamente non di famiglie ma

d'individui presi alia spicciolata. E converse gli individui presi se-

paratamente e di per se compongono la societa religiosa ; perche il

fine che questa mira risponde alia natura stessa deH'uomo, in quanto

tale, e secondo la sua parte piii nobile, indipendentemente dalla fa-

miglia, e solo in forza dell' essenza umana di per se ordinata a Dio

Laonde la religione viene abbracciata dalla volonta individuate di

ciascun uomo, che riconosce ed obbedisce all' ordine impostogli dal

Creatore. Di che scendono due importantissimi corollarii. II primo
e che il potere paternovien di natura sua temperato e retto dal poter

cessori degll Apostoli) per farla conversare secondo viste terrene a uno scopo urna-

no fuori della cattolioa verita della Chiesa universale. Nel primo caso non ci e nfr

usurpaziooe ne inversione di fini, nel secondo ci e i' uno e 1' altro di questi seonci'

1 Ad Ephes. Ill, 15. 2 IOAHN. XX, 21. 3 Luc. X, 16.

4- Ad Rom. X11I, 4, 5 Ivi.
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religiose, il quale forma quasi una guarentigia degl'individui in ci6

che concerne gl'interessi morali legati colla salute dell' anima, ben-

che il padre sia ordinatore sui iuris riguardo al mero andamento

domestico. II secondo : che il potere politico e ordinato a coadttivar

!e famiglie, e mediante queste gl'individui, per rispetto alia felicita

temporale ; mentre il potere religiose e diretto a coadiuvar gl'indi-

vidui, e mediante essi le famiglie, in ordine alia felicita eterna.

Lasciando indietro per ora il potere paterno, di cui non dobbia-

mo qui occuparci , e restringendoci agli altri due intorno ai quali

si aggira la presente controversia; egli e chiaro ehe essi nella pro-

pria azione debbon procedere armonizzati e connessi, siccome armo-

nizzati e connessi son fra loro i due fini a cui mirano operando. II

poter religiose ha bisogno del concorso del potere politico in ci6 che

coneerne gli affari della vita terrena; il potere politico ha biaogno di

ricorrere al poter religioso in cio che si attiene agli affari della vita

celeste. E come la vita celeste da la norma alia vita terrena in cio che

Tiguarda idee e costumi ; cosi il poter religioso presiede da questo

lato al potere politico , e gli comanda in tutto ci6 che riferiscesi a

quei due sommi capi della vita sociale dell'uomo, in quaato e indi-

rizzata alia beatitudine eterna. Acciocche poi non trasmodi e non

erri nel comandare, egli da una parte non possiede di per se la spa-

da materiale, dall'altra e fregiato d' infallibilita, merce 1' assistenza

da Dio promessagli. E converse il potere politico possedendo la for-

,za, che risulta dair aggregate dei mezzi terreni , prepondera al po-

ter religioso in ordine a rimuovere nel fatto gl'impedimenti che pos-

sono impacciare il libero corso della vera credenza e dell' onesto

operare. Ma come la forza e nata a tutelare il diritto, e il fatto ad

incarnare Y idea, cosl il poter temporale e ordinato di sua natura a

dar braccio forte al poter religioso , per rimuovere gli ostacoli che

possono attraversarsi all' azione e movimento di quello. E questa la

mission principale del potere politico nell' ordinamento divine; ne

possiamo disconfessarla, se vogliamo che il ben temporale a cui esso

provvede sia veramente bene umano, cioe rannodato coll'eterna feli-

cita, appetto alia quale qualsivoglia gran bene terreno non e che un

atomo, ed ogni lungo spazio di vita un batter di ciglia.
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IV.

Questa, che sembrar potea digressione, ci ha menato direttamen-

te al termine verso cui eravamo avviati. Imperocche , poste le cose

teste discorse, chi non vede che se il potere civile coopera coi mezzi

edandio coattivi a far eseguire ,
in ordine al matrimonio, i canoni

della Chiesa, esso non pur esercita a riguardo de'sudditi un suo di-

ritto, ma compie un dovere, che gli corre in forza della sua mede-

ma destinazione? Se esso e ministro divinamente stabilito per aiu-

tare al bene i soggetti ; se la spada di cui cinge il fianco non gli e

indarno commessa, quasi ornamento vano; se quella spada e un vivo

simbolo del diritto che ha di adoperare la forza ;
se la forza non ha

altro scopo che di tutelar la giustizia; qual dubbio c'eche esso dee

farla servire principalmente a difesa di quelle leggi che da Dio proce-

dono nella sua Chiesa, che e regno di lui e del figliuol suo Gesii Cri-

sto? E che razza ministro sarebbe quegli che non si pigliasse vemn

pensiero di far eseguire la volonta del suo Signore? Qual nuova fog-

gia di vindice armato contempleremmo noi in chi lasciasse impu-

nemente trasgredire quei comandi per la cui tutela venne prescelto?

Non puo per certo un Governo cadere in si vituperevole noncuran-

za, senza dichiarare al tempo stesso che esso prevarica la divina 07-

dinazione, manca al precipuo debito ,
onde Iddio intese obbligarlo

nell'affidargli la spada della giustizia; scaglia anzi lungi da se questa

spada che gli e scesa dal Cielo , e un' altra ne va a raccogliere nel

fango della terra o acquistandola ingiustamente colla sola violenza,

o ricevendola in dono da sudditi riserbantisi il diritto di ripigliarla

quando rie venga loro il talento. In breve: o dee disdirsi alia spada

temporale la sua origin celeste, o le incombe il debito di adoperarsi

a difesa delle leggi divine, e per6 delle leggi della Chiesa. Nel prime
caso

, supponendosi che surga dalla terra e dal volontario consenso

degli uomini , potra essa restringersi ai soli interessi terreni e de-

terminarsene 1'uso ad arbitrio di quelli che la crearono. Ma nel tem-

po stesso dovr& soggiacere al dominio de' suoi autori , e variare i
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suoi diritti a norma delle libere loro concessions Che se questo non

piace, forza & in tal caso accettare la seconda parte della disgiunti-

va dianzi proposta. Imperocche gli e chiaro piu della luceche se la

spada temporale scende dal cielo, se e comunicazione diretta del po-

tere stesso di Dip, essa non pu6 non ritrarre dalla natura del suo

principio, ne deviare dallo scopo per cui venne temprata. Or niuno

osera contrastare giammai che questo scopo nella divina intenzione

non sia altro ultimamente ,
che prestare il mezzo da rimuovere gli

impediment! e agevolare il cammino della creatura ragionevole ver-

so il supremo suo bene, al quale siamo mossi e guidati dalla Chiesa.

Un Governo adunque che non vuole snervarsi e svilirsi , un Go-

verno che riconosce la sua origin da Dio ,
un Governo che ama re-

star riel nobile posto ed eccelso, in che Iddio il colloc6, intende be-

nissimo che la parte precipua della sua autorit^ egli dee impiegarla

in questo appunto di far servire 1'ordine materiale e terreno da lui

amministrato , all' ordine spirituale e celeste amministrato dalla

Chiesa ; dovendo il corpo servire allo spirito e la terra al cielo , e

tale essendo 1' irrecusabile illazione a che lo mena la conoscenza di

se medesimo.

E qui mi giova fare un' osservazione a rincalzare 1' argomento.

Allorche san Paolo in quella ammiranda sua epistola ai Romani ci

dava dell' autorita civile quell' idea che sopra esponemmo , e certo

ch'egli non parlava df essa autorit in quanto nella Chiesa viene san-

tificata in certa guisa e resa agli occhi de' sudditi piu veneranda.

Imperocche in tal caso sarebbe stato fuor di proposito indirizzare

(juelle sue parole ai fedeli d* allora ,
i quali tfovavansi socto il reg-

pimento di Principi pagani. Ma uopo e dire che ivi 1'Apostolo par-

lasse dell' autorit<i civile considerata in se stessa , in quanto cioe

scende da Dio nell'ordine eziandio naturale, e per ci6 che importa

il suo semplice concetto ; il quale travolto e oscurato nel gentilesi-

mo , veniva dalla luce evangelica restaurato e richiarito. Di questa

autorita adunque, ancorche nei termini della sola natura ristretta ,

1'Apostolo affermava esser proprio il ministero di usar la forza con-

tro i prevaricator! della divina legge. N^ osta il dire, che fuor della



250 IL MATIUMONIO
v_

Chiesa. il potere politico ignorerebbe, almena per cio che riguarda

Tot-dine soprannaturale , qual sia questa legge divina , cui essa dee

difeadere colla spada; massime non essendo esso, come abbiam piii

volte detto , interprete ne giudice del giure naturale o divioo. Ci6

non osta, io dico , perocchd questo prova soltanto che quel dovere

per potersi appieno e debitamente adempiere, richiede , come con-

dizione, che la materia, intorno a cui dee versare, gli sia proposta

da un'altra autorita competente a tal fatto; ma in niuna guisa dimo-

stra che quel dovere non esiste in s& stesso , ossia nel subbietto in-

formato dall' autorita che & la radice da cui Y anzidetto dovere ger-

moglia. E di vero il raziocinio da noi fatto nel numero precedente,

in ordine a dedurre le attribuzioni del potere civile e il debito di

eooperazion materiale e di difesa verso il poter religioso , intrinse-

camente fondavasi sopra ragioni naturali.

Or, se questo ha forza guardando la semplice origine natural del

potere, quanto piu dee crescere di valore, se miriamo il potere gia

eristianeggiato nella Chiesa, e rivestito di novelli obblighi nel nuovo

ordine a cui venne sublimato? Uno Stato, il quale in quanto Stato

riconosce Cristo e la sua Chiesa , per questo stesso si obbliga in

(juanto Stato, cioe- in qualita di persona sociale, a riverir 1'uno e 1'al-

tra e ad obbedirne le leggi. Or la rivereriza e 1'obbedienza non si pra-

tica che colle azioni. Quali sono pertanto le azioni dello Stato, di

(juesta persona collettiva e morale, il cui corpo & la moltitudine,

In. cui anima* 6 il potere? Non sono appunto gli atti sociali, ema-

nanti da esso potere, ed eseguiti in essa moltitudine? E questi atti

non si riducono alia ordinazion delle norme che debbono ben re-

golare e armonizzare le singole parti , e al movimento con che si

promuove 1'osservanza delle medesime e se ne puniscono le infra-

zioni? Adunque se la fede vuol essere non sol creduta nell' interne*

del cuore, ma confessata esteriormente colle parole e colle opere,

un Governo il quale si dica e sia cristiano e cattolico, non pu6 fare

fhe non confessi nella vita governativa, negli atti con cui trapassa ad

operare esternamente nel corpo sociale, non pu6 fare, dico, che non

confessi Cristo e la Chiesa, e che non si sottoponga alle leggi dell' uno
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e dell'altra, conformandovisi ne'suoi ordinamenti ed esigendo che

tutto il corpo sociale vi si conformi. E cosi adoperarono in secoli

piu felici gli Stati cristiani , quando un tal nome non era un suono

vano, ma una verace significazione di cosa reale: non una morta for-

mola scritta sopra un pezzo di carta in froute a uno Statute, ma

una viva sentenza scolpita nei cuori e professata lealmente dai go-

vernanti. E cosl, laDio grazia, continuano a fare alcuni Governi cat-

tolici, cui 1' alito protestantico non e giuuto almeno in parte a con-

taminare del suo veleno.

Scendendo ora dalla considerazion generate al caso nostro e con-

chiudendo questo preseute nostro discorso, ecco la via piana, giu-

ridica ,
decorosa , efficace, che Iddio ha aperto nella sua Chiesa ai

Governi civili per provvedere alia conservazione delle sante leggi

maritali : cooperate nell' ordinamento esteriore all'azione , con die

la Chiesa per V autorita ricevutane da Dio regge una bisogna si de-

licata e di conseguenze si rilevanti per 1'uomo. I Governi adun-

que riconoscendo nelle loro legislazioni i canoni dalla Chiesa ordi-

nati in tal materia, fortificandoli della loro sanzione, esigendone da'

sudditi 1'osservanza , con azione non sol giusta ma lodevole e dove-

rosa, verranno a francheggiare il matrimonio da qualsiasi corruzio-

ne, e con esso la moralita de' costumi sociali. Assicurati su questo

punto si capitale, potranno poi procedere liberamente nei limiti

della giustizia a regolarne i civili effetti ,
i quali , perche apparte-

nenti ad altri contratti col matrimonio connessi ma dal matrimonio

distinti ., e riferibili all' ordine pubblico ,
son di diretta competenza

dello Stato.

In tal modo tutti gli elementi sociali entrano e si mantengono

nell'ordine da Dio voluto. L'individuo incapace da s& solo di pre-

servare da corrompimento un obbietto si agevole a viziarsi , vien

dolcemente sorretto e posto sotto la salvaguardia di un' autorita

non istraniera a lui nfc alia cosa di cui si tratta , ma naturalissima

all* uno e aH'altra , perchfc autorita religiosa , e come tale diretta-

mente regolatrice dell'individuo in ci6 che riguarda le sue relazioni

con Dio e le sue morali attinenze. La societa vien fatta capace di
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sopravvegliare, mercd il suo accordo colla Chiesa, ci6 che altrimenti

DOD potrebbe, e che dall'altro lato e si strettamente congiunto co'suoi

interessi, e ci6 non pur nori incorrendo in veruna violenza, ma eser-

citaiido un dovere. La Chiesa vien tenuta in onore , le sue leggi ri-

conosciute non pur individualmente ma socialmente , confortate di

nuova sanzione , rese forti a comprimere chi dimentico di Dio non

teme che la sola forza terrena. Iddio finalmente ravvisato pratica-

mente qual unico principio dei due poteri materiale e spirituale ,

temporaneo ed eterno , politico e religioso ; ogni cosa ricondotta

all'unita e pace proveniente dall'ordine. Allora solo 1'umano con-

sorzio si presentera come una vera citta di Dio sulla terra, in cui egli

sia governatore e padre, 1'uomo apparira vero cittadino del cielo,

affidato in questo suo terrestre pellegrinaggio alia cura di Vicarii

e Ministri dell' unico comun Signore.

Ma a conseguire un bene si splendido e si magnifico e necessario

che i Governi nelle loro deliberazioni non ascoltino gli avvocati vol-

teriani o i politici giansenistici , ma ascoltino Cristo, ascoltino il

suo Yangelo, e credano loro gloria e grandezza il servire a Dio e

alia Chiesa, non il ribellarsi dalPuno e invadere i sacri diritti del-

1'altra. E mestieri che cerchino di sempre piii stringere i vincoli che

debbono unirli alia Sposa di Cristo, non gia per vaghezza di pagana

licenza atteotarsi con sacrilego taglio a troncarli, separando ci6 che

Dio ha congiunto. Dove il micidiale concetto della violenta separa-

zione si adotti , i due Poteri in cambio di reciprocamente aiutarsi,

come erano destinati a fare, riusciranno Tuno all'altro di impaccio,

si faranno una guerra sorda
, che presto o tardi scoppiera in aperta

battaglia. Dell' esito di questa non pu6 dubitare chi intende essere

la Ghiesa fatta da Dio per debellare i superbi ; ma le sventure e i

danni sociali che per corso naturale di cose deono precedere un tal

trionfo , altamente peseranno sulla coscienza di chi cagion6 quel-

V empio non meno che impro\ido conflitto.
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SUE RELAZIONI COI POPOLI OCCIDEOTALI.

(Continuazione e fine)

Tra i mali gravissimi cagionati dalla comparsa e diffusione del

protestantesimo in Europa, ci venne talora affermato doversi anno-

verare pur quello, di aver rotto a mezzo e fermato il corso della ci-

vilta cristiana, che prendendo le mosse da Roma ed Italia stava per

conquistare due mondi , Tantico d'Asia e il nuovo di America ,

1'uno e 1'altro riaperti all' Europa da due Italiani , quello da Marco

Polo , questo da Cristoforo Colombo. E per vero con quella virtu

d'espansione che e propria delle istituzioni rigogliose ed immortali,

quale e la cattolica, in men d'un secolo le cose che si operarono al

di la dell' Indo e del Gange e sulle rimote piagge dell' Atlantico e del

Pacifico, furono cosl grand! , che sebbene fresca ne sia la memoria

e splendidi i monumenti, ci devono parer favole paragonate a quelle

del nostri di, e noi, che pur ci crediamo da tanto, rimpetto a quei

sommi uomini che le compirono, diventiamo pigmei ed essi giganti.

Ora, per cercare che se ne faccia la ragione, non se ne trovera altra

che questa ; che allora sulle navi e galee di Spagna , di Portogallo ,
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di Francia, die movevano alia conquista di lontani paesi e traffica-

vano con barbare nazioni , veleggiava la religione ; ne , per intent!

che fossero a' vantaggi material! del commercio e della dominazio-

ne, i Principi e popoli d'Europa trasandavano il trionfo della avita

loro fede , dalla quale riconoscevano ogni bene. Se la grettezza e

1' egoismo protestantico, che sottentrarono alle feconde ispir#zioni

del cristianesimo, non avessero isteriliti e disseccati quei vigorosi

germogli, i nomi d'un Saverio, d'un Solano, d' un Ricci e di tanti

altri rigeneratori di barbari popoli suonerebbero assai piii alto che

quelli di Penn , di Baltimore e di Washington , non solo nei fasti

della religione, ma pure in quelli della civilta. Chi puo dire a che

grado d'incivilimento e di coltura sarebbero giunte le due Ameri-

che ,
la penisola indiana , le isole del mezzodi , Siam , ll Tunchino ,

la Cina, il Giappone, se le nazioni europee informate da spirito cat-

tolico ne avessero promossi gl'inizii non so dire se piu difficili o

prosper! e port.entosi? Ma non solo non li favorirono , che anzi la

crescente potenza d'Olanda e d' Inghilterra li av verso e riusci loro

fatale. Abbiam narrato come in Giappone, merce 1'intervento olan-

dese, venisse chiuso ogni porta ad introdursi, ed ogni mezzo a con-

servarsi il cristianesimo ; or ci resta a dimostrare che la condotta

dei trafficanti eretici, surrogati ai cattolici, fu un regresso alia bar-

baric , un avvilimenta delle glorie cristiane , una rinunzia solenne

alia missione incivilitrice che compete ai popoli ponentini.

Gli Olandesi, come fu detto, approdarono al Giappone la prima

volta suU'aprirsi del secolo diciassettesimo, gittativi da una terribil

fortuna di mare, e nel 1609, sessantasette anni dacche i Portoghesi

vi trafficarono , ottennero d' aver porto aperto in Firando , isoletta

alia punta occidental di Chiusin. A sicurarsi qtiivi la stanza, e ad

affievolire 1' influenza de' Portoghesi loro emoli
, fecero i Giappone-

si sperti a correr tutti quei mari navigando alia Cocincina, a Siam,

alle Filippine a procacciarsi da se medesimi quelle merci che i Por-

toghesi vi recavano; insegnarono loro 1'arte di fonder cannoni; pro
misero sicurta alle loro navi, provvedendole di bandiere con 1' arme

d'Olanda , da spiegarsi ove s'incontrassero nei legni olandesi che
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corseggiavano cola intorno; ed attutarono nell'animo di Daifusama

il timore di un'invasione forestiera, avendolo accertato che la loro

poderosissima armata avrebbe reso vano ogni tentative di conquista

sul Giappone per parte della corona di Spagna, di cui erano capita-

lissimi nemici. Cosl a poco a poco presero il sopravvento sopra i

Castigliani e i Portoghesi, e merce loro arti , alcune oneste , altre

indecorose e vili, giunsero dopo il dotoroso fatto d'Arima a cacciarli

iriteramente da tutti i porti del Giappone. Ma se conservarono il

privilegio del traffico , scaddero nella stima dei Giapponesi , severi

estimator! delle leggi dell'onore e della dignita nazionale, e furono

assoggettati ad ogni maniera digravezze, soprusi e abbassamenti.

L' anno stesso che segul il loro trionfo
(
1640

)
essendosi dati a

fabbricare ampii magazzini a Firando, il Governo se ne insospetti, e

fatti esaminare rainutamente le case particolari e gli edifizi pubblici

della fattoria , mand& un bando imperiale perch^ fosse raso il nuo-

vo tna'gazzino , e la fattoria olandese trasportata da Firando a Nan-

gasachi. I due ordini furono accolti senza zittire e messi pronta-

mente in esecuzione. Nel 1641 fu intimato agli Olandesi di spacciare

tutte le merci di ciascuna nave nel giro d' un anno dal suo arrivo ,

con divieto di riportarne indietro parte anche lievissima ; il che do-

veva ristringere d'assai il carico di ciascun legno e diminuire il com-

mercio. Si tacque e si ubbidi, Nello stesso anno il nuovo capo della

fattoria, Lemaire, recatosi con doni in corte di ledo per far richia-

mo , non pote abboccarsi coll' Imperadore , ma ebbe dal Consiglio

questa risposta, che porta 1'impronta della fierezza giapponese. Sua

Maesta c'incarica di dirvi , che poco cale all'impero del Giappone

connnerciare o no cogli stranieri: nondimeno per rispetto alia per-

missione conceduta dal suo predecessore, accorda ai trafficanti olaii-

desi gli antichi privilegi , a patto che vuotino Firando e si stabili-

scano nel solo porto di Nangasachi. II 21 Maggio di quell' anno la-

sciato Firando passarono a Nangasachi , o meglio a Desima che era

stata 1' ultima stanza dei Portoghesi.

Desima (voce composta di de sporgente, sima isola) e un'iso-

letta fatta a mano sopra un fondo basso e petroso dirimpetto a
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Nangasachi, destinata a ricovero, esilio o prigionia del nego-

zianti europei. Ha la forma di UD ventaglio cui sia tronco il ma-

nico, coi due lati piu lunghi tondeggianti e difesi contro il fiotto da

un muro di pietre basaltine. Secondo Kaempfer si steade ducen-

trentasei passi in lungo e ottantadue in largo e lievasi sopra il li-

vello dell'acque, nel tempo della piena marea, un seiosette piedi.

In questo breve ricinto sorgono su due filari, stivate le une contro

le altre , le case private degli impiegati olandesi ,
i magazzini , gli

uffizii del banco : e lo spazio libero che rimane serve di giardino

botanico e di passeggio. Dalla parte della rada 1' isola e chiusa tutto

intorno da cancelli, e stampato a grand! caratteri vi si legge in ogni

parte lo stretto divieto a chicchessia di avvicinarsi con barche: daiia

parte della citta un muro la sottrae alia vista degli abitanti. Due

porte, una volta al mare, 1' altra a Nangasachi, aprono la comunica-

zione dell' isola colle navi del traffico e colla terra, e sono perpetua-

niente guardate a vista , ne aperte senza il permesso della polizia.

In questo carcere vivono chiusi tutto 1' anno gl' impiegati del

banco olandese, che anticamente erano una decina, ora diminuito

il commercio, non sono piii di sei, un capo o presidente, un computi-

sta, tre aiutanti e un fattorino. E siccome la vita che vi menano pu6

far segno dell' influenza morale che la compagnia olandese esercita

sul Giappone e del pregio in che vi sono gli Europei, la tratteggie-

remo brevemente, prendendone a guida del raceonto Kaempfer,

Thunberg, Fisscher, Siebold e altri che ne furono parte o testimonii.

L'isoletta di Desima non e concessa come possedimento o stanza

gratuita alia compagnia ,
ma le case sono proprieta di alcuni citta-

dini di Nangasachi, ai quali si paga un fitto annuale di oltre a ven-

timila fiorini. Benche. le relazioni dei trafflcanti cogli abitanti della

citta siano severamente divietate agli stranieri, il Governo consente

loro di servirsi di famigli giapponesi , ma con una minuzia di pre-

cauzioni che piu non si prenderebbero con gli infetti da pestilenza.

II nome e qualita di ciascuno e consegnato nei libri della polizia ,

prestato che abbiano giuramento , firmato col sangue , di non con-

trarre aniicizia cogli Olandesi o rivelar loro checche sia in ordine
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aHa lingua, alle leggi, costumanze, religione o storia del paese. Mu-

niti d' un permesso possono entrare od uscire libcramente per la

porta die raette a Desima, ma ritornino in citt innanzi notte, e

non ne escano prima di giorno , anzi nel ricogliersi in casa loro la

sera si presentino al municipio a dar conto di se E questo regolar-

mente & osservato con tanto rigore, che nemmeno in caso di gra-

vissima malattia de' lor padroni & concesso at servi di pernottare

in Desima. Insomma costoro sono spie del Governo, che vegliano

attentamente sopra ogni passo e moto degli stranieri e degli in-

terpreti. Gli interpret! formano una corporazione di circa sessanta,

giurati anch' essi e soggetti a molti regolamenti , fra cui & princi-

palissimo quello di non poter conversare con un Olandesc se non

presente un uffiziale del Governo.

Se questi provvedimenti sono indizi di singolarissima diffidenza,

altri provano il dispregio e avvilimento in che sono tenuti gli uomi-

ni della compagnia presso la nazione. Fu gi& detto che la condizio-

ne di negoziante e tenuta fra iGiapponesi in conto di abbietta; che

a uomini di tal casta, sebben ricchissimi, non si consente mai il pri-

vilegio di portar Fampio calzone o due scimitarre, ed a grave stento

ottengono quello di portarne una. Ora tali sono gli usi imposti ai

signori della fattoria. II solo presidente, e non sempre, ma in certi

solenni dl, pub cingere una scimitarra : non fc per6 mai che fra gente

cosl ceremoniosa, come sono i Giapponesi, riceva il menomo segno

di ossequio e rispetto. Visita egli il sindaco della citta? gli sara.

d* uopo curvarsi tre volte sino a toccar colla fronte la terra per sa-

lutarlo, entrato che questi gli sia in casa ; n& il sindaco rendera al

presidente il saluto, come suole con altri : al piii se e cortesissimo

gli fara un leggerissimo cenno col capo. Parla egli con alcun perso-

naggib di dignita? Benche il presidente abbia pronta la lingua del

paese, non sar vero che un signore giapponese si abbassi a tratte-

nersi direttamente con lui, ma per mezzo d'interprete: anzi il gover-

natore di Nangasachi volge il discorso al suo secretario, questi all'in-

terprete , Finterprete all' Olandese , che per mezzo dell' interprete

e del secretario risponde al governatore, Nessun libro, immagine,

Vol. X. 17
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segno di religione & permesso in Desima , molto meno poi 1' intrat-

tenerne i seFHtorf e gl'iirterpreti.

Si cfede da molti che i fattori della compagniai olandese scendes-

sefo a tarrto di abbassamento, da rinnegare il cristianesimo e calpe-

starne gli emblem! venerandi. Per ]' onore di quella nazione si pufr

affermare con qualche eertezza che cio non ha luogo ai tempi no-

stri, ne esistono document! a^dimostrare con evidenza che mai lo

avesse pel passato. Verissimo e pero , che il loro cristianesirno di-

pinsero essi stessi ai Giapponesi come totalmente diverse da quello

deicattolici, che rinunziarono al diritto di compiere i doveri del

loro culto nel prolungato soggiorno di Desima, che i loro morti

sono seppelliti eon cerimonie^pagane dai sacerdoti degli idoli nelle

circostanze d'un tempio presso a Nangasachi. Sftrano privilegio, che

la fattoria rimunera anche piii stranamente, coll' inviare cioe ogni

anno un'offerta al tempio.

Ne basta : 1'Europeo, dice Thunberg, condannato a trascinare la

sua vita in quella solitudine pu6 dirsi sepolto vivo. Straniero a

quanto si compie sulla vasta sceaa del mondo , vegeta in un per-

fetto annientamento morale. Lo spirito e privo di alimenlo, la vo-

>lonta e nuila: quegli e piii savio che si sveste di tutte le facolta

<* imperative, identificandole con quelle dei naturali del luogo, che

ti alleggeriscono dal peso di comandare n& ti lasciano altra cura

che quella di ubbidire. Per verita uomini tali potranno inci-

vilire un popolo fiero ed operoso ? Anzi pare che i Giapponesi ab-

biano preso a cuore di avvilire anche moralmente i loro ospiti. Pri-

vi delle consorti, alle quali non e lecito sbarcare cola, fu concesso,

a< loro richiesta , di poter convivere con donne giapponesi, ma a

stretta condizione che fossero della classe delle pubbliche prostitu-

te. E Taccettarorio! pagando a prezzo d'oro lapiu infame umilia-

zione che possa incoglicre ad una njizione incivilita. Tacciamo altre

cose ugualmente disonorevoli, ma meno certe o meno comuni relati-

vitmcnLc ai frutti di quell' inclegno concubinato. Lo stcsso Kaempfei
iton puo lasciare di csclamare con dolore:

.... quid non Kortalia pectora cogis

Auri sacra famw ?
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A non minor dispotismo si sottomettono le navi olandesi nel

giungere in porto o ripartire. Al prime comparire, che fa una nave

nella baia diNangasachi, un legnetto e spedito ad incontrarla. Rag-

giunto il flaviglio, Y inviato consegna al capitano un foglio conte-

nente le interrogazioni, cui deve soddisfare prjma di ottener libera

T entrata in porto. Quale il nome del legno, il luogo di partenza,

11 termine del viaggio ,
le mercanzie , il numero del passeggieri o

marinai e cose simili. II capitano appone ad ogni interrogazionela

risposta, riroette il foglio al messo e sta aspettando immobile ilri-

torno della barchetta. Ogni tentalivo per inoltrarsi sarebbe tenuto

per atto di ostilita e la nave trattata da nemica. Intanto gli arriva-

ti si affrettano a riunire in una cassa i libri di preghiere, le bibbie,

f)itture, immagini, e quanto si riferisce in alcun modo al cristia-

nesimo ; le chiudono sotto chiave e le suggellano. Pervenuta al Go-

ivernatore di Nangasachi la risposta del capitano, questi invia un se-

condo messo a richiedere ostoggi, ed avutili, un ufllciale di polizia

detto gobaniosi, accompagnato da uno o due membri della fattoria

olandese, recasi a bordo per appurare se il vascello ^ verancente 1'u-

>DO de'diie, ai quali e legalmente concesso visitare ogni anno il Giap-

pone. Ci6 fatto, i deputati del banco ritornano a terra, e il goba-

niosi confisca icannoni,gli schioppi, le pistole ed altre armi o mu-

nizioni, che insieme alia cassa conteiiente le cose del culto rimane

in deposito presso le autorita di Nangasachi fino al ripartir della

nave. Nello sba*rcare a Desima ciascuno e scrupolosamente frugato

per timore del contrabbando, e nessun passeggiero, o donna o fan-

ciullo pu6 scendere dalla nave e fermarsi nell' isoletta ,
ma quelli

soli che fanno parte necessaria dell'equipaggio. Le mercanzie si ri-

vmettooo in mano degli agenti del Governo, i quali le vendono a

* cento degli Olandesi, e col prodotto di quelle essi medesimi com-

iiprano il carico del ritorno. Tutto e fissato dal Governo, gli oggeiUi

vendibili, i venditori, il seosale, il puczzo , e questo pegli olandesi

ompratori & d' una meta superiore alcomune dei cittadini. Jo

*omma dal loro metter piede nell' isola sino al partirne sono trart-

1 tail come pupilli , non potendo, se non per via di contrabbando,
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provvedere da se medesimi ai loro vantaggi posti in balia del sen-

sali e dei venditori. Ne puo essere altrimenti. Odasi 1* ingenuo

Kaempfer. I Giapponesi non ci riguardano che come vili merca-

tanti posti nell' irifimo grado della societa uraana. Le strettezze

estreme alle quali ci ridussero non devono ispirar loro altro che

gelosia o diffidenza. In tale condizione d'avvilimento, non possia-

mo conciliarci ia benevolcnza di quel popolo dispotico e crudele

die colla nostra urbanit e compiacenze, adulando quanto pu6

lusingare la loro ridicola vonita .

Qaestc anghene non sarebbon difficili a sostenersi da gente di

traftico, nella quale 1'amor del danaro spegne in parte il sentimen-

to dell' onore e il grido della coscienza, se i frutti del commercio

giappouesc fossero tragrandi o almeno considerevoli. Ma non e co-

si. Dal 1685 il valore delle merci importate dagli Olandesi fu limi-

tato a circa due milioni di franchi , valore che e ora scaduto a un

mtlione e dugento rnila : anzi dul 1825 al 1833 le merci trasporta-

te cola toccarono appena il volore di circa secentomila franchi ogni

anno, e ncl 18-45 e 1846 non giunsero a cinquecento mila: le es-

portaziorii oltrepassano il valore di un milione. II guadagno che la

compngnia ol.mdcse trae d<i qucste permute, dctrattene le spese del-

la dimora e dell' ambasciata, e supputato di quattrocentoraila fran-

chi. A si lie\c prezzo e compra 1'umiliaziooe deH'Olanda e del-

F Enropn 1

Sirebbe lungo e noioso il raccontare tutti i soprusi, che in diver-

si tempi la convagniu olandese dell' Indie tollero paziente dal Go-

vcrno del Giippone, ma onninamentc non possiamo trasandare le

singolarissime formilita colla quale si compierambosciata. Nei pri-

mi tempi il sopruccapo della fattoria vioggiava ogui anno a ledo per

deporre a' pie del trono gli omiggi e i doni della compagnia. Ma a

mano a mano che il commercio si assottigli6, le gite divennero piu

rade, perche oltre misura dispendiosc; e dal 1792 dimor6 fermo,

che il viaggio del presidente si farebbe una volta ogni quattro anni.

Non cos^i pei doni, i quali, considerati come tributo, s'inviano an-

nualmente alia corte per mezzo degli interpreti. Avvicinandosi il
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tempo prefisso all' ambasciata , oltenutane prima dal Governato-

re di Nangasaehi la facolta ,
si dispongono i numerosi prepara-

tivi pel viaggio. Venti Olandesi anticamente facevano corteo al lo-

ro capo, ora soli tre: a guida, scoria, onore, protezione e sicu-

rezza vanno con loro trentacinque uffiziali giapponesi , con trenta

servitori o piii se abbisognano. I viaggiatori devono provvedersi di

quanto e loro necessario e confacente ai commodi della vita per la

cinquantina di giorni che dura il cammino da Nangasachi a ledo, per

la dimora e pel ritorno. Quindi ogni maniera di attrezzi, tavole, se-

die, seggioloni, vasellame, vini, birra, perche magnano e seggono

all'eiiropea: una sierminata quantita di confetti a regalarne, secondo

gli usi del paese, i curiosi che li visitano per via; oltre a ci6 abiti,

panriilini , doni per 1'Imperatore ,
doni pci corteggiani ,

e merci

prezfose pel contrabbando. Intantoche il numero delle persone,

compresivi i portatori , pu6 oltrepassare un centinaio : ci6 che a

noi parrebbe un accompagnamento alia reale , ed in Giapporie e

piuttosto meschino che modesto: non essendovi principuzzo, che nel

Higgio annuale a ledo non abbia una comitiva di almeno diecimila

tra uffiziali e servitori. Lungo il trogitto, che si fa parte per terra

in norimon o palanchino portato a spalle d'uomini, e parte per ma-

re, i viaggiiitori sono osservati gelosamente dagli uffiziali, e spiata

ogni Joro parola ed ogni passo ; e la vigilanza ed il rigore crescono

coH'avvicinarsi alle citta popolose e soprattutto alia capitale.

Arrivati a ledo gli Olandesi col loro seguito, sono confinati in

un albergo di Banco al palazzo imperiale, dove guardati con cautela

aspettano il dl fausto prefisso al solenne ricevimento: c intanto non

possono uscire, ne aver visite, tranne quelle del Governatore, dei

secretari del Ministro, e Je furtive dei meJici o dei dotti curiosi

delle cose e scienze d'Europa. Spuntato il ben augurato giorno, di

buon mattino sono ccndotti a palazzo, affinche vi giungano prima

dei consiglieri di Stato, che a mano a mano vanno riunendosi, ed

essi che quivi atteridono, hanno 1'agio di conoscerli ed osscrvarli.

Dalle sale interiori vengono poscia introdotti nell' interno del pa-

lazzo , e quivi , malgrado die ne abbiano , obbligati a sederc sul



262 DEL GIAPPOWE

pavimento a modo dei paesani, col tormento inevitable a chi Don vi

e avvezzo ed ha le cosce e le ginocchia imprigionate in calzoni cor-

ti ed affibbiati strettamente sotto alle rotelle, come li usano gli in-

viati olandesi nel loro antico e non dismesso abito di ceremonia. In

questo frattempo il Presidente , capo della ambasceria
, ripete nella

sala dell'udienza, presenti il Governatore di Nangasachi e 1'ispet-

tore o commissario della polizia, gli inchini e prostrazioni che avra

a fare a' piedi dello Imperatore,

Benche arrivato prima degli altri I'ambasciadore non e ricevuto

a gran pezza fra i primi, ma vannogli innanzi i Grandi dell'impcro,

dopo i quali egli fmalmente viene introdotto accompn^nato dal solo

Governatore. Nell'entrare alia sala del trono va striscumdo carponi.

e avanzatosi ad una convenevole distanza rende omaggio al Sovrano

col prostrarsi a terra sino a battere della fronte il pavimento; in-

tanto un consigliere della Corona pronunzia a voce alta : Capitan

Orancla, Capitano olandese. Cio fatto, lentamente si ritira come

entr6, doe chino, colle mani in terra, e rinculando a mo' dei gam-

beri, come si esprime Kaempfer: dimodoch^ non vede n^ 1'Impe-

ratore, ne il trono, n& la fo^la dei principi circostanti. Dopo )a vi-

sita del Signore, restano quelle al principe imperiale ed ai membri

del Consiglio, le quali tutte 1'ambasciadore compie in persona ; e

in quello stesso di , o al piu nel seguente. A ristorarsi da tanta fa-

tica non ha pure il conforto di essere accolto da quei Signori , ma
da'loro secretari, che ne ricevono i doni e regalano gli ospiti con

te e confetti.

Dopo alcuni giorni ha luogo un secondo ricevimento di congedo
e con modi s\ strani che, per non alterarne 1'indole, trascriverollo

qui come ce lo narra ingenuamente Kaempfer, che ne fu parte ,

abbreviandone il racconto soverchiamente lungo e particolarcggiato.
In questa seconda udienza, gli ambasciadori sono tratti piu in-

nanzi nel palazzo, per dare all'Imperadrice e alle dame di corte il

passatempo di vedcrli. L'Imperatore e le dame invitate dimorano
dietro a paraventi o persiane, ma i consiglieri c gli ufilciali del pa-
lazzo stanno dinanzi allo scoperto c in bellissima ordinanza. Rice-
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vuto I'omaggio del capitano, nel modo sovradescritto, 1'Imperatore

ritirossi ne' suoi appartamenti, e poco stante noi fummo richiamati

col capitano: ci fecero traversare parecchie sale, che ci condussero

ad una galleria cesellata e dorata con grand' arte, dove attcndemmo

un quarto d'ora. Di la ci fecero passa-re per modti anditi e gallerie

ia un'altra camera, nella quale aspcttammo fincbe 1'lmperatore e la

corte s'adunassero nel luogo del ricevimento. Questo e un'ampia

sala divisa in molti comparlimenti a ventaglio che tutti metton ca-

po al centro, dove lasciano un vano destinato ad accogliere i fore-

stieri. I varii spar,timenti coperti di stuoie piii o meno alte, secon-

do la dignita de'personaggi, erano nella parte rivolta al mezzo chiu-

si con gelosie o.paraventi quelle dell'Imperadore , delle dame, dei

piinoipi delsangue; gli altri aperti e contenevano i consiglieri di

Stato, gli ufficiali d.i corte, i gentiluomini ,
i paggi e alcuni bonzi.

Cosi era disposto il teatro, sul quale dovevamo rappresentare la

commedia, Poiche fummo condotti nel centro della sala, ci proster-

nammo' alia giapponese, trascinandoci carpon carponi e curvando

la fronte a terra verso le gelosie, che ci nascondevano T imperadore :

poi sedemmo sul pavimento, che non era coperto di stuoie, e perci6;

piu basso degli spartimenti che lo attorniavano. Quivi Bengo per

parte del Sovrano e col tramezzo d' un interprete ci diede il bene ar-

rivati ; e 1'Ambasciatore per interprete rispose a nome dei nostri

signori, rendendo umilissime grazie all'Imperadore della bonta avu-

tai nel consentir libero il commercio agli Olandesi. Quello che se-

gui fu una vera farsa. Ci fecero una infinita di question! imperti-

nent! e ridicole sulle nostre persone , sulla nostra patria , sul Go-

verno. Quindi il Principe essendosi fatto piu presso alle gelosie ,

quasi per isquadr^rci attentamente, ci comand6 di deporre i man-

telli che erano i nostri abiti di gala, di stare ritti in piedi, cammi-

nare, fermarci , salutarci a vicenda, di saltellare, fare gli ubbria-

phi .(!),
balbettare la favella giapponese, leggere in olandese, dipin-

gere, cantarc, vestire e svestire i nostri manti. Mentre eseguivamo

gli .ordini sovrani col piu garbato modo che per noi si potesse , io

intrecciai alia mia danza il cunto d'una ballata tedesca. In si fatto
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modo e con mille altri grotteschi atteggiamenti avemmo la pazien-

za di divertire 1'Imperatore e la corte, lo spazio di due ore. II solo

ambasciatore, come rappresentante del suo Signore, fu prosciolto

dall'obbligo di abbandonarsi a quest! esercizi da istrioni ; dopo i

quali ci rifocillarono con alcuni messi alia giapponese, die legger-

mente gustammo e poscia con nostra grandissima soddisfazione ci

licenziarono.

Tralasciamo molti altri particolari diquesta e d'altre visite, per

amore di brevita, ma il dettone sin qui valga per soggio della dignit&

colla quale gli Olandesi rappresentarono m*i sempre 1'Europa ia

Giappone. Non vi 6 repubblichetta, per piccola che sia, che soster-

rebbe un simile affronto; die per tema di perdere un lieve guada-

gno sceglicrebbe di vedere i suoi agenti abbassati fino al grado di

saltimbanchi, ricreare un barbaro con ridicole giullerie. Senza par-

iare dei danni inestimabili , cbe patirono la fede e la civilta, dalla

sostituzione degli eretici ai cattolici nel commercio col Giappone ,

ciascuno confessera che 1'onore nazionale ed europeo sarcbbe stato

altrimenti difeso dalla nobile fierezza deiCastigliani o Portoghesi, i

quali non esitavano porgere il capo alia scimitarra piuttosto , che

macularsi con simili brutture. E questa valga per una delle mol-

tissime prove di fatto a dimostrare se il cattolicismo afiievolisca gli

animi, spenga il sentimento della dignita personale, e se il prote-

stantesimo sia un grido sublime di iiberta e d' indipcndenza.

I pochi vantaggi che le relazioni cogli Olandesi arrecarono alle

scienze naturali in Giappone sono dovuti principalmente a'Svedesi

o Tedeschi che ottennero di viaggiare a ledo , col titolo di medici

dell' ambasceria : cos! fecero Kaempfer , Thunberg e ultimamente

Siebold, il quale pot& soggiornare molti anni nei pacse, studiarne i

prodotti, e uscirne fra mille pericoli con ricchissime collezioni.

Altri popoli d'Occidente si provarono a piu riprese di mettersi in

commercio col Giappone, ma senza frutto. Gli Inglesi, che dal 1613

aveano fatto un trattato coll'Imperadore e piantata una fattoria a

Firando, furono dopo qualche tempo costretti dalle loro interne agi-
tazioni ad abbandonarla : ed i tentativi fatti poscia da Carlo II nel
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1674 per ripristinarla furono sventati dalle pratiche subdole degli

Olandesi. Sul finire del secolo scorso una nave inglese, venne da Cal-

cutta a Nangasachi per ricominciare le trattative, ma inutilmente.

Nel 1808 il capitano Pellew, cornandante della fregata il Phaeton ,

fece una comparsa nella buia di Nangasachi andando in traccia del

navigli olandesi per catturarli. Dopo varie vicende che afijlissero as-

sai il Governatore e I'obbtigarono a segarsi il venire, se ne ritorno

lasciando i Giapponesi piu che mai indispettiti contro ringhilter-

ra. Al medesimo fine riuscirono le arti usate da sir Stamford Raf-

fles per impadronirsi della fattoria di Nangasachi nel 1811 e 1814,

quando 1'isola di Giava e sue dipendenze, fra le quali doveva con-

tarsi il banco di Des^'ma, furono conquistate dagli Inglesi sull'Olan-

da, alia quale piu tardi ritornarono.

La Russia pure vi si provo. Caterina II nel 1792 spedl una nave

capitanata da Adamo Laxman per ricondurre alia loro terra alcuni

naufraghi giapponesi che avevano rotto sulle coste della Siberia. II

Governo fece ringraziare i Russi, lasciando loro qualche speranza di

un trattato , che per allora 1' Imperatrice v61ta a piu gravi pensieri

trascuro. Nel 1804 si voile riparare questa dimenticanza, e s'invio

il conte Resanoff in qualita d'ambasciadore dello Czar fornito d'am-

pi poteri per negoziare un trattato di alleanza e di commercio. Dopo

molte e gravissime difficolta , siano i cattivi servigi degli Olandesi

come pretese Resanoff, sia la soverchia difficolta dei Russi a piegar-

si a certe formalila, n& voler abbandonare le armi o prostrarsi con-

forme alle costumanze del paese , secondochfc raccontano gli Olan-

desi , il fatto and6 tutto altrimenti che non speravano. I doni del-

Toratore furono rifiutati dal Siogun e la facolta di trafficare in quei

porti ricisamente negata. Di modo che indispettito Resanoff, men-

tre soggiornava in Siberia mando due navi russe capitanate da

Chwostoff e Dawidoff a disertare 1'isola di Crafto, F una delle Curili

meridional! , che obbediscono al Giappone.

Questa vendetta impolitica ed ingiusta irrit6 viemmaggiormente
i Giapponesi, che non tardarono a far pentire la Russia della sua ti-

rannesca e barbara condotta. Quattro anni dopo il capitano Golow-
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nin fu incaricato di esplorare sopra una fregata russa i mari del

Giappone e 1'arcipelago delle Curili. Nel corso della sua navigazio-

ne dlscese per far legna ed acqua nella baia dell'isola Cunasciri, ed

essendosi troppo confidentemente abbandonato al Governatore, che

Faccolse in apparenza di cortcsia, furono dopo alcuni giorni egli e

buon numero de'suoi fatti prfgioni, e trattati con un misto di uma-

nita e di rigore. Dopo due anni di carcere e di patimenti, la Rus-

sia avendo solennemcnte disapprovata la spedizione di Chwostolfe

Dawidoff e soddisfatto ai richiami della corte di ledo
, fu concessa

la liberta ed il ritorno a Golownin cd ai suoi , intimando ai Russi

di astenersi per 1'avvenire da ogni tentativo diretto a rarmodare .il

commercio o 1'amicizia col Giappone. E cosi fecero.

Oltra questi, sperimentarono di vincere la renitenza dei Giappo-

nesi gH American! del norte. I primi loro conati ebbero luogo ne-

gli ultimi anni del secolo scorso e nei primi del corrente , quando

la Olanda riunita alia Francia , epper6 in guerra cogli Inglesi , no-

leggiava vascelli amsricani, sui quali, come neutrali, sicuramente

correre i mari deH'Orierite, e contintnre il commercio delle sue co-

lonie. II primo vascello americano, che veleg5i6 al Giappone per con-

to della compagma olandese fu V Elisa
,
di Nuova York, comandato

da Stewart, nel 1797. Nel 1800 e nel 1803 lo stesso Stewart intra-

prese due viaggi a nome proprio dcgli American! ed amendue le

volte gli fu disdetto il traflico. Piu recentemente 1' anno trcnta-

sette il reverendo dottor Parker ed il celebre orientalista Gutzlaff

partirono da Macao sul Morrison, baUimento americano, e fecero

una comparsa nella baia di ledo e in quella di Carigoscima. Ma fu-

rono rispinti a colpi di connone, esenz'altro ritornarono a Macao.

L' ultimo csperimento fatto dagli American! fu del quarantasei. II

commodore James Biddle inviato clal Governo coi due-vascelli il Vin-

cennes e il Columbus surse nella baia di le.lo il di 19 di luglio c fece

proposizioni di commercio. I suoi dispacci furono spedili in corte,

e n'ebbe in risposta il solito diniego , come di cosa contraria alle

leggi stanziate da'maggiori. Con che levo 1-ancora e rimurchiato dal-

le barche giapponesi salp6 da quelle piagge inospitali.
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Un tentative piii singolare ed onorevole all'Olanda fu fatto dalla

corte di La Haye nel 1844. La compagnia olandese dell' Indie aveu-

do da alcuoi anni rinunziato il traffico col Giappone al Governo,

come cosa che orraai non fruttava altro che un certo onore alia ban-

diera nazionale, il Re Guglielmo II scrisse al Siogun invitandolo ad

aprire spontaneamente i suoi porti agli Europei, prima che questi

ne lo forzassero coll'armi, come era accaduto recentissimamente alia

Cina. Due anni dopo giunse la risposta del Siogun espressa in que-

sti termini.

Ho attentamente considerato gli avvenimenti che produssero

una fondamentale riforma nella politica della Cina. E questi av-

venimenti, che voi mi opponete, sono per me una prova eviden-

tissima, che un regno non pu6 godere pace durevole se non coll'e-

c< scluderne gU stranieri. Ove la Cina non avesse consentito agli In-

glesi di afforzarsi in Canton, o non avrebbe avuto guerra con essi,

c< o ne avrebbe di leggieri trionfato. Ma guai a chi si lascia intac-

care in un punto ! fra breve tutto il corpo sara esposto alle fen-

ce te. Cosi ragionava il mio trisavolo, quando si consigli6 di con-

cedervi libero il commercio col Giappone: e vi avrebbe esclusi co-

me gli altri senza i pegni di sincera amicizia offertici frequente-

mente da voi. lo non vi torr6 la prerogativa che avete, ma non la

stendero mai ad altro popolo : essendo piii facile il conservare

intatto un argine, che porre riparo alle breccie incominciate. IMi-

nistri eseguiscano quest' ordine: e 1'avvenire vi provera che lano-

stra politica e piu savia di quella dei Cinesi.

L' inutilita di tutte le pratiche anteriori, e il tuono fermo e ri-

soluto dclla risposta imperiale non tolsero ancora agli Americani

ogni speranza di finalmente spuntarla. E a ci6 li muovono possen-

tissimi motivi. Un servizio ebdomadario di battelli a vapori mette in

relazione NuovaYorke Sa.n Francisco perChagres e Panama: un altro

deve riunire San Francisco colle isole Sandwich e colle coste della

Cina. Ora il Giappone inconlrandosi nella direzione di quest' ultima

partedcl lunghissimo loro tragitto, agevolerebbe 1'effettuazione di tal

progetto, se accordasse agli Americani due stazioni , 1' una in ledo,
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1'altra in Nangasachi, per rifarsi di carbone. Inoltre ,
i balenieri

americani da alcuni anni effluiscono in gran numero alle coste del

Giappone ed alle isole circostanti : e sia bisogno di provigioni , sia

fortuna di mare, non di rado approdano alle terre dell' Impero,

dove secondo le leggi sono rubati e sostenuti in carcere. A fine di

cessare questa barbaric ,
ottenere le indicate concessioni e di piii il

commerdo libero ai legni americani, il commodore Perry deve par-

tire con due fregate a vapore, uno steamer e due altri vascelli alia

volta del Giappone. La lettera del presidente Fillemore consegnata

al commodore per essere presentata al Siogun esprime i detti voti,

accertando di piii llmperatore che 1'inuato non e addetlo a missio-

ni, e che g!i Stati Uniti non permetteranno a yeruno dei loro sud-

diti violare in checchessia le leggi delVimpero. Con che vien tolta

ogni speranza di protezione a chi pcnsasse giovarsi di quella via,

ove si aprisse, a introdurre per essa una seconda volta in quelle

terre la luce del Yangelo.

Tali furono le vicende per le quali discorse da tre secoli il com-

mercio dei popoli occidentali colle isole del Giappone. Apertovi

dai cattolici con inestimabile vantaggio della religion^ e della civil-

ta, fu sul punto di partorire alia Cliiesa un nuovo regno, ed al mon-

do un gran popolo, nel quale le sovrannaturali prerogative del eri-

stiano avrebbero gareggiato coi nobilissimi pregi d'animo e d'inge-

gno onde natura lo privilegi6. Ma la rabbia degli eretici si colleg6

colla stolta gentilita a sviare il corso di si prosperi destini, a tron-

care il Glo di si belle speranze. Le nazioni europee, che per indole,

per civilta, per religione erano sorelle, edestinate da Dio a incivi-

re, educare, assorellarsi la nazioni tutte dell' universo ,
divise dalla

resia si lacerarono a vicenda, e fin sulle piogge dell' ultimo Oriente

disputarono all' antica lor madre, a cui s'erano rubellate, le pacifi-

che conquiste pagate da lei a prezzo carissimo di sudori, di stenti,

di sangue. L'idolatria antiposero al catlolicismo, alia civilta la bar-

baric, alia virtu, alia lealta, all' onore preferirono il lucro, 1'abbie-

zione, 1'infingimento. E dove riuscirono con queste arti? Fecero se

e 1'Europa agli occhi dei barbari contennendi ; le sorgenti deir oro
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che agognavano fra breve essi medesimi inaridirono : alle colte gen-

ti ,
ai nunzi avventurosi di pace chiusero forse per sempre le porte

d'un impero, che per tanta ragione attraeva Fammirazione e la sim-

patia delle anime generose.

Or quale sara per essere la sorte futura di quella fiera nazione?

Temerario sarebbe F arrischiare ua simile giudizio sull' avvenire :

poiche timide sono le cogitazioni dei mortali e incerti i nostri prov-

vedimenti. Confessiamo nulladimeno che bello sarebbe il bilanciare

la probabilita degli eventi che si maturano nei divini consigli , e

rintracciare i modi piu adatti aripigliare con facilita e* durevolezza

la morale conquista di quell' impero. Argomento difficilissimo, su-

periore alle nostre forze , ma pure , principalmente quest' ultimo ,

di gran vantaggio, ove fosse svolto da uomini imparziali e conosci-

tori profondi dei tempi, dei luoghi e delle persone: e non dimen-

tichi dell' autorevole sperienza di quegli antichi che per lo spazio

d'un secolo con tanta sapienza e zelo vi faticarono. Poiche Finnovar

in questo genere pu6 riuscire pericoloso , finchfc le condizioni di

quei popoli rimangono le stesse che erano per antico ; e forse non

sarebbe un paradosso il dire, che la sterilita o poca fecondita di al-

cune lontane missioni dell' eta nostra
,
sono da attribuire in parte

all'abbandono delle tradizioni, merc6 le quali pel corso di due secoli

avevano rallegrata la Chiesa di messe ogni dl piu bella e piu copiosa.



LIONELLO

IL CORSARO

Anche a Pietroburgo , disse Mimo ,
Lionello fece gran vita, e si-

gnorilmente convitando, e carrozze e cavalli di gran lusso recando

sempre in mostra nelle spendide comparse della Corte e nelle feste"

di quella sontuosa citta, e sovra ogn' altra cosa disperatamente gio->

cando, fondeva le sue facolta gittandole pei gorghi della Nevai E

perch5 era giovane di belle e cortesi maniere e nell' arte del corteg-

giar le gran dame non avea chi 1'agguagliasse , per grande e ricco

signore era avuto, e come gentile e prode sovra ogn' altro amato e

ricerco dalle brigate de' giovani russi.

Nel mese di decembre voile dare un magnifico spettacolo di slitte

alia Lombarda, come costumavasi ancora ne' primi anni di questo

secolo
, ed ei ricordava d'aver veduto da giovinetto fare a suo pa-

dre. Ordin6 a Milano, a Brescia, a Verona, a Trento che gli fosser

mandati i disegni delle piu belle slitte e bizzarre che si trovassero

nelle rimesse de' Signori , e fattele fare dai primi maestri carroz-

zieri di Pietroburgo ; al di posto usci del suo palazzo con uno sfog-

gio reale. Imperocche avendo invitato le piu ragguardevoli gentil-
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donne e i primi cavalieri di corte , la maggior parte de' quaji, pi

vennero nelle piu elegant! slitte di parata, egli usci colle sue e cor-

sero in lunga fila la gran piazza di Pietro il Grande , il palazzo im-

periale , quello dell' ammiragliato girando rnaestosamente per tutti

i Lungo-Neva che sono ccsi belli a vedere.

Le slitte di Lionello eran preeedute da quattro eorrieri sopra ca-

valli inglesi ricchissimamente bardati ; il primo corriere in abfto

di Cosacco, il secondo di PancLuro, il teuzo di Sarooiedo e il quar-

to di Galmucco, in farsetti di porpora coi petti a treccere e fiocchi

d'oro,, con bottom qual di fubino e quale di smeraldo ; e sovressi

pelliccette appese alle spalle con asolieri e granfid'oro a smalto e,a

granatiglia : in capo berretti di martore lappone con borse di fel-

pa scarlattina a nappa d'oro.

Di fianco alia danaa cavalcava un giovane paggio a guisa di cava-

liere di sportello , e dietro ciascuna correano sopra gran palafre^i

4ue livree fastosissime di trine e di rabeschi d'oro con gualdrap-

pe di velluto araarantino a sovrapposte di meandri e di scherzi di

cordelloni e di lustrini folgoranti. .In sui becchi delle gualdrappe

eran di piastra d'argento a rilievo le arme gentilizie a maniera di

brocchiere ; ondeche fra i eorrieri, i paggi e le livree scortavano le

slitte ben ventotto cavalli. La prima slitta era foggiata ad Aquila di

bello intaglio dorato , la seconda era una Tigre reale covertata di

'sua pelle, la terza era un Bolticel d'oro a trionfo di Bacco , e i due

.gran rostri dinanzi, erano aggirati di due viti co' pampini e co'grap-

poli di cristallo che parean naturali ; la quarta rappresentava un

Orso bianco dell'Ienissea, la quinta indicava hBarchctta o il palis-

calmo, in cui scese 1'ardito navigator russo Kotzebue quando scoper-

se il gruppo di Souvaroff nei mari tramontani, la sesta era pel By,-

cintoro del Doge di Venezia di trariccbe orature ed intagli cospicua;

la settima era uo'Orca, 1'ottava che conducea Lionello stesso era un

Grifonc bellissimo in atto di raccor le ali sulle rupi rifee.

Ogni slitta avea cavalli inglesi delle piii snelle fazioni, cavalli di

'Slewick, deir Oldesloh , del Meckleraburgo e deli' Ho]stein , tutt} a

gualdrappette di sciamito verde, con sonagliere d'argento al soggojo,
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con sellini a occhi dorati , e neile pettiere e ne'girelli sculte Y arme

del suo casato. Sotto la sua slitta egli aveva un barbaresco morel-

lo can pennacchino di piume rosse infocate ,
in mezzo a cui spun-

tava da un giglietto di diamanti un candido cimiero d' airone. Le

otto dame die sedeano nelle slitte eran messe a varie fogge delle

antiche moscovite, lituane, circasse, curlande, podolie, daghestane,

morlacche e mandsciure , tutte nelle piii One pellicce del Tanai ,

del Volga, del Don, del Lena, del Kolima e dell' Indirska, sulle cui

sponde gebte si mercatano le piii fine e dilicate pelli del moncjo.

Tutte le casse eran dentro federate di tappeti felpati d'Astrakan , e

di pelliccioni d'orso bianco e nero, e di lupo cerviero e di lince : i

zinaletti poi ,
o le sopracoverte erano dei piu fini e morbidi casce-

miri di Persia e del Tibet. I gran rostri, o le prore delle slitte era-

no attraversate di retine fitte d'oro e d'argento tese fra gli staggi

per impedire gli spruzzi della neve che sbalzan 1'ugne de' cavalli nel-

la corsa. Tutti i sederini delle slitte , ov' eran cavalcioni quelli che

guidavano i corsieri, eran di velluto doppione , e le lame d'acciaio

erano incassate ne' traini di finissimo intaglio. Gli otto nobil gio-

vani che guidavan le dame eran tutti in gamurri di zibetto, di ghi-

ro del Canada e di faine della Nuova Zemblap con intrecciatoi d' oro

e bottoni di perle, di smeraldi e di zaffiri di Golconda.

Era quel giorno una festa dell' Imperatore ,
e tutto Pietroburgo

era corso lungo que' maravigliosi lastrichi della Neva a vedere lo

spettacolo delle slitte ; ma sovratutto ebbero plauso le belle e vaghe
italiane di Lionello

, e il genio d'ltalia fu commeudato pel piii gen-
tile e vistoso che mai si fosse potuto immaginare. Appresso la cor-

sa Lionello diede un sontuoso banchetto a tutti gli invitati ove fu

uno sciupio di vini di Madera
,
di Malaga , di Cipro ,

di Sicilia, di

Francia e del Reno da far girare una gualchiera.

Che spese ! grid6 1'Alisa. Ma qui ci vonno Re e Imperatori a

scialar pompe si sfolgorate : ogni slitta, d'intagli , d'ori e di guar-
nimenti dovea valergli migliaia; ponci le livree, i donzelli, i pala-
frenieri

, e sovratutto que' corsieri di si gran costo, e mi dirai val-

sente scialacquato in cotai vanita.
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Dirotti, soggiunse Mimo, che gliene valse la ricchissima pos-

sessione del Polesine col palazzo, il giardino, le case rustiche, i ma-

gazzini del riso, le scorte de' rmmzi e dei cavalli da trebbiare, e fu

allora che la Giuseppina gli scrisse quella lenera esortazione che si

trov6 a Lionello nella valigia. Ma egli le il sordo, e da Pielrobur-

go si trasferi a Mosca ; di la gli venne talerito di trascorrere la Si-

beria sino a Tobolsk, a Tomk, a Kolyvan, per vedere i poveri con-

finati, fra'quali trovo ancora alcuni vecchi francesi di Napoleone

fatti prigionieri nel 1812 e 13 dall'esercito russo dell' Imperatore

Alessandro : compianse le sventurate famiglie di molti nobili Po~

lacchi , che vollero divider 1'esilio coi loro amati consorti , i quali

avean parteggiato per la ribellione di Yarsavia. Sappi , Alisa , che

in quelle aride lande e sotto quei squallidi abituri Lionello fece di

belle azioni e generose, sovvenendo que' meschini assai largomente

di conforti e di pecunia. Indi dalla Siberia per le steppe di Ischim

scese ad Astrakan sul Gaspio ;
di la tra il Don e il Dnieper trascorse

sino a Odessa ; ma innanzi tratto soffermossi nell'angolo estremo del

Mar d'Azoff a Taganrog, ove nel 1833 Giuseppe Garibaldi, profugo

daNizza, trov6 (chi il crederebbe?) un Credente, com'ei lo chiama,

o Arrolatore della Giovine Italia che lo scrisse e inizio per Mazzini

a quella iniqua setta. Lionello avea letto una calda poesia del Gari-

baldi, in cui cantava che introdotto Al cospetto de servi Cosacchi

Da un Credente ai sublimi misteri La sui ghiacci del Ponto giu-

rava Per la patria natale morir i. A Taganrog Lionello trovo il

1 Si vede proprio che non v'e angolo della terra ove la seduzione dei cospiratori

mm allacci nelle Societa Secrete i male arrivati che dan loro nell'ugne. Nelle Isole

piu sterminate degli Oceani australi, che gli audaci naviganti scoversero si pu6 dire

Taltrieri, se vi poser piede gli europei , tu se'certo d'avvenirti in un scttario. Ora

poi dopo gli sbaragli ch' ebbero in Europa, si gittarono come corvi e mulacchi^ su

tutte le spiaggie dell'Allantico e del Pacifico, e attizzan fuoco nelle repubbliche del-

rAmerica Meridionale, gia mezzo consumate dalle fiamme delle parti che si nutro-

no in seno. Ma per tornare al Garibaldi, ci narra Battista Cuneo, che nel 1853 tro-

vandosi Giuseppe in Taganrog, capitd a una locanda
,
ove fra molti marini ita-

liani surse un giovane, che il Garibaldi chiama il Credente, il quote affannavasi
a far concepire ai poco creduli compagni speranza di lieto e glorioso awenire

Vol. J. IS
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Mazziniano in uno interprete e sensale dell'emporio, iiquale tentava

di sedurre quanti giovani di mare calavano in quel porto, venuti dalle

scale di Geneva, di Napoli, di Livorno e di Trieste: ivi con esso lui

bbe di molto lunghi eserrati ragionamenti intorno ai comitati cen-

trali di Russia, di Polonia, Germania ed Inghilterra, e composero

insieme circa i modi d'avvivare e propagare la setta a Kerson, a 0-

dessa, a Sinferopoli nella Crimea, aTiflis nella Georgia, aGeorgie&k

nella Circassia, a Trebisonda, a Costantinopoli, a Smirne e nell'Ar-

cipelago Greco.

Ci fa poscia Lionello una splendida descrizione di Costantino-

poli, di Galata, di Pera e di Scutari : ci parla indi d'Atene, del suo

Partenone sulla rocca e del Pireo: visito le ruine di Missolunghi,

d'ldra e di Tripoliza ; consider6 il porto di Navarino, soggiorn6 in

tutte le principal! citta del regno ellenico ,
e in tutte gitt6 i senii

delle dottrine tenebrose e crudeli deirilluminismo.

Sicche, disse 1'Alisa, cotesto giovinastro era proprio Fapo-

stolo deiriniquita.

-D.imigella, soggiunse don Baldassare, volesse Dio, che tutti

i sacerdoti di Cristo avessero tanto zelo, tanto ardore, tant'arte e

solerzia pel bene delle anime quanti nei ministri deH'inferno di pro-

pagare il male per ogni via, mezzo e congiuntura ! Credete voi che

la fede, b pieta, la costumatezza sarebbe a si dolorosi termini nella

Cristiamta? Oh no davvero.

Allora Mimo continuandosi, ripigli6 Di Grecia Lionello navig6

a Miilta, ov'cbbe di gran bisbigli secreti con que' sbanditi italiani,

che rasciugaron bene di mineta; e vi fu talc^ tanto impronto e te-

merario
, che trovandosi con esso lui soletto sopra uno spaldo del

forte Ricasoli, gli disse L^onello, o farmni carta di mille dollari,

o ti bil/.o in marc da questo ciglio e Lionello gliela fece sopra il

banco inglese. Da Malta veleggi6 a Gibilterra, e di la per le bocche

del Togo sail insino a Lisbona ove fece lunga dimora, e die' fondo

alia patria comime ecc. ccc. Da qnel giorno ci divenne I'amico dsl wore di^el
*>edcnte, che lo inizid alle dottrine delta Giovine Italia.
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stava gia per dare nelle mani della giustizia , quando Alfredo avu-

tone sentore, tanto fece, tanto s'arrabbatt6 che fattol calare da cer-

ti tetti in un orto, se 1'ebbe condotto di furto ne' suoi magazzini,

ove chiusolo in una gran balla di cotone, il fe' portare a bordo d'una

sua nave che sventolava bandiera inglese. Ne pago d' avere sottratto

1'amico a tanta infamia e forse a perpetuo carcere , compose col

gioielliere per forma, che 1'indusse a spegnere 1'atto d' accusa; laon-

de Lionello uscito di contumacia , dovette alia somma )iberalit

d' Alfredo quanto ha 1'uomo di piu caro sulla terra, 1'onore e la li-

berta. Lionello glie ne fu in vero gratissimo, e cerc6 di condurre la

Giuseppina agli estremi sforzi per raccattare la somma da occorrere

alia malleveria del generoso amico, ed aver tanto civanzo che giratolo

coi capitali di lui, ne cavasse un modesto sostentamento per 1'avvenire.

Mentre Lionello attendeva le rimesse dalla sorella accadde che

uno scellerato settario, ch'egli avea conosciuto a Parigi, gli gittasse

un motto d'una societa in Lisbona la quale avea fila secretissime

sparse in Europa e di la dai mari, ed era piu potente d'assai che il

Carbonarismo e la Giovine Italia, e di leggi le meglio ordinate del

mondo, per tale che potea dirsi lo stillato del codice secreto di Wei-

shaupt. Lionello, ch'era scritto alle principali, si sarebbe riputato a

disonore il non appartenervi, e chiese a quello sciagurato d'esservi

ammesso nei gradi piu intimi, siccome colui che in tutte 1'altre vi

avea i sommi carichi. Ma colui fattosi fosco in viso gli disse Lio-

nello, che domandi ? Non sai tu che i primi Orienti dell' altre societa

vi sono ammcssi ad onore, ma non ne penetrano 1' ultimo mistero?

Sai prove che vi sono, riti che si operano, deita che vi s'adorano?

I riti son misteriosi e di sangue, la deita grande, le prove paurose.
Fosse 1'arcisatanasso, grido Lionello, pimto quasi di vilta : sa-

tana non mi spaventa, siamo compari da un pezzo. Oltre, va e chie-

di T ammissione, e vedrai se mi basta il cuore di reggere alle prove.
Due giorni dopo riceve un viglietto anonimo a due ore pome-

ridiane sia nel caffe tale del porto; entrando dica al donzello Un
zigarito e scoppietti colle dita e si soffi incontanente il naso in

un fazzoletto di seta giallo schietto Alle due Leonello fu al porto,



1 Questa prova, ch'fc da far attcrrire pel subitaneo e improYviso foco ogn'animo

piu gagliardo, e per se stessa molto innocua. Imperocche 1'uscio di quel sottoscala

nell'aprirsi da in uoa molla che scatta sopra una pallina di polvere fulminante ,
la

quale accende uo serbatoio di spirito fosforico che di presente move una fulgidis-

sima fiamma, e per la corrente d'aria s'avventa a chi s'affaccia in sull'uscio, e tutto

lo involgc come una furnace. Ma e fiamma innocente, la quale abbarbaglia ma non

abbrucia.
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Allora si fanno pel portico, entrano per un corridoio a sinistra,

in termine al quale e una cordonata chc cala dolcemcnte , e mette

per un uscio entro due cave illuminate da alto. In queste eran chiusi

in gabbioni orsi, iene, lioni, tigri, pantere e leopardi, i quali faceano

un bramito terribile e strano Alia tigre grida lo sconosciuto;

e si fa innanzi un guardabelve che avca sembiantc di demonio ;

guata bieco Lionello, e con un sorriso beffardo gli dice guardami

E Lionello gli alza gli occhi in viso. Indi soggiugne Audace

garzone, vedi tu quella tigre reale che agugna? lo t'aprir6 quella gab-

bia, tu v'entra, ficcale gli occhi immobilmente ne'suoi, levale questa

sferza sul capo , ininacciala e statti. S'ella ti fiuta e freme e sbuffa,

guai se tremi o ti ritiri : sei sbranato II custode s'accosta, e grida

Berenice ? e la fiera gli saetta uno sguardo di fuoco, e .si ritira

in fondo alia gabbia. Apre la sbarra, mette dentro Lionello ....

Oh Dio ! sclam6 TAlisa: che paura ! E n'e uscito illeso?

SI, bella mia,rispose Bartolo. I piu feroci animali tremano allo

sguardo imperioso dell'uomo : ad ogni buon rispetto per6 fra Lio-

nello e la tigre era sospesa una cateratta, e il custode, pago alia te-

merita dell'Iniziato, la fe' piombar di botto fra lui e la belva.

A quella gran prova d'animo imperterrito, ripiglio Mimo, lo

sconosciuto bacio in fronte Lionello. Usciti di la, fecero aitre prove

orrende, che al narrartele n'avresti paura la notte; Lionello le su-

pero tutte: tanto e vero che 1'uomo, il quale non sa superare s&

stesso per sostenere il giogo soave dclla legge del Signore e giugnere

all'eterna felicita con si lievi prove , per poi darsi al demonio e al-

1'eterna dannazione, sostiene prove incredibili.

E nol gridano perpetuamente i danuati, soggiuuse don Bal-

dassare, bestemmiando la propria inscnsatezza che li periette per
nulia el quidem ambulando vias difficiles ?

Tuttavia questo fu nulia a petto 1' ultima prova, disse Mimo.
Poiche come Lionello ebbe mostro Tanimo suo fermo e impassibile,
fu condotto alia grande scala, in capo alia quale s'apriva un salone

magniGco tutto covertato d'arazzi di Fiandra, di specchi, di ventole,
di lumiere a viticci dorati ; e appresso la sala s'entrava in bellisami
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quartieri con addobbamenti d'untusso orientate, ne' quali olian

mille essenze di rose , d'aranci, di gelsomini che spiravano volutta

da ogni parte , e si vedea per tutto seterie , legni preziosi , opere

d'oro e d'argento, dipinture, statue ed Ma gli fmissimi, con deli-

zie d'ogni rogione, e una graria e Icggiadria quanta immaginar si

potesse , non che addimandare o divisare. Giunto Lionello a un

picciolo gabinetto ,
fu lasciato ivi solo dal suo conduttore, che se

n'and6 per un uscio di fianco. Lionello era tutto ammirativo di

tanta eleganza che gli parea essere nel tempio delle Grazie, tant'era

squisitamente condotto ogni mobile , i colori cosi bene assortiti e

grati aH'occhio ,
i sofa e le ottomane tutte coperte'd'un rasetto ci-

lestrioo, e aerini i cortinaiggi, e di finissimo musaico lo spazzo, e la

volta d'oro con Bacchee danzanti-che vi campeggiavano in mezzo.

Mentre sedea contetnplando si voghi oggetti, ode un legger passo

inoltrare, e vede improvviso farsi innanzi una reina, che tal pareva

all'aspetto, el portamento, agli atti, al lume degli occhi. Costei era

in abito di Creola di Cuba con un gammurrino di velluto morello a

^rande sparato, corso di trinetta d'oro lungo le costolature di bale-

na: sotto un centurino a fibbia di rubini orientali uscia dai larghi

fianchelli un guarnel corto similmente di velluto vermiglion chiuso

a crespe fitte alia cintura, terminate in una balza di gallon d'oro a

spina : calzette di seta perla, e scarpettine d'ermisin rosso corallo.

Lionello rimase stupito a quella vista, inchinossi tutto riverente,

e vedutala piacevolmente sedersegli a lato, ei cominciava ai entrare

in certe squisitezze cortigianes: he , dicendo beato se di tanto

onore! s6 felice di si diviaa presenza ! ma la giovane v61to il

sembijnte di sereno c amorevole in truce Scimunito ! gli dfsse,

pensi tu di civettare alle donne? to non ricevo altro culto che di san-

gue E il dire e il cpcciarsi dal seno un pugnale, e il porgerglielo,

fu un attimo Con questo , ripigli6, va, scanna un traditore che

t'aspctta , riportolo insanguimto ,
e allora soltanto sarai degno di

me, e t'ascriveremo fratello. Se tu non hai cuore, dallo a me, ch'io

soltentroai poltroni, e questo sara 1'undecimo ch'io sgozzo, vittima

iofame al fallito giuramcnto
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Cotesta furia si rizza , afferra Lionello per un braccio , spalanea

un uscio, lo spinge dentro ,
serra e sparisce. Ed ecco un negro gi-

gantesco gli accenna di seguirlo ,
e condottolo per certe scalette

buie, il mette in una stanzuola tappezzata di nero, ove scorge per

di dietro un uomo a ginocchi che pregava Iddio colla faccia fra te

mani. La luce era languida e poca ,
il negro senza dir motto gli

raostra la vittima, e gli accenna , alzando il braccio e serrando il

pugno, di dargli dello stocco nella gola. Lionello s'avanza in punta

di pie, si curva , gli tira un colpo alia carotide e ritira il ferro. II

misero si volge, corre colla mano alia ferita, alza gli occbi e dice

- Lionello ! Tu? . . . Dio ti perdoni . . . io ti perd . . . cadde rovescio

e spiro. Lionello esterrefatto grida Alfredo? . . . Non ti conobbi

e si getta sopra 1'amico, e colla mano gli tura 1'arteria: e lo bacia,

e giiira: non ti conobbi ... ah cani ... ah mostri e alza il pugnale

per Gccarselo in petto : ma il negro 1'abbranca, gli strappa il pugnale

di mano, lo trascina fuori di la, ove lo prende un deliquio mortale.

Dio grande ! sclam6 1'Alisa, che orrori ! Ma come quel povero

Alfredo era egli entrato in quella caverna di dragoni? Atradimen-

to , rispose Mimo. Lionello seppe che tornando di notte dal porto,

fu imbavagliato da tre assassini, bendatigli gli occhi, gittato in una

carrozza e condotto al macello . . . Dove? . . . Lionello nol seppe

mai, poiche cosi svenuto, fu portato di notte a Belem, e lasciato

sulla via di Lisbona. Fu tale e tanto il terrore che il soprapprese ,

che giuntegli le ultime rimesse di Giuseppina , imbarcossi in una

nave che sferrava per Valparaiso.

Eh ! disse Bartolo : un gentiluomo di quella nascita si getta

per sicario spinto dal demone delle sette ! E Dio lo punisce dura-

mente permettendo che il primo sangue che versava fosse quello di

si gran benefattore ed amico. Ma vedrai, Alisa, forza crudele d'un

delitto di sangue : poiche dopo quel primo malefizio, Lioaello, rotto

ogni ritegno, fu micidiale di professione.

Buono, consider6 T Alisa, che uomini d'indole si mostruosa

son rari : ma in costui v'ha sempre come una mano invisibile che lo

spinge di precipizio in precipizio.
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Sapete qual e cotesta mano ? soggiunse don Baldassare, e 1'ia-

duramento del cuore, la ferocia delle passioni, 1o stimolo del pec-

cato, 1' Angelo dell' ira di Dio che incalza 1'empio, come dice il Sal-

mista. Credete voi, damigella, che questo nobil giovinesia 1* unico

in Italia, die abbia assassinate, o almeno fatto assassinare per ispi-

rito di setta qualche innocente ? Intorno al tempo di che parla Lio-

nello, fu pure un not&bil Gontea Faenza, che tenendosi a gran notte

le raunanze della Carboneria in teatro, stimo!6 si fieramente i car-

bonari contro il dotto e pio canonico Montevecchi, che i Capisqua-

dra mossi da grand' impeto di furore, balzarono in pie, e li sotto gli

occhi del crudele oratore gittaron le sorti a pari e caffo chi di loro

dovesse troncarea tradimento si cara vita ed illustre. E so d'altri

Conti e Marchesi, che a questi dl . . . . Mimo, va innanzi. ch& non

mi scappi di bocca qualche bel nome color di rosa.

Allora Mimo ripigli6 Sappi, Alisa, che Lionello giunse a

Valparaiso con tanto ancora in mano di contante, che associates! con

alcun banchiere ,
o navigatore poteva addoppiare !a sorte ed anco

arricchire; ma pensa se costui sapea nulla di traffichi e di giri di ban-

co ! Erano nelle citta del Chill a Valdivia, alia Concezione, a S. lago

e a Valparaiso di molti profughi Italiani ch'ebber mano alle insur-

rezioni del 31, e costoro furono i primi a serrarglisi a'panni e met-

ter T avido dente in si ghiotto boccone , ne Lionello ,
il quale era

pur sempre generoso, seppe cessarsi da quell' assalto. Ma un astu-

to e audace Anconitano con un altro sbandito da Procida tanto

sepper dirgli, che 1' inuzzolirono a comperare una nave baleniera

per intraprendere la pesca delle balene nei mari boreali. Laonde

accontatisi con lui quattro Genovesi della riviera di ponente, un

C6rso, due Francesi scappati dalle galere di Tolone, uno Scotto, due

Inglesi pescatori di professione, tre Pisani, due Livornesi, un fiero

Ghiozzotto, due corsari greci un di Cefalonia e 1' altro di Nauplia ;

con questi venti disperati e con altra ciurma di mozzi, di gabbieri ,

di velieri e d' armatori mise in mare ben guernito di cannoni da

pesca, di cavi da dare il granfio alia balena, di fiocinoni, di ganci,

di ramponi e d' aste falcate e di tridenti da gittare da presso.



Con tal corrode LioneJlo sali dapprima al golfo della California y

ove fatto di buone pesche , torse poscia piii verso tramontana tra

Tlsola, di Waucouver e la Nuova Hannover, costeggiando seaipre in

caccia oltre alia nuova Cornovaglia, alia gran penisola d'Aliaska

sino alcapo diRornanzoff quasi sotto al circolo polare, con una in-

trepidezza, un vigore, una costanza, die pur beato lui se spender sa-

puto ne avesse alquanto nella vittoria di se medesimo e nel racqui-

sto della virtu, alia quale era nata quell' anima nobile e generosa,

ch' ei lascio maoomettere e trascinar da mille disonesti e crudeli

appetiti tra il loto ed il sangue.

Con que' suoi arrischiati naviganti non ismarri al furiare delle

piii sformate fortune di quegli oceani ; stette saldo fra il rigore di

quei freddi polari ; attese a pie fermo nella sua gabarra 1'assalto de-

gli orsi bianchi, i quali (trovatisi sopra un gran lastrone di ghiac-

cio a divorare una foca, e il ghiaccio diveltosi daila ripa e spinto

dal fiotto e portato in alto dal mareggiare) fremeano di fame e di

rabbia. Lionello piu d' una volta gli assali colle picche, coU'aste fal-

cate e coi giannettoni; e mentre scagliavansi dal ghiaccio ad affer-

rar colle zampe il bordo delia barca laneiera, ei mozzava loro le

granfie coll' ascia e colla mannaia. Combatt^ piu volte coi feroci

bisonti, e dato lor della daga al cuore li facea stramazzare sul ghiac-

cio. Anco le immani orche invest!, gittando loro nelle profonde

gole rampiconi e grampi; e piii d'un tratto, mentre mugliavan pau-

rosamente, saltato loro in sul carnuto capo e scoglioso, e picchian-

do colla bipenne a due mani su quell asprorie, le scotennava e fen-

dea sino al cervello.

Ma la pesca delle balene li tenea m continue pericolo e travaglio,

perocche quando il vclettierc di gabbia vedea dalla lunga gonflare e

ribollire il mare, gridava la bulena a sinistra Ed ecco calar

gli scalmi in mare, sfcrrar le canuuniere e volger le prore a quella
volta. Lo smisuruto ccto lieva alto il capo per respirare, e lo pre-
cedouo duo fmmi ch' ei soffij dalle narici altissimi in aria , i quali

spraziaiio in sulle cioie e furmau due marosi arricciatie bianchi die

poi ncuscauo e spumeggian sul mare: indi a poco a poco emerge
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e immense spalle, le quali spianano a guisa d'isoletta muscosa

e luccicante, tantoson grand! e late strabocchevolmente, poiche v'ha

de'baleni si sperticati, che dal capo alia coda corrono ben dugento

quaranta e sino a dugensessanta piedi, e ne piglian di largo cento

e centoventi , di sorte die il gran carcame riesce come 1'incastella-

tura d' un vascello a tre ponti, e i balenieri ne trsggono piu centi-

naia di botti d'olio. La balena propria, ch' e la reina de'cetacei,

ha testa rilevatissima e sformatamente grande, occhi bovini, e squar-

ciatissima boccatanto, che \i pu6 entrare a suo agio un navicello

di dodici remabori. II baleno .capidolio poi e la piu orrida bestiac-

cia che si vedesse mai sorgere dall'oceano ; mercecche oltre a certe

antenne carnose che gli risaltano dalle labbra e gittan rigide e poi ri-

cascan fhsce, ha sopra gli occhi come due cateratte, le quali stanno

sospese in ampie rughe a guisa di palpebre mentre nuoti; ma quan-

do esce col capo fuordell* oceano, ricascano sopra gli occhi e sopra

buona parte di quell' orribil muso come due gran lenzuoli, il che

gli da la piu bizzarra e orrenda vista che mai.

Or veduta la balena galleggiare e abboccar 1'aria fresca, .buttata

quant' e lunga e larga immobilmente sul mare, non la vanno a in-

vestire di fronte, ma filato cogli scolmi dietro le spalle a remi sordi

per non far romore, le s'accostan-o spartendosi in due righe, e i due

capipesca ritti in sulla prora coi fiocinoni in mano, datosi il cen-

no, gnene scagliano di tutta forza ne'fianchi, e fuggon volando.a

ritroso. Imperocch6 1' immane ceto sentitosi piantar ne' fianchi ,gli

adunchirebbii della fiocina o del tridente, si crolla, sbulFa dalle nari

altissime trombe, e sprazza colla coda tanto mare, che ne riempi-

rebbe i paliscalmi ,
o dato loro una tentennata, li porterebbe per

aria o li caccerebbe in profondo.

In capo all'asta de'tridenti e de' fiocinoni ha una ghiera di feruo

inchiavellata con una campanella, in fondo alia quale s' annoda.il

lunghissimo cavo da lasciarle scorrere nella fuga; poiche la balena -

sentendosi dolere fa un rapidissimo tonfo e s' affonda e scorrazza

e tempesta furiosamente. Se i balenieri possono pervenire alia nave

e gittarle il cavo da amarrare al ceppo dell'argano, la nave la segue
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tranquilla quasi tratta a rimurchio : ma se il cavo non flla si a lun-

go, deono seguir la balena nei navicelli , ch' essa trascinasi dietro a

strappi con tanta foga e violenza, che trabalzano, si sprofondano,

risalgono, contorcono, conquassano con un patire e un pericolare

continue de'balenieri e de'rematori, che stanno sempre in sull'af-

fogare. Finalmente la balena dee riuscire a galla per respirare, e al-

lora quegli audaci le gittano grampi, falcioni a resta , rampiconi a

gancio, sinche muore, Altri son tanto temerari che le saltano sulla

schiena , e a colpi d'ascia e di bipenne le mozzan le branchie o le

squarciano il dosso, le intaccan le coste : altri piii srielli si gittano

a nuoto e le ficcan nelle branchie un'ancoretta, e persino con acute

caviglie le inchiodan le branchie a colpi di martello, onde non po-

tendo piii respirare, si spegoe. Ma quando il mare oceano si leva in

fortuna, e le balene dan su a tratti , ne coi navicelli le possono ac-

costare, allora vi puntano contra i cannoni dalle baleniere e cercan

di colpirle nell'epa, o sotto i gran branchi ov'e la sede del sangue,

onde appresso mille convolgimenti muoiono disanguate, e il fiotto

le porta ad arenare ne'banchi, o ad inforcarsi fra le scogliere. Questa

caccia piuttosto che pesca si fa di rado ; ma le piii s'investono cogli

arpagoni , mettendosi a quegli sbaragli che s'e mentovato di sopra.

Gran che ! disse don Baldassare. L'uomo ch'e si bravo da afTroa-

tare il Leviatan degli abissi
, e ne sostiene il terribil ceffo e lotta e

duella a tu j;er tu con lui, n& teme che lo inghiotta, o sotto 1'enor-

me ventre I'affoghi, 1'uomo non ha il piii delle volte coraggio di

lottare con s& medesimo, di superare un rispetto umano, di stac-

carsi da un empio amico o da una donna lusinghiera, che lo spro-

fondano in perdizione. II povero Lionello che scagliossi piii volte

sul dosso delle immani balene, che schianto di bocca agli orsi biari-

chi le sanne, che scorno bisonti, che sventro le orrende e terribili

orche degli Esquimali, temea la soave e divina faccia della virtu,

che tante volte chiamollo a se, e le fuggiva dinanzi , gittandosi in

quella vece ai peggior vizi e delitti che dir si possa.
Avcndo egli, ripigl!6 Mimo, fatto ricchissime pesche e moltipli-

cato i suoi traffichi ne'porti di Lima e di Panama, avvenne ch'uno
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de'suoi compagni, il piu destro in mercare nelle piazze del Brasile,

del Messico e di Londra, gli falll la fede: e fattosi fellone e sper-

giuro fe'scrivere in suo capo tutti i capitali e i fondachi dell'olio,

spegnendo tutte le partite di Lionello per atti fallaci e rivolture ap-

parenti, di che Lionello rimase in tutto diserto. Allora i suoi feroci

naviganti gittatisi per disperati, dissero a Lionello Costui ci rub6

e arricchl del nostro sudore, e pagheraccene il fio ; ma noi arricchi-

remo altresl agevoimente quando 1'animo non ti venga meno : ar-

miamo la nostra Scuna in corso, e quanti legni ci daran nelle roa-

ni, e tanti sien nostri; il mondo e di chi sa pigliarlo
i Cosl detto

calarono al porto di S. Francisco nella California, e aggiunto ai can-

noncelli da balene dodici pezzi da ventiquattro, e avute scimitarre e

moschetti e provvisioni di polvere e palle, si diedero a corseggiare

tra il capo dei Corrientes, la baia dei Tehuanlepec, di Fonseca e di

Panama sino a Guayachil. Costoro conoscean tutti gli approdi,

tutti i ridotti, tutti i seni ove sogliono riparar le navj, o per fare

acqua, o legna o per rinfrescar le provvisioni corrotte nelle lun-

ghe navigazioni del Pacifico; e quando meno si badavano, ed essi

colla loro saettia velocissima gli coglieano in sulTancore o nello sfer-

rare, e li rubavano a man salva.

Occorse piii volte di seguire un legno in caccia per piii giorni

senza mai perderlo di veduta, e coltolo sottovento, si I'assaltavano

furiosamente, e investitolo di Ganco, o aggiunto bordo a bordo, vi si

scagliavan dentro come lioni trucidando, affogando in mare, accop-

pando colle clave de'selvaggi quanti cadean loro fra 1'ugne: e rapi-

nato quant' era d'oro, d'argento, di gioie e di merci preziose, met-

teano il fuoco da poppa e da prora e inceneriano col legrio passeg-

geri e marinai
, mirando freddamente dalla Scuna vincitrice 1'opera

sdi tanto eccidio. Lionello era divenuto tanto crudele, che incesa

una nave, e consumato dal fuoco quant' era in lei di vivo sul mare,

1 La Scuna 6 un brigantino sottile e veliero, coi due alberi indinati alquanto

verso poppa. S'appclla per ordioario in marc Brick Scanner, m& i pilot! napclelam

il dicono italianameole Scuna
f
ed e bella voce da usarsi nelle nobtre marine.



il guscio della earena che galleggiava, facea trivellare a' suoi carpen-

tieri, acciocchfc calasse a fondo, ovvero faceala hbboccare per som-

mergerla piii presto, nfc rimanesse orma del suo delitto. Ei non dava

mai quartiere ai vinti, n& valea offerte di riscatto, o suppliche o la-

crime de'miseri-mercatanti, i quali talvolta scongiuravanlo di de-

porli ignudi sopra la spiaggia, purche- campasser la vita.

Con tali crudelta egli era divenuto il terror di que'mari e lo chia-

mavano il Corsaro della Morte. La repubblica del Messico, le na-

vi di'Guatimala e dell'Equatore avean giuratp di sterminarlo; ma

egli avea spie , vedette ,
mezzani e aiuto da tutti i ladroni, li

sviati, i contrabbandieri di quelle regioni ov'egli solea riparare. I

pirati minori, o Filibuslieri delle coste, gli tenean mano, ed egli di-

videa con loro le prede, e per mezzo di que'marrani inrponea tsglie

durissime ai villaggi a ^mare, alle sociela de'trafficanti, ai pescatori

dei vitelli marini, delle lontre e delle foche. La sua Scuna era cosi

velfera che fuggia la caccia 'delle navi da guerra come una rondine

innnnzi al girifalco : oggi torneava nelle acque diLima, la notte era

gia lont^nissimo : apparia nei porti della California, e appena s'eran

dati la voce. ch'ei solcava gia i mari delNuovo Arcangelo, e volava

aHMsolc gelate di Gores e di S. Lorenzo, corseggiando in caccia dei

iegni russi che fanno il traffico delle pelli di castoro e di zibetto.

In meno d'un anno e mezzo ei troricchi delle spoglie de'navigan-

ti, avendo accumulato infinite tesoro di perle e di gemme orienta-

li, di porcellane giapponesi e cinesi , e sovrattutto di verghe d'oro

ch'ei tenea per zavorra nella stiva della sua Scuna, nella quale era

monarca e tiranno riverito e temuto. Que'suoi compagni dipirate-

ria, ancorach^ scellerati e audacissimi ladroni fossero, nulladimeno

appetto a lui erano agnelli, e gli stavano innanzi inchini e quasi ti-

midi, tact' egli s'era insignorito di qselle volonta aspre e feroci. I

sacramenti infernal! delle societa secrete che aveva impressi nell'a-

nima fella riverberavangli in viso un non so che di pauroso ;
e quan-

go irato sbnrrava gli occhi torvi e acccsi in faccia a que'suoi creati,

vedeanvi scintillar dentro 1' angelo di Satana , che li trasverberava

all'itne radfci del cuore e accasciavali e annicchilavali di sua
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potenza. Eicon questo I'amavan tanto smisuratamente, che ad ognii

suo cenno eran presti a gittarsi tra le punte delle picche e delle spa-

de di chi vendea cara la vita negli assalti navali , poiche nella sus*

ctfudelta era generoso e liberate con essi, siecome nato signore e.ma*

gnanimo per natura.

Pur dalli! interruppe F Alisa. Di'unipo', Mimo, mi pare una

cotnmedia cotesta a me di veder Lianello dipiwgersi da se cosi brutto

e prepotente come un demoni, che mette in resta il dann&to che gli.

vuol iuggir dalle grarifle.

ostui, rispose Mima, ribocca di tanto rimorso e di tanto or-

ror di se stesso ^ che scrive r come 1' omicida farebbe la confession

generale al Cappuccino -primadi salire alle forche.

^-. Vaglia almeno ; npiglio la buona zitella , a nostro ammaestra-

mento.

^-^-Davvero? disse Landa con un piacevol sorriso. Hai paura an-

che tu, Alisa , di farti Carbooara? Sai che saresti la grazio&a Gar-

bonaretta.

--- Ben be', riprese Mimo: anco delle Carbonare ilnostro Gorsa^

ro facea bel mercato. Un giarno veleggiava in corso di certi legni

che doveano salpar dalla Goacezione a Panama, e in quella vece

s' Avvenne in un brigantino brasiliano che snello e gioioso, superati

i bollimenti del Capo Horn* solcava a distesa verso f isoletta di

5. Ambrogio rimpetto alle coste di Copiapo. II vedere quel legnetto

si baldo e corrente , il girare la prua ad investirlo , 11 tirargli due

fiancate e disarborarlo , il vederselo immobile e confitto dinanzi ,

Tabbordare e Tarrembar co' rizzoni fu tutt'uno. Duro fu il cozzo

co' Brasiliani, i quali avean ricco carico, e ciurma vigorosa ; ma tut-

to cedeva in fine all
1

impeto feroce del Gorsaro e de'suoi scherani.

Lionello stesso fu colto da un rizzonc o grappino nella tunica, ch'ei

slaecio lesto, e taglionne il lembo colla saa scimitarra, e intanto gli

cadder morti attorno tre de' piu gagliardi suoi filibusticri. Vedea

combattere certe facce disperate che non gli parean marinari , ma

passeggeri : li caric6 fieramente co' suoi , dando loro alle ginocchia

e al poplite per farli stramazzare. Vinto il legno, messa la ciurma al
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filo delle spade e mozzi i capi e gittati in mare, scese sotto coverta

per trovare le note del carico e del danaro nella stanzina del capi-

tano , quando entrato nel salotto di poppa, vide tutta rannicchiata

una giovane, e da un altro canto uri uomo sbfgottito e tremante :

al vederli Lionello mando un urlo come il ruggito di un Hone ferito,

e piantossi ferocemente in mezzo alia sala.

EL conobbe di presente che costei era la Creola che nella villa mi-

steriosa di Lisbona gli avea fatto scannare 1'amico Alfredo, e 1'altro

era quell' inco*gnito appunto che 1* avea condotto a quell' assassinio.

Lionello dopo quell' urlo atroee si represse e contenne : chiese loro

freddamente ove erano incamminati; e gli fu risposto da quella ma-

ledetta, che scovata dalla polizia di Saldana una sua Congrega di san-

gue, poterono appena campar la vita gittandosi dalle finestre nel

boschetto ,
e di la camufTati , tanto si rintanarono , che potettero

fuggire sopia uri legno a Fernambuco, donie partirono incontanente

per approdare al Quito, ed ivi sommover la Bolivia a novita contro

il Presidente ch'e soverchio bigotto. Allora Leonello le disse Mi

conosci tu, drogo infernale? E costei fatto sembiante lusinghiero,

come astuta ch' ell' era Gonosco, rispose, il piu grande e gene-

roso capitan dell'Oceano Si volt6 all'altro con truce riguardo, e

gli chiese il simigliante: costui allibl ne pote rispondere Ebbene,

soggiunse, figliuola di Beelzebub, io son Lionello Costei rimase

intirizzita. Lionello fe' scaricare il vinto legno degli oggetti preziosi,

e intanto fe'incatenar la Creola coll'altro e calare nella Scuna; indi

inceso il brigantino, torse dietro 1'isoletfca in un seno e quivi anco-

fossi. II mattino vegnente fatta metter la scafa all' acqua, vi trasse

dentro la Creola e il compagno, e sedutosi egli in poppa, e girato il

timone, usci del ridotto all'aperto ove sporgea una punta di scoglio

in mare.

Allora voltosi bieco alia rea femmina le disse Donna di sangue,
leva gli occhi : vedi quel sasso ? Tu scannavi gli innocenti nel buio

misterioso delle tue tane dorate
, or qui morrai al cospetto del

grande Oceano che ti freme ai piedi , sotto 1' occhio del sole che ti

mira sdegnoso, e dinanzi a me, cui facesti svenare il piu fedele e il
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piu benefico degli amici A quei detti , costei si leva , e cosl le-

gata, si getta alle ginocchia di Lionello, e piange e supplica e scon-

giura e protesta : che Alfredo essendosi ritirato dalla societa , la

quale ha per legge d'uccidere i traditori, dovea morire ; 1'esser tra-

fitto da lui fu caso, niuno sapea ch' ei gli fosse amico Taci, ese-

cranda , grid6 Lionello , e col pie d' un calcio scostolla : disse a

quattro marinai di portare un palo, che stava nella scafa, sullo sco-

glio, e in vetta il piantasser fermo. II che fatto, mand6 legare in fac-

cia a lui la Creola e dietrole il compagno.

Devi sapere, Alisa, che a detta di Lionello , que' scogli son nido

e albergo d'infiniti uccellacci di rapina, come nibbi, damieri, con-

dori o avoltoi ferocissimi di que' mari ,
i quali gittansi sulle foche

le quali s' inerpicano a torme sopra qaei sassi per scialare al sole, o

vivon di carcami di balene gittate dai tifoni ad arenare sui banchi

a incastrarsi fra quelle scogliere. Or dunque poi che Lionello fe'

legare al palo quella ribalda , allargossi entro mare , e sciolta la

scotta, stettesi fermo a vedere. Ed ecco dai forami e dalle punte di

que' promontori dell' isoletta trarre velocissimi parecchi gruppi di

avoltoi , e roteare strillando acutissimamente intorno allo scoglio.

1 primi rasentando a volo dier di becco negli occhi de'due rei e gli

ebber tratti e divelti ; indi gittatisi loro addosso sul capo , al petto

e sulle spalle si detter cogli unghioni e co'rostri a dilaniarli e scer-

parli rabbiosamente. Le grida disperate dei delinquenti, il dolore,

la smania che li facean contorcere e divincolare destavano orrore e

capriccio. In un attimo fur tutti sangue , e gli avoltoi portavansi

per aria i brani ; e il cranio della Creola fu subito scotennato e la

lunga chioma portata a gran falde per aria: altri bezzicavano al cuo-

re e ne lo strappavano a catolli, e simile il fegato e la milza. A quel

carnaggio i marinai torceano orriditi la faccia-; ma quando videro

gli avvoltoi sviscerare i pazienti, e penzolare dagli artigli nell'aria i

lunghi tratti delle viscere, smarrirono costretti d' altissima compas-

sione : solo il Corsaro della morte sguardava con fermi occhi quel-

1'atra scena, e gli strisciava tra le labbra e i denti un sorriso demo-

niaco, che tutto il facea fremere della cupa gioia della vendetta. In

Vol. X. 19
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poco d'ora que' due infelici furon/ d<ue scheletri gnudi e bianche*g-

giamti, intornoai qu*H rotava^trillando qualche condors mm sazio

ancora.

Oh-Dio, lam6 1'Alisa, vendetta veramente da iena, dmeglio

da demonio!

Pochi mesi appresso, continu6 Mimo* navigava Lionello a di-

stesa verso 1'Isola di Laxara ed era nel colmo di sue ricehezze e del-

la sua potenza , quando , insegulto sempre dalla divina Griustizia,,

perdette a un tratto, come suol avvenire ai ladroni, il frutto di tanti

delitti e di tanto sangue. Perooche veleggiando egji con prospero

vento sino a colca<rsi il sole, come fuaU'estremo crepuscolo, die giu

ii-vento di tratto, non soffiando in tutta la notte una bava d'aria da

rinfpescare il respiro. Laonello- non avea. nemico maggiore della cal-

raa , e sostenea piii volentieri tre giorni di burrasca che un solo di

bonaccia. E siccome era sempre agitato dalle smanie crudeli delle

sue furie, soleva per lo piu a mezzo la quarta vigilia della notte sa-

lire sopra coperta , ove fumando il zigaro passeggiava gagliarda-

raente. Quella notte fu per lui piu crudele dell'altre : v^dea ritto sulr

Tuscio della sua Cabina lo spettro sanguinoso d' Mfredo che lo gua-

tava bieco senza dir motto, coil' una mano copria la ferita della gola

che sfiatava e ribollia roca come il gorgoglio del moribondo, coll'al-

1'altra mano stringeva il pugnale e lo squassava fremendo. Lionello

si getta dal suo lettucio e gli s'avventa per abbracciarlo; Tombra dis-

pare, ed egli agitato sale dal boccaporto in sul ponte. Ma che! Al-

fredo e la ritto in poppa e lo guarda, e sta in mezzo ai due schele-

tri della Creola e del compagno , e sente scricchiolar quell' ossa , e

pargli che la Greola alzi lo scarno dito e sel ficchi nelle ocehiaie , e;

poscia lo porti ai denti e lo morda in atto di chi minaccia vendetta*

Lionello si sente raggricciare ogni pelo addosso e non, osa dare un

passo , e intaoto pargli udire le strilla e il rombo degli avoltoi che

gli ruotano intorno, e seute lo starnazzo e il fischio dell' ale che g|L

rasentano il viso. Si rannicchia e rivolge da prora ; ed ecco sul mozzo

^argano i tre spettri e gli avoltoi gittarsi sull' albero di bonpres.-
e star muti e torvi a riguardarlo.
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Appena vede spuntare il prime raggio di luce verso 1'isola di Gua-

dalupe, Lionello respira, e vede a mano a mano dileguar quelle tni-

ci ombre e sfumar sul mare, ma sempre in atto minaccioso. AHora

monta sollecito alia gabbia di maestrae comincia a guardarsi attar-

no, come sempre solea fare in sull'alba. II dl cresceva, e postosi col

suo telescopio a guardar 1' estremo orizzonte, pargli veder sorgere

dal lato di Guatimala una colonna di fumo. A quella vista comincia

a battergli il cuore, e snello s'arrampica sino al papafico, e s'aggrap-

.pa alia verghetta e cerca col telescopio, ch'era maraviglioso, e vede

ahime! un grosso piroscafo da guerra venire alia sua volta sulla rot-

ta di Sandwich. Lionello ha gia preso il suo partito, certo com' era

die il legno veleggrava a qualche colonia inglese di quell' isole della

Polinesia, e che datogli addosso quando appurito non ispirava alito

>di vento, 1'avrebbe preso a man salva.

Scende ineontanetite, Chiatna undid de'suoi piu fedeli (che tanti

fle* ventuno gli n' eran superstiti dalle tazioni) e chiusili nel suo sa-

lotto di poppa narr6 il pericolo, trasse quanti diamanti e perle avea

ne'forzieretti, n'empi a tutti un zaino che portavano ad armacollo,

pose quanto di moneta in oro potean portare nelle panziere , fece

calare in acqua lo scalmo maggiore, lo fe' riempir di barili d'acqua

e di biscotto per otto giorni, port6 egli stesso con due altri una cas-

setta di verghe d'oro da porre a pie dell' albero, e chiamato un pi-

loto e due mozzi , senza far motto agli altri , sferr6 filando verso il

gruppo di Sandwich. I suoi scherani ch'erano usati a vederlo rondar

pel mare in avviso di qualche spedizione , non vi poser pensiero ; e

Lionello, prima a remi torse dietro il capo d'un'isoletta, indi avuto

un po' di venticello, die a vela e a remi tanto, che surta felicemente

una nebbia fitta, fu tolto dalla vista della scuna.

Intanto la Fregata inglese visto il legno senza vento lo chiam6 al

dovere, e non rispondendo i segnali, s'accost6 e impose al capitano

di venire a bordo colle carte. I marinai si guardavano in viso smar-

riti, il Contromastro scese nella lola 1 e rem6 al piroscafo a riverire

1 Ora si d& il nome di lolo, e nella marina Sarda eziaudio di /o?a, allo schifetto

della nave
, il quale 6 lungo ,

sottile , snellissimo , e approda leggermente ad ogni
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il Comodoro, dicendogli che il capitano era ito a certe esplorazioni

sulle coste occidental! dell' isola : laonde il Comodoro attese lunga

pezza ,
il che servl mirabilmente ai fuggiaschi per allontanarsi vie-

meglio. Finalmente il Comodoro mand6 a visitare la scuna, e trova-

te armi e artiglierie, e cerchi i depositi, conobbero ch'era un legno

pirata e lo confiscarono.

Lionello dopo fatiche , angustie , pericoli e rischi indicibili , ap-

prod6 all' isola maggiore di Sandwich, ove spacciatosi per un povero

naufrago campato per miracolo con que'pochi compagni, fu ammes-

so senza sospetto.

Ma Bartolo guardato 1'oriuolo Ohe, disse e gia valica Tora

Davvero? soggiunse TAlisa alzandosi: Mimo, a domani.

spiaggia: e tolto dal nome d' una barchetta Danese. Noi sin ora non ci serviamo

della" voce Lancia
, usatissima dalla marina moderna, per significare lo scalmo, il

paliscalmo , la scafa ,
lo schifo delle navi : ci paiono cosi belli questi nostri nomi

senza cercare il forestiere di lancia ; tuttavia come universalmente usato crediamo

che si possa adoperare. La Cabina e il nostro camerino o cameretta, ove dormono

gli oflieiali di nave : ora nella marineria Sarda
,
invece di usare il nome italiano di

stanxina, camerina, odaltro, adoperano 1'inglese e francese di Cabina.
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BELLA

STAMPA ITALIANA

I.

Del principio moderators della morale pubblica , e della pubblica sa-

lute, del dottore ANGELO PELLICCIA; Tomi quattro in 8.. Lucca

Per Angela Bertini e C. 4850, 4854.

L'ardua impresa di esaminare e correggere gli error! social! col-

T infallibile indirizzo della scienza cattolica, non c! si presenta mai

sotto aspetto piii imponentc, che quando leggiamo lavor! d'ingegn!

penetranti, animati da certe apparenze di rettitudine, e pure brut-

tati di fall! non piccoli e di pericolose aberrazioni. Yedete sventura \

diciamo allora tra no! e noi: tanta rettitudine d' intension!, tanta

capacita di mente , traviare si sconciamente , e spalancar precipizi

alia societa, cui pure essi vorrebber salvare da caduta ! Tale k pur-

troppo oggidi la conduione di molti, e dotti e onesti, ! quali abitua-

ti (applichiamo loro le rette osservazioni del Dottor Pelliccia) abi-

tuati dalla fanciullezza a pensare dietro agli scrittori volteriani del

secolo scorso, ne accolgono i pregiudizi tutti, e quando arrivano ad
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tin' eta in cui credono di pensar da s& stessi, pensano e parlano die-

tro i pregiudizi da quelli ricevuti (torn 1, pag. 146). E purtroppo

ybbiamo a dolerci che uno appunto di questi sia 1'autore del libro,

che qui annunziamo, il cui lavoro mentre nell'intento di lui era for-

se rnoito lodevolmente a promovere anche piu la pu^blica morale,

che la pubblica sanita, pure va finalmente a parare a termine oppo-

sto. Di che la colpa, a dir vero, vuolsi attribuire in gran parte alia

smisurata ampiezza del soggettu ,
che egli prende a trattare ; il

quale abbraccia tutta la vastita del Gsico e morale universe ; essen-

di necessaria la cognizione di tutto 1'ordine fisico per preparare

alle dottrine mediche , come tutta la scienza razionale per pre-

disporre alle dottrine morali e politiche. Or come pu6 un nitdK-t

to non angelico, abbracciare tanta mule di cognizioni ? Ne senti Y im-

portabile peso anche il medesimo Dottor Pelliccia, e parve quasi far-

ne sue scuse sul finire del Cap. V, ove dice il suo tema troppo va-

sto invero e da sgomentare ognipiu forte ingegno (pag. 63). Ma for-

se non comprese appieno egli stesso la verita di questo suo detto.

Ondech& gl'intervenne quel medesimo che negli economist! fu nota-

to tra gli altri dallo sventurato Pellegrino Rossi : vale a dire che non

avendo essi saputo accerchiare la loro penna entro i giusti limiti del

loro soggetto e del loro sapere, hanno ridotta 1'economia ad essere

una quasi enciclopedia sociale. Le scienze tutte sono, a parlar pro-

priamente, una scienza sola, come uno e 1' universe, interne a cui

versano tutte ; talmente che se lo scrittore non pianta egli medesimo

le sue colonne insuperabili, ogni libro dovra trattare di ogni cosa. Ma
questo riuscendo impossible, in quanto non pu6 1'intellette umano

ormare adequatamente la possanza e sapienza infinite, uopo e che o-

gni scrittore si prefigga un termine, oltre il quale non iscorra treppo
audace la penna, arrogandosi una scienaa propria solo del Creatore.

Che se, come talora accade, tale e la natura del soggetto che co-

stringa ad oltrepassare questi termini, cenviene allora contentarsi

di accattare d' altronde tutti quei lemmi, che appartengono a scien-

ze meno conosciute dallo scrittore, ponendo ogni studio nella scelta

dei fonti d'onde si vogliono attingere. E sicurissimi poteva trovarli
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per le dottrine inoraliTegregio Autore, poiche si professa cattolico,

isaendo notissimo'adogni cattolico: fonte di verita infa llibile, nelle

morali come nella dogmatiche discipline; essere I'autoiita della Ghie-

sa, della quale non solo le definition! dogmatiche, ma>iprecetti, la

diaeiplinai universale, le approvate costum&nze; ilconsenso deiPadri

e dei Dottori, ed altae-simili autorita forniscono solidissime , ben-

che in vario grado, le basi di certozza ragionevole. A queste fonti

avrebbe dovuto ricorrere TAi. ; e 1'averle non^solo dinienticate, ma

eapressamente rifiutate, vanamente viene seusato da> lui col dirci

(torn. Ill, pag. Si) che egli non presume parlar da tevlogo morcdi-

stav mas&lo accennare aquelle cure che sono entrola sfera del suo

soygctto. Queste scuse divengono uno scherno quando si prende a

parlare di abusi, di scandali, di contaminazioni e di lassezze intro-

dotte nella morale evangelica,, e delle cure per restituire allafede cat-

toliealo splendore, la purezza, l'integrita*(m). Egli non e il si dab-

benuomo da credere che 1* fede cattolica si ristori colle ricette di

Ippocrate o di Tommasini : essa non potrebbe curarsii se fosse vera-

mente scaduta, come la diceano i giansenisti , se non colla verita e

colla santita; e verita e santita cattolica si trovano nei teologrmo

ralisti, e non nelle opere dei medici o dei politic!,

Seisui teologi moralist!, incominciando dagli Apostoli fiuo all'ul-

timo dei Concllii e dei Pontefici, avesse egli inalzato il suo edifizio,

il sig. Dottore, colla perizia che diicostra nella scienza medioe ,

aoooppiando il conforto della sapienza cattolica, avrebbe certamente

potuto percorrere: senza inciampo 1'intera opera del Greatore anche

nelle region! piu remote dagli stud! di sua profcssione.Ma pieno co-

me egli e di reminiscenze del secolo volteriano, e camminando sulle

tracce del Locke, dei Montesquieu, dei Romagnosi e simili miscre-

denti, non poteammeno di non iscappucciar tratto tratto a dispetto

d'ogni suo buon volere. Di che incolse al suo libro quello^appunto

che FA, \iolle principalmente evitare, di divenire cioe nocivo non

meno col vero che dice, che col falso che vi rimescola ; couciossia-

che avvenga dei libri cio che degli uomini. Quando un uomo od un

libro e sfacciatamente malvagio, esso porta seco nel suo stesso veleno
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1' antidote, essendo facile ad ogni animo onesto il prender guardia

degli errori, come e facile ad uno schermitore parare i colpi di chi

lo assale air aperto. Ma quando il libro e dettato di animo retto e

pubblica molte verita , gli errori che le accompagnano , trovano in

quelle quasi il salvocondotto ed ottengono una specie di cittadinan-

za altamente pericolosa all'universale dei leggitori.

Queste general! considerazioni, che ci parvero necessarie per di-

re con verita intorno al libro, senza nulla detrarre alia probita del-

F Autore , verranno bastevolmente comprovate da ci6 che andrem

dicendo per render conto dell' opera.

Lo scopo di questa e di stabilire qual sia il principle moderatore

della morale pubblica, e della pubblica salute ; ossia in qual modo si

debbano indirizzare le facoltd dell' uomo , le isliluzioni e le opinio-

ni per via dell' onesto, e i prodotti di nalura per via delC utile a fine

di ottenere che sempre il privato bene colpubblico si unisca (p. XII).

Ben vede il lettore annunziarsi qui in sostanza un trattato di poli-

tica o per lo meno di governo civile;' e conoscendo la professione

medica, in cui T Autore e maestro, si dee naturalmente presumere

di trovare presso di lui in buon dato utili teorie ed osservazioni

igieniche pregevolissime : e noi ci congratuliamo conesso lui della

erudizione, di cui fa mostra , senza per altro osare portarne giudi-

zio alcuno , per tema che egli non ci abbia a ricordare il ne sutor

ultra crepidam. Solo ci farem lecito di notare ,
che la medicina ,

come scienza del corpo , dee sempre subordinarsi alia morale , alia

Chiesa, al Vangelo: al che se avesse riflettuto il ch. A., avrebbe ri-

sparmiato ai suoi lettori cattolici il disgusto che sorge naturalmen-

te , quando si veggono le divine istituzioni misurate col compasso

delFarte salutare e della geografia, invece di ragguagliarle a quei fini

sublimissimi a cui vennero indirizzate dal divino istitutore. A che

pro il tanto chiacchierare sul danno delle fiagellazioni e delle auste-

rita religiose (pag. 72), e come lo stato di castita debba influire sulla

salute (pag. 71), e a quali e quanti morbi pud aprir la via Vausteri-

ia di un religioso Islituto non confacevole ai luoghi e ai tempi (pag.

12)? Pogniamo pure che fosse yera tutta questa iliade di malanni,
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e che non vedessimo per 1' opposite accoppiata la sanita longeva

colle austerita della continenza, e che il Pelliccia avesse ragione con-

tro il Cornaro, ilTissot, il Cerise, lo Scotti e tanti altri lodatori

delle astinenze cristiane : sempre sarebbe un tristo logicare il bia-

simare per questo quelle istituzioni cattoliche , quasiche la rettitu-

dine ne dipendesse dalla loro salubrita. In questo senso il Pelliccia

approva ed encomia anche il digiuno; ma gli s' indraca contro co-

me prima comincia a temerne un deterioramento di sanita. Cam-

minando del vostro passo sapete , siguor dottore , che cosa vi po-

trebbe succedere ? quello precisamente che a Lutero e Melantone

solleciti custodi della sanitd del landgravio Filippo d' Assia ; al quate

essi accordarono un paio di mogli per quel motivo medesimo , per

cui voi vorreste accordarne una ad ogni prete. E in verita potendo

una moglie ammalarsi, se il matrimonio e necessario per legge, come

voi dite, naturale, divina e politico,, ben vedete essere indispensabi-

le una succedanea , chi non voglia violare questa legge quando la

prima si ammali. Che se della seconda in tal caso si pu6 far senza ;

se anzi voi condannate i nani, gli storpi e non so quanti altri sven-

turati al celibato, confessate, sig. dottore, essere per lo meno incoe-

rente il citare quella triade di legge per dar moglie a'preti e a're-

ligiosi ; quasichfc la grazia, la quale nel necessario non manca, fosse

pronta bensl ad aiutare in quel caso la continenza dei laici, ma do-

vesse fallire a chi intende fare a bene dei prossimi e per gloria di

Dio un sacrifizio superiore (non contrario) alia natura.

La sanita non e un fine , ma un mezzo ; e mezzi sono all' ultimo

fine le varie professioni sociali. II bene di queste non dee dunque

misurarsi dalla sanita cui forse possono pregiudicare , ma dal fine

per cui la sacrificano. Che se dalla salubritk dovesse misurarsi il

merito della professione , creda pure il signor dottore , che non si

avrebbero piii nfc magistrati , n& letterati , ne medici ,
n6 militari ,

essendo contrarissimo alia sanita e il coltello cui s' arrischia il ma-

gistrato condannando 1' assassino , e il mal di petto che si contrae

dal letterato studiando , e la peste che si appiglia al medico curan-

te, e la schioppettata cui sfida il militare sul campo. L'ottima fra
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le profession! sarebbe allora , come la pid conducente alia sanita,

1'arte del Michelaccio:

Mangiar, bere, dormire e andare a spasso.

Ma se questa teoria non piace al signor Dottore ; come egli permet-

tera certamente al militare 1' assenza dal talamo e anche la schiop-

pettata nella testa ,
come egli ammireii quel generoso che a ci6

s' immola; cosi dovra permettere almeno altrettanto al cattolico ed

ammirarlo, quando tutto sacrifica per innalzare dalla terra al cielo

i pensieri, e giovare ai prossimi mentre obbedisce a Dio.

Stabilito 1'assunto, 1'A. lo svolge in tre libri; nel primo de'qua-

li si adopera ad educare le facolta intellettive ed affettive deiruomo,

ragionando della educazione, delle passioni e dei doveri : nel secon-

do, premesse le nozioni dell' incivilimento cristiano , della legge e

della religione, parla dei tre principali corpi collettizj (cosi esso li

appella), cio& dell' ordine clericale, dello stato matrimoniale , dei

corpi militari, e passa poi a dire delle istituzioni economiche, mo-

rali, civili, religiose e scientifiche e degli usi che ne sgorgano : net

terzo finalmente entra pKi particolarmente neli' ordine fisico , po-

nendo a contatto con esso la natura morale. Questo piccolo prospet-

to, estratto dal discorso accademico premesso all' opera in forma

d' Introduzione
, conferm* abbastanza ai nostri lettori ci6 che ab-

biam detto sulla enciclopedica vastita e varied del tema.

A dimostrare poi 1' influenza esercitata sulle idee dell' A. dalle

rerainiscenze del secolo XVIir, puo bastare un piccolo saggio che

trarremo a caso da quelle p irti del libro , ove si tratta il soggetto

sotto aspetto intellettuale, morale e religioso; notando i caratteri

piu spiccati di questa erudizione nel secolo nostro un po' vieta, do-

po che perfino i miscredenti hanno vituperata e abbaadonata la su-

perficialita dei sofisti volteriani.

Chi crederebbe per esempio che ammezzo il secolo XIX volendo

ragionare sul moio di disciplinare le facolta intellettive, il chiaris-

simo A. abbia voluto estrarre quasi per intero il suo articolo (torn . I

pag. 164) dal Condillac, corredan iolo di qualche citazione del Gioia ?
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Basta sol questo a farci comprendere quali debbano esserne le dot-

trine psicologiche. Sulle traccie di codesti autori egli ci insegna ,

che V energia del principle pensante crescerd in ragione della massa

encefalica (pag. 134); che la perfezione morale stard coW apertura

dell angolo faciah (pag. 135) ; che le leggi del ben essere sono deter-

minate dalla quantild dei bisogni (pag. 105) ; che vi e forse minor

distanza fra il cane e Tidiota che fra questo e Newton (pag. 77) ; che

Loke e Condillac col solo principio della sensazione svelarono il ma-

gisiero delle operazioni deW anima . . . . ; che col principio di ulili-

td ben intesa, Burlamaqui, Bentham, Romagnosi e Costa hanno

mostrato il vincolo che cementa la macchina sociale (pag. 179). Do-

po le sentenze fulminate contro il sensismo
, non dico dal de Mais-

tre o dal de Bonald, ma dal Royer-Collard, dal Cousin, dalBerard,

dal Gioberti ; possiamo aggiungere dopo il riprovare che il mede-

simo D.r Pelliccia fa il sensismo, non e chi non senta quanto sia

stata inopportuna la scelta di guide siflfatte, per correggere i difetti

intellettuali e morali del mondo presente. E chiaro che quantunque

volte T aufcore dovra applicare queste sue teorie ai fatti social!, ver-

ra strascinato per forza a tali conseguenze, cui come filosofo crede-

ra dimostrate, ma come cattolico dovra assolutamente condannare.

Non intendiamo noi coa questo esortarlo ad abbracciare V effur

stone sostanziale del Lamennais
, la formola ideale del Gioberti ,

I'idea innata dell'ente del Rosmini (pag. 193) ,
ne ad abbandonare ii

metodo sperimentaie , a cui solo possiamo andar debitori di vero

sapere e di civiltd.. Desideriamo anzi che al metodo sperimentaie

egli non faccia onta , giacche siamo persuasi che in fatto d' intelli-

genza il sensismo e precisamente la dottrina meno sperimentaie e

meno salda di tutte; ne sarebbe difficile il dimostrarlo, se tra i dotti

non fosse stato ormai riceyuto quasi a modo di assioma , tostoche

si deposero le tradizioni del materialisti francesi ed inglesi.

Prendiamo un altro esempio di queste influenze neL torn. Ill ,

cola o,ve trattosi della religione.. II, ch. Autore naostra coll' epigfafe

stessa quanta importanza egli riponga, non solo nella religione det-

ta volgarmente naturale , ma propriamente in quella rivelata dal
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Redentore, la quale sola e atta a chiarirci il vero destino dell'uomo, e

fornirci 1'idea e la forza di una virtii verace. Ma che ? pieno di quelle

idee, colle quali i miscredenti falsarono tutt'i giudizi storici, e igna-

ro, per quaato sembra, dei profondi studi storici e sociali, con cui

fino i protestanti hanno reintegrate nei loro dritti le persone e le

istituzioni del medio evo, V autore sembra intingere la penna nella

bava dell'eresia e dell'empieta, ogni qualvolta dee parlarci del Clero,

del Monachismo, delle Crociate, dell' ascetica , dell' indulgenze e di

altre istituzioni ; e sulla fede di chi ? del Botta ,
del Montesquieu ,

del Necker, del Robertson, del Sismondi. Ognuno puo iramaginare

qual trista impressione debba lasciare neli' animo dei leggitori un

libro scritto sotto simili ispirazioni,

Vero e che i disordini vengono dall'A. attribuiti alcune volte al-

1'abuso dellle cose sante ; giacche di qual santa cosa , sclama egli

(torn. Ill, pag. 53) , abusar nonpossono, e non hanno abusato gli uo-

mintf Ma questa avvertenza che potrebbe giovare in altre congiun-

ture non approda, quando il male che si pretende deplorare , oltre

al supporsi quasi solo ed enorme, viene attribuito non a questa o a

quella persona, presentata come eccezione, ma precisamente a tutto

un ceto, a tutta una istituzione. Che dee dire, per esempio, il lettore

quando vede Vignoranza, Vinteresse, la cupidita strascinare I'ordine

clericals (nota bene: non questo o quel chierico, non molti chierici,

ma 1'ordine clericale) a fare della Religione uno slromento di vessa-

zioni ? Che dee dire quando vede 1' Autore, dopo aver riconosciuto

che queste sono rare e temporarie eccezioni (pag. 53), sciorinarci una

serie di ricette da applicarsi universalmente anche a' tempi present!,

a tutto quel ceto?

E quali ricette
,
Dio buono ! Declamazioni contro il Iraffico del-

Vindulgenze; contro i preti avari, che intesero a cavare dai pinzoc-
cheri ricchezze a danno dei legittimi eredi, dividendo le spoglie usur-

pate coi complici dei loro intrighi (pag. 55); contro preti, che pro-
vocano il ricco ammalato a soslitwre ai temporali gli aiuti divini ;

contro i popoli , che ricorrono a processioni e a pentacoli (strana

consociazione!) in caso di pubbliche epidemic; contro le divozioni
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supererogatorie a tante immagini e reliquie (pag. 56) ; contro i preti,

che distolgono dal porre amore nei beni terreni .... indispensabili

alia economia della vita (pag. 57) ; contro il quietismo ascetico , che

depone ogni cura per darsi tutto ad opere pie e tradisce cosi Vinten-

zione del Creatore, il quale ha dato all'uomo semi per godere dei be-

ni sparsi sulla terra; contro la perfezione del celibato celebrata dai

Padri e dai Concilii , a dispetto della legge divina e naturale e po-

litica (pag. 58). Questo indistinto, non so se io mi dica di ricette a

curare 1' inferma societal , o di eresie e di pregiudizi ad infettarla ,

indica a sufficienza quanto siano profonde le tracce improntate in

queiranimo dalle letture eterodosse.

Non aspetteranno i nostri lettori che noi le confutiamo per filo e

per segno, giacche il solo ricordarle e gia una confutazione, essen-

do molte di queste condannate nel Sinodo Pistoiese ; e noi per altra

parte dettiamo una Rivista , non un' apologia od una confutazione.

Volete un altro esempio delle medesimepreoccupazioni? Riapro

a caso questo stesso volume III, e mi si affacda la pagina 104 piena

di vituperi contro la giurisdizione e contro la Sede pontificia, sotto

la quale, dice 1'A. , un virile pensatorenon sorse o rifulse mai: e sa-

pete con quali autorita egli vi sputa quest'oracolo eterodosso? Bar-

laam, Dante, Petrarca, Sarpi, Giannone, Guicciardini, Machiavel-

lo , Filangeri , Alfieri e Romagnosi (
ha dimenticato Lutero e Calvi-

no). Ecco il coro dei profeti , ai quali appella il Dottor Pelliccia,

tutti piu o meno avversi alia S. Sede, e parecchi collocati fra i libri

piu galeotti , fra i proibitissimi nell' Indice della Chiesa. In verit& ,

signer dottore ! abbiamo uopo qui di un grande sforzo di buona vo-

lonta e di buona fede , per credere buona fede e buona volont in

chi volendo recar giudizi, e cosi gravi sulla cattolica Chiesa, consulta

quasi esclusivamente i piu sfidati nemici di quella , o certo uomini

pregiudicatissimi sul conto di lei.

Certamente, quando un dottore in medicina, fattosi pubblicista e

teologo, presuppone con assurdita italianissima, che per essere buon

filosofo statista e verace amatore della unita italiana, e mestieri ar-

rogarsi il diritto di ricostruire f Italia, e che non si pud ricostruire
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V Italia senza cacciare lo straniero (pag. 107); allora sotto gli au-

spicii della Sede Pontificia non e possibile esseje buono statista, ne

amatore d' Italia* stanteche quella Sede dell' eterna sapienza, mai

non consentirk ad imprese ingiuste od avventate. Ma e egli da uo-

mo assennato, da uomo che non abbia perduto per orgoglio il liime

dell' intelletto, lo stabilire in tal guisa le quistioni, presupponendo

che chiunque non pensa come lui non e ne filosofo ne onesto ? Fos-

sero pure tanto vere le dottnne italianissime e riuscite ad esito

felice , come sorio false e riuscite ad esito funestissimo ; pure un

uomo educato e cortese non dovrebbe arrogarsi mai di distribuire

con tanta boria le patenti di ignoranza e di sapere. Ma quanto non

e piu turpe la tracotanza allorche si assume per indubitato ci6 che

1' Italia tutta, meno pochi agitatori che non le danno posa, o deride

come pazzia o deplora come sventura !

E diciamo 1' Italia tutta, perch& speriamo di potere ancora par-

lare di un' Italia cattolica; e V Italia cattolica non pu6, la Dio mer-

ce (e ce lo consente FA.), infanatichirsi per queste manle bellicose *.

Ma tolta di mezzo questa condizione ripugnante alia coscienza cat-

tolica, 1' asserzione dell' A. (non esservi un buon filosofo statista sot-

to gli auspidi della Sede Pontificia) e, tal delirio , da farlo piu pre-

sto compatire che combattere; non potendosi intendere come mai

egli vegga una Potenza iaerme durar , da dodici secoli e piu, senza

buona politica, o le accordi si buona politica senza buoni statist! :.

come mai, se non e digiuno affatto della storia, egli non conosce il

grandeggiar di molti Pontefici in tale materia, da Gregorio Magno
per lo meno sino a Sisto V; il grandeggiare di tanti Gardinali, dal

Bessarione, dal Commendone, dal Ximenes sino al Gonsalvi, per
non parlare dei viventi, il grandeggiare degli 0' Gonnell, degliHal-

ler, dei Montalembert, dei Donoso Gortes, i quali sotto gli auspi-
cii della Sede Pontificia, se non arriyeno al merito del Dottor Pel-

Mccia, hanno per lo meno ottenuto un nome, che 1'Europa rispetta

1 / popoli cte mirano al Papato non furono, nt esser possono mai lellicosi.

Tom. Ill, pag. 107.
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anche per bocca di coloro, che ne dissentono come pubblicisti, <o .di

osteggiano come avversari politic! .

Se 1' A. si mostra ignore nella biografia dei politic!, non sembra

gran fatto
1

perito rtelkstoria dei popoli bellicosi e civ ili. E come av.re-

te'ktto pocanzi con meraviglia che i ptfpoli che mlrano alPapato,,

(i Francesi per es. sotto Carlo Magno e S. Luigi, gli Spagnuoli sotto

i Farnesi e i Mo&tecuccoli, i Polacchi sotto il Sobieski, i Nor-manni

sotto il :

Guiscardo) won furonomai bellicosi; cosl non dubito che a-

prirete tanto d' occhi all' udirvi interrogare : ^quali sono le nazioni

soprb le altre innalzate in ecvellenxa civile, quali invilite o sbranate ?

e rispondere mettendo fra le prime Inghilterra, Svezia, Olanda,

Gerrnania, Svizzera; fra le seconde Spagna, Portogatto, Italia (pag.

104).
!E perche V A. non ricorda la Francia e il Belgio cattoliche,

eppure incivilite ? perche non ricorda la Russia scismatica ancore-

mibarbara? Bnanzio scismatica e preda dei Turchi ? la Grecia sci-

smatica balocco delle Potenze europee ? E chi potea aspettarsi a ve-

dere fra le eccellenze la povera Svezia, spogliata di -tanta parte de'suoi

dominii dalla Russia ? contrapposta alle nazioni sbranate la Germft-

nia divisa almeno in trentotto Potenze diverse ? contrapposta alle

nazioni invilite la Svizzera, nel momento in cui essa si dibatte fra

gli artigli di pochi emigrati e coglisforzi delle sue plurality immen-

se non riesce a sprigionarsi dalla schiavitii? E quell' Olanda, grande

certamente nel commercio fino a vendere la coscienza e il Crocifis-

so, ma sbranata in due per la defezione del Belgio ? e quell' Inghil-

terra di cui una terza parte e composta di iloti affamati e seminudi,

migranti a migliaia in traccia di un tozzo e di una capanna, e ella

poi quella eccellenza civile, che meriti 1'invidia degli Haliani cattolici?

Ma noi ci accorgiamo che se dovessimo proseguire questa Rivista,

ricercando ogni eresia ed ogni errore, dovremmo copiare poco me-

no che i quattro volumi, in quelle parti ove toccano materie di reli-

gione o di morale. Parla egli per es. del celibato? Udrai che , ma-

gnificato nei primi tempi del cristianesimo , partori amari frulti alia

bonta del costume (torn. Ill, pag. 109). In quei primi tempi, soggiun-

ge egli col Montesquieu, senza citarlo, non si riflette che questa
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virtu e cotanto perfetta appunto, perche per natura sua apochi pra-

ticabile (ivi).
E qul il signer dottore ha ragione : in quei tempi non

si credeva che tal virtu fosse perfetta PERCHE a pochi praticabile;

anzi si credeva al rovescio, che fosse a pochi praticabile PERCHE co-

tanto perfetta. Toccava al Montesquieu, e dopo di lui al signor Dot-

tor Pelliccia 1'assegnare codesta causale a rovescio.

Parla del matrimonio ? Lo udrai invocar con turpe servilita I'au-

toritd pubblica a regolare la libertd personate nei matrimoni', percioe-

che le famiglie essendo la radice dello Stato , Vautoritd ha debito ed

interesse di provvederlo di cittadini utiii ed operosi (pag. 120). E

poiche i nani, gli storpi, i vecchi, gli infermi, i poveri propagano

la specie con poco vantaggio del dio Stato , sedici pagine vengono

impiegate per insegnar tirannia ai governanti contro la naturale

liberta dei coniugii : sarebbero dunque, dice FA., desiderabili dei re-

golamenti che limitassero quella piena libertd, colla quale ognuno sen-

za eccezione pud maritarsi (pag. 119).

Parla del divorzio? si crede lecito affermare che fino a Gregorio

IX il divorzio fu permesso in alcuni casi dalla Chiesa romana. E
che r adulterio rompendo il vincolo del matrimonio , ne cancella V es-

senza (pag. 127). E perch& a questa eresia fulminata dal Tridentino

non mancasse 1'appoggio di una stravaganza filosofica, 1'A. aggiunge

che il divorzio era un freno all' incostanza , quasiche non avessimo

occhi per vedere ci6 che sono i rnatrimoni in quei paesi ove e con-

ceduto il divorzio.

Ma che dira il dottore se prenda a favellar dei Religiosi? Oh ! qul
si che la sua orazione esulta, ripetendo tutto quei frasario di invet-

tive, a cui siumo ormai abituati dai politicastri alia Voltaire. Se non

che egli, da medico suo pari, vi aggiunge del suo una dissertazione

patologica contro la verginita e la continenza (pag. 14 a 16), di che i

nostri lettori non vorranno certo veder lordate queste pagine. Basti

il dire che la persona religiosa e da lui condannata a cento malattie,
sia che osservi il suo voto, sia che lo infranga : che comunque sag-

gia e pia fosse I'intenzione deWAutoritd ecclesiastica, e certo che erro

per ignoranza nelle cose fisiche colla prescrizione di alcuni cibi e la
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proibizione di altri (pag. 72) : che la mortificazione religiosa inna-

sprisce I'animo, e allora rindividuo condannato alle mortificazioni e

una tigre col manto di agnello (pag. 73) , e ne reca in pruova Silla e

Mario e Tito (che non sappiamo se fossero cappuccini o certosini)

e rimperatrice Teodora rappattumata cogli Iconoclasti, che il povero

dottore , con uno scappuccio un po' madornale , confonde qui coi

monaci che li impugnarono. Dei quali scappucci, a dir vero , ne

abbiamo incontrati tanti da farci giudicare, che per 1' onor suo me-

glio avrebbe fatto il signer dottore a scrivere di medicina , anziche

di teologia. Gosi per es. (pag. 59) dopo averci detto con eresia pe-

lagiana , che Iddio aiuta e santipca in quanta ci ha date le facoltd ,

ma che Vindirizzo delle facolta essendo opera della nostra libertd
,

le

azioni sono opera nostra ; soggiunge poscia, che i giansenisti furoiio

propagine di Pelagio (
! !

)

Altrove (torn 7, pag. 44) egli paragona la natura umana ad una

curva, la quale dopo aver descritto una parabola rientra in se stessa.

Ci scommetto, che se tu cerchi tutti i matematici da Archimede ed

Ipparco fino a Lagrangia e Cauchy , tu non troverai menzione di

questa curva che descritta una parabola rientra in s& stessa.

A pag. 132 FA. vuol darci un saggio di ci6 che gli antichi disse-

ro il concupiscibile ; e ue reca per prova , che infatti V ira scoppia

malgrado i contrari suggerimenti della coscienza; n& s'avvede il po-

veruomo , che I'ira appartiene all
1

irascibile e non al concupiscibile.

Buon per noi , che queste asserzioni un po' eteroclite vengono

compensate a pag. 82 con un'altra, che niuno vorra dire men che

evidentissima. Le false opinioni, dice, non sono perniciose alia mo-

rale pubblica, se non in quanto partoriscono errori perniciosi. Che

te ne pare , lettore cortese , di queste false opinioni perniciose che

partoriscono errori perniciosi ? La tautologia sembrera a te piutto-

sto ingenua che evidente. Ma onesto e leale come sei, rimarrai forse

scandolezzato al sentire, che essa serva di conclusione alia esortazio-

ne fattaci dall' A. di conservare V errore non pernicioso (pag. 83),

perchfc le false opinioni giovano in akuni tempi a sostenere la mo-

rale pubblica (pag. 81).
Vol. X. 20
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Ma bastino quest! pochi tratti a mettere in guardia i lettori eon-

tro 1'indigesta erudizione teologica e politica di cuifa pompa l'A.

Meglio, lo ripetiamo, egli avrebbe provveduto, non solo alia salute

e alia morale pubblica, ma anche alia propria riputazione se si fotoe

contenuto nei campi della sua professione : qui srtmeno egli avea

tutte le probabilita di insegnare dottrine e vere e utili. Ma entrato

iielle scienze morali e religiose, senza gli aiuti necessari della 'eru-

dizione, e senza quegli altri ancor piii necessari, della umilta e fede

ossequente alia Ghiesa , egli ha dovuto inciampare ad ogni passo ,

straziando ia pubblica morale nell'atto che pur si accingeva a cor-

reggerla.

Intendiam benissimo che queste nostre osservazioni, poco atte <a

cattivarci 1'afifetto del sig. Dottore , potrebbero provocare una rispo-

sta non dissimile da quella che egli Ianci6 alYAraldo di Lucca, piena

di disprezzo e di invettive contro i chierici e reverendissirni, ela ra~

biia maiattia, e ravidita del Clero in Piemonte, e le avverse intenzio-

m
,
e V ignorama e la superstizione, e le quisquilie impastate di ctnt-

smo e di rabbiadaustrale, e i caldanidelle sacrestieecc. (torn IV, pag .

29/f a 299;. Pure tutto questo frasario non solo non cambiera nulla

neilo stato deHa quistione, ma aggiungera un nuovo argomento a

dimostrare le reminiscenze volteriane improntate nell' animo e ne-

gli scritti dell'A. Chi conosce Tandamento vero del nostro secolo non

pu6 a meno di ravvisare, che il contornarsi spiccato^dei due partiti,

UDO religioso per Tordine, Taltro empio per 1'anarchia, ha reso or-

mai un tale linguaggio insopportabile ad ogni persona savia, benche

non cattolica. E per quanto i Moderati italiani, ultima scolatura

deH'incredulita francese, si siano ingegnati da buoni rigattieri di raf-

fazzonarlo colle apparenze di urbanita, di temperanza, di imparziali-

ta, non riusciranno mai ad impedire il magico effetto del sentimen-

to cattolico, che in Francia e in Germania trapela perfino nelle scrit-

ture dei protestanti. Quando si vede un Guizot, uno Stahl parlare
1 linguaggio del partito dericale, e dare alia religione importanza

suprema anche nelle faccende politiche, e impossibile che 1' Italia,

si hgia alle idee straniere, non risenta per suo bene quelle influenze
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che sentl finora per sua sventura. Ondechfc iMfnguaggio delle invet-

live contro la sacristia e la bottega ben po*ra far fortuna nel trivio

e nelle bische, portatovi sulle sozze ale della Maga o del Fischietto :

ma le persone cortesi sentiranno accartocciarsene gli orecchi, nofi

solo per L'empieta del frasario, ma eziandio per la sua inurbanita.

Se il ch. A. avesse presa in buona parte 1'avvertenza dell'^raZefo,

o avesse almeno contenuta la risposta net limit! della scienza e del-

la cortesia, senza abbassarsi ad irreligiose personalita, avrebbe mo-

strato di combattere per la verita, e ci lascerebbe speranza di veder

uscire dalla sua penna altre scritture, ove la scienza ch'egli profes-

sa, non venisse associata alia bestemmia e all'eresia.

II.

La vera Socialitd , ossia ordinamento di pubblica economia per sra-

dicare la miseria dagli Stati e felicitare i Governi ed i popoli da

GIOVANNI MOMO Firenze 1851 A S. S. Pio Nono; Lamen-

tazione di GIOVANNI MOMO (di anni 75) Torino, Giugno, 1852.

L'invaghirsi d'un concepimento del proprio) cervello fino a ve-

dervi la rigenerazione dell' umana famiglia e la sua piena beatitu-

dine in questo mondo e nell'altro, e cosa comunissima a' dl nostri,

nei quali senza un dubbio al mondo sulla possibilita di quella beati-

tudine, se ne vanno solamente cercando i mezzi ; ed e naturale che

ciascuno creda ottimo quello che a lui germin6 in mente. Ma che

un somigliante progettista, credendosi gia infallibile, ne voglia UQ

sugello dalla infallibilita del Papa , e si scagli serpentoso e maligno

con chi dovendogli pur dire : voi siete un sognatore trayiato, pro-

cura di dirglielo colle forme piii blande, e quasi gliei lascia inten-

dere con protestare di non volere o potere occuparsi di lui ; questo

parrebbe incredibile, se non ne avessimo qui sotto gli occhi una

pruova di fatto.

Fino dallo scorso anno ci venne in mano 1'operetta annunziata di

sopra, e ci parve cosa tanto leggiera e balzana, da non doverne trat-

tenere i nostri lettori. E tanto piu c'inducevamo a tacerne quanto
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le rette intenzioni, di cui sembrava animate TA. , ci avrebbero fatto

pesare una censura, che di forza dove a essere acerba, e la sua cani-

zie ci avrebbe reso anche phi spiacevole il debito di quell'acerbezza.

Ma ora 1'essere egli saltato in mezzo colla sua Lamentazione, nella

quale pubblica alcune sue lettere ad eminentissimo personaggio con

impertinenze da trivio e con interpretazioni e fantasie gratuite, gli

toglie il diritto a quei riguardi, che noi avevamo avuto piu alle sue

intenzioni ed ai 75 suoi anni, che non al suo libra. Diremo dunque

una paroletta del libro stesso ed un'altra della Lamentazione, senza

comprometterci che il discorso debba esser tragico , quando forse

non potra essere neppur serio, atteso 1'indole comica del primo non

meno che della seconda.

II sig. Giovanni Morao adunque mette per base di tutto il suo

discorso questo principio, che 1'uman genere deve poter trovare la

felicita in questo mondo e nell' altro. Lo vede evidentemente inse-

gnato in quel testo di S. Paolo : Pietas ad omnia utilis promissionem

habens vitae quae nunc est et futurae ; e senxa por mente che qui si

parla della vita di grazia e di gloria, traduce quel testo netto e sec-

co cosi : La pieta e utile a tutto , e promette felicita in questa vita e

neiraltra (pag. 8). Come va dunque che da tanti secoli , dopo tanti

sforzi , con tante generazioni che han sudato a raggiungere quella

felicita di tutti in questo mondo , pure non ci si e riuscito , e ne

siamo ancora cosi lontani? 11 sig. Giovanni Momo sembra darjie la

colpa agli economist! (supponiamo anche agli antidiluviani); il cftr-

to & che esso ha in pugno tal sistema che, recato in pratica, fruttera

gloria ed onore immortale ai Governi, pace e felicita perpetua a tutti

ipopoli della terra (pag. 68). Pensate ora se un uorao che tiene in

pugno un tal mezzo, e ch per giwnta lo reputa unico ed infallibile,

come si esprime nella Lamenlazione (pag. 4} , pensate, dico, se quel-
1'uomo non debba uscir dai gangheri ogni qual volta sel vede o re-

cato in dubbio dai diffidenti, o messo da banda dai troppo occupati !

II suorammarico dev' essere proporzionato alia tenerezza del suo
cuore ed al zelo che esso ha per la beatitudine della umana fami-

glia ; e perciocchfc quella e questo sono sommi nel Momo, noi quasi
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fnon

ci stupiremmo di vederlo rompere nei furori di Orlando : tanto

siam disposti a mandargli buona la sua Lamentazione ! Guardate !

potere di un tratto guarire tutti i malati e vuotare gli spedali ; li-

berare tutti i prigionieri e disertare le carceri ed i bagni , appacia-

re tutti i litigi e mandare a spasso i magistrati ; cessare la possibi-

lita delle guerre e licenziare gli eserciti, serbando loro la gloria e

gli stipendi ; bandir dal mondo la poverta e la miseria con tutte le

loro dolorose conseguenze : in somma mettere Y uman genere al co-

perto di tutti i mail ed assicurargli tutti i beni, che sono necessarii

alia sua pace e felicita perpetua ; e frattanto occultare Vopera mia a

Pio Nono, che ci avrebbe messo per un soprappiii la sanzione della

sua infallibilita ! E se non e questo un delitto, un'infamia, una con-

giura infernale contro l'umanU5, che mai sara?

Gonfortatevi nondimeno, sig. Giovanni, confortatevi ! noi vi pos-

skmo fare sicurta che la vostra opera non fu occultata al Papa ; e

se voi volete dare pubblicita a quel portentoso mezzo di felicita, noi

mettiamo a vostro servigio un paio di pagine del nostro Periodico,

ed assicuratevi che questo noji e oggi in Italia uno spregevole vei-

colo di pubblicita per chi ne desidera. Mano dunque air opera, e

qwalora il vostro mezzo pruovi davvero, noi vi avremmo la segnalata

obbligazione di averci sgravati del peso non lieve di compilare la Ci-

vilta Cattolica. In una societa beata non ci dovra essere sicuramente

polemica; e d'altra parte noi, che pure entriamo neiramplissimo tutti

beatificandi, non avremo ne pace ne felicita, finche avremo ad acca-

pigliarci con giornalisti e scrittori , con giovani avventati e vecchi

barbogi e fino con tipografi che saltano le correzioni , o con pi-

roscafi democratici , che per dispetto non vogliono caricare le balle

della Civiltd Cattolica nel porto di Civitavecchia. Ma torniamo a

bomba.

II nostro egregio sig. Giovanni e persuaso e suppone (e chi po-

trebbe contrastarglielo?) che per la pace e felicita dell'uomo non ci

vuole altro, che avere quanto .basta per provvedere alle necessita

della natura. Supponete per figura di esempio un piccolo possidente

che abbia 2000 fr. di rendita : egli li spendera cosl (pag. 60) :
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Pigione di casa fr. 300

Commestibile 160

Sdario di una serva . ... 60

Scuola per due fanciullini . . . 40

Medico e medicine 20

Stoviglie e risarcimenti diversi . 20

Vestiario per tutta la famiglia . 700

Divertimenti . . .

Totale della spesa . . 2000

Or volete altro per la pace e felicita di una famiglia che abbia due

fanciullini da mandare a scuola
,
una fantesca da cinque franchi al

mese ; che in medici ed im medicine spenda lie piii ne meno di 20

franchi in un anno, e cosl appresso come nella.lista o preventive*

domestico recato di sopra?

Pertanto voi vedete che la grande ed antichissima quistione del

come felicitare il genere umano in questo mondo si traduce, pel no-

stro A. , nel problema di assicurare a tutti , o alia spicciolata o a

gruppi di famiglie , quel tanto che e necessario alia loro moderata

agiatezza : un sotto sopra come il piccolo possidente teste menzio-

nato. Qul il signer Momo intendit nervos , e merce una rigorosa

sintesi od analisi che sia, viene a queste conclusioni. Per non accu-

sare d'ingiusta o crudele la Provvidenza, convien dire che essa abbia

proporzionati tutti i beni della terra ai bisogni ragionevoli degli

uomini che la abitano ! Piu : la Provvidenza stessa deve voler man-

tenuta costantemente nel mondo quell' armonica proporzione. Ora

essa si rompe per due vie : la prima quando esorbitanti ricchezze si

accumulano nelle mani di pochi ; dal che avviene che quantunque i

beni materiali rispondano in se medesimi al numero di quei che ne

abbisognano, pure nel fatto quella proporzione non vi e, in quanto
il soverchio teriuto dai pochi porta ditetto , poverta , indigenza nei

molti. L'aitro capo per cui quella proporzionata armonia si rompe
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il soverchio multipliearsi della umana famiglia, o in altri termini

10 stringers! troppo frequente dhe ! si<fa dei connubi , onde'avviene

die il numero degl'individui bisognosi dei beni material! Si fa mag-

giore di quello che possa da quella quantita di beni essere soddis-

fatti. Come dunque occorrere a due cosl gravi inconvenient!? II

signer Momo ci provvede con una disinvoltura maravigliosa ; ed e

appunto questo doppio provvedimento che occupa quasi i due terzi

del Vol. in 8. di 14 fogli di stampa , secondo il computo che ei ne

da alia pag. 1 della Lamentazione.

E quanto al primo <egli comincia dallo stabilire che il diritto di

proprieta territorMe nissuno poteva arrogarselo (pag. 100) ; asseri-

sce che Gesu Cristo medesimo ha fatto sentire ancliegli im-

plmtamente che il diritto di proprieta territoriale era contrario al gius

naturale e divino (pag. 109, 110). Tuttavolta considerate il termi-

ne a che sono nella societa moderna le cose, egli stima che convenga

lasciarle cotne e dove stanno ; e in quella vece si scaglia contro F il-

limitato diritto di proprieta, al quale 1' A. attribuisce quasi tutti i

disordini sociali (lib. II, cap. 1 e 2). Non vi credeste per6 che egli

voglia aver rkorso al 'Socialismo o Gomunismo , e ragguagliare un

po' le partite tra chi possiede troppo e chi non ha nulla. Anche qui

11 Momo crede potersi lasciare le cose come stanno, e si contenta a

prescrivere che i Governi con mezzi amministrativi ed economic!

impediscano lo strabocchevole aumento dei possedimenti privati ;
ed

<egli d'altra parte Giovanni Momo si adopera, con persuasione ed e-

sortazione, a far che i ricchi diano ai bisognosi il loro superfluo.

Quanto all' altro inconveniente dei matrimonii multiplicantisi al

di la del bisogno, 1' A. e un po' piii risoluto e severo. Egli vuole

che nei paesi, nei quali il numero degli bbitanti e o uguale o supe-

riore a quello che dai prodotti del proprio suolo puossi agiatamente

sustentare, il Governo sospenda la facolta di maritarsi (pagg. 50, 5YJ,

ossia la protezione accordata dalla legge al connubio ; e ci6 per uno,

due, tre ed anche piu anni secondo la maggiore o minore eccedenza

della popolazione sui mezzi di alimentarla. Questo poi il Governo

farebbe mediante un cosi detto Magistrato di famiglia, il cui ufflzia
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sarebbe esaminare se i desiderosi di accoppiarsi abbiano o no le con-

dizioni fisiche, moral! ed economiche da riuscirne un connubio felice.

(cap. Xll, pag. 54-57). II rifiuto ragionato di questo Magistrate di

famiglia lascerebbe agli sposi la facolta di maritarsi innanzi alia

Chiesa ; ma essi resterebbero colpiti da una specie di scomunica ci-

vile e legale , i cui effetti sono divisati in un decreto formolato in

terminis alia pag. 56.

Sicche per ultima conclusione quei due cardini della pace e feli-

cita universale ,
il dare cioe che dovrebbon fare i ricchi il loro so-

verchio ai bisognosi, ed un temperamento da recarsi al troppo cre-

scente numero dei matrimonii, resterebbe raccomandato alia buona

volonta ed al buon giudizio degl'individui, non guari diversamente

di quello che siasi fatto anche prima che apparisse al mondo La Vera

Socialitd. Ma oltreche i puntelli governativi son cosa imaginata dal

sig. Momo , io non vi ho ancora parlato di uno spediente , o come

oggi dicono di una risorsa maravigliosa, che esso ha per provvedere

ai bisogni sociali. E quella risorsa dimora propriamente in un dia-

logo ! Oh ! questa si che e scoperta pellegrina ! e chi si saria mai

promesso tanto da un dialogo? Ascoltate nondimeno.

Si tratta egli di persuadere a tutti i ricchi di dare ai poveri tutto

il loro superfluo? Voi sapete che la faccenda e difficiletta anzi che no ;

e noi vediamo che le prescrizioni evangeliche e le sue potenti san-

zioni restano pei piu infruttuose, di qualita che sara smisuratamente

maggiore il numero di coloro che ne avran la geenna per averle

trasgredite , che non di quelli che ne porteranno la corona dall' a-

verle compiute. Per 1'egregio signor Momo la cosa e piu spiccia:

egli vi provvede vittoriosamente con un Dialogo tra i ricchi e Vautore

che costituisce il capo X del lib. II, e che voi potete leggere a pag.

144 150. II fatto e che a questo presentissimo bisogno sociale,

merce quel dialogo , e pienamente provveduto ,
in quanto i ricchi

convinti
, persuasi , inteneriti concludono ad una voce : Quando e

cost noi siamo disposti a rinunziare al 'superfluo , a condizione pero
che la nostra rinunzia produca il risultato che desideriamo ,

doe la

prosperita dei nostri simili e la floridezza dello Stato (pag. 150).
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Ma di ci6 chi potrebbe dubitare essendone entrato pagatore il sig.

Momo di anni 75?

Regolata cosl questa bisogna traricchi e poveri (e mm e cosa da

pigliare a gabbo) , ci resta Y altra forse piu ancora procardica del

matrimonii da sospendersi, differirsi, omettersi eziandio, secondo le

proporzionali vicende delle derrate riguardo ai consumatori. Una

bagattella ! avere a combattere in fatto di nozze con giovani e con

fanciulle incapricciate, bizzose, ardenti ! e doverle persuadere a punta

di ragione! A tutto questo e per la gioventu letterata il sig. Giovanni

dice che basterd la lettura di questo libro (pag. 50, 51), la Vera Sociali-

td cioe. Per quelli poi che non sanno leggere (a distinzione dei lette-

rati) si potrebbe fare un compendia d'istruzione economica (pag. 51) ;

e vuol forse intendere un compendio del medesimo suo libro. Credo

nondimeno che per chi non sa leggere, il compendio incontrera la

stessa difficolta che il libro. Ma lasciando questo, quando pure il li-

bro ed il compendio non bastassero, forse che non si potrebbe aver

ricorso ad un altro Dialogo, ed aggiustare questa faccenda alia stessa

naaniera onde fu fatto deH'antichissimo piato tra ricchi e poveri? 11

sig. Momo non e uomo da farlosi dir due volte: andate al cap. X del

lib. I (pag.42 e segg.) e troverete un Dialogo tra i Giovani e VOratore.

Ne e lungo vedete ! due paginette e mezzo bastano, perche i giovani

nel fatto del matrimonio si lascino governare in tutto e per tutto

dal Magistrato di famiglia; e concludono: Le vostre riflessioni ci

hanno persuasi : i nostri cuori sono rimasti inteneriti .... con fidu-

cia ci rimettiamo alle cure di un Governo paternale .... parli egli

dunque e noi obbediremo (pag. 44). E aggiustata dunque anche que-

sta faccenda cosl ardua dei rnatrimoni.

Di questo portante il sig. Momo avrebbe potuto persuadere ai

micid iali di non uccidere , ai ladri di non rubare , ai lascivi di non

fornicare
,
e se vi piace ancora ai malati di guarir tosto , ed ai mo-

ribondi di non morire. Peccato che cosl salutari dialoghi non siano

che due, in materia non vi e dubbio capitale ; ma soli due ! Nel re-

sto, secondo i principii dell' A. non vi vuole altro che il suo libro:

e di esso egli e pago, beato, poco meno che estatico. Alia pag. 178



ha. una preghiera o meglio un inno eucaristico a Dio O. M. pei

meiiiprodigiosamente sopperitigli di scriverlo e stamparlo in favore

deUa, misera umanitd, ne altra grazia desidera che tanto di vita che

gli basti a pubblicare un altro lavoro sul tono sicuramente del pri^

mo, e che dovra essere intitolato: La causa dell' uman genere pero-

rata per tuttii secoli. E noi senza far voti per vedere TumanitSi gra-

ziata di questo nuovo libro , ci saremmo astenuti dal disturbare le

innocue compiacenze dell' A. pel primo, seegli con improvvide im*

pertinenze non vi ci avesse tirato quasi nostro malgrado. Ed eccoci

a dire una parola sulla Lamentazione.

Un libro della qualita che i lettori gia possono conoscere fu dall'A.

indirizzato fin dal 28 maggio 1851 al S. Padre con una lettera; e

questa con tre esemplari dell' opera venivano a tale effetto racco-

mandati da lui con altra lettera al Card. G. Antonelli. Scorsi due

mesi senza che il Momo vedesse risposta , egli insiste per averne ;

e fu allora che gliene fu mandata dal Cardinale una tutta diversa

da quello, che i'egregio uomo si saria aspettato. La lettera, chi ne

capisce il senso, dice in termini gentili, che il S. Padre, subodorata

la qualita del libro e gli errori che vi si contengono , non voile ac-

cettarlo; e questo non portando le convenienze che si dica crudo e

secco a un galantuomo, il Segretario di Stato glielo parafrasava di-

cendo : aver creduto opportuno ristarsi dal rassegnare al S. Padre

quel lavoro per avervi scontrati dei passi in opposizione alle dottrine

approvate (Lament, pag. 3). A questa dinunzia il sig. Giovanni ando

nelle furie e grid6 air inumanita, all' ingiustizia, all'arbitrio, al tra-

dimento. Dunque al Papa si e tenuto nascoso il mio libro? e con

qual diritto? con quale scopo? con quello sicuramente di impedire

la pace e la felicita del genere umano, in quanto e certo-che se il

Papa avesse lettala Vera Socialita, ne sarebbe stato convinto, 1'avreb-

be messa in pratica a capello, tutti gli altri Governi lo avrebbero

imitato ; ed eccovi fondata ed assicurata la beatitudine deirumanit& !

Chi dunque pu6 calcolare le ruinose conseguenze dello aver celata

al S. Padre quel libro ? Ne valse che il Cardinale, per mezzo dell' ID-

caricato pontificio in Firenze, facesse senza velo di convenienze dire



BELLA STAMPA ITALIANA 315

al Memo che il libro era stato fedelmente consegnato al S. Padre ,

il quale per le ragioni dette non aveva voluto accettarlo. Niente af-

fatto ! Egli se n'e ito a Torino, porto franco di tutte le impertinen-

ze e le calunnie che si vogliono spacciare nel pubblico ; ed ivi sotto

il titolo di Lamentazione stampa sei sue lettere, e la brevissima del

Card. Antonelli.

Ma si dira: che stitichezza'e codesta con un povero vecchio ottua-

genario? Perchfc non mandargli una di quelle lettere di ringrazia-

mento che facendo vista di dir molto non dicon nulla , tranne un

formolario di segreteria? Perche non aggiungervi una medaglia di

argento come fece coir'autore stesso Gregorio XVI , ed il regnante

Pontefice nel 46? II poveruomo ne'saria stato contento e gabbato,

e scambiando per una facile illusione se coll' umanita ,
si sarebbe

creduto di aver regolati tutti gl'interessi di questa daU'essergli ben

riuscito T affaruccio del suo Hbercolo. Verissimo se il Papa fosse

un principe come gli altri , che ringraziando un autore o lodando

un libro non si mettono al rischio di veder data alle loro parole un

valore ed una portata che altrimenti non vogliono. Ma un'autorita

che pu6 approvare infallibilmente, ognun vede quanto debba essere

riguardosa nel dare ad uno scritto qualunque anche lode ed appro-

vazione di cortesia. Aggiungete che ne! presente caso vi aveva una

ragione specialissima di andare piii a rilento. II Momo nella lettera,

onde accompagnava la sua opera, scriveva al Pontefice : Vi prego di

pronunziare intorno alia medesima V infallibile vostro giudizio onde

potervni regolare (Lament, pag. 2). Lasciarao questa nuova preten-

sione che il Papa debba pronunziare il suo 'giudizio infallibile'suir-

pera di un private ed a richiesta dello stesso privato; lasciamo che

un autore il quale tiene e proclatna i suoi principii infallibilifpag. 4),

ha mal garbo
;

di provocare un altro giudizio infallibile, che potrebbe

riuscire in opposizione col suo : e per questo forse egli soggiunge

volerlo per potersi regolare, quasi dicendo : se la vostra infallibility

combina colla mia, bene quidem; altrimenti chi volete che si attenga

airaltruipiuttosto che allapropria infalHbilita? Ma lasciamo, dico,

questo. Certo a chi ofiFre uti libro al Pontefice per averne un giudi-



316 RIVISTA

zio infallibile per polersi regolare , la migliore risposta che possa

farsi e non darne veruna , soprattutto perche i giudizi sui libri si

danno in Roma per le Congregazioni con decreti, e non per lettere

dai Pontefici.

Aggiungete che il Morao, cosl lento a capire i rifiuti velati di cor-

tesia, e prodigiosamente corrivo a iriterpretare con larghezza inudita

le piu piccole significazioni di laude. Per lui un articolo di gazzetta

di Milano vale 1'approvazione dei sommi letteraii Lombardi (pag. 69);

per lui una parola di cortesia dalla parte di qualche prelato e nien-

temeno che plauso di piu Vescovi ,
Arcivescovi e Teologi dottissimi

ed esemplarissimi (Lament, pag. 4). Ad un uom somigliante anche

un vi ringrazio dalla parte del Papa sarebbe stato tolto per una de-

finizione dommatica ,
e noi tutti cattolici saremmo stati obbligati

a credere , cogli articoli del Simbolo , alia Vera Sodalita di Gio-

vanni Momo di anni 75. Buon per noi che quella parola non fu det-

ta ! e eel perdoni 1'egregio A. : la fede di molti credenti saria stata

terribilmente tentata. Egli si e sfogato, e con ci6 ha evitato il ris-

chio di morire col fegato verde, come egli si esprime (Lament, pag.

ult. nota) ,
ma noi della Vera Sodalita possiam portare quel giudi-

zio die meglio ci pare, anche di riderne se ce ne pigliasse il talento*

III.

II mondo nuovo e il mondo vecchio ; L vol. in 42 Monza 1852.

Quest'operetta alia quale ranonimo A. da titolo di Schizzi storico-

filosofico-morali, e un quadro della lotta presente che si compie sul-

la scena del mondo fra il bene ed il male. La terra, a ben definirla,

non e altro che il campo sul quale lo spirito del male ha dichiarata

una guerra implacabile e mortale a Dio, per ispodestarlo, se gli

fosse dato, del suo impero sull'uomo. Chiunque combatte (e chi or-

mai pu6 starsene ozioso a contemplare con animo indifferente la

mischia?), segue 1'uno o 1'altro di questi capi: ed ora piu che in

alcun tempo, spiegate son le bandiere, le squadre nettamente di-

stinte, i nemici scoperti e le armi sguainate e in atto di ferire.



IT la grazia abbondo la colpa abbonda.

La storia fedele espo sitrice delle nefandezze de' settarii, e il mezzo

piu semplice e ad un tempo piu sicuro per farle abborrire , meno-
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marne il numero e la potenza : e se al racconto di quelle gli animi

non rabbrividiscono e non si sentono ricolmare d'altissimo orrore,

bisogna che sia spenta in loro ogni scintilla di fede, che tacciano i

sensi di onesta, di umanita, di amore. Come pochissimi crediamo

^ssere questi uomini snaturati, e moltissimi per Fopposto gli illusi

che si vendono loro, utile a molti potranno tornare gli Schizzi sul

mondo nuovo e sul mondo vecchio, nei quali coll'aiuto sopra tutto

della storia contemporanea ,
si prende ad abbozzare F indole della

setta, svelarne le trame e i perfidi divisamenti.

IV.

// duello in generate, analisi del Maggiore FRANC.

4 vol. in 8. Torino 1852.

E questo un libro di 350 pagine, nel quale FA. imprende a di-

* mostrare che il duello e contrario alle umane e divine leggi: e

non corrispondente at bisogni ed alle esigenze degli stessi duel-

lanti. II libro del Lorenzini e uno di quelli, che per la gravissima

materia che contiene, va letto e studiato attentamente prima di

darne giudizio. Si tratta di proscrivere inesorabilmente, siccome

un pregiudizio, il dmllo da ogni societa civile i. Queste parole

della Gazzetta del popolo, quand'anche non avessimo letto Fopera

del Maggiore Lorenzini, basterebbero a farcela crederla commenda-

bilissima. I giudizii del giornaletto democratico sono quasi tutti da

prendersi a rovescio, colla certezza d'imberciar nel segno. S'incon-

tra egli in un libro di morale sana, di salde dottriDe in politica ed

in religione? E tu puoi affermare arditamente ch'ei lo chiamera un
-

rzigogolo, un rancidume, una scolasticheria con tutto il corredo

gentilissimo di frasi che la democrazia conosce e che noi risparmia-
mo alle caste orecchie de'nostri lettori. Che se Fopera astraendo

dalla religione, e risparmiando gli idoli a cui profuma incensi la

1 Gaxxetta del popolo, num. 131, an. V.
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democrazia, stabiliseinondimeno alcuni diquei principii, a cui IV
nesta naturale ancora radicata nelle popolari credenze da'inespugna-

bije saldezza,.e che sarebbe follia il combattere di fronte, la scaltra

gazzetta vi scorre sopra lieve lieve, gittandovi qualche spruzzolo di

dubitazione, un forse, unprobabilmente, un la questione meriterebbe

di essere studiata; come se nel libro; aons la fosse discuss* e sapien-

teinente definita.

Cosi accadde a questo del M. Iiorenzini : nel quale si tratta nien-

te meno che di proscrivene inesorabilmcntc, siccome un pregiudizio,

il duello da ogni societa civile. Ecco ci6 che f<* montar la senapa al

naso della schiazinosa gazza democratica. Eh w pare? sbandire il

duello da tutta quanta la societa ! la noii e questa cosa da deciders!

11 per lii su.due piedi. Ci vuole riflessione^ lettura. attenta , studio

profondo prima di arrischiare un giudizio in cosi grave materia. Ma
chi vi riflettera , chi decidera, se non fannolo gli scrittori che ne

trattano di proposito? Con questo sistema del rifletterci, del matu^

rare ci6 che i secoli hanno gia maturate e deciso, vorremmo indie-

treggiare ai tempi della barbaric, quando generalmente dal popolo

si opinava stoltamente , che il duello fosse uno dei mille modi con

che scrutavasi il giudizio di Dio. Ma in tal caso non questa solo,

ma parecchie altre usanze di quei tempi vorremmo lasciare maturare

al tempo e meditare ai pensatori del foglietto popolare: come sa-

rebbe a dire la tortura, le prove dell'acqua, del fuoco, o, se non al-

tro, un pochetto d' Inquisizione. La quale benedetta Inquisizione

non ha mandate alFaltro mondo la centesima parte di quanti vi tra-

passarono per colpa del duello : eppure e odiata dalla filantropica

Giazjsetta com^ un pregiudizio, e voluta proscrivere inesorabilmente

da ogni societa civile.

Questa inesorabile proscrizione del duello, sostenuta dal Lorenzi-

ni , e proprio la ragione che fa a' nostri occhi commendevole il suo

libro. 11 solo affermare che fa 1' A. doversi abolire dovunque e in

ogni caso questa stupida costumanza decorata da lui col nome di

bestialissima , ci varrebbe assai piu dei dubbi scrupolosi della Gaz-

zetta ; la quale in fatto di ragioni cavalleresche, sulle quali si appog-

gia tutta la logica del duello, ne sa assai meno del franco e corag-
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gioso militare piemontese. Un militare , e non mica un uom del

comune, che condanna il duello ricisamente, lo mette in iscena, ne

fa toccar con mano il ridicolo , ne svela i turpi e disonorevoli mo-

tivi , ne espone le stolte regole e le lamentevoli conseguenze , ne

persegue i sostenitori in tutti i loro ricinti ,
H incalza, li preme, li

sopraffa, & una cosa consolantissima per chiunque sente il bene della

pubblica morale, conosce il prezzo inestimabile della vita dell' uomo,

e sa far suoi i dolori di tante madri e di tante spose , che da questo

crudele pregiudizio sono frequentemente desolate.

Fra i teologi ,
i filosofi e gli uomini veramente gravi ed assennati

non esiste al certo dissensione alcuna sulla ingiustizia ed iniquita

del duello; tante sono le ragioni saldissime che lo condannano : ma

non cosi fra la turba dei militari, dei quali non pochi ciecamente si

lasciano pigliare alle apparent! ragioni di onore che tendono a le-

gittimarlo. A questi particolarmente & appropriate 1'opera del Mag-

giore ; con una certa bruschezza ed original^ di stile, che non di-

spiace in un soldato, egli spone quelle ragioni pratiche ad hominem,

che mettono in piena luce i torti inescusabili de'duellanti, risponde

a tutte le difficolta
,

ritorce abilmente 1' argomentazione , e in fatto

di ragioni schiettamente umane, e direi quasi mondane , non lascia

forse nulla a desiderare.

II cristiano dee astenersi da simili azioni per motivi piu nobili e

piii generosi , ma non & da negarsi die all'umana infermit^i questi

secondarii motivi non sieno spessissimo di grande conforto, epper6
il metlerli in mostra di non lieve utilita. 11 M. Lorenzini dopo d'a-

ver trattato del duello in generate e della sua intrinseca irragione-

volezza, ci promette un secondo lavoro gia pronto, nel quale parlera

delle attinenze particolari del duello e proporra le sue idee circa il

modo da seguirsi per toglierne 1'uso universalmente. Noi desideria-

mo che egli riesca tanto facilmente in questo ultimo assunto, che &

lo scopo di tutta 1'opera, quanto & riuscito nel primo : almeno le sue

fatiche non saranno per certo scevre di qualche profitto nel ceto

nobilissimo dei militari, dei quali parla cosl bene il linguaggio, e

che onora non meno colle guerresche imprese che colle letterarie

tenzoni.
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FRANCIA. 1. Chiusura delle Assemblee 2. Loro lavori 3. Golonie peniten-

ziarie 4. Quistione sui classici. 5. Viaggio del Presideote.

1. II silenzio quasi universale dei Parlamenti in Europa per le

vacanze estive lascia un vuoto nel giornalismo massime quotidiano ,

il quale se da quella sorgente di disputazioni interminabili non at-

tinge di che alimentare la pubblica curiosita, si trova quasi in secco

e si vede poco desiderato e meno letto dalla moltitudine. Noi me-

desimi
, benche questa volta non di due ma di tre settimane dob-

biamo tesser la cronaca, non ci troviamo gran fatto ricchi di mate-

ria, soprattutto volendo dire non congetture, ma fatti ed abbastanza

rilevanti pei nostri lettori. Se i partigiani del Governo rappresen-

tativo o meglio parlamentare si dolgono del suo scadimento, appunto

per questo difetto di interesse e di emozioni nolle novelle, noi non

avremmo che rispondere, e darem la ragione al Dtbats e al Consti-

tutionnel che se ne lamentano. Resterebbe tuttavia a vedere se sia

di universale utilita il trasformare i Governi in pubblico spettacolo

da divertirne gli sfaccendati e dar pascolo inesausto ai curiosi. II

Vol. X. 21



322 CRONACA

Dtbats ci dice che nella Camera subalpina, in occasione della legge

sul matrimonio, si son fatti i discorsi piii brillanti che mat ralle-

grassero tribuna parlamentare : sia pure ! e quegli avvocati ne sa-

ranno bene pettoruti e boriosi. Ma a noi pare doversi cercar piut-

tosto se la legge sia giusta od ingiusta, utile o ruinosa ; e in questo

secondo caso par che ne abbiano scarso CQmpenso i popoli , da che

i suoi legislator! abbian fatto un discorso brinante.

II Corpo legislative di Francia ed il Senato, compiuta la loro le-

gale sessione di tre mesi pel 1852 , furon chiusi ; ed il Principe

Presidente indirizz6 al primo il di 29 giugno un discorso di ehiu-

sura. Oltre alle consuete parole di ringraziamento e di laude, si cir-

coscrive in questo discorso assai nettamente la differenza del regime

parlamentare da queUo che attualmente regge la Francia. II po-

tere, disse egli, non e piii un segno invariato, contro cui le diverse

opposizioni dirigevano impunemente i loro attacchi. Esso quinci

appresso pu6 loro resistere senza aver ricorso all'arbitrio od alia

scaltrezza. D' altra parte il rincontro o controllo delle Assemblee &

efficace, in quanto la discussione vi e libera ed il suo voto sull'impo-

ste & decisive . Alludendo poi alle feste per la collazione delle Aquile

ed alia parte che vi prese ia relfgione, soggiunse : A questo spet-

tacolo imponente, onde la religione consecrava colle sue benedizioni

una gran festa nazionale, voi avrete notato il ri'spettoso contegno
dell' esercito. Voi vedeste quei valorosi che salvaron la patria, rile-

varsi ancora piii nella stima degli uomini, inginocchiandosi con rac-

coglimento innanzi all' immagine di Dio collocata al sommo dell'al-

tare. Piii breve ma non meno grave e dignitoso fu il discorso di-

retto dal suo Presidente al Senato , che lo accolse con segni di alta

soddisfazione.

2. Questa prima sessione delle due Assemblee francesi e stata uno

sperimento di una nuova Costituzione, che il suo autore dice piu

conforme, anzi la sola conforme alle abitudini ed ai bisogni della

FYaneia. Ora o si riguardino i lavori compiuti, o si attenda alia

maniera onde la discussione vi stata condotta , vi e tutta la ra-

gione di dire la pruova essere felicemente riuscita: salvo i miglid-
rnmcnti a recarvi. In luogo di discussioni passionate, sempre sterili
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e non rade volte funeste, si sono avuti del lavori ponderati, ddle

leggi utili votate coo maturita e posatezza.

Lungo i tre mesi della sessione, il Governo ha presentato al Corpo

legislative ottantaquattro progstti di lejgge, del quali due sali non,

sono stati discussi. Degli altil 82 discussi e votati con tanta uriifor-

mita di suffragi , che spesso erano la totalita , 25 riguardarono in-

teressi generali della Francia ; 56 si riferirono ad interessi locali

di Spartimenti o Comuni; un solo fu d'interesse private. Tra le

prime meritano particolare attenzione 1. La rifusione; delle monete

in rame; 2. La riabilitazione dei condannati; 3. II definitwo rego-

lamento dei conti degli anai 1848, 1849; 4. L' arrualamento di

80 mila uomioi da riempirne i vuoti dell'esercito per servizio com

piuto ; 5. La pcorogazione dell' impresa esclusivamenite governativa

dei tabacchi ; 6. II riunovellamento totale dei Onsigli generali di

Comuni e Spartimenti; 7. La concession^ a varie compagnie per

!a costruzione o compinnento di diversi rami di stuade ferrate ; 8. La

proibizione ad alcune categoric di persone di soggiornare a Parigi

e suo Spartimento, come altresl a Lione e in quei circostanti Co-

muni che chiamano Agglomerazione lionese ; 9. Da ultimo la legge

di tutte piii rilevante, cioe il bilancio preventivoi o budget, di spese

ed introiti per Tanno 1853. II Moniteur, fatta una rassegna piu as-

sai particolareggiata di questi lavori, conclude : Un'Assenablea che,

ad onta della. incortezza e delle difficolta di un primo sperimenlo, ha

corso un eosi vasto stadio ed in cosl breve tempo, pu6 pueaentarsi

ai proprii committenti colla.coscienza diaver degnamente satisfat

to al loro mandate. Al Senato si deve Y organamento definitive

deH'alta corte di Giustizia, formato per mezzo di unSenatusconsulto.

3. Numerammo per scoada tra le piu rilevanti la legge appro-

vata dalle Assemblee sulla riabilitazione dei condannati. Di essa

legge noi recamma qualche contezza all'epoca in cui essa fu discussa

sancita. Ora che non pure se ne vede avviata 1'esecuzione con pro-

spero riuscimento, ma se ne cominciano a cogliere i frutti, e uapo
accennarne alcuna cesa: soprattutto che 1'esempio della Francia po-

trebb^ssere imitate da altri Stati con utilita non comune della pub-
blica quiete e dei condannati medesimi a cui si provvede.
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II metodo ordinario delle penalita di relegazione, reclusione, la-

vori forzati ecc. portando rarissime volte resipiscenza nei condan-

nati, ed il piu spesso depravandoli sempre piii pel contatto coi tristi,

per l'oziosit& quasi inevitable e pel manco di affetti domestic! e re-

ligiosi , avviene che dopo la espiazione della pena , questi uomini

corrotti si riversano nel seno della societa a turbarla colle seduzioni

e cogli scandali. La medesima diffidenza che la societa nutre per tali

uomini, chiudendo loro quasi ogni via di onesto guadagno, e per

essi un potente incentive a tornare al delitto ; il che chiarivasi an-

che piii dai dati della statistica criminale, da cui appariva : 1. il nu-

mero dei delitti sempre crescente, 2. tra il numero dei delinquent!

condannati e poscia liberi la maggior parte farsi recidivi per la se-

conda, terza ed an<;he decima volta. La Francia, sopra qualunque al-

tra nazione feconda di belle e generose opere di carita, si sforz6

con varie associazioni di palronalo a provvedere a questo bisogno ;

e dopo le fruttuosissime missioni date dal P. Lavigne e compagni

ai Bagni di Tolone, Brest e Rochefort, una se ne stabill con sapien-

tissimi ordinamenti per provvedere di aiuti, direzione, consigli e

tempo nee limosine ai servi di pena che anderebbero mano mano

uscendo da quei Bjgni. Ma privati provvedimenti mal rispondendo

a cosl vasto e stringente bisogno, venne in buon punto il governo

di Luigi Napoleone a chiudere quelle inesauste sorgenti di uomini

facinorosi, che nei giorni di rivolta erano i primi a combattere pei

diritii delluomo accanto ai patriotti nelle vie asserragliate. La legge

di che dicevamo piii sopra, cambia i lavori forzati nei Bagni per

piu di otto anni a deportazione perpetua nella Colonia penitenziale

di Caienna : le condanne al di sotto degli otto anni sono mutate nel

tempo doppio di deportazione ; ma ai secondi non meno che ai pri-

mi e negata ogni speranza di rivedere la Francia. A tali uomini,

tolta la catena e 1'abito infamante del galeota, s'impongono sotto

severa disciplina lavori campestri od urbani, e ad essi si apre una

prospettiva di migliore avvenire, in quanto sanno che, passato il

tempo della pena, che pu6 essere raccorciato a merito di buona con-

dotta, potran loro essere conceduti dei tratti di terreno a coltivare,

potranno aver donna e famiglia e costituirsi insomma coltivatori e
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piccoli proprietarii. Non dissimigliante da questa e stata la condi-

zione delle molte centinaia di condannati politic! presi o colle armi

alia ma no, o come cospiratori nelle memorande giornate del passato

Decembre e nelle diverse sedizioni che le seguirono.

Questo vasto e salutare concepimento ha cominciato ad essere

recato ad effetto con una prontezza e precisione singolare. Un rap-

porto del sig. Ducos, Ministro della Marina e delle Colonie, segna-

to il 5 Luglio, da conto al Principe Presidente del fatto fin qui. Da

esso si rileva che la corvetta F Allier partita da Brest il 31 Marzo

afferr6 alle Isole della salute il 12 Maggio con 311 forzati del Ba-

gno di Rochefort ; un mese appresso la fregata La forte ne trasport6

399, dei quali 13 condannati politici: quindi a trentaquattro giorni

la fregata V Erigone neimbarc6 altri 399, dei quali 144 condannati

politici ; ora e sulle mosse il vascello Dwjuesdin che ne portera altri

500 dell' una e dell' altra categoria. Si fanno frattanto gli apparec-

chi per la spedizione di 400 forzati del Bagno di Tolone per di ra-

darne il soverchio numero : quello di Rochefort e vuotato >ffatto.

Per quest' anno e opinione del Ministro che non si debba oltrepas-

sare questo numero di 2000 , atteso le difficolta di un convenevole

collocamento nella Guiana francese, la quale ha eziandio qualche

disturbo per la subita ed universale emancipazione degli schiavi, che

vi si fece non ha guari, con una forse soverchio corriva filantropia.

Quello che noi stimiamo rilevantissimo di notare e il migliora-

mento morale, che gia in quegli sciagurati si manifesta, da promet-

tersene ogni gran bene. Oltre la perfetta disciplina mantenuta nella

lunga traversata ,
il Ministro si esprime cosl : Rilevati innanzi a

loro stessi pel cambiamento della loro condizione e per la speranza

di un avvenire migliore, e continuamente incitati a sentiment!

cristiani cogli esempi e coi consigli della religione, essi dal primo

loro metier piede a terra ban dimandato il lav oro a titolo di gra-

t zia. Ne altrimenti ce ne scrivono i PP. Gesuiti che hanno ac-

cettato dal Governo il penoso incarico di accompagnare quei miseri,

istruirli, confortarli, evangelizzarli insomma e fame dei buoni cri-

stiani. A tale oggetto questfreligiosi stabiliscono, a spese del Go-

Terno, delle case nella Guiana francese ; e nello accettare Y incarico,
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tra le condizioni proposte al Governo stesso, che le ha colle altre

aramesse, ban posto queste tre: 1. Che ad essi sia lasciata plena

liherta nell' esercizio del proprio ministero , nel che essi in tutto

si conformeranno ai riti ed alle costumanze della Chiesa lomana.

2. Cba essi siano riguardati noa come parte del clero coloniale, ma

riconosciuti comeCorpo religiose, e come tali trattino col Ministero

per mezzo dei loro Superiori di Parigi per tutto ci6 che riguarda

Ja loro missione. 3. Che a tutti irdistintaraente i deportati sia con-

cesso pieno ed assoluto feriato nelle Domeniche ed altri di festivi

prescritti dalla Chiesa, per attendere alia istruzione ed agli esercixi

religiosi. Mentre questi veleggiavano 1'Oceano, un allro loro con-

iratello partiva da Parigi con 200 fanciulli, meta trovatelli, met

piccoli vagabondi abbandonati, per condurli a far parte delle colonie

agricole che esso ha stabilite nell' Algeria. I primi saranno a carico

della beneficenza pubblica ;
i secondi a spese del Comune di Parigi.

Questo & uno dei tanti segni onde le tendenze religiose si manife-

stano in Francia ; e sono frequenti e di moltissimi luoghi lo stabi-

lirsi di religiose famiglie in quel paese , che ne fa in altri tempi si

ricco e fiorente i
. Molte associazioni seguitano a farsi altresi tra

1 In questa occasione ci place recar per disteso uno scritterello messo a stampa
sollo stabilirsi che ban fatto i RR. PP. R6collets (Fraacescani riformati) in Avi-

gnone. Avendo alcuni giornali italiani riferito quel fatto con alcune inesattezze , e

bene ehe le cose si sappiano nella loro verita. LBS pfcRBS B^COLLSTS 1 AVIGNON.

Les Ptres Franciscains de V ttroite Observance, appeles R6collets, furent, rers

1592, ptr les soins de Louis de Gonzague, due de Nevers, iotroduits en France, oil,

pendant un demi-siecle, ils remplirent les fonctions d'aum6niers das les arm6es do

royaume *. Des les premieres anne"es du 16 siecle
,

ils avaient des e'tablissements

i Avignon et dans quelques autres localite's dn Comtat-Venaissain. Ce sont les R6-

collets qni , con jointement avec les Observantins
,
ont encore de nos jours le pe"r-

illeux honneur de veiller i la conservation des lieux saints de la Palestine. Re"pan*
dus dans toirte 1' Italic, jl'Allemagne et la Belgique, ils ont aussi des missions en Al-

banie, en Grece, dans les ties de 1'Archipel ,
en Egypte, a Tripoli , a Smyrne, dans

plusieurs provinces de la Chine, dans 1'Amerique me*ridionale etc. etc.

Sous les bienveillants an?pices de Mgr. I'Archev^que, les PP. Rdcollets viennent
de rouvrir une maison de leur Ordre dans la ville d'Avignon. Sa Grandeur voulant

4

Dictionnaire des Ordres religieux et militaires. Art. R^collets.
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mefcatairti e capi di officine per rimettere in pratica ed in onore

T osservanza dei dl festivi , e sono gia nuraerose quelle di Parigi ,

Lioue, Marsiglia, Metz, Nancy ecc.

4. Intorno alia quistione sullo studio dei Classici nelle scuole di let-

teratura, sar& agevole intendere perche la CivQta'Ca!tt6lica flnora non

.ha detto sillaba. Le persone ed i norm impegnati in qnella discus-

sione sono a noi si cari e Teverwidi sia per somiglianza di studi e

<di tendenre, sia per isquisito sapere e per carattere autorevole, che

;floi non e bastato Ta'nimo di entrarvi, neppure assumendo uffizio

4 semplici
! narratori. A suo tempo

!ne parleremo in articoli (come

dicono) di fondo, nei quali ci gioveremo delle belle epellegrine os-

servazioni prodotte da ambe le parti. Per ora possiamo annunziare

che le leali e franche spiegazioni recate dall' Univers , il contegno

veramente cattolico del suo Direttore sig. L. Veuillot hanno abba-

stanza ravvicinato gli animi, e dileguata quella qualunque nebbia che

si era addensata su quel giornale forse il piu benemerito della Chiesa

romana e che tanta riconoscenza merita dai Galtolici, non solo di

'Francia, ma di tutta Europa.
! 5. In occasione dello inaugurarsi la intera strada 'ferrata da Pa-

a Strasburgo , il Presidente della Repubblica si e recato con

entonrer d*un nouvel *clat 1'Adoration perp6tuelle du T. S. Sacretneot dtablte dans

la miraculeuse chapellc des Penitents Gris, a daigne ieur coofier le seryice religieuv

tie ce sanctuaire et Ieur permettre de seconder les efforts et le.zele du clergg secu-

lier et r^gulier du Diocese. D6ja , quatre de ces religieux sout arrives de Nice dans

notre ville
;
le Jeudi Saint, ils ont pris possession de Ieur nouveau poste et ils y ont

ce"le"br6 solennellement les Offices He la Semaine sainte et des fetes de Piques. In-

dependamment du ministere qu'ils eierceront dans la ville, les PP. Recollcts se ren-

dront, sur r invitation de MM. les Cur6s, dans les diverses paroisses ou ils seront

appeles pour des missions ou des retraites.

Ces religieux, d'apresles regies s^veres de Ieur Institut, observent la pauvrete'

dans toute sa rigueur ;
ils ne possedent rien et ne vivcnt que des dons en nature et

des aumones qui Ieur sont offertes. G' est pourquoi ils se recommandent a la g6ne-

rosite" de la religieuse population d'Avignon.

Lenr habitation est etablie en ce moment, rue des Teinturiers, 11.

Vu et approuvt :

Avignon, le JSAvril 485%,

BARRtiRB, Vic, Gdn*
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Diimeroso corteggio a questa citta dove giunse il giorno 18 Luglio e

si fermava il 20. II suo viaggio e le varie sue fermate specialmente

a Nancy furono un trionfo di plausi ed acclamazioni dai popoli accor-.

si da tutte le circostanti contrade: tali che a memoria d'uomo non

se DC ricordavano i somiglianti ; e noi a leggere queste dimostrazio-

ni di affetto sul Reno, corremmo col pensiero alle uguali trovate dal

giovane Imperatore d'Austria sul Danubio dagliUngheresi. A queste

spontanee dimostrazioni noi abbiamo un poco piii di fede, che non

alle fittizie dei tempi torbidi ; e sempre piii ci facciamo certi che i

popoli amano naturalmente i loro governanti, tanto solo che ne ab-

biano giustizia e pace. II Presid. tornava il 23 a Parigi.

II.

INGHILTERRA. 1. Scioglimento delle Gamere. 2. Agitazione per le nuove ele-

ziooi. 3. Turbolenze in Irlanda. 4. Ordinamento della milizia.

1. 11 primo Luglio laRegina in persona, accompagnata dal prin-

cipe Alberto, e corteggiata dai gran baroni del regno, chiuse con il

solito discorso il Parlamento, annunziandone la vicina dissoluzione.

Infatti il seguente dl usciva il decreto che scioglie il Parlamento

presente ed invita gli elettori a formarne un nuovo. Con un secondo

proclama furono convocati i Pari di Scozia a riunirsi in Holy-rood-

house a Edimborgo il 15 Luglio per nominare i sedici Pari scozzesi

elettivi, che sogliono rinnovarsi ad ogni mutazione di Parlamento.

La Camera alta non va soggetta ad altre mutazioni in virtu dello scio-

glimento , ma la Camera dei Comuni siccome quella che e tutta

elettiva , e non a vita degli eletti , sara interamente rifatta. La Ca-

mera dei Comuni viene eletta dalle contee , dalle citta , dai borghi
del regno unito , dalle tre Universita di Oxford

, Cambridge e Du-

blino. La Scozia manda cinquantatre rappresentanti, 1' Irlanda cen-

tocinque; 1'Inghilterra e Galles ne mandano trecentotrentatre dalle

citta e dai borghi , centocinquantanove dalle contee e quattro dalle

University II totale dei Deputati somma a secencinquantaquattro.
2. II tempo delle elezioni , lasciando libero il campo a sfogarsi

le passioni politiche e le ire popolari , suole essere in Inghilterra
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fecondo di agitazione e di tumulti. Le notizie che arrivano delle tle-

zioni in grandissima parte terminate, particolarmente nei centri piu

popolosi, sono accompagnate da insolite lodi della gravita e buon

ordine col quale generalmente procedettero. Non e per6 che gravi

disordini non sieno succeduti in varii luoghi, esoprattutto nell'Ir-

landa, a Dublino, a Limerick, a Cork. A Limerick il giorno 13 fu

una vera rivoluzione. Tra i quattro candidati Potter, Russell, O'Briea

e Mac Donnel i protestanti soprattutto appoggiavano Russell e i cat-

tolici patrocinavano Potter ed O'Brien. Mentre questi tenevano

adunanza, alcuni partigiani di Russell avendoli interrotti con impru-

denti grida di: Viva Russell, e, come altri dicono, avendoli assaliti,

ne segul una rissa spaventosa. Invano si ebbe ricorso alia forza ar-

mata. I dragoni e T infanteria furono sopraffatti da una grandine

di pietre scagliate in gran parte dalle donne infuriatissime. I ban-

chi , le sedie, i balaustri della sala infranti dalla ciurmaglia furono

lanciati contro Russell e i suoi , un uomo precipitate dalle loggie

rest6 infilzato sulle aste del sottoposto cancello , molti furono gra-

vemente feriti. La sera il popolo attruppatosi ruppe le finestre ai

cattolici che avevano promesso di sostenere la candidatura del si-

gnor Russell, e non si ebbe quiete se non dopo che tutta la citta fu

militarmente occupata.

A Cork non fu minore T agitazione. Bande di donne rusticane

accorse dai distretti rurali inondarono la citta, e miste alia plebaglia

eccitarono cosl vivo tumulto , che si dovette rimettere la votazione

a un altro giorno dall' assegnato. Sino a notte inoltrata dur6 il

trambusto, e 1' assalto delle chiese e delle case. Molti tempii di pro-

testanti ebbero rotte le finestre, al loro cimitero furono abbattuti gli

alberi, e non fu pur rispettata la casa di rifugio consacrata al riposo

della cadente vecchiaia.

Queste scene di orrore che sarebbero degne di un popolo selvag-

gio, sono la condizione ordinaria colla quale si esercita il sacro di-

ritto della sovranita presso una gente guardata da molti come mo-

dello di civilta, e che per indole di natura e meglio di altre nazioni

temperata a Governo popolare. Chi pu6 immaginare i disordini che

accompagnerebbero necessariamente le pubbliche elezioni nei climi
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piii fervidL, se le forme inglesi vi prendessero radice , e con esse a

poco a poco si infiltrassero in tutt
5

i rami della popolazione le pas-

sioni politiche e le animosita dei parti ti ? In Inghilterra quest! scon

volgimenti passeggieri , perche consueti, non destano meravigliai:

anzi quest' anno parvero pochissima cosa , e cosi furono rispetto al

tanto che ragionevolmente dovevasi aspettare.

3. L'editto della Regina contro i Cattolici, del quale fu parlato

nel precedente quaderno, fu una scintilla ehe avrebbe potuto attu-

mare un terribile incendio. II Ministero i'aveva proyocato per con-

ciliarsi la benevoglienza degli Anglicani ed afforzare il suo partito

nelle elezioni; ma non bado che incoraggiando questi ad insolentire

e mettendo i cattolici a disperazione , nutriva semi di discordia e

preparava una lotta che doveva riuscire funesta al paese. Altri giu-

dichera piu favorevolmente la sapieriza governativa del Ministero in*

glese, ne lodera il sottile accorgimento, le arti scaltrissime, colle

quali traffica a suo pro delle passioni del popolo : noi non sap-

piamo approvare che un Governo ricorra a simili mezzi iniqui e

contrarii al ben pubblico per giungere a' suoi fini. L' editto della

Regina pot& essare utile al Ministero, ma fu un atto inopportuno,

illiberale, funesto, condannato dagli stessi protestanti imparziali. E
lo si vide a prova pochi giorni dopo a Stockport nella contea di

Chester. Quivi i cattolici fecero uaa processione, senza per6 oltre-

passare i termini fissi dal bando reale. Un protestante avendo insul-

"'tato il prete cattolico neU'esercizio del suo ministero, fu notato da-

gli Irlandesi che in numero di quattordici mila abitano Stockport.

L'indomani ne segui una rissa, che ingrossando per ripetute rap-

presaglie da ambe le parti , fini col mettere tutta la citta in bolli-

mento. Gli Irlandesi si accinsero a demolire il tempio protestante,

mentre gli operai protestanti alia lor volta rompevano le finestre

della chiesa cattolica, saccheggiavano la casa del parroco, ed irrom-

pendo uelle case dei privati li obbligavano ad abbandonarle e riu-

nirsi all'aperto, dove, benche oppress! dal numero, si difcsero di-

speratamente. Armati di bastoni, di coltelli, di falci, di vanghe, di

sassi i protestanti, senza Tintervenzione della forza militare, avreb-

bero fatta un'orrenda strage dei poveri Irlandesi. Questi, malgrado
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tutti gli sforzi dell'autorita per rimettere in ordine la citta, non ar-

dirono ritirarsi alle loro case, e pernottarono insieme a ciel sereno.

La tranquillita non ritorn6 che dopo parecchi giorni, e grazie ai ri-

gorosi provvedimenti del pubblico maestrato e alle autorevoli pa-

role colle quali Monsig. Turner Vescovo di Salford in una sua let-

tera invitava i Cattolici a sentiment! di rassegnazione e di pace. Non

conosciamo il numero totale dei feriti e del morti : ma fra i 108

messi in carcere se ne contano sessanta feriti. Questo doloroso av-

venimento e stato considerato da tutti come un effetto deH'editto

della Reina, che ridestando le gare religiose fornl ai protestaoti una

occasione di spiegare la loro malevolenza verso gli Irlandesi , cui ,

per gelosia di mestiere, avrebbero voluto espulsi dalla citta. Notizie

piu recenti annunziano nuovitumulti e forse piu violent! tra i Cat-

tolici e i Protestanti di Belfast, citta marittima d'Irlanda.

Non ostante Y ostilita aperta del Ministero contro i Cattolici , le

elezioni finora fatte in Irlanda non gli riuscirono molto sfavorevoli*

II numero totale dei Deputati dei tre Stati non essendo ancora co-

nosciuto, questo solo pu6 dirsi, che il Ministero probabilmente

otterra la maggioranza, ma di poco. Quindi la sua durata sara breve

ed incerta. La gran lotta politica che si prepara nel prossimo Par-

lamento, si aggira principalmente sul campo della liberta commer-

ciale. Le idee del commercio libero , tanto volgareggiate e ridotte

in essere da Roberto Peel, vanno ogni dl piu dilatandosi e radicandosi

nella schiera dei whigs e dei liberali. Le citta industrial! parteg-

giano pel commercio libero, mentre le contee e i borghi, che trag-

gono le loro ricchezze dalla coltura delle terre, favoriscono il sistema

contrario detto dei ^rotezionisti. L' altra questione che pare risve-

gliarsi con nuovo accanimento e quella importantissima della liberta

religiosa. L'odio portato da tutti i buoni al governo di Palmerston

aveva p^r poco rivolti gli animi dei Cattolici in favore del suo anta-

gonista e successore lord Derby; e se questi ne avesse protetti i di-

ritti , appoggiato dai loro suffragii avrebbe potuto promettersi
:

piu

lunga vita. Ma venne in mal punto a risuscitare le gare religiose ,

e colla sua improwida condotta non solo indeboli il suo r

partito , e

mise in fuoco il paese, ma rese difficile la creazione di un Ministero



332 CRONACA

che con sicura mano possa guidare il timone dello Stato per mezzo

a interessi si varii, e a passioni cosl tumultuose. In tal modo si av-

vera che la politica la piii scaltra , quando si allontana dalle regole

della giustizia e dell'onore, non ottiene che passeggieri successi, e si

termina colla rovina de' suoi e del paese.

4. II nove Luglio fu pubblicato il decreto della Regina, col quale

si determina il numero d'uomini che ciascuna contea d'Inghilterra

e il principato di Galles devono fornire, conforme alia legge sulla

milizia approvata nell' ultima sessione del Parlamento. II numero

totale per I'lnghilterra e il principato di Galles e di 80 mila uomini,

di cui 50 mila saranno arruolati nel presente anno 1852, e gli altri

30 rnihi nell' anno prossimo. Nell' editto non e ancora fatta parola

della Swzia e dell'Irlanda. Questa nuova legge sulla milizia, benche

vista di nul occhio dal popolo , stava molto a cuore al Governo , e

la Regina nel discorso di chlusura del Parlamento ne par!6 con sin-

golarissima compiacenza.

III.

SVIZZERA. 1. Assemblea federale in Berna 2. Stato della reazione nel Vallese

3. Terrorismo a Friborgo 4. Persecuzioni nel Ticino.

1. La Svizzera tedesca in questi ultimi tempi ha fatti alcuni sforzi

parziali per iscuotere il giogo del radicalismo , e se alia generosita

dei cominciamenti rispondesse la perseveranza, giorni migliori non

tarderebbero a splendere sopra gran parte della Confederazione.

A Berna venne disciolta la Societa del Griitli, perche riconosciuta

ostile al ben pubblico, collegata con altre societk nemiche del Gover-

no, e promotrice della stampa socialistica e comunistica. I capi della

societa se ne richiamarono, dichiarando che si riformavano col nome
di Societa bernese. La quistione e stata sottomessa al giudizio del-

1' Assemblea federale, la quale si apriva in Berna il cinque Luglio e

vi cominciava le sue tornate. E noto che a tenore della costituzione

del 1848 il Governo federale e composto di un' Assemblea federale,
che & il sommo potere legislative, e di un consiglio federale di sette,
eletti dall'Assemblea e investiti del sovrano potere esecutivo. L'As-
semblea federale consta del consiglio nszionale e del consiglio deglii
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Stati. II primo e formato dagli eletti del popolo a ragione di un

rappresentante per ogni veotimila abitanti : il secondo e composto

di quarantaquattro deputati mandati dai ventidue cantoni, due per

cantone : cosicche quello dovrebbe essere 1' espressione del popolo

svizzero come nazione, questo del singoli Stati e dei loro particolari

interessi. Le tornate di cui ci e pervenuta finora informazione si

aggirano sui rispettivi diritti dei due consign intorno all'iniziativa

di varii progetti, come quelli delle strade ferrate, di una Universita

federale, di una scuola politecnica per tutta la Confederazione. E

stato deciso che 1'entratura di simili question! spetta al consiglio

nazionale. Nella tornata del sette il consiglio de' quarantadue decret6

che avrebbe luogo quest' anno un campo federale , le cui spese non

oltrepasserebbero il valore di 200 mila franchi : questo decreto fu

sancito dal consiglio federale. Nelle sedute ulteriori si dibatte alun-

go la questione delle vie ferrate ,
e si determin6 di inviare una de-

putazione a Strasborgo per esprimere al Presidente Luigi Napoleone

la soddisfazione della Svizzera nel vedere compita quella strada, che

si strettamente si connette cogli interessi della Confederazione. E

pure stato approvato un trattato di estradizione dei malfattori colla

Baviera, e la legge di arresto e di estradizione reciproca dei rei fra

i varii cantoni.

Nel medesimo tempo e stato stampato in Berna un infame libello

nel quale si attizza 1'odio dei radicali contro Luigi Napoleone, esor-

tandoli a liberare coll'assassinio la Repubblica Francese da quello

scellerato che desola la Francia e 1' Europa.

2. Nel Vallese furono convocate pel 20 Giugno le assemblee po-

polari a decidere sui due quesiti: 1. Volete la revisione della Co-

stituzione? 2. Volete che si faccia dal gran Consiglio oppure da

una Costituente? A quest' invito risposero unanimemente quei bravi

alpigiani di volere la revisione della costituzione per opera di una

Costituente. Tutti concorsero alle assemblee elettorali non restando

nei casali che i malati o i vecchi cadenti. Nel distretto di Loueche

piu di 800 voci si pronunziarono contro il Governo attuale , senza

che una sola lo sostenesse. In quello di Sierre il Governo ebbe tre

yoci favorevoli e secento settantre contrarie: a Sion piii di settecento
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votarono per la Costituente, e soli trenta opinarono per la revisions

del patto per opera del cousiglio attuale. Si ebbero in tutto nove

mila ducenventitre voti per la revisione, e quarairtasei contro. Ofc-

tomila novecento trentanove fecero appelto ad una Costituente, e

appena ducento ottantaquattro rimisero la revisione al Gran Con*

siglio. Insomma la giornata del venti fu una sconfitta generate del

Governo : il popolo vallesano nella libera manifestazione dei suoi

pensieri dichiar6 solennemente, che la costituzione presente fu un

effetto della tirannia radicale imposta dalla violenza e contraria al

sentimento universale del cantone. II Gran Consiglio essendo stato

convocato per regolare con un decreto la scelta dei membri della Co-

stituente, il popolo, per mezzo di una petizione ottimamente ragio-

nata, espose il comune desiderio, che le elezioni della Costituente e

del Gran Consiglio si tenessero per T avvenire in ciascun Comune*

Per tal modo non verranno esclusi dal diritto sovrano i vecchi , i

deboli , gli uomini addetti alia custodia degli armenti nei remoti

pascoli, e tutti quelli che per poverta o per lavori urgenti sono in-

capaci di recarsi nei capi luoghi dei distretti : la libert^ dei votanti

sara pure afifrancata dai soprusi , coi quali i radicali sogliono arre-

ticare nelle citta i semplid montagnuoli.

II Gran Consiglio vedendosi stretto da una si risoluta reazione ,

non credette prudente resisitere di f-ronte alia piena del popolo , ma

neppure consent! lealmente a* suoi legittimi e moderati riohiamL

Per guadagnare tempo, stancare la pazienza dei suoi rivali, ed elu^

derne a poco a poco le dimande, stanzi6 le seguenti risoluzioai:

1. II Coosiglio presentera un progetto di decreto iotorno alia

nominazione dei membri della Costituente.

2. Questo progetto veni esaminato da una giunta speeiate nomi*

nata dal Gran Consiglio.

3. II Gran Consiglio e aggiornato pel 23 Settembre al piu tardu

4. La elezione dei memfori della Costituente si fara :neir Ottobre^

Le reazioni salutari, non meno che le rivoluzioni, per riusciredeb-

bono essere efficaci e prontissime nei loro provvedimenti. >Quattra
mesi di dikziooe essegnati al compimento del voto popolare, sono

piii che sufficient! per raffreddareglianimi, eccitare motivi di discor-
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dia nei buoni, e forse ridttrre al niente gli eroiei sforzi del 1 veftti

Giugno. Non cosl tempdreggiavano i radical! quando i eoflseryaf*

tori reggevano M eosa pubblica ed essi li balzayano dal Goyerno pe*

metiers! in luogo lore.

3. Anche a Friborgo la 0on*ueta mitezza? dei cattolici comiflcia a

matidarfc in futflo le belte speranze die aVeva fatte Coneepira II as*

semblea di Posieux. In sulle prime il consiglio di Stato intitnorito

dallo spettacoto di circa yentimila elettori i
(il numero lotale dfegli

elettori del cantone ^ di soli ventidue mila) concordemente dichia-

reti contro il Governo , tenne alcune sedute m cui si presero y&rie

risoludoni proprie a soddisftlre i giustt yoti del popolo. Le

pali furono l. d Approvaztone del fatto nelF assemblea di

2.Inchiesta amminislrativa1

per conoscere i desiderii e i gravami del

popold. 3.Hiapert>ura del Seminario. 4. Revisione delta costituzione

per un'assemblea costituente nomiiiata dal popolo. 5. Riprese dellte

trattative C6lf autdrita ecclesiastica per istabilire un Coneordato.

Queste ed altre concession! di minor conto vennero strappate dalta

forza della pubblica opinione , e non fecero ehe irritare viemmag-

giormente il partito radicale. Non potendo venire a capo de' suoi

disegai colla legalita ebbe ricorso alle solite sue armi : il terrore e

ia violenza.

La guardia civica in luogo di vegliare alia pubblica tranquillita e

sicurezza, si prese a perseguire e maltrattare quelli che ebbero parte

ne! 1'assernbled di Posieux, o che appartengono al comitato creato da

<jtall&. Poco si 6 T arrestare alle porte i pacifici cittadini , frugarli

per vedere se sono apportatori di dispacci del comitato. Molti della

guardia, e fra essi parecchi uffiziali hanno organata una masnada di

assassini detta gli ammazzatori (les assommeurs). Questi in numero

di sei, dieci o venti, in pieno giorno, sulle pubbliche piazze, nelle

osterie, o nei caflfe, armati di bastoni, di sassi o di coltelli s'avventano

ui loro avversari politici, e dopo averli orribilmente maltrattati si

000 ftli.-J.-^ LI 'jiulCHl^ti'JlJ of
fc
>ri*iu'/,U :,\ ,0i- ''5J ti .'>;.-.-./; i, i/iifiCi''! V>"'> :J

1 Nuov6 adesioni all' assemblea di Posieux faano giangere a circa ventimila il

numero degli elettori sfavorevoli al GoTerno : per lo che soli due mila , cioe quelli

die si divoranole rendite dello Stato, approvano le preseoti condizioni della repub-

blica. Viva la Sovranita del popolo !
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ritirano in buon ordine per ricominciare altrove le loro violenze.

Non pochi uomini ragguardevoli furono orribilmente malconci, altri

lasciati per morti, ed un giovane operaio per nome Thalmann di

mansuetissimi costumi e caro a quanti lo conoscevano, vi Iasci6 la

vita in mezzo ad atrocissimi dolori. Tutti i richiami fatti al prefetto

tornarono inutili ,
anzi sfavorevoli alle vittime , e gli ammazzatori

per ricompensa ottennero impieghi e promozioni di grado.

In si disperata condizione di cose quello che deve eccitare la ma-

raviglia si e la tranquillita del popolo friburgese , il quale, sebbene

sostenuto dal voto unanime del cantone ,
non iscuote arditamente

il giogo di si sfacciata tirannide ; ma lusingandosi di ottenere giu-

stizia secondo le vie della ordinaria legalita, rivolge le sue richieste

all'Assemblea federale. Oh non sa egli che 1'uno e 1'altro consiglio

dell' Assemblea rigurgitano di radicali? che Y uomo piu influente

di quella e il signor Druey ,
il Machiavello della Svizzera ,

il quale

in pieno consiglio pronunziava quella memorabJe sentenza : In

politica non vi e giustizia ? Questi e quel medesimo che un'altra

volta parlando di Friborgo , diceva quelle selvaggie parole : Per-

che nel 1847 non si bruci6 tutta quella gesuiteria? Or vadano i

cattolici friburgesi e mettano loro speranze in una Assemblea do-

minata da quest' uomo. Non condanniamo lareligiosa legalita nella

quale si racchiudono, ma vogliamo che si noti il contrapposto dei due

partiti, 1' uno dei quali non badando a scelta di mezzi, e servendosi

or della apparente legalita or dell' aperta violenza, secondo che me-

glio gli torna a conto
, ha mal viso di tanto vantare la uguaglianza

verso le leggi, la liberta individuate e la sovranita della maggioranza.

Intanto i giornali del liberalismo , gli adoratori del dio popolo,

il Risorgimento, Y Opinione, la Gazzetta del popolo e i loro confra-

telli, o tacciono simili enormezze o brevemente le accennano senza

comenti. Essi che hanno folgori contro 1' Austria e contro Roma

quando si torce un capello ai rivoltosi, che tuonano, gridano senza

posa contra 1' assolutismo, la barbaric, la tirannide, oh perche non

ci fanno sentire nobili parole d' indegnazione contro un' impercet-
tibile minoranza di radicali che abusando d' un' autorita violente-

mente estoita, posterga i diritti piu sacri della giustizia ; disarmata
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della legality s' arma del ferro dell' assassino per opprimere e stra-

ziare tutto un popolo, colpevole solo di questo, di esser troppo do-

cile ai suoi guidatori ed abborrente per indole e per costume dalla

violenza e dal sangue?

4. Nel cantone del Ticino continuano similmente le inique ves-

sazioni contro i cattolici. In seguito della legge stanziata il 28 Mag-

gio, relativamente alia abolizione degli Ordini religiosi insegnanti

e 1' incameramento del loro beni, il Governo, rigettato ogni ricorso

della parte a\ versa al tribunale ordinario di Bellinzona ,
si attribul

pieno dominio suibeni delSeminario diPolleggio. Di piii pronun-

zio una multa di mille a quattromila franchi contro i giudici ed i

supplenti del tribunale , che si fossero arditi di continuare il pro-

cesso, e noi^avessero consegnato il protocollo agli agenti del potere

esecutivo. I giovani ticinesi di certe categoric , anche semiuaristi ,

furono chiamati sotto pene severissime agli esercizi militari; ai preti

fu vietato di leggere al popolo le lettere pastorali dei loro Vescovi.

II cappellano di Bleriio avendo letta in chiesa la pastorale dell' Ar-

civescovo, in cui s' invitano i fedeli a pregare pel Cantone, fu mul-

tato in cento franchi e processato. Tutte queste angherie non sola-

mente sono contrarie ad ogni equita , ma contrarie al voto del po-

polo sovrano. Molte sottoscrizioni si sono aperte per richiamare

contro le violenze del Governo*, e dal numero delle firme rimane

dimostrato che il paese gome sotto 1' oppressione d' un pugno di

fanatici radical!, emissarii di Mazzini, che non cercano altro che di

spremerne le sostanze e rapirgli la religione. L'avvocato Battaglini

nell' ultimo tiro di Locarno svelo il pensiero della setta , quando

facendo brindisi a Lutero disse che, la sua dottrina pud sola con-

durre i Ticinesi al vero progresso e alia vera civiUa.

IV.

Ad un noslro quaderno vietato V ingresso negli Stall Sardi.

Gli straordinarii rigori , onde da qualche tempo e compressa

la stampa cattolica negli Stati Sardi , non ci facevan vivere guari

Vol. X. 22
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sicuri del fatto nostro ,
e ci aspettavamo da un giorno all' altro chfc

la Civilta Cattolica avrebbe corsa la stessa sorte delF^rmowa , della

Campana, dell'jc/io du Mont-Blanc ecc. Vero e che contradinoi nor*

si saria potuto inseverire con procedure, tibunali, multe e prlgfo-

nie : ma vietarci Fentrata era cosa molto spiccia ; e qtianto rl farlo

sarebbe stato piii agevole, tanto ci fc paruto piu longanime la tolle-

ranza di presso a tre anni prima di averlo fatto. Ci si e venuto nottfi

dimeno, e noi non ne siamo in nessuna guisa maravigliati. Giunto

Del porto franco di Geneva il fascicolo IVI, appunto il terzo sabbatd

17 luglio, il Revisore (e vi e Revisione di stampa estera faPiettyon*

te !)
ebbe ordine da Torino di sospenderne Fammissione, e di man-

darne col^i un esemplare. Dopo tre giorni and6 ordine dal Minfete^

ro: si negasse risolutamente 1'ingresso allo straniero. a

Noi non potremrao esaminare un tal procedere di Governo Hive-

rale, senza esporre questo quaderoo alia stessa ripulsa toccata dal

suo precedaneo. Ma ci sara permesso esptimere modestamente il

nostro rammarico di non aver potuto sapere quale precisamente sia

stato il periodo, la pagina o Tarticolo che ci ha procurato cosl scor-

tese accoglienza in un paese, nel quale, per antica consuetudine e

per moltiplicita di relazioni, ci credevamo oggimai quasi domestici.

Nel che siamo noi in peggiore condizione dei giornali indigeni, i

quali se portano una condanna , hanno almeno il gusto di saperne

il perch& e di recare in mezzo una difesa; laddoye a noi -non si ft

detto altro, salvo questo essere il volere e Fordine del Ministero. E
cosi per mantenere intera la collezione ai nostri associati, ci sara

uopo di rifare una gran parte del quaderno, nella fiducia che tra le

pagine espunte coglieremo le ree o la rea.

Ma rea di che, se il ciel vi salvi? In un paese che professa e pro*

clama la pubblica e libera discussione, la Civilta Cattolica si e avvi-

sato, che in difesa della morale e della Chiesa non le fosse disdetto

Fadoperar quelle armi, di che usano i suoi commilitoni ed abusano

stranamente i suoi avversarii. vi parrebbe giusta quella tenzone,

in cui il nemico pu6 valersi del moschetto, del cannone e dei razzi

alia congreve, e noi fossimo obbligati a non aiutarci che di una
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mazza , o di UQO spadone da levarsi a due braccia come quelli del

medio evo? Maprenderla col Governo e col Ministero ! Nessirao pid

di noi sente il bisogno ed il dovere di rivefire e di osservare le legit-

time autorita : possiam dire che il ravvivare questa riverenza e que-

sta osservanza col principio cattolico, e lo scopo precipuo della no-

stra pubblicazione. Ma essendo per noi sopra tutte le altre santa e

legittima 1'autorita della Chiesa, e egli forse colpa nostra che in un

dato paese non si possano difendere i diritti della Ghiesa senza met-

tersi in contraddizione col Ministero responsabile ? E itrovandoci noi

dalla jsarte per cui protesta e reclama tutto intero un Episcopate,

senza eccettuarne un solo, chi potrebbe dubitare del trovarci noi

dal lato del giusto e del vero ? ehi potrebbe recarci a coipa 1'avere

aguzzata la penna, quando i Yescovi pel fatto stesso ban posto mano

alle 'scomuniche maggiori ?

Aggiungete che se i nostri scritti sono stati aspersi talora di qual-

che iaoerbezza , noi crediamo di averne ben meritato di quel Mini-

stero medesimo che ce ne ha eondannato. Collocate esso fra due

parti, la demagogica e la cattolica : questa eke vorrebbe ritrarlo dal-

la via rischiosissima in che si e ingaggiato o ritenerlo almeno dullo

andare piii oltre ; quella che lo sospinge violentemente agli estremi

per travoJgerlo Del precipizio, a noi pareva afcto di bella piet5 ri-

scaldare a quando a quando la parola, per equilibrare almeno in

parte la spinta contraria
, restando nondlmeno noi scmpre al di qua

deH'avveutata impudenza della stampa demagogica, per cui emu lare

si dovrebbe esser nato nel trivio ed educato nelle taverne. Tuttavolta

alle plebee invettive, ai villani sarcasmi della Gaxzetta del $opolo si

fa di beretta e si ottempera spesso : alia Civiltd Cattolica si dinega

Fentrata, come a proscritta ! Noi auguriamo alMiaistero subalpin

che tutti i suoi avversarii siaao. della nostra tempera ! <Gli auguria-

mo che il rattento della stampa clericale non gli venga meno giammai.

Queste due parole dicemmo meno a nostra giustificazione che a

dare contezza dei fatti e delle loro cagioni. Nel resto ci confidia-

mo che il riserbo nelle forme e la moderazione delle .nostre dottri-

ne abbiano a bastare , perche il (Joverno Sardo non dia all' altra



340 CRONACA

Italia un nuovo argomento del come si rispettino nei paesi Hberali

i diritti dei cittadini. E forse che non ban diritto di leggerci tutte

quelle parecchie migliaia che 11 vogliono in quegli Stati?

V.

Archeologia Egizia.

Avendo varii periodici favellato delle indagini del P. Gio. Pietro

Secchi intorno alia lettura e airiotelligenza de' geroglifici egiziani,

crediamo che a noi ancora non disdica parlarne brevemente. Atten-

dendo che il P. Secchi esponga slesamente e ordinataraente i suoi

pensieri, noi trarremo i principal! punti del suo sistema d\l Bul-

lettino deiristiluto di Corrispondenza Archeologica , che si pubblica

in Roma (Bullet, del 3 giugno 1842).

Sempre & stata oggetto d'erudita curiosita quella straordinaria

scrittura degli Egiziani , che si compone d' immagini di animali, di

membra umane, d'istrumenti delle arti o d' altre rappresentazioni :

in Roma 6 quasi oggetto di curiosita popolare , essendo sotto gli

occhi di tutti i geroglifici che ricuoprono la piu parte degli obelischi,

i quali adornano le nostre piazze. I dotti con piu di fervore si sono

occupati a queste indagini, da che la famosa tavola trilingue di Ro-

setta ha aperto la via ad investigazioni meno congetturali.

Ammiano Marcellino ci ha serbato delle buone notizie intorno ai

geroglifici. Ascoltiamolo, Formarum innumeras notas, hieroglyphi-

cas appellatas , quas obelisco undique videmus incisas ,
initialis sa-

pientiae vetm insignivit auctoritas. Volucrumenim, ferarumque,

etiam alieni mundi genera . . . promissa vel soluta regum vota mon-

slrabant. Non enim, ut mine, literarum num*rus praeslitutus et fa-

cilis exprimit quidquid humana mens concipere potest ,
ita prisci

quoque scriptitarunt Aegyptii : sed singulae literae singulis nominibus

serviebant et verbis : nonnunquam significabant integros sensus (Hi-
stor. L. XV11). E manifesto che, secondo Ammiano, non si dee

cercare ne' geroglifici un alfabeto elementare o sillabico.
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II P. Secchi, appoggiato a qiiesta e ad altre autorita
,
si dichiara

per la lettura verbale de' geroglifici , e non per 1'alfabetica. Egli

mantiene che la scrittura geroglifica sia una rappresentazione di pa-

role propria o metaforica con la rappresentazione de' loro oggetti

visibili. Quest! oggetti visibili si effigiavano affinche si leggesse il

loro nome egizio (non gia solo la prima lettera di esso nome) o in

senso proprio o in senso metaforico con la traslazione del nome

materiale ad oggetti omonimi per lo piii invisibili : ossia le rappre-

sentazioni ora indicano senza piii gli oggetti material! effigiati, ora

altri oggetti non effigiabili ma averiti il vocabolo stesso dell'oggetto

materiale effigiato. Sembra che 1'antica lingua d'Egitto fosse mo-

nosillaba ,
come e quella della Cina. Allorche gli Egizi volevano

rappresentare un nome polisillabo , effigiavano piu segni , ciascun

de' quali presentava una voce monosillaba rispondente ad ogni sil-

laba del vocabolo polisillabo : cosl adoperavano per iscrivere i nomi

stranieri polisillabi. In simil guisa i Cinesi scrivono i nostri nomi

polisillabi congiungendo alcuni loro carattefi , che uniti danno il

suono de' nostri nomi o un suono affine quanto si pu6 ; e spoglia-

no, a cosi dire, que' caratteri del loro valore ideologico, ritenendo-

ne soltanto il fonetico.

Leggendo con questo metodo nelle iscrizioni geroglifiche i nomi

propri de' Greci, questi racquistano la compiuta esonora loro pro-

nunzia, mentre nel metodo di Champollion compariscono storpiati,

con tutto il suo supplimento arbitrario delle vocali. Cosi non e piu

Ptolmes o Ptlomes (Champ. Precis, pag. 25) il nome di Tolomeo

detto Ptolemaios da' Greci , ma veramente Ptolemaios anche nella

scrittura geroglifica.

In questo sistema la dicitura riceve un colorito piii pbetico, dac-

che ogni voce partecipa della forza della metafora ch' e nascosta in

ogni simbolo geroglifico. I dotti membri fall' Institute Archeologico,

i quali ascoltarono 1' esposizione del sistema del P. Secchi , si assi-

curarono che anche il ritmo assai ci guadagna , e che numerosi

esempi mostrano essere state contate ritmicamente sino le sillabe
,

di cui otto per lo piii formano un gruppo , in cui e chiusa la sen-

tenza; e tal regola mostrasi al P. Secchi infallibile a segno che il
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verso ritmico gli ha indicate il fallo qualora egli avea mancato di

dare a qualche geroglifico il dovuto valore. Questa conseguenza della

lettura verbale de' geroglifici e una controprova di questo sistema :

poiche i versi riescono intieri, se intieri si leggoao i nomi propriL

Es. gr. T iscrizion di Rosetta , composta anch' essa di versi ritmici

ottonarii, ha un verso intiero nello scudo o cartello di Tolomeo.

Ptolemaios onh tea Phtha mai ,

cioe, secondo la versione greca : Tolomeo immortale antato da Fta.

Se leggasi Ptolmes o Ptlomes , fallisce il verso in mezzo a' versi che

precedono o seguono lo scudo. Questi versi ritmici ottonarii non

sono arbitrarii : sono ugualissimi a' versi coptici degl' inni sacri del-

1'antica Chiesa egiziana. II poemetto coptico Triadon o Triodon,

scritto al principio del sec. VI e pubblicato in parte dal Zoega al

fine del catalogo de'codici borgiani (pag. 642), e tutto in versi ot-

tonarii uniti in tetrastici, e talvolta in distici rimati e chiusi da un

settenario catalettico che fa rima co'settenarii seguenti. La rima

generalmente manca alia saturnia geroglifica , come manca alia an-

tica poesia saturnia d' Italia ; ma 1'armonia e il ritmo del verso &

sempre lo stesso. Ecco per saggio i primi versi del Triodon in ono-

re di S. Pietro, che diamo in caratteri latini, affinche ognuno possa

leggerli, con appresso la versione italiana.

Entof pe piscjos em pahe

Etti em pionh men pahe

Agis nai tenu ge ahe

Nefhap ne henapiron.

II pastore egli e del gregge,

Che da vita e altrui la regge :

Delle pecore a tal legge

Crebbe infinite il numero.

Se i dotti si accosteranno al sentire del P. Secchi, sara sciolta, dice

\\Bullettino dell'Instituto archeologico, la strana contradizione, ch'era
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finora tra le forme grandiose d' un'architettura tutta poetica e so-

lenne, e lo stupido tenore delle leggende con tanto gusto ivi collo-

cate : le traduzioni del P. Secchi hanno, non so che di poetico che

rammenta i gravi suoni de'profeti ebreie de' salmi, e bench& le me-

tafore sieno sfoggiate come le forme deH'architettura che illustrano,

pure s'intravede un senao profondo che non e strozzato da'tetri av-

volgimenti d'un'immaginazione preoccupata dalla solasuperstizione.

Principalmente e da osservane, che mentre Charapollion confess6

che il &uo sistema alfabetifco fu ignoto agli antichi (Tfto, p. 436, 5),

comeche si confidi trovaclo in Clemente Alessandrino (ma poco a

proposito, come dimostca il P. Secchi); per opposite il nuovo me-

todo Concorde con Orapollo^ &' accorda assai bene con ci6 che in-

torno alia scrittura geroglifica troviamo negli antichi;scrittori. Ab-

biamo fatto udire Ammiano Marcellino. Udiamo ora Diodoro Siculo

(Biblioth. 1. Ill, 4-): Dobbiam parlare dell'etiopiche lettere, che

gli Egizii appellano geroglifiche. Esse ban figure simili ad ogni

specie d'animali, a membra umane, ed anco a strumenti e massi-

mamente a strumenti fabrili. Perocchfc 1' arte delle lettere presso

loro non rende il discorso ad esse sottoposto per aggregazione di

sillabe, ma per la vista degli oggetti rappresentati e per trasla-

zione esercitatissima nella memoria. Plotino nato in figitto ci

dice (Ennead. V, I. 8) : c< A me pare che anche i filosofi egizii , sia

per artifiziosa scienza, sia per natural sagacita, riuscissero ad espri-

mere quanto volevano, senza servirsi di caratteri o lettere compo-
sitrici di parole e proposizioni , o imitanti voci e interiezioni di

affetti. Essi all'opposto descrivendo immagini e raffigurando nei

templi ciascuna immagihe di ciascun oggetto, te ne presentano

ogni rapporto ecc.

Tuttoci6 conferma che la prima scrittura fu pittorica. E gia, di-

ce il Bullettino Archeologico, grande vantaggio del nuovo sistema

per la storia del genere umano la riduzione d'ogni scrittura a tre

lassi cosl definite dal P. Secchi: I. Scrittura Verbcde degli Egizi,

Cinesi e Messicani con vario grado di sviluppo intellettuale : pare

c he a questa classe debbano appartenere gli anaglifi e geroglifici,

creduti fenicii , scoperti di recente presso Tarragona in Ispagna.



344 CRONACA

II. Scrittura Sillabica derivata per opera de'Seniiti dalla scrittura

verbale delle lingue monosillabe, manifesta nella Scrittura etiopica

e nelle altre scritture semitiche, prima che si aggiungessero i punti

altro segno delle vocali. III. Scrittura Elementare alfabetica deri-

vata per ultima analisi de'popoli lapetici dalla sillabica colladistin-

lione di vocali e consouanti, adottata piii tardi dagli stessi Seiniti o

colle vocali madri della lezione, o co' varii segni del suono sillabico

introdotti degli Etiopi, Ebrei, Caldei, Siri ed Arabi.

II P. Secchi fin dallo scorso febbraio lesse all' Institute Archeolo-

gico 1'intiera traduzione dell'obelisco di Lucqsor : fu ascoltata con

somma ammirazione, e tutti espressero la brama di vederla presto

pubblicata. Con non minore soddisfazione il di 19 Giugno dalla Pon-

tificia Accademia di Archeologia si ascolt6 dalla bocca di esso Padre

la lettura del testo originale faraonico dell' obelisco lateranense e

della versione poetica italiana del medesimo.

YI.

Cose di Toscana.

Firense 27 Luglio 4832.

Nel principle di questo mese si pubblicava una legge sull'inse-

gnamento, da lungo tempo aspettata e che provvedera ad uno del bi-

sogni piii stretti del nostro paese. lo non entrer6 ad esaminare tutti

1 particolari di quella legge : so che essa e stata di universaie sod-

disfazione, bench& molti miglioramenti vi si potranno recare, quan-
do la pratica ne avra rivelato in questa o quella parte il bisogno.
Certo e che a considerare tutta insieme la legge, essa mantiene la

massima stabilita neli'art. 1. cosl concepito: Fine supremo della

istruzione deve essere la educazione morale fondata sopra i dommi
e le verita della religione cattolica. E che questa non sia una vana

parola apparisce dalla istruzione religiosa prescritta universalmen-
te a tutte le scuole minori e maggiori, ed alia larga parte fatta ai

Yescovi nell' insegnamento facendo di loro esclusiva appartenenza
1'invigilare 1'istruzione religiosa stessa, sia pei libri da adottare, sia

per le persone a cui debba essere affidata.

A termini della legge 1'istruzione & pubblica e privata. Apparten-
gono alia prima le scuole mantenute dalPErario o dai Comuni, co-
me altresl le tenute da Congregazioni religiose a cui si lasciano fer-

me le regole fondamentali del loro Ordine. Le scuole private o libe-
re si posson tenere da chiunque abbia le condizioni richieste, salyo
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la sorveglianza del Governo che la esercita per mezzo d' Ispettori ,

la dipendenza dai Vescovi per I'insegnamento religiose.

Quattro categoric costituiscono tutto 1'insegnamento. Scuole mi-

nori in cui s'insegoa Catechismo , leggere e scrivere, Artimetica

pratica, sistema di pesi e misure. Scuole Secondarie o tecniche distin-

te in due gradi : il primo comprende quello delle scuole minori ; il

secondo consecutive all'altro abbraccia la Calligrafia, 1'Aritmetica

teorico-pratica, la Geometria elementare ed il disegno geometrico,

gli esercizi di parlare e scrivere correttamente la lingua materna
,

gli element! della storia sacra e profana, gli elementi della Cosmo-

grafia e Geografia. Le scuole maggiori si dividono in Ginnasi e Li-

cei: nei primi s'insegna Catechismo, Aritmetica ragionata, Gramma-
tica italiana, latina, greca,Lettere italianeelatine propriamente det-

te , Storia accompagnata dalla Cronologia e Mitologia , Geografia e

Gosmografia, Elementi di Algebra e Geometria. Nei secondi cioe nei

Licei s'insegna Filosofia razionale e morale, Fisica, e Matematiche.

Quantoai luoghi e citt& dove debbono esserestabilite le scuole, po-
trebbe altri notar forse soverchia larghezza; nondimeno d un buon

contrappeso la prescrizione di una tassa da pagarsi eziandioalle scuo-

le pubbliche, salvo le minori che solamente sono gratuite. Perche

poi 1'obbligo della tassa non ritragga dagli studii qualche giovane
molto capace ma povero, e prescritto all' art. 66, che in ogni scuo-

la secondaria, tecnica e maggiore vi sara un discrete numero di po-
sti gratuiti da conferirsi ai giovani piu morigerati, studiosi e po-
veri sulle proposizioni dei Direttori, eccetto pei Licei, dove la col-

lazione apparteni al Ministro della Istruzione, sempre sulle propo-
sizioni dei direttori.

Non vi dir6 che questa legge sia perfettissima in ogni sua parte.
Ma chi la considera in riguardo della difficile materia cui dovea re-

golare, non pu6 non vedervi molto senno pratico, molta cognizione
delle nostre abitudini e piu di tutto un sincere desiderio del bene

morale, religioso e scientifico del nostro paese.

Hanno preceduto questa legge due altri decreti di non poca im-

portanza. In uno si dichiara, Che saranno coattivamente sottopo-
sti alia disciplina militare tutti quei giovani che per vita vagabonda
ed oziosa riescon di peso alle proprie famiglie , o di pericolo alia

pubblica quiete, esclusi peraltro quelli che per delitti si son resi in-

degni d'indossar la divisa militare. Di tali giovani, raccolti dai Pre-

fetti dei diversi Compartimenti, si formeranno delle Compagnie di

Disciplina, per serviredurante il corsodiuna ordinaria capitolazione.

Quelli tra i detti giovani che daranno saggio di buona condotta pas-
seranno nei diversi corpi delle Reali Truppe. Di tal provvedimento,
di cui sentivasi da gran tempo il bisogno, si sperano ottimi resultati.

Altro decreto accorda ai Municipii di poter creare, quando loro

piaccia, una Guardia Campestre, per invigilare in particolar modo
allatutela dei possess! privati concertandosi con la forzagovernativa.
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Piuttosto soddisfacente e la condi2ione della campagna Toscana,

II grano che for si raccoglie & in abbondanza , ed e giunto alia pid

perfetta >maturazione. Bella del pari sarebbe la promessa dell'uva se

la malattia non minacciasse d'infettarla ancor quest' anno nella mag-

gior parte del nostro suolo.

Nel giorno 27 dello scorso mese in una straordinaria adunanza ,

tenutasi dai soci dell'Accaderaia dei Georgofili in Firenze, si distri-

buirono le medaglie di premio a quei Toscani che le avevano otte-

nute alia grande Esposizione di Londra.

La delta Accademia^d oggetto di stabilire in Toscana una Socie-

ta d'Orticultura, somigliante a quelle che con tanto successo si pra-
ticano altrove, ha invitati tutti i cultori dimoranti in Toscana di

giardini, di pomari e d'orti, d'inviare i loro prodotti ad una gene-
rale esposizione da tenersi in Firenze verso la meta del Settembre

futuro.

Un decreto del giorno 24 esonera dalla carica di Ministro della

Istruzione e Beneficenza il Conte Cesare Boccella ; e non devesi ta-

cere che il ritiro di tale uomo, ragguardevole per egregie parti di

mente e di cuore, e stato sentito universalmente con dispiacere in

Toscana. Lo stesso decreto poi divide le due attribuzioni nominan-
do a sostenere la prima il cav. :

,Cosimo Buonarroti ed aggiungendo
la seconda al Ministro dell'Interno.

A Pisa si parla di una guarigione miracolosa segulta in persona
di una giovane di anni 25 per nome Elisabetta Carcpani del popolo
di S. Marco alle Cappelle. Essa il 19 Luglio gia languente per in-

fermita di 15 mesi per la quale era stata estremata, fu portata in

carrozza ed a braccia alia chiesa della Vergine del Carmine. Da una

lunga preghiera innanzi all'altare si le\6 sana, vegeta e robusta,
L'Autorita ecclesiastica ne sta prendendo informazioni.

Sono intanto ecc.

VII.

Corrispondenza di Napoli.

Napoli J87 Luglio 48S2.

Da lungo tempo non riceveste novelle di Napoli. Nessuna mera-
viglia. E paese pacifico e prosperoso. Pace e prosperita son cose
monotone. La storia abbisogna di varieta, di sobbalzi, di tempeste,
di calamita. La non si gusta quando non abbia della tragedia od al-
men del dramma con protasi, epitasi e catastrofi. Ora Napoli non ha
nulla di tragico, anzi nemmeno di drammatico. E uno stato conser-
vatoire che nulla distrugge, e tutto vien migliorando, accrescendo,

litando, siccome suole un' agricultura costantemente accurata
inverse una pianta rigogliosa e feconda. Di che avviene che questo
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regno quasi sconosciuta al romoroso trombar della fama vedesi in

ogni maniera di utili istituzioni pressoche sempre innanzi a molti

altri. E questa parmi la piii importante novella di Napoli.

Ve ne dir6 brevemente altre due, ma confacentisi alia qualita del

paese donde vengono. Sono due festeggiamenti 1'uno civile, 1'altro

sacro.Forse sara un po'tardo il parlarne; ma i particolari, massime

del primo, non si sono potuti raccogliere che in circa un mese. 11

festeggiamento civile gli e quello del trenta di Maggio, giorno ono-

mastico di S. M. Ferdiuando Secondo. Gli addobbamenti, le lumi-

narie, le salve de'mortaletti, i canti a Die lodiamo, son cose da non

parlarne, perche ciascuno le imagina : si usano anche altrove ed in

altre occasioui. Tre cose mi sembrano meritevoli di precipua men-
zione in quel giorno festeggiato.

La prima che in esso furono istituiti parecchi monti frumentarii.

Questi si moltiplicano assiduamente nel regno con utilit^ meravi-

gliosa de'poveri contadini. Sendoche il monte frumentario e una

quantita di grano eletto accumulate da generose persone, le quali ne

prestano a' chiedenti agricoltori o per semen tarlo od anche per alir

mento ne'piii angustiosi tempi del verno, aspettandone la restitu,-

zione alia vegnente ricolta ,
senza esigerne alcun frutto, o pur si

picciolo che per poco equivale a nessuno. Istituzione che toglie il

contadino alle angoscie del cercare un prestito difficilmente consen-

tito alia sua poverta, e lo libera dalle ladre mani degli usurieri usi

dissanguare que'poveretti con dan no lagrimevole delle famiglie e

deiragricoltura.
Voleva in secondo luogo raccontarvi come in quel giorno furono

accolti molti poveri a vivere nell' ospizio di S. Gennaro fuori le

mura, ospizio che gia ne ricettava 44Q
La terza cosa che io invito chi vi legge a voler osservare si ^ che

la festa dell' onomastico di Ferdinando, e' divenuta pel regno la fe-

sta della carita. Sanno che il pio monarca e tutto compassione ver-

so i poverelli: che non noverabili e copiosissimi sono isovvenimenti
di che fa consolazione, agiatezza, e talvolta poco men che ricchez-

za alle vedove, agli orfanelli, e a quanti bisognosi lo supplicano nel-

la reggia, che dov-unque si rechi, dovunque passi sparge a si larga
mano le elemosine da dovere non di rado chiedere ai cortigiani che
lo attorniano prestanza di quanto denaro si recano indosso, venuta-

gli meno la molta pecunia che seco aveva. I sudditi fedeli ed aman-
.ti.di tal Sovrano intesero gia da parecchi anni che il modo a Lui

piii gradevole di festeggiarne il nome sarebbe Y abbondare in sovve^

nimenti ai meschinelli. Adunque il giorno trenta di Maggio e gior-
no di carita. Giudicatene da quello che mi Venne fatto raccoglierne
pazientemente d-i registri autentici. In quel dl si donava la dote, a

397 fanciulle indigenti ; si ricreavano di lauto pranzo i detenuti di

47 carceri, e i convalescenti di oltre a 40 spedali; si distribuivano
centinaia di lenzuola, ed 878 camicie a'poverelli ; si vestiano di nuo-
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vo 559 bisognosi ;
si davano in elemosina 176 letti ; e di pane o di

pecunia si soccorreano almeno 25584 persone, a 20 [delle quali si

largiva sostentamento per dieci giorni a ciascuna. Ne in queste cpm-

putazioni vanno comprese la citta capitale e parecchie provincie,

delle quali non potei ancora trarre i ragguagli. Iddio che esaudisce

i desiderii de'poverelli sparge benedizioni sull' uomo, il nome di cui

e fatto sorgente di si copiosa carita. E certo benedizion divina e la

consolazione di che gli ha innondato il cuore Taver potuto ne'de-

corsi anni calamitosi triplicare 1' esercito, quadruplicar il materiale

da campo e da presidio, sostener tre guerre, senza straniero soccor-

so, senza che la carta monetata sia mai apparsa nello Stato, e ci6 che

vince ogni meraviglia, senza crescere pur d'un obolo le imposizio-

ni. Benedizione rimunerante la sua carita ,
e del pari la devotissi-

ma pieta.

Delia quale siavi argomento, fra i tanti altri notissimi, la seconda

novella ch'io vi promisi, quella d'un altro festeggiamento tutto sa-

cro. In terra di Bari v'ha un paesello nomato Capurso. Ivi nel 1705

la Beatissima Vergine degn6 apparire ad un Domenico Tansella

sacerdote moribondo. Gli die vita e sanita comandandogli il metter

in venerazione una sua antica imagine dipinta a fresco entro d'un

pozzo. II tutto si fece. Ed ora quella imagine in istile greco de' has-

si tempi ha venerazione in una chiesa de' Padri Alcantarini. Cre-

scendo ciascun giorno la fama de' prodigi, il Re, devoto alia Vergine
con una tenerezza di fiducia e d'amore da vincere quella di qualsiasi

figlio verso una madre adorata, il Re supplico alia Santita di N. S.

Papa Pio Nono, ed al Capitolo Yaticano perche la celebre imagine
fosse iacoronata. A consolare la devozione del piissimo Sovrano fu-

rono deputati due illustri canonici vaticani, a' quali voile farsi capo
1'Emo Arciprete della basilica il Card. Mario Mattei. Ed essi coro-

narono la sagra imagine co' riti consueti, e con una solennita che
divenne uria festa per tutta la provincia di Bari e le vicine. II Re
vi

spediva
il suo gran ceremoniere il Marchese del Vasto , e voile

che il Duca di Serracapriola sindaco apostolico de' Padri Alcanta-
rini al terminar della incoronazione conferisse in nome del Monarca
la gran fascia di S. Gennaro all' Emo Arciprete, e la croce dell' or-
dine Costantiniano ai due canonici Vaticani.
Ho parlato di due solennita Tuna civile, 1'altra sacra. Finir6 con

una terza che pu6 dirsi letteraria. Ella si compie il dl 9 Giugno , e
fu 1'apertura del nuovo Liceo arcivescovile fabbricato daU'Emo Sisto
Riario. Dall'anno 1705 il Cardinale Arcivescovo di Napoli Giuseppe
Spinelli apriva nell'episcopio scuole pei chierici viventi fuori del se-
minario. Aveale ampliate il Cardinale Filippo Caracciolo. Ma elle

tuttavia si rimaneano e picciole al grande numero de' chierici stu-
lianti

, e poche al numero delle Cattedre addimandate da un com-
piuto sistema di sacra ed umana istruzione. Adunque T attuale

Arcivescovo, che tutto il suo e tutto se stesso adopera con generosita,
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vigilanza e fatica da vincere ogni fede al miglioramento religiose ,

morale e letterario di questa sua illustre diocesi, voile darle e le die-

de un liceo clericale degno di lei. Una gran parte dell'Episcopio e

dell' adiacente giardino tramut6 con larga sua spesa e con profondo
senno in ampie e ben aerate scuole, in una gran sala da pubbliche

esercitazioni, ed in una biblioteca ove possano i chierici piii diligent!

studiar le opere che nelle private case rado si trovano. II dl 9 Giu-

gno si aperse il liceo con solennita di orazione latina detta da mons.

Andrea Ferrigni canonico teologo di questa metropolitan. Assiste-

vano il Gardinale Arcivescovo, mons. Nunzio Apostolico, i Vescovi

tutti ch' erano allora in Napoli ,
e moltissimi personaggi stimabili

dell'un clero e dell'altro. II clero secolare napoletano e da lungo

tempo un esemplare da proporsi alia imitazione di altri cleri , per
immacolatezza e dignita di costumi, per varia e precipuamente sacra

dottrina , e per una infaticabile operosita; di guisa che a lui prin-

cipalmente vuol darsi lode se Napoli si vede la pia pia delle capital!

europee. A si bella luce di ecclesiastica perfezione noi crediamo si

aggiungera novella splendore dairampliato e migliorato liceo. I chie-

rici tutti educandosi sotto gli occhi del primo pastore, non trattando

che tra loro e con altri del clero , eoiulandosi gli uni gli altri col

medesimo spirito, collo stesso fine, con idee tutte di Chiesa , si for-

meranno sempre meglio vera tribii levitica sparsa ad abitare fra le

altre tribu, ma diversa dalle altre tutte, e solo avvicinantesi ad esse

per avvicinar loro a Dio. Le opere fatte a bene della sua diocesi

dallo zelantissimo Arcivescovo sono molte, e piii saranno ne' lunghi
anni che gli promettono la eta giovine, la robusta sanita, e le affet-

tuose preghiere della sua greggia. Noi per altro crediamo che To-

pera del nuovo liceo non cedera a nessuna delle altre in dargli frutti

e consolazioni.

Pare cosa determinata lo stabilimento di una linea telegrafica e-

lettrica tra Napoli e Roma, e mi si assicura che ai confini del regno
se ne sono cominciati i lavori. Sono ecc.

VIII.

Corrispondenza di Torino.

Torino XI Luglio 48S2.

La sessione legislative del Parlamento , apertasi alii 4 di Marzo ,

fu prorogata mercoldi 15 corrente fino al 18 del del venture No-
vembre. La Camera elettiva tenne 90 sedute pubbliche. I progetti
di legge offerti dal Ministero alia sanzione della rappresentanza na-

zionale furono 65, de' quali uno venne poscia ritirato dal Ministero
stesso ; un secondo deve ancora esaminarsi dagli uffici ; 6 furono ri-

feriti , ma non ancora discussi ; 12 aspettano ancora il voto delle
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giimte special! ; e 45 furono votati dalla Camera. Fra quest! ultimi

HBO, sulie pension! di riposo agli impiegati civil!, fu rigettato dope

una quiadicina di giorni spesi m ardent! discassin! > per cui se n'e~

rano ad uno ad uno approvati i singoli articoli : parecchi altri spet-

tano trattati di commercio, modificazioni alia tariffa doganale , dik

sposizioni relative alia Banca nazionale, autorizzazioni per mutur

alle Division! ecc. ecc. Tra le leggi finanziere destarono molto mal-

contento quelle d'imposta e ritenenza sulle pension! e &ugli stipen-

dii. La legge per lo stanziamento di oltre a 3 milioni di spese

straordinarie per compiere le fortificazioni di Casale, intraprese dal

Ministero senza il precedente assenso delleCamere,mise ilGabinetto

all'orlo della caduta, posciache sia nell'una che nell'altra Camera esso

non ottenne che una maggioranza appena di uno o due voti, e

ripetuti segni di sfiducia. La legge per 1'imposta personale e mobi-

liare, approvata dalla Camera elettiva, fupoidefinitivamenteritirata
dal Ministero a cessare il conflitto tra le due Camere ; giacche quella
dei Deputati mostrava di non voler patire che il Senator vi recast
la benche menoma sustanziale modificazione ; ed il Senato per lo

contrario sanzionando i cangiamenti propostigli dalla sua giuntas
mariteneva fermo il suo diritto di avere anche iutorno alle leggi di

finanza sovrano ed iudipendente esercizio della propria autonomia.

Dopo venue la legge per la vendita di beni denaniali fino alia

somraa di 3,000,000 , tra' quali erano compresi quasi tutti i beni

gia spettanti all'espulsa Compaguia di Gesu, legge approvata anche
in Senato da una gran maggioranza coll'opposizkme di poco piii che
una ventina di voti, ed a cui s' attaversava si nell'una che nell'altra

Camera una sola voce, cioe innanzi ai Deputati quella del sig. March.
Gust jvo di Cavour, e nel Senato quella del sig. Conte di Castagnetto.
Delia legge pel matrimonio civile non far6 parola , bastando alle

persone di senno e di coscienza quello che rie pronunzi6 con veto
Concorde 1' Episcopate di questi Stati , che forse non parlo mai si

chiaro e si alto come in questa circostanza. I Vescovi Savoini em-
narono pochi giorni addietro una lor solenne dichiarazione

,
che e

veramente degna di quello zelo apostolico, di quella fermezza a tutta

prova di cui s'illustrarono sempre que' venerandi prelati. I Vescovi
delle provincie subalpine e liguri mandarono al Senato un loro
Indirizzo tutto spirante una ammirabile risoluzione di tutto patire
\> imache permettere che siaco menoniati i diritti della Chiesa. Di
he debbono essere molto sconcertati i partigiani del sig. Boncom-
pagBi , il quaJe dalla parte sua ha gia cominciato ad attuare certe
miuaccie. Questo Ministro che in tutto il resto segue le orme del

Siccardi, lo supera d'assai sella franchezza con cui, tutto in aspetto
di

mansuetudine, sa costringere i suoi oppositori al silenzio. Nella

Camera
elettiva invocavasi contro il suo progetto di legge Fautoriti

del
religione e della morale. Ed egli eccit6 la Camera a risolvere

quMtione seeondo i principii di giustizia e d'opportunita politica,
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notando che ad ogoi modo la religione e le sue dottrine si dovreb-

ibero studiare nella storia e -nelle tradizioni , non gid sulle pagine
delta Civilta Cattolica, dell'Univers, o dell' Armenia. Allora io, che

conosco piu d'un poco il sig. Boncompagni, ebbi subito a prenua-
ziare che la Civilta Cattolica vedrebbesi chiuso 1'adito ad entrare in

Piemonte. Seppi ieri esser cosl avvenuto^ in quanto il Ministero die-

de ordine perch& fosse respinto il fascicolo del 3. sabato di Luglio.
Pare che i nostri signori attribuiscano grande importanzaialle vastre

pubblicazioni e ne payentino F influenza. E non s'avvedono che con

tali provvedimenti riescono .a screditare se stessi e la loro ammini-

strazione presso tutte le genti colte fuor del Piemonte, fra le quali
la Civilta Cattolica e pure universaimente in cosi gran favore!

II sig. Boncompagni si spinse ancora piii in la. Minacci6 i rigori

del Fisco ai giornali religiosi se osassero prosegnire neUe loro pole-

miche, professando sdegnare ogni uso repressivo contro i loro attac-

chi personal!, ma nutrire unozelo illimitato per la maestadelle leggi.

E ne ftirono subito alle prove A'Armenia e la Campana. Questi due

giornali subirono replicati sequestri ; snlla prima pesano gia tie pro-
cessi ; la seconda fu citata pel giorno di ieri innanzi al Magistrate

d'appello, sebbene tutti s'acoordino in dire di non saper trovare pur
un'ombra de'mostruosi reati apposti loro dal Fisco. Un ooraggioso

Magistrate, persona di gran sapere e di molta virtu, il sig. Gonte Igna-
zio C!osta Aella Torre, Gonsigliere delk Corte di Cassazione, supremo
tribunale del Piemonte , mando fuori per le stampe un suo libro

iotorno alia giurisdizione della Chiesa cattolica sul contralto di ma-

trimonio negli Stati cattolici. II sig. Boncoropagni atterrito dalla

opposizione incrollabile de cattolici, pens6 di ferire un gran colpo
e dare un esempio formidable. II libro del Gonte Costa fu sequestra-

to, e questo illustre personaggio conyenuto in giudizio, dicesi che il

2 del prossimo agosto doyra far le parti di reo, egli uno de'supremi

giudici dello Stato !

La legge pel matrimonio civile fu sanzionata dalla Camera elet-

tiva, nel che avvenne un fatto assai notevole. La votazione dell* ul-

timo articolo , che implicava quella della legge intiera , fu fatta in

palese pel si e no ; i votanti erano 131 ; stettero pel si 99 e pel no

^9, tre altri avendo dichiarato d'astenersi dal yotare, tra' quali ii

sig. Deforesta. Poi si venne allo squittinio s^greto sopra tutta la

legge-in complesso: essendo rimasti 129 votanti, se ne trovarono 94
favorevoli, e 35 contrarii. Laonde e evidente che v'ebbe cinque vi-

gliacchi , i quali in pubblico votarono pel Ministero , ed in private

per la eoscienza !

Dopo ottenuto nella Camera elettiva quesfco trionfo, il Ministero
si affrett6 di presentare il progetto medesimo , colle modificazioni

fattegli, alia sanzione del Senato, il quale'dal canto suo fu sollecito

di nominare la giunta speciale destinata ad esaminarlo. Ma si ebbe
Favvertenza di non introdurre in questa giunta* neppure un Yescovo>
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e se debbesi aggiustar fede all* Opinions, che mostra conoscerli be-

ne, i membri di essa son tali da promettere una seconda vittoria al

Ministero. Ma gli stemperati calori della state rendevano impossi-

bile il proseguire i lavori parlaraentari , e la prorogazione fu pro-

clamata.

Tuttavia non 6 a dire che il Ministero non ne faccia qualcheduna

buona.Per es. il sfg. Eugenio Sue, ora ricoverato in Savoia, accinge-

vasi alia pubblicazione d'un suo nuovo ed immoralissimo romanzac-

cio. II Ministero lo preg6 di desistere, e quegli desistette. Questo 6

merito del Min. Pernati, il quale tuttavia avrebbe dovuto risentirsi

al vedere un tribunale genovese rimandar prosciolto un cotale pro-

cessato perpubblica e solenne violazione delle leggi per 1'osservanza

de'giorni festivi. II tribunale neg6 ogni vigore alia circolare intor-

no a ci6 emanata dal sig. Pernati, ed alle leggi cui quella riferivasi;

e cosl sanziono lo scandalo che poi s'ebbe d'una vera pompa fatta da

moltissimi bottegai e mercivendoli ed artefici, che si diedero a la-

vorare in pubblico con tutta baldanza ,
in ispregio della legge , che

la Circolare del sig. Pernati richiamava in vigore. Gredevasi che per
tale disdetta ,

il sig. Pernati avrebbe abbandonato il portafoglio ;

ma pare che in questo il desiderio d'alcuni andasse deluso.

II Clero di Savoia sempre ammirabile e degno cooperatore de'suoi

Vescovi, diede pochi giorni fa un bell'esempio di quella discipline,
che & caratteristico distintivo d'uno spirito evangelico. Saputo co-

me un infelice prete avesse pe'giornali malmenato Mons. Arcive-

scovo di Chambery, il Clero quasi tutto fece stampare una eloquente

protesta in contrario, con mostre di caldo affetto e d'ossequiosa ri-

verenza verso il degnissimo prelato, lamentando con alta indigna-
zione il traviamento dell' infelice oltraggiatore del suo padre.

Con indescrivibile commozione di sdegno si lesse sul Cimento una
velenosa diatriba di risposta al savio discorso indirizzato dal Sena-
tore Maresciallo della Torre a'suoi colleghi. Quell' indegna scrittu-

ra, che si sa esser venuta giii dalla penna d' uno storico uscito testfc

dai piu alti uffizi dello Stato in cui fu accolto esule volontario, quel-
T insulto all' uomo piu venerabile che vanti il Piemonte fra gli anti-

cbi suoi reggitori; quella virulenta mistura di sarcasmi e di beffe,
di calunnie, di insinuazioni perfidissime e di nere ingiurie basta a

disonorare per sempre una pubblicazione che pretendeva al vanto
d'una moderazione senza pari e d'una CKstigatezza irreprensibile, di
cui pareva sidovesse aver un pegno nella cooperazione del sig. Gusta-
vo di Cavour alia compilazione di quel periodico. Ma laPaJrta, ot-
timo giornale che si pubblica a Torino , ne ha fatto giustizia , e
chi partecipa alia compilazione del Cimento dee, se pur ha sensi
1 onore e di lealta, arrossire di farsi complice di cosl svergognati
attacchi per cui nulla avrebbesi ad invidiare al Sacco nero.

(jradite intanto ecc.
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i. Partizioue. 2. Distinguasi la soavita ger: erica da'lla mitezza delle pene. 3.

La soaviti e secondo natura, I. ragionevole 4. 2. seosttiva 5. 3. materiale

6. coordin. ti nel Cattolicismo. 7. Soavita dote assoluta 8. mitezza di

peua dote relativa. 9. Influenze mitigatrici 10. del cattolicismo. 11.

Gontempera Torror del delittoe la raitezza col reo, 12 mirando ad emendarlo

e salvarlo. 13. Raddolcisce i cjstumi sociali 14. Influeaze mitigatrici del-

1'eterodossia 15. abolisce Tidea di colpa 16. e per6 di castigo. 17. L'e-

picureismo 18. abolisce le pene perche dispiacevoli al reo 19. ed ai gaudenti.

20. La mitezza delle pene attribuita ai filantropi 21. perche ciarlieri ed

avventati. ^22. Epilogo.

1. Sara qualcimo che osi contendere al secolo XIX il vanto di

umanita nel dritto mminale? Quando mai furono i supplizi piii

leggieri, 1'indulgenza piii raccoraandata, i tribunal* piii temperanti?
Non sorgeremo noi certamente a contendere codesta verita storica:

ma non ci fia disdetto, postala prima nel vero suo aspetto, 1'esami-

name le cause per attribuirne il merito a cui si spetta. NecessanV
Vol. X. 23
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simo in primo luogo e il porre nel suo vero aspetto la vantata mi-

tezza ,
affine di non partecipare a quella stoltezza o improbita che

ella sia , per cui certuni fanno obbietto di vanto ci6 che esser do-

vrebbe di confusione. Necessario poi esaminare le cause onde ger-

mina la mitezza dei tribunali, per conoscere se sia virtuosa e me-

ritoria 1'opera, came riescano dolci le conseguenze.

2. A ben comprendefe la natura di quefla mitezza , di quelia

soavita che si e filtrata da un secolo in qua nei Codici penali eu-

ropei, vuolsi in primo luogo fare un esame generate e ben com-

prendere 1' indole di quella soavita di costumi , dalla quale i tribu-

nali attingono la loro mitezza , distinguendo accuratamente la ge-

nerica idea di soavita nel Governo , da quella speciale applicazione

che se ne fa mitigando i castighi. Or la soavita, generalmente con-

siderata nei governanti , altro non e finalmente ,
se non la confer-

mita fra il governo e la natura governata. Tutto cammina soave-

mente quando va a seconda della natura , non essendovi allora me-

stiero di violenza , la quale non e altro precisamente se non uno

sforzo opposto alia inclinazione della natura. E questo & vero in

qualsivoglia materia ; e cosi diciamo violento il moto di un sasso

lanciato in alto, naturale all'opposto il suo ricadere al basso: vio-

letita la curvatura di una pianta costretta coi vimini , naturale la

forma a cui ella crebbe sporitanea. Non altrimenti in materia di go-

verno : la violenza e precisamente il contrapposto della natura. Un

governante che nulla sappia ottenere dai sudditi , se non a furia di

birri e di ghigliottina , sara un governante violento: se ottiene col

cdnvincimento dell' intelletto , col movimento degli affetti , colla

combinazione degli interessi , sara Governo soave , perche usera

quelle attrattive, dietro le quali corrono spontaneamente le umane

inclinazioni.

3. Vero eche, essendo 1'umana natura un composto di ragionee

di aeuso , varie sono le forme colle quali i reggitori dei popoli pos-

sono soavemente a lei condiscendere e trarla cosi ai loro intent!. La

ragione pu6 cattivarsi or col principio universale dell' obbedienza ,

facendo si che penetri profondamente nelle menti dei sudditi 1
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prima base di ogni esistenza sociale , il debito cioe di sacrificare

F individualismo disgregante al dettato deU'autorita consociante ; or

col convincimentopratico, ragionandoaisudditi la particolar giustez-

za di quel pratico provvedimento a cut si vuole indurli. Al qual fine

sono ordinate.aegli Stati rappresentativi quelle pubblicbe discussio-

ni ,
che nei Parlamenti mostrano e il pro e il contra di ogni legge

proposta , promulgate poscia dai giornali in tutta la societa , per

formare, come suol dirsi, o per interrogare la pubblica opinione ^.

Ma quando alia forza della ragione ben persuasa del principio univer-

sale, corrisponde nei sudditi la ferma volonta di applicable, a tutto

rjgore di dpv,ere, il solo pubblicare : dm comanda chi ne ha diritto,

basta ad ottenere 1'esecuzione; e tale e la forma del comando fra'

militari, net quali quel gran principle veprofondamentescolpito. Air

1'opposto gli ordini dei Podesta , deiComuni e di altre consorterie

piii o meno democratiche tanto piii abbondano nei rendere ragione

dei comandi, quanto piu i sudditi credono aver parte nei governo,

4. L'uomo sensitivo suol muoversi gagliardamente, e colla imma-

ginazione del bene e col timore del male. Soave sara dunque sotto

.tale aspetto un Governo, che inyece di manette e di bastone, guidi i

sudditi col premio e colla pen a : e tutta la teoria dei premi e delle

p^ne , sulla quale gji utilitarii appoggiano ogni speranza di ordine

$ciale, altro non e in sostanza, che la soavita governativa propor-

ijonata aJl'uomo sensitivo ed anjmalescii. >!,

Un Governo che sappia congiungere i due impulsi^ ragionevole e

SQnsitivo , subqrdinando questo a quello , sara Governo veramentc

umano , perch& secondera la natura umana nella adeguata idea dei

-^n^ii/^TuiiH'^fiSii yU!ti(>. s

-. :i-}'\' > -^
*^''} t i ^ :-Pii i*t j>
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1 L'idea non sarebbe assolutamente cattiva nell intento
;
se fosse meno falsa neJ

presupposto, o meno improvvida nella esecuxione. II presupporre che la legge deb-

ba costituirsi dalla pubblica opinione e un' assurdita derivante dall'assurdo prioci^

pio della sovranita popolare, stolta negazione del principio essenziale d'ogoi soeietft,

la quale stabilisce un autorita presupponendo V. impossibilita che i molti governino.
II pretendere poi di formare 1'unita di persuasione colla discussione agitata da vari

partiti e falsificata da vari giornali con tutto il calore delle passioni e deglf inte-

ressi, egli 6 un mezzo di esccuzione non solo incfficace , ma contradittorio al tine :

egli 6 altrettanto, che usare le Gaccole per estinguere gli incendiK '*$$ fa
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due component!, mantenendo a ciascuno dei due quel grado in cui

rispettivamente li pose il Creatore.

5. Non dobbiamo dire per6 che 1' uso eziandio della forza pura-

mente materiale, quando gli altri mezzi riescano inutili per colpa

del delinquente, si opponga alia debita soavita del Governo, come

non vi si oppone la reclusione dei maniaci , o la camicia di forza

che li conliene dallo straziare sb stessi ed altrui. Conciossiache ,

essendo 1'uomo per natura destinato a societa e la societa all'or-

dine; vuole la natura medesima, che la forza bruta, allorche disor-

dina , venga compressa dalla forza ragionevole. II che se cosl e vo-

luto dal'a natura , & chiaro che non potra dirsi violento alia socie-

ta, relativamente alia quale riceve le sue denominazioni 1' Autorita,

essendo a quella principalmente e direttamente ordinata; poniamo

che tale non riesca alia spontaneity irragionevole del maniaco , ed

alia spontaneita perversa deH'uomo malvagio; le quali spontaneity

certamente vengon tratte dalla forza a tutt'altro termine di quello a

cui per se la passione inclinerebbe: ma questa violenza alia passione

dell'individuo naturalissima alia ragionesociale, destinata appunto

da natura a porre in ordine le esorbitanze dei soci. Periodic errano

grandemente coloro, i quali accattando fama popolare di soavitfc nel

Governo, lasciano impuniti i delitti sotto pretesto di clemenza: ed

usando cosl un'indebita soavita verso gli istinti selvaggi dell'uomo

perverso , li armano della impunita ad oppressione degli onesti, al

cui pro dovrcbbe , secondo natura
, sovraneggiare nella societa la

forza suprema. Del qual sovvertimento dell' ordine, cotali sdolci-

nati governanti vengono poscia puniti dalla natura medesima col

far loro perdere la giusta popolarita, che consiste nella approvazione

degli onesti pacificaraente tutelati nell' ordine, senza che acquistino

quell'altra vagheggiata da loro presso i malvagi ,
i quali compren-

dono non esser clemenza di cuore \irtuoso , ma ('ebolezza di ambi-

zione scimunita, quella indulge< za con cui vorrebbesi comperare la

loro approvazione.

6. Ecco dunque in che consiste la vera soavita di Governo: consiste

nel far si che i sudditi vengano condotti alia possibile onesta di este-
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re convivenza con quei mezsti, che sono piii conformi alia Datura

aua, secondo i vari gradi di pcrfezione ai quali essa e giunta nei

>ernati. Quindiechechigo\ernasse eroi potrebbe quasi unicamen-

te appoggiarsi sulle ragioni di virtu: e tale appunto noi troviamo i

governi del santo Fondatore in ciascuno degli Ordini religiosi, i quali

debbono essere , secondo F idea cattolica, e furono realmente , al-

meno nei loro esordi , istituti di morale eroismo. All'opposto chi

go\crna nella societa pubblica uomini di tempra ordinaria, dee bensl

procacciare, per quanto pu6 , 1'esplicamento delle ragioni di virtu,

come quelle che sono proprie della parte piu eccellente dell'uomo;

ma persuadersi insieme, che queste non bastano senza il puntello di

premi pene che sostentino F uomo sensitivo , si che questo non

tragga al basso il ragionevole.

E poith& piii si avvicina all'ordine ragionevole Foperare per amor

di bene, che per timor di male (giacchfc la ragione e per sua natura

dcterminata dal Gne che e uno e a cui mira direltamente, piuttosto

che dai termini opposti che sono molti e a cui non mira se non in-

direttamente) ; poiche tra i beni, piu spirituali sono quelli di onore,

intimamentc connessi colla grandezza morale ed atti a godersi a

proporzione del merito da chiunque ne e degno, senza che alia so-

cieta ne venga meno il fonte, che non e altro se non il retto giudi-

zio dell' intera societa : cosl piu soave Governo sara quello che alletta

col bene , di quello che atterrisce col male , e i mezzi d' onore e vi-

tupero dovranno preferirsi, finchfc giovano, ai mezzi di stipendio e

di multe.

Quando finalmente certi sudditi, scaduti piu giu degli animali me-

desimi , guidar non si possano ne per via di ragione ne per via di

senso, resta che ammanettati colla catena vengano tratti per forza .

come macigni o tronchi privi di ragione e di senso, cola ove Fordine

vuol che stiano, ed essi vi ripugnano. Fusar con essi in tal guise

non & manco di soavita nei governo , se non quando si ricorre a tai

mezzo, senza aver prima sperimentati i piu nobili o i meno ignobili.

7. Dal fin qui ragionato apparisce ad evidenza quanto diversa-

mente debba discorrersi intorno alia soavita del Governo e iutorno
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alia mitezta delle pene; essendo la prima un pregio, una dote asso-

luta , mentre la seconda e relativa: la prima dee da qualunque Go-

verno cercarsi nel massimo grado possibile , lion poteudosi gianir

mai eccedere nel conformarsi perfettamente alia natura , secondo i

van gradi del suo esplicamento. La qual proporzione del Governoj

cot tart gradi dell' esplicamento naturale abbiamqui voluto accennar!

re, affinche si comprenda la vera idea 4i soavita, anche nei Governi

cafctolici; nei quali ella non pud esser perfetta , se non va conguarl

giiata aoche coll' elemento soprannaturale , che forma 1' esseoza del

cattolicismo. Nel quale giungendo la natura> umana all' apice di sua

perfeziooe ove e sublimata ad una quasi divioa altez^a; anche que-

sta dee secondare un buon Governo , quando ne fu privilegiato dal

cielo: e quei Governi che favoriti di tal privilegio brutalmente e in-

gratamente lo rifiutano o lo trascurano, divengono per questo stes-

so insoavi all' universale, benche qualche incredulo piaggiatore noo

manchi di alzarli al terzo cielo come suoi mecenati ; e ne vengono ri-

meritati da quel fremito e da quella pubblica indignazione, che mai

non si attutisce fmche soprayvive nella societal un alito di vita catto-

lica. Punizione giustissima anche secondo natura : giacch tanto 6

contro natura il non conformarci ai precetti che crediamo ferma-

mente aver ricevuti da Dio medesimo , secondando invece le corte

vedute della ecclissata nostra ragione, quanto il trascurare i dettati

di ragione e di giustizia per condiscendere alia grossolana sponta-

neita del senso e deH'interesse. Condiscendenze si ignobili renderan-

no sempre violenti i Governi dei popoli cattolici, benche Tirragjo-

nevolezza loro e la loro fiacchezza essi battezzino temperanza e mode-

razione; non potendo essere soavita quando si seconda una parte sola

della natoa e la piii plebea, offendendo la parte migliore e vietandole

il poggiare alle altezze del soprannaturale a cui fu chiamata.

8. AJl'opposto la mitezza delle pene dovendo propprzionarsi, uoa

alia natura in genere, ma alie accidental! disposizioni dei delinquenjti

e della societa, nondee volersi nel massimo grado possibile, ma solo

in qiiel grado die rende la pena sufllcientc a comprimere il delit-

to , senaa eccedere i termini della stretta necessita. Ed infatti chi|
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srbbracciasse qual dogma il debito di un'assoluta mitezza nelle pene,

verrebbe condotto all' assurdo di abolire interamente ogni castigo ;

rton essendovene alcuno si lieve, di cui non riesca piii mite la totale

indnlg'enza.

9. Cfadarita in tal guisa la vera ideaHlella soavita di Governo re-

lativamente alia mitezaa del codice.jvenale, non riuscira malagevole

il comprendere come abbia influito nl mitigare i tribunali crimi-

nali or lo spirito cattolico , or quella etorodossia amnaodernatrke ,

che di questa sua conquista mena tanto sealpore; e qual men to dob-

biamo attribuirne ad entrambi. L' influenza potremo ricavarla dalia

natura dei principii, ossia aforismi morali con cui ciascuno dei due

spiriti infonna la sua condotta , paragonando quei principii colle

varie forme di soavita teste considerate nei Governi : il merito di-

pende naturalmente dagli intenti, con cui ciascun dei due e andato

di mano in mano mitigando i suppiizi ; giacche il merito dipende

dalla moralita, ed ogni moralita derivasi necessariamente dal fine.

10. Volete vedere quaie influenza abbia esercitato il cattolicismo
'

rispetto alia mitezza dei suppiizi? Basta riflettere che tutti i suoi

1

andameriti muovono essenzialmente da quell' assioma deir ultimo

6ne , per cui 1' uomo ci viene presentato come esule sulla terra ,

!

pellegrinante verso quella patria oltramondiale
,, oye Ja vera felicita

I

lo aspetta : e cosi ogni creatura , ogni condizione di sua esistenza

juaggiii non e per Jui, se non un mezzo, ne ha ragione di bene, se

"non in quanto lo guida al suo termine. Aggiugnete a questo uni-

'wrssle principio quel sentimento di carita fraterna per cui dee vo-
'

tere altrui ci6 ohe brama ragionevolmente per se ; e vedrete, che il

a
cattolicismo dovette bensl mitigare gradualmente le pene, ma con

e

fuella discrezione e prudenza che misura i mezzi al line , volendoli

oe piii ne meno di quel che il fine medesimo gli ricerchi, e stiman-

fl do a tal ragguaglio le pene, or beni se vi conducono, or mali se ne

'iistolgono.

O
ji

11. tale infatti vedrete 1'operare del cattolicismo nei fasti della
'

itoria. Yivamente compreso deH'orrore al delitto, non 1'udretegiam-
II mai salire alia tribuna a perorarne la causa, a camparlo dalla esecra-



360 MTTEZZA DEI TRIBUNAL!

zione , a francheggiarlo negando la libertci dell* arbitrio , a canoniz-

zarlo santificando la passione o 1'interesse, dal cui connubio germin6

Ma lasciando sotto il peso di sua malvagita il delitto , la carita cat-

tolica si volger& tutta al delinquente, riguardando in lui non la mal

vagita che lo indiavola e grida vendetta, ma la fragilita umana che

merita pieta, e la natura, la redenzione ,
la grazia , onde egli si in-*

dia. E mentre fa di tutto per mitigare il supplizio dello sventurato*

e con tanto maggiore sforzo, quanto maggiore ne e la sventura ne

delitto e la vilta nella condizioue ; la vedrete insieme adoprarsi : ;$

tutt'uomo, non gia per aceusare I'ingiustizia del giudice o la severitil

della pena ,
ma per mostrare giusta ed utile a lui medesimo la cor|

danna, come quella che scende dal labbro stesso del Padre celeste pel

emendare e non ucddere, anzi salvare un figlio protervo.

12, Per la qual cosa, voi vedrete il cattolicismo abbominare sem

pre quei supplizi con che un zelo indiscreto parve talora volgere f

perdizione eterna del reo il temporal suo castigo : e quando Prelat

piii severi interdicevano a certi delitti eccessivi la riconciliaziom

ultima ; quando certi Magistrati laid vollero aU'estremo supplizio

togliere il conforto dei sacramenti della Chiesa ,
si commossero hi

viscere di questa Madre pietosa, e alia foga di quello zelo stermina

tore, Ella grid6 Yhucusque venies et non precedes amplius, opponen-J

do al corso della vendetta le insuperabili sue colonne su quello strew

to che divide il tempo dalla eternita. Ed anche nelle ultime ore del

misero condannato, quando 1'orrido spettro del suo delitto niun all

tro frutto gli presenta che il rimorso della scelleraggine e la dispel

razione del perdono; quando la societa da se lo scaccia coprendolo d:J

obbrobrio , e consegnandolo al carnefice , accorre a suo conforto 111

carita cristiana ; e non troverai forse popolo , che ne ascolti libe-l

ramente la voce, e non destini tosto eletta schiera di anime pie, cheJ

prestino la mano al sacerdote per addolcire Famaro calice propinatcl

alia vittima dalla rigida giustizia dell'uomo.

13. Ma oltre questi sentimenti ispirati dal cattolicismo verso
i|

colpevole , i quali naturalmente debbono portare i legislator! a vo-l

ler mitigare le pene quanto potra senza danno della comunanza : i!
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licisrao favorisce questa mitigaziorie con somma efficacia benche

ndircttamente , ispirando alia societa universa quei sentiment! di

Dsservanza del dritto e di sublimita di sentimento, per cui i legisla-

,ori possono infalii, tenza danno della comunanza mitigare il drit-

;o penile.

Le pene, abbiamo noi detto pocanzi, debbono proporzionarsi alia

lecessita sociale e al grado del perfezionamento morale di ciascun

Sopolo. Or egli e chiaro che quanto piii progredisce nel popolo il

ientimento cattolico , tanto piii egli impara ad abborrire ogni mis-

'atto, prima per timore di pene spirituali anziche temporali , poi

>er amor di premi, finalmente per amor di giustizia e di santita: ed

1 questo lo informa principalmente Y uso del Sacramento di ricon-

tiliazione ,
di cui e condizione essenziale F abbominio della colpa,

?ate che an popolo ponderi frequentemente i motivi e ridesti gli

\ffetti di tale abbominio, e comprenderete come a poco a poco do-

jrunque regnano sentimenti si riobili, debba diminuire la frequeriza

mei misfatti, e crescere la morale potenza dei castighi anche legge-

i. Qaando poi i castighi leggeri avranno acquistata la forza dei

rravi e basteranno a tutelare la sociela, non e chi non vegga che il

iegislatore non solo potra senza danno , ma dovra per giustizia mi-

I
igare il codice penale , essendo ingiusta la pena quando non e ne-

^.essaria.

Ed e questo appunto il motivo per cui tutte le legislazioni euro-

ee sono andate mano mano mitigando il loro codice a misura del

irogredir che facevano in esse i sentimenti cattolici. E quel me-

esimo tribunale terribile, che forma lo spauracchio degli ammo-

ernatori e dei crudeli, Flnquisizione spagnuola, erasi ridotta sul

ultimo a non infligger quasi piu altra pena , che rosari e ritira-

aenti spirituali, come pu6 vedersi nella storia, non sospetta certa-

aeote d'indulgenza soverchia verso gli inquisitori, scritta dallo scia-

[urato Llorente.

I 14. Ecco la natural conseguenza dei principii cattolici sul dritto

Penale, in cui essi conserveranno sempre viva 1'idea della gravezza,
> iella colpa , e la compassione air uomo che ne soffre la pena. Ma
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datemi un eterodosso che sia fermo nei suoi prineipti e neldedurn*

logicamente le conseguerrae , e vedrete tutt' aitri risultamenti, tut-

t'altre influenze sulla teoria del sistema penale.

15. La base dell'etorodossia e I'indipendenza della ragione, e per

conseguente 1* incompetenza di qualsivoglia autorita sulla terra a

sentenziare contro le opinion!, e 1'impossibilita nel reo. di giudicare

altrimenti da ci6 che 1' evidenza gli persuade. Fissate ben bene riei

delrnquente e nella societa queste idee, e v'aecorgerete che 1'idea di

col pa vien meno. Sei reo di morte dinunzia il Magistrate al de-

linquente. Perche ? Perche hai commessa il tale delitto. *

Delitto! Cosl tu lo appelli; ma in quanto a me, io ho seguito 1'istintft

di mis natura, e per6 di mia coscienza : o certo almeno di una pas-*

sione a cui io non potea resistere. E questa passione e quella ch

ti condanna al supplizio. Una passione irresistibile, un atto ine>*

vitabile , una opinione che , fosse elia pur falsa , niuno ha dritto

condannare , poich& ii mio intelletto non pu6 vederla altrimenti

ecco ci6 che tu appelli il mio delitto , ma che ogni uomo di senn

dovr appellare la mia sventura. Dannarmi a morte perche sonic

sventurato e tal crudelta, che cangera me in vittima agii occhi dell

societal universa, e te in assassino piu che in carneficel

E tale pur troppo e veramente la tendenza dell' opinar sociale

proporzione del predominio, chevi esercita il dogma eterodosso delle

indipendenza intellettuale. La tendenza , io dico ; perche mai not

potra giungere un' intera societa ad essere compiutamente logic*

nella eterodossia , il cui ultimo esplicamento sarebbe la distruzioiM

di ogni intelligenza e di ogni bene sociale. Ma senza che ella giungl

a quest* ultimo termine spaventevole, senza che si canonizzi o si

solva ogni delitto , rinunziando ad ogni sicurezza nella societa pel

amor di un falso principio e per tenacita di una logica stermina

trice: noi vediamo peraltro abbastanza sviluppate queste conseguea
ze nella universale tendenza a biasimare ogni autorita ed ogni

gistrato, ad assolvere ogni reato ed anchecanonizzarlo, fino a que

punto almeno , ove 1' interesse privato non sentesi toccar sul v

dal delitto, e non ne teme nuovi assalti ove ne venissero assoluti gl
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attentati precedent!. Infatti , voi non trovate ormai trattatista di

dritto criminale che osi mirare nel castigo una espiazione, ma quasi

tutti li vedete trincerarsi nella idea di difesa sociale
,
e fondare so-

pra di questa il dritto di infliggere -la pena , negandone ogni altro

titolo : il che e appunto un dirci che it delitto per s& dall' uomo non

meriterebbe castigo ; e che la pena non e gia espiazione del disor-

! dine, ma e un cbmbattimento contro i' assalitore. Perlocche il mal-

ilattore si trova qui nella stessa condizione di un soldato , il quale

Iviene ucciso dall'oste nemica, non gia per punire in lui un delitto,

i|ma per difendersi dall'assalto. Qual pervertimento profondo d'idee!

I! Porre sulla stessa linea di moral dignita chi sacrifica la vita per di*

fendere i concittadini, e chiTarrischia per istraziarli !

16. L' idea del delitto e la sua esecrazione vien dunque natural-

tnente abolita secondo la tendenza del principio eterodosso ; e que-

ita abolizione, cjme ognun vede, porta seco per natural conseguen-

a T abolizione dell' idea di castigo, non potendo sussistere questa

dea se non relativamente al delitto.

Ben potra la societa straziare una vittima, come dal macellaio

ii trinciano le carni di un vitello ; potra compatirsi dagli uni la

nttima colla tenerezza della simpatia, approvarsi dagli altri lo stra-

rio per 1'interesse della propria conservazione. Ma lo strazio non e

castigo : e un eterodosso che discorre, altro non potra scorgere in

tutto ci6, che il trionfo della societa forte che si difende dal debole

assalitore, non gia il male della pena retribuito al male della colpa.

Cosl da lungo tempo si giudica nel mondo elegante intorno all'assas-

sinio quando viene eommesso con premeditazione, patteggiato con

armi uguali, motivate da onore e nominate duello : cosl accade oggi

nei delitti politic!, ai quali per eufonismo fu dato il nome di delitti

di opinione, perche adessi piii specialmente venine applicato Vinalie-

nabil diritto di giudicare a norma della propria ragione : cosi inco-

raincia a sentenziarsi anche intorno ai delitti contrari alia propriety,

quando si commettono ragionatamente, secondo le teoric del Prou-

ilhon o del Blanc. E cosi accadra domani riguardo a qualunque al-

tro delitto, se in qualsivoglia societa o classe sociale si riesca ad in-

trodurre un dettame, che abolisca la morale reita deH'atto o la sua
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imputabilita. Tostoche il delinquente potra persuadere o che 1'ope-

ra in se non e colpa o che in lui non fu possibilita di evitarla; il

castigo avra perduto 1'indole sua nativa e perfino il suo nome, e

sara ridotto ad uno strazio o macello di came umana.

17. Ma il principio di indipendenza nella ragione conduce na-

turalmente al sistema epicureo nella moralej lo vedemmo altra vol-

ta; ed & per altra parte si comprovato sventurbtameiite dai fatti ,

che possiamo dispensarci dal ripeterne le ragioni *. E pur troppo

si trito negli animi e nelle bocche perGno degli onesti, essere la bea-

titudine deH'uomo essenzialmente riposta nel godimento, che ormai

gli stessi difensori dell'ordine, della giustizia , della religione sem-

brano quasi essersi rassegnati alia apoteosi del Piacere, iriscrivendo,

o almeno sottintendendo ad ogni loro apologia la celebre epigrafe

del Montesquieu intestata dallo Chateaubriand al suo Genio del Cri~

stianesimo: La religione data dal cielo pel bene uUramondiale forma

la beatitudine umana ancor sulla terra: tanto e ormai connaturato

agli intelletti il principio epicureo !

18. Ma se il ben dell'uomo & godere, patire ssra, checch& ne di

ca il Vangelo, il suo male. Eppero chiunque non vuole il male del

1'uomo, dovra abolirne il patire. Ed ecro per conseguenza i nostri fl-

lantropi (quelli almeno a cui gli istinti naturalmente onesti interdi-

cono la brutalita deiregoismo) eccoli, dico, sccalorati ad abolire

ogni supplizio pei malvagi, come a moltiplicare i godimenti pei lo

ro concittadini. E questa abolizione d'ogni pntimento & presso di loro

tanto piu ragionevole, quanto che da essi nel deliquente si scorge
non gih un colpevole, ma uno sventurato. L'intelletto va qui d'accor

do coll'affetto, Hndipendenza de'ila ragione colla tendenza al piacere
la logica colla compassione. Laonde la successive mitignzione, anzi a-

bolizione di ogni supplizio, non trova piu altro limite, se non il bi

sogno della proprin difesa : e se fosse possibile collocare tutti i mal-

fattori in un paradise terrestre a godervisi ogni delizia, purch& fosse

1 Santo 6 il godiraento, e YUO! esser procurato come la virtii, perchfc Iddio ch(

ce ce infonde il desiderio fe santo ecc.

PROUDHON - Sistema delle contraddizioni economiche ; lorn. I, cap. VIII, pag
34^ a 347.
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salva la societa dai lore pugnali , la Filantropla ve li porterebbe in

palma di mano, e crederebbe aver fatto con questo I* ultima possa

dell' umanitarismo, tutto rivolto a risparmiare Je sofferenze del cor-

po, senza punto brigarsi dell'onesta dell'animo, la quale tutta dipen-

de dal private opinare del delinquente.

19. Quest! per altro i quali cosl la discorrono in difesa dei loro si-

mili, sono i piu onesti, mossi da vera, bench& puramente naturalebe-

nevoleuza verso i loro concittadini. Evvi per6 un'altra ragionegermi-

nante dal medesimo epicureismo, che pu6 indurre a mitigare i sup-

plizi; Forrore cio, non della pena altrui, ma della propria. Finche'la

brutalita dell'epicureo non e giunta ad assaporare la volutta del san-

gue e della crudelta; finchfc snerva nella effeminatezza e nel lusso, sen-

za chiamare a contrasto passioni violente e furibonde; gli animi am-

molliti, evirati, divengono incapaci di sopportare la vista di un ogget-

to disgustoso;e fanno di tutto perch& nulla venga a funestare il ban-

chetto perenne, ove misvengono tra i profumi degli unguenti, e le

delizie dei manicaretti pellegrini. In tal condizione d'uomini, For-

rore del sangue e delle lacrime non e compassione ragionevole che

conforta un infelice, ma svenevolezza di volutta che rifugge ogni pe-

na: e il buon effetto che ne risulta a pro del condannato e una ac-

cidentale combinazione fortuita, che poteva parare a tutt' altro ter-

mine. La damina e il cicisbeo, non vogliono udire nominare il ca-

pestro per non cadere in deliquio, e chiedono oggi Tabolizione della

pena di morte, come domani chiederanno la carcerazione di tutti i

mendichi e gli storpi per non imbattersi nella vista ributtante dei

cenci e dei moncherini: ieri la loro volutta salvava uno scellerato

dalla morte, oggi la volutta medesima condanna mille innocenti alia

carcere. Quel mostro del Marat, che mand6 migliaia di vittime alia

naannaia, non avea cuore di torcere il collo ad una gallina, ed oggi

ancora quei medesimi che perorano per 1'abolizione del supplizio dei

rei, onorano lo scannarsi dei duellanti. E quant^ giorni sono che al

pugilato di due Bicker's Irland, pronti ad uccidersi per 550 tailed,

assisteva un popolo festeggiante di 700 spettatori tranquilli, in quel-

la Terra americana, che in opera di fllantropla non la cede per fer-

mo a veruno dei progressisti europei?
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Ecco qual'fe la mitezza dell'epicuerismo ! pura passione uguaimett-

te irragionevole nel bene e nel male! che prova ugual ribrezzo alia

morte dell'assassino e a quella deli'assessinato ; che non avrebbe cuo-

re di visitare gli infermi in Uno spedale per quella stessa ragione ,.

per cui comparte elemosina e conforti ad unafamigliuola che piange.

20. Se la mitezza si fosse introdotta nei tribunal! unicamente sot-

to tali impulsi, non e a dire quanto sarebbe mal ferma nelle suera-

dici e irragionevole nelle sue applicazioni. Buon per noichel'egoi-

smo epicureo andava qui d' accordo colla carita cristiana ! La quale

insinuando universalmente nelle societa cattoliche il suo spirito di

mansuetudine e di carita non meno soave che ragionevole , penetr6

eziandio nei tribunali, e vi produsse quel vivo sentimento di uma-

nita, che ifilantropi hanno da lei ricevuto senza comprenderlo, esi

vantano di promuoverlo, mentre non fanno che travisarlo.

21. Ma il peggio 6 che le loro millanterie fanno gabbo a certi dab-

benuomini, i quali si danno a credere che il bene facciasi a furia di

chiacchiere, di guisa che piii ne faccia chi piu se ne pavoneggia*

Costoro che metterebbero nel Pantheon Rousseau con S. Vincenzo

de Paoli, e che attribuirebbero volentieri la felicita deiNegri alsenti-

mentalisino di Marmontel , o alia crociera delle navi inglesi sulle

coste della Ghinea; costoro, diciamo, continueranno senza diflficoM

a vantare la dolcezza dei giudizi criminali qual frutto della civilt&,

senza badare che la civilta neppure avrebbe 1'idea di tal mansuetu-

dine, se non glie la avesse predicata dalla croce il Nazzareno : tanto

pu6 presso costoro il grido umanitario dei sentimental! che sdraiati

sul Ibro divano fraseggiano sbadigliando e sputando filantropia !

Sebbene a dir vero, non tutti sbadigliano sdraiati: vi hannb e-

ziandio tra i filantropi degli attivi, anzi dei furibondi che colla loro

avventatezza persuadono ai creduli essere essi i grandi apostoli nella

bella opera di mitigare le pene ;
e i balordi sel credono , essendo

propriissimo degli intelletti grossolani 1' attrrbuire gli effetti , non

gia aile cause piii remote, piu costanti, piu segrete, ma alle imme-

diate, repentine, strepitose. A comprendere tutto qUello che fece i!

cristianesimo in tale opera di mansuefare Tumana giustizia, con-

verrebbe riandare tutta la storia della Chiesa , penetrate gli intim!
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recessi del cuore umano, dai quali Essa prende le mosse ogni qual-

volta vuole produrre
1

una di quelle metamorfosi portentose, che in-

novano la faccia della terra. Cosl appunto fece quel mirabile ingegno

di Giacomo Balmes nella sua grande Opera sulla civilta europea ,

parlando in generale della soavita de' costumi, e specialmente della

abolizione della schiavitii *. Ma questo e il procedere di menti vaste,

profonde ed erudite
,
ai cui voli non possono accoppiarsi le teste

auguste e -trivial!. Queste se veggono sorgere una meteora funesta

che avventando grandine e fulmini, e sradicando querce, e atter-

rando edifizi vi conquida e vi sejjp^ljjtsca con tutte le istituzioni so-

ciali il mostro di un abuso, saran capaci di gridare il fulmine e la

terapesta liberator! e salvatori della societa, perche hanno abbattu-

to un abuso, senza pensare ai danni immensi cagionati in quello

sterminio. Per costoro se la filantropia fosse riuscita a dare il sal-

vocondotto deH'impunita ad ogni delitto, avrebbe meritato di salire

sugli altari ai fianchi del Salvatore del mondo, avendo impedito col

sowertimento di tuttala. societa qualch^ parziaje abuso occorso alle

volte nella amministrazioDe della giustizia penale. Non avete rn^iji

^entito a parlare dclle famose conquiste del 93 ?

22. Ecco dunque quattro ragioni per cui la mitezza dei tribunali

ve^noe attribuita alia eterodossa filantropia : essa la promosse senza

discrezione , la promosse con grida strepitose , la promosse pe,r i-

sUnto di volutta divinizzando i\ piacere, la promosse per turpe errore

d' intelletto scusando, anzi santificando il delitto. Ma questo e pro-

prio di ogni societa ammodernata sotto qualunque forma diGoverno,

Per applicare questa dottrina universale alia speciajita della tratta-

zione che abbiamo per le mani , resta solo che esaminiamo quale

attinenza passi fra la mitezza dei supplizi, e le form di governo

rappresentativo , corrotto, come abbiamo finor dimostrato , dalle

influenze dell' errore protestante. Ma di questo nel prossimo ven*

tura quaderno.

. .. ..
,

1 V. BALMES II protestatismo paragonato col cattolicismo dal C. XXXI sino

al fine del tomo.
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(Continuazione e fine}

Dai tre vantaggi finora spiegati delle istituzioni del medio evo ,

educazione del giovani artieri ,
sussidio agli adulti , sincerita delle

merci e dei lavori , il tutto assicurato dalla solidarieta sociale di

quanti professavano 1' arte, nascea spontaneamente quella influeaza

civile e talora anche politica che appartiene naturalmente ad ogni

parte organica della societa. Finch^ 1'uomo e isolate , egii e nullo ,

bench^ posto in alto stato : homo unus, homo nullus , dice 1'antico

proverbio. E se questo e verissimo anche degli altolocati, quanto

piii di quel poverello die suda il suo tozzo alia gioruata ! Ma tosto

che ogni cittadino mira in un artiere non il soggetto isolato, ma la

parte di una numerosa associazione diramata in ogni angolo delle

citta , e come dipendente per bisogni e doveri , cosl influente per

servigi e diritti ; allora anche 1'artigiano piii basso partecipa social-

mente le influenze delle consorterie , ed ognun sa che come questa

sta pagatrice del retto operare di lui, cosl & pronta a farsene difen-

ditrice. Quanto e dunque ciascuno piii rispettivo verso il membro

1 V. il presente volume, pag. 225 e segg.
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di si numerosa famiglia ! Non e quindi a meravigliare che i presi-

dent! o coLsoli delle Arti ancor piii trivial!, abbiano avuto parte bene

spesso nei corpi municipal! , ed ottenuta cosl quella influenza in

favore dell'arte propria, che tanto giova a nobilitarla, cosl presso

i propri cultori, come presso il pubblico *, E per fermo ben altra

protezione elfe e questa conseguita per mezzo di chi professa egli

stesso quell'arfe, nella citta medesimaov'ella agita, ben conoscendoli,

tutti i propri nteressi, al cospetto dei concittadini dai quali 1'esito

ne dipende ; bm altra protezione, io dico, di quelle che ai setaiuoli

per es. , ai cdtivatori, ai fabbri, ai pescatori ecc. verra procacciata

nei Parlamerto centrale da un Deputato medico od avvocato che

nulla conoscf di quelle arti , nulla della citta , nulla dei cittadini ;

ma parla di <uegli interessi, come no! parleremnao di quell! del Ma-

riland o delConnecticut.

Dal che lascea la riverenza, la fiducia amorevole, onde venivano

ripagati dalaloro medesima consorteria questi protettori corifratelli:

la cui mo<esta ambizione , paga di primeggiare in tal guisa fra i

suoi, nonionoscea per conseguenza quella smania di uscire dal suo

grado e dl suo paese, ove primeggiava, per gire cercando ventura

cola ove iltimo fra i Grand! sarebbe non curato o spregiato.

1 Lepid in tal proposito e 1* aneddoto narratomi in altri tempi da persona d' alto

affare dop il suo viaggio nei piccioli Cantoni di Sv izzera. Accoltovi per tutto con

quella coiiale ospitalita che caratterizza quelle genti di antica fede
,
fu in non

so qual tcra invitato dal Comune ad un banchetto diplomatico : e da quel cortese

ed amoreole che egli era , d'ogni messo che veniva in tayola mostravasi singolar-

mente sddisfatto. Or gli venne osservato ,
che ogni qualvolta egli dava qualche

elogio all carni imbanditegli, uno di quei municipal! ingalluzzito e prendendo aria

d'importnza facea certi inchini di testa complimentosi ,
come chi dicesse : tutto

bonta di
r

. E. Di che incuriosito il viaggiatore, chiese confidentemente sul finire

della tava al Landamman che gli sedea a deslra, il perche di que' salamelecchi,

Quel bon uomo, rispondea 1'interrogato, e fl macellaio del paese, che si e sbrac-

ciato staHttina a scegliere pel convito municipale il fiore delle sue vitelle. Pensate

se ebbe ffidere il forestiere ! Pure non tanto rise , quanto ammir6 la patriareale

semplici: di quei costumi, che gli ricordarono il vitello imbandito dal principe A-

bramo atre ospiti celestiali.

Fc. X. 24
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C$ non ostante non niancarono esempi, allorchei

oo un' esistenza loro propria e noa erano stromenti p*ssivi di un

centralismo sbrigliato; noa mancarono, dico, esempi di ,alte i&

iluenze politiche esercitate dai capi di arti e co-mmercio, come, n^

faofio fede la lega Anseatica, le alleanze che molte dt$ del Paesf

Bassi contrassero con principi regnanti ,
e i mjgozuti politic! del

Municipio di Barcellona ricordati dal Balmes sulla fde del Capinar

ny da lui citato nell* ultima nota della sua Opera sul Protestant

tesimo paragonato col Cattolicismo, per non dir nulladelle repubbli-r

che italiane ed elvetiche ,
notissime a tutti pel patrireale gaverno

d'artigiani e mercatanti. Le cronache del Malaspini, lei Villam, di

Cino da Pistoia ci fanno vedere di continue importaua che aveano

le Arti maggiori e le minori nei negozi del Comune , ? come com-

partiti per gonfaloni uscivano alle battaglie, e primeg:iavano nelle

feste popolari.

Ecco a quale ingrandimento venivano recate naturaliente le arti

da quella carita cattolica che , come impone il dovere , osi infonde

10 spirito di operosa ed onesta associazione. Quei prediatori filan-

tropici che nei trivii e nelle bettole vanno scaldando s<tto i oenci

1'orgoglio del cittadino col sentimento della propria dignn , riusci-

ranno essi mai a nobilitare le infime professioni con unini si cor-

diali e si bene armonizzate col rimanente della societa, ccne faceva

la religione del fabro da Nazzaret, predicando agli inGmiriverenza

ed obbedienza, ai supremi umilta ed amore?

Da cio che finora abbiamo detto intorno alia natura , al' indole ,

agli effetti delle Corporazioni di artieri e commercianti, ddaciamo

ora delle conseguenze pratiche , che saremmo pur lieti s ci riu-

scisse di farle penetrare in quelle classi del popolo, ove pr troppo

non puo giugnere, come brameremmo , la lettura del nosto perio-

dico. Ma poich6, secondo il Motu-Proprio del Sommo bntefice,

r istituzione di cui favelliamo dee risorgere in Roma so;o quelle

forme religiose che le diedero la prima volta il nasdmerD, e per

conseguenza sotto la direzione di un Ministro del Vangei , osiam

riprometterci un qualche frutto dal nostro ragionare, pemndo che
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quegli ecclesiastic! cui si competed 1'infondere vita novella nelle

aride ossa che debbono risorgere al suono della Voce augusta , ben

ponno essere di coloro che onorano di qualche occhiata le nostre

pagine. Or questi potranno rilevare dal fin qul detto due importan-

tissime conseguenze intorno allo spirito, che dovrebbe animate i no-

velli congreg&i, affinch traggano dalla loro associazione i frutti di

che natura leivuol feconde
, senza ricadere negli inconvenient! ai

quali accenna^a nell'abolirle il settimo Pio, e accenna il nono nel ray-

vivarle. L'mtica alacrita dice questi nel Motu-Proprio <rdelle

associazionl del commercio e delle arti non sentiva piu lo stimolo

delle utilit^economiche, negli eccitamenti dello zelo sacerdotale . . ,

e non prejentavano (le Corporazioni) che una languida effigie di

quella optrosita ed efficacia, con che prima adempivano ai loro

ufflzi. Lesciagure che quinci ne derivarono agl'individui, alle fa

miglie , 5 per necessaria conseguenza a tutta la cristiana societa

sono sufli occhi di ognuno. Perlocch^ la sollecitudine del

Nostro ipostolico Ministero imponendoci il sacro dovere di pro-

cacciar< ne' migliori modi il vero bene delle anime de' Nostri

sudditi senza dimenticare perci6 i domstici loro interessi, esige

da Noiun salutare provvedimento, il quale richiami la spensiera-

tezza, in cui molti vivono, ad una cura piu attenta siwgolarmente

degli nteressi loro spiritual!
4

.

Quese poche e gravissime parole di Chi governa dall'apice supre-

mo, inbrmandole di unico spirito, tutte le istituzioni cattoliche, ac-

cennan* al doppio fine di questa che ragioniamo, e al doppio disor-

dine in cui prevaricarono quelle, che dalls iniquita dei tempi e de-

gli uonini vennero erette sotto altro principio con ispirito irreli-

gioso. Le Corporazioni di arti e di commercio mirano immediate-

mente, secondo il Pontefice, ad infondere negli artefici di ciascuna

professone quella energica unita che ne promuove i veri incremen-

ti. Maioich^ questi non si ottengono senza lo spirito cattolico, a

questo lebbono attingere 1' unita e la vita le redivive Corporazioni,

i MOTJ-PROPRIO del 14 Maggio 1852.
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Se dunque gli operai che vi concorreranno bramano raccoglierne i

frutti , uopo e primamente che intendano quanto possaao in pro

delle famiglie non meno che dell'arte le forze riunite. E di vero se

a tanta allezza furono sollevate e le une e le altre in quei secoli, in

cui la plebe parea separata dai nobili, quasi per diversita di natura,

e le arti meccaniche poco meno che infami agli occhi del barbaro,

chealtr'arte non conoscea se nori la guerra, non altr* stromento se

non la spada; a qual dignita ed influenza sociale potianno oggi as-

sorgere in tanto ravvicinamenlo delle vane condizioni jociali, se con-

giunti in uno gli sforzi e perfezionata cosi 1'arte e l'ope*aio, facciano

sentire al pubblico la vita novella, non conbarricate etumulti, ma

colla lealta ed operosita dei servigi !

Questa lealta ed operosita e dunque il mezzo per coiseguire ci6

che operai corrotti e libertini pretendono ottenere colfe violenze e

coi soprusi : e il grande scopo di ordine materiale cui dtbbono pro-

cacciare principalmente le associazioni risorte, egli e ajpunto que-

sta operosita instancabile, energica, direttamente opptsta al Ian-

guore di cui vennero accagionate sul loro tramonto. Ntpotra ne-

garsi da chiunque conobbe la societa dello scorso secolo, jravissimo

esserne stato lo scadimento, cosicche le confraternite de^li operai

eraoo ridotte ad una pura formalita di chiesa, abbandomta per lo

piu a pochi devoti, accorrendo la moltitudine in quei giorii soltan-

to, in cui una straordinaria solennita invitava a straordina*ia com-

parsg. Qual meraviglia.che ridotte a tale materialita, null piii va-

lessero a ravvicinare gli operai coir unione fraterna , a cmtenerli

nella religiosita c nella temperanza cristiana 4 ?

Focciasi dunque di persuadere ai novelli associati, essei la loro

unione diretta immediatamente a far prosperare e 1'arte e le kmiglie.

E poiche tanto avranno sentito blaterare sul dritto e sul vintaggio

dell'associarsi da coloro che volcano fiirtivamente indurli a melle lo-

ro emp
; e conventicole; applicbino a qusste e legittime e;ante gli

argomenti con cui si ingegnava di traviarli un qualche trditore.

1 Parole del MOTU-PROPRI-" fit.



E LE ASSOCIAZIONI MODEBNE D'OPERAl 373

11 mirare cosl al vero scopo della istituzione, fara che essa non

trascorra oltre quei cancelli, in cui natura costrinse 1'operare dei

privati. I quali sentendosi pungere da vicino dallo stimolo delleuti-

lita economiche , vengono con ci6 avvertiti esser questo il mondo in

cui debbon vivere , T atmosfera che debbono respirare. L' averne

travalicati i limiti non solo ha prodotto quello scompiglio di che la

societa va impiagata ; ma ha tolto alle classi minori , mentre ago-

gciano all'indebito, il debito onore ed efficacia: e quel che e peg-

gio, ha ridotti i Principi (e se ne lagnano talvolta gli stessi mode-

rati liberali) a negare ai popoli per necessita di pubblica quiete, ci6

che volean concedere per benignita di amorevolezza paterna. E in-

vero, come poteva un Principe savio e benevolo licenziare sotto pre-

testo di incremento per le arti, ad assemblee tumultuarie coloro che

lie faceano il centro di incendiarie declamazioni e di congiure ster-

minatrici?

Nel formare abili ed onesti gli allievi , nell'assicurare ai mastri

dell'arte con equa distribuzione lavoro e soccorsi, nel premunir dal-

Je frodi il pubblico in tutto cio che Tarte loro riguarda, debbono es-

si riporre 1'onore del consorzio, il quale per tali vie giungera a no-

bilitarsi e a tutelare i proprii interessi , meglio assai che con sedt-

.zioni e con violenza.

Ma a contenere in questi limiti di onesta ambizione e di liberate

operosit gli artieri, indarno si invocherebbero la pura filantropia,

1'interesse utilitario, la dignit deiruomo e del cittadino, e simili

altri vuoti paroloni , sotto il cui gergo mantellasi or questa or

quelk delle tante passioni, il cui infuriate minaccia pericoli e stra-

zio alia societa. La passione e essenzialmente egoistica e furibonda:

egoistica perche nasce dal senso, e il senso e tutto racchiuso neir/o.

La ragione sola esce dair 10 e trasporta T uomo dalle angustie del-

1'individuo del soggettivo all'a^ipiezza dell'obbiettivo, dell'universale.

Ondeche a propordone che I'uomo rinnega la ragione e si fa schiavo

di uni passione , diviene in quella stessa proporzione ineluttabil-

inente egoista , benche si sforzi con vocaboli o con inamaginazioni

gabbar se stesso ed altrui , appellando beninteso il suo interesse ,
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sentimentak la sua simpatia, filantropica la sua popolarita, digntioso

il suo orgoglio.

A}]'egoismo poi, la passione aggiunge un' avventatezza tanto piu

impetuosa , quanto maggiore e il predominio che ella csercita sul-

1'atto umano. Mercecche non ha la passione quella moltiplicit& di

riguardi ,
con cui la ragione pu6 moderare i proprii atti , librando

prima di determinarsi, le tante proporzioni diverse, secondo le quali

molti mezzi possono riferirsi ad un fine immediate , molti imme-

diati al fine ultimo. Cosi quando all'artigiano (per rimanerci nel

soggetto che abbiamo per le mani) si presenta da stringere una con-

venzioue, la sua ragione ben puo andare a rilento esaminandone in

prima 1'onesta, senza cui non vorrebbe concludere il contratto ; poi

1'utilita che pu6 indurvelo ; poi le varie forme e condizioni in cui

pu6 temperarsi. E finch& di tante varieta non ha ponderato il pro

e il contra
, puo e deve un uomo ragionevole soprassedere e ma-

turare il giudizio. All'opposto quando ti sta ai fianchi la passione ,

e ti scalda il sangue nelle vene, e ti alluma le immagim nella fanta-

sia
,

il conseguimento dell' obbietto onde ardi ti pare il sommo della

beatitudine; n6 ti da posa la foga, ne puoi distorre il pensiero, n^ va-

fiare gli obbietti, si ti e presente quell'uno onde ti riprometti il pa-

radiso qui in terra, finche sfogato il delirio, t* accorgi d'aver sognato

Cosl la passione devota sempre all'/o, furibonda per lo piu nell'ap-

pagarlo, forma la sventura del pari e delFuomo che ne e schiavo,

e della societa che ne & vittima : ne mai questa potra respirare dal

flagello finche lo schiavo non ne spezzi il giogo. Perloche sarebbe

illusione lo sperare che fra gli artieri si formi giammai quella socie-

ta di amore e di sacrifizio, che sola sarebbe capace di promuovere
e gli increment dell'arte, e la prosperita degli artieri ,

e 1'utilita

del pubblico, e Tarmonia organica del Gomune, finche Tuomo si

muove per impeto di amor proprio e di passione. Or d'ondeavran-

no gli Operai quella forza e magnanimita generosa che sa incetenare

le passioni, se non dallo spirito e dalla pratica del cattolicismo ? Ben

potra un qualche promotore della probita naturale otteners nella

societa colta una certa vernice di esterna decenza, che faccia gabbo ai
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semplici e dia a credere probita, ove non e che ipocrisia. Ma fra le

class! un po'piu badiali e meno accessihili a certe delioatezze di urba-

nita e a certe finzioni di complimento, Fidea del sacrifizio non potra

mai germinare se non a pie dell'albero delk eroee. S'inauguri dun*

que a pie delk croce la novella Universita delle Arti, come la pri-

ma volta vi si pianto ; e dal sacrifizio dell'TJomo Dio imparino gli

associati 1'obbedienza a chi iegittimamente comanda, la carita ver-

so icittadini fra cui vivono, la temperanza nei desiderii di arricchire

e grandeggiare, la laboriosit^ rassegnata ai patimenti che Y accompa-

gnano. E sfatate iu tal giuisa quelle cupidigie che impediscono la con-

corde cospirazione al bene comune, diansi la mano scambievolmente

come fratelli, per nieritare dalla societa con un'onesta attivita quei

riguardi, che ella mai non ricusa e a cittadini e a classi benemerite.

Invece di correre dictro ad un fantasma che svolazza fuor deH'orbita

prescritta a loro dalla ProvTidenza, procaccino un onore verace nella

cerchia dei veri e naturali loro interessi. Cosi divenendo un organo

necessario e proporzionato della pubblica societa, potranno dirvi es-

si pure la loro ragione, ed ottenere dal corpo intero dei loro con-

cittadini quei riguardi che mai non mancano ad un membro, ben-

che destinato a funzione apparentemente abbietta , quando esso 1ft

compie con quella regolarita ed utilit^ che e richiesta dalla natura ed

armonia dell'intero organisnao, e che non e mai schietta e durevole

se non riceve le ispirazioni e la forza dalla religione.

Ma mentre raccomandiamo queste religiose ispirazioni a chi dee

guidare la rediviva istituzione delle Arti, ci si permetta di preoccu-

pare una difficolta e prevenire un abbaglio, che potrebbemenomar-

ne d'assai i felici risultamenti. Certe persone, savie per altro ed one-

ste, detestando T abuso enorme fatto dal reo spirito di questo seco-

lo di cento mezzi per se indifferenti con cui la sperienza ci ha inse-'

gnato a promuovere fra gli operai le arti e 1'economia, si credono

obbligati a tutti proscrivere questi trovati novelli, per lo zelo che

professano nel combattere 1' empieta e la rivoluzione : di che vanno

poi in voce di retrivi, di disamorati pel popolo, di oscurantisti, di

^andali, di ostrogoti.
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Venerator! sinceri delle istituzioni cattoliche, e sfidati nemici

d'ogni empieta rivoluzionaria, noi non possiamo a meno di tribu-

tare 1'omaggio di nostra stima al religioso sentimento che anima

coloro che cosl la pensano, nell'atto stesso che dobbiamo accennar-

ne 1'errore. Non avvertono essi, per quanto sembraci, non esser buo-

na ragione di riprovare certi mezzi, perche talvoltu siano abusati

dalla malyagita. Anzi una tale riprovazione assoluta porta seco il

gravissimo inconveniente, e direttamente apposto alle loro intenzio-

ni, che non potendosi impedire al cupido interesse del volgo il rav-

visare quei lucri che derivano da simili Industrie
,
e 1' agognare ad

usufruttarle, il declamare contro di esse, o anche solo 1'abbandonarle

in mano ai commettimale, fa si che questi piglino la mano sul popo-

10 e piu facilmente gli persuadano quelle empieta che egli vede andar

congiunte coi temporali suoi vantaggi. Quanto sarebbe dunque piie

prudente impossessarsi di quelle industrie medesime e favorirle e

promuoverle fra i buoni, affinche la Corporazione dell' Arte fruttifi-

cando piu copiosamente agli associati , raccomandasse loro vieppiit

11 bene spirituale con cui va congiunta ? E diciamo impossessarsene,

perche sarebbe improvvido consiglio 1' usare cogli operai ci6 che coi

figli loro usano certi stolti genitori : i quali veggendo nelle persone

d'oltramonti un certo aspetto di gentilezza e di superficiale erudizio-

ne, si credono obbligati ad accivirsi dalle regioni eterodosse dell'aio

od aia, che dei loro bamboli dovra formare un miracolo di gentilezza,

senza brigarsi della fede che egli professa e della purezza dei suoi

costumi. Ad evitare questo sconcio nel cittadinare fra noi le istitu-

zioni beneQche d'oltramonti, vuolsi avvertire e a ripurgar 1'opera e a

sindacar le persone. Raro e che simili istituzioni, se non nello scopo,
nei mezzi almeno e nelle forme non rivestano alcun che di eterodos-

so, or promuovendo 1'indipendenza degli animi, or la liberta delle

passioni, or la tolleranza religiosa, ora una ipercritica intorno ai riti

e alle costumanze, or qual altro vogliate di quei sentimenti, che

senza essere positivamente eresie o empieta, sono scalfiture al can-

dor della fede e al buon uso della logica.
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E di questo spirito sono investite per lo piu ancpr le persone

quando sono informate da quelle istituzioni e le tengono in quel-

la stima, che discepolo i maestri. Invece di trapiantare, meglio 6

allora imitare : al che la fecondita immensa della Chiesa cattolica

fornira sempre al buon volere mezzi inesausti. Parra forse a taluno

che un sacerdote direttore dell' opera non debba impigliarsi di tali

progressi materiali , alieni dal fine del suo ministero e talora mal

proporzionati agli studi e capacita sua. Ma la difficolta svanisce sol

che si rifletta 1. che se anche disdicesse a lui 1'occuparsene positi-

vamente, sarebbe pur sempre prudentissimo il non disapprovarle

ed avversarle; ed e questo il primo inconveniente che vorremmo

escludere.

Ma notisi in 2. luogo, che oltre ai mezzi con cui vengono per-

fezionate le arti, 1'esperienza ha addottrinato il mondo moderno a

promuovere con mezzi anche naturali T econoinia , la frugalita ,

1'onoratezza negli artieri. Or questi mezzi, non solo non disdicono,

ma sono anzi convenientissimi al magistero di una persona di Chiesa,

formando parte di quelle virtii moral? ch'Essa deve insegnare al po-

polo. Qu\ dunque un direttore savio ed esperto molto potra giovare

a tali Congregazioni, adocchiando i vizi che principalmente detur-

pano gli operai di quel paese, e suggerendone opportunamenle quei

rimedi anche solo naturalmente onesti, che la filantropia disgiunge

dalla carita, ma che questa virtu soprannaturale potrebbe e dovreb-

be santificare.

Cosl, per cagion d'esempio, udiamo frequentissime le doglianze

della poca economia che usano gli operai (e potremmo anche ag-

giungere molte altre classi di persone, la cui vita si appoggia al loro

stipendio) nel risparmio di loro mercedi. Ed e cosa invero deplora-

bile che certi padri di famiglia sieno si spensierati sui loro doveri,

che le mercedi anche non tenui ditutta la settimanavadano a profon-

dere disperatamente o nei bagordi, o almeno nelle ricreazioni del

dl festivo. Di qui e talora a vedere famiglie che avean goduto agia-

tesiza straordinaria, cadere repente nella miseria alia morte di un
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awcato, diun magisWto, di un ufficiale, che tutto avea fwrodigato

etarante la vita. II predicate a costoro 1'economia e debito delsacer-

dote, il santificaria colla carita e cio che sommamente importa al

cristiaDo. Ma perefoe nan aggiungerle i conforti di quei tanti mezzi

natural! iffiffiaglnati dalla filantropia, o forse anche dalT avarizia, i

quali col render possibili e sicure le economic alletlano a praticarle ?

Altro tema di querele suol'essere T intemperanza degli operai,

fonte di milte altri disordini e nequizie ,
e cagione precipua deila

prodigalita pocanzi censurata : e questa viene piu specialmente ad-

ditata dal Motu-Proprio, qual cagione dell' antico scadimento delle

Corporazioni.

Non manchera certamente un sacerdote zelante di vituperare e

riprendere tali vizi : ma quanto piu efficace potrebbe riuscrrue il mi-

nistero, aggimngendovi quelle Industrie colle quali 1'apostolo della

temperanza il P. Matteo cappuccino ha formate quelle sue mirabili e

sante convenzioni, non pur fra'cattolici, ma eziandio fra' protestanti

inglesi ed americani !

Altro soggetto di doglianze e di biasimi, agli occhi speoialmente

de' forestieri , e quell' indis<Teto e talora svergognato domandare

per elemosina, o per mancia, o in qua! altro rnodo vi piaccia ci&

che potrebbe e dovrebbe guadagnarsi col sudore della fronte: vizio

che sotto un certo aspetto onora le genti cattoliche, mostrando

quanto sieno liberali ed amorevoli. Ma non pu6 negarsi esser vizio

ugualmente contrario e alia naturale probita e al sentimento catto-

lico, concordi nel sommettere Tuomo allafatica, a fin di comprarsi
col lavoro il sostentamento. Se a questi precetti si aggiungessero

quelle istituzioni che assuefanno dai primi arnii alia fatica, cheprov-
vedono a cui manca 1' opera diurna

, che raccomandano ai ipadroni
i giovani di bottega, non & chi non veda quanto potrebbe contri-

buirsi alia emendazione del male : specialmente se si procurasse di

renders, come altrove, obbrobrioso il chiedere senza titolo, onorata
il vivere delle proprie fatiche , senza nondimeno cadere nei pagane-
simo di coloro che dispregiano e calpestano i poveri e mendichi ,



E LE ASSOCIAZIOM MODEitHE D' OPERA I . 379

anche quando non ebbero colpa nel cadere in migeria, n poitrisco-

tto volontari nella infingardaggine e nel libertinaggio.

Saremrao infiniti se Volessimp cosi entrare per minuto ne,i proy-

vedimenti material! one potrebfcono agevolare il perfezionamjent?

morale della piebe; il quale sublimate dal sentimento cattoljco pQr

trebbe giungere ad una altezza inarrivabile fra gli eterodossi; e con-

fer tato dallo spirito di associazione diveoir quasi ereditario nelie

comunanze degli artieii,

Non dubitiamo essere questo 1' intendimento del Sommo Pontefipe

che, per quanto e da Lui, compie col Motu-Proprio dei 14 Mag-

gio 1852 T opera gia intrapresa di ristorare 1' organismo della so-

cieta demolito dallo spirito generale della moderna Europa. Dopo

avere restituito cogli anteriori Motu-Propri una moderata autono-

mia alia Provincia nello Stato, e al Comune nella Provincia, affinche

1'uno e Faltra divenissero nuovamente parti organiche della intera

societk , secondo le norme di natural progredimento , restava che

nel Comune stesso si ristorasse queir organismo che, come abbiam

veduto ,
la natura medesima inclina a produrvi. Quando la societa

in tal guisa trovasi costituita con organi rettamente ordinati, aventi

ciascuno un loro fine , una forza motrice , un cospirare armonico

delle varie fibre e muscoli , il corpo intero opera allora con forza ,

faciliU e prontezza, bastando che dal capo scenda T influsso per via

della forza motrice , senza che il potere centrale debba trovarsi con

una impossibile moltiplicazione portentosa in tutti i punti del corpo

che egli conduce. Ogni membro opera allora da se la propria fuii-

zione, e il capo altro non ha a fare che subordinarla al bene del cor-

po intero.

Vero e che questa autonomia dei membri lascia a ciascuno di

questi il potere di volgersi contro il tutto. Ma se per togliere que-

sto inconveniente si togliesse a tutte le membra la vita , qual pro

ne avrebbe il capo, se non di comandare ad un cadavere?

Questo e ci6 che hanno tentato gli amici della centralizzazwne

univcrsale, vessazione regalata a noi dallo spirito protestante: ma
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che la Dio merce, ravvisata per quel che ella e, strazio della societa

e pericolo dei Govern!, va a poco a poco cessando (e ne abbiamo

gia recati altri esempi) in quegli Stati ove la natura e la religione

ripigliano il sopravvento. Possa 1'umanita dei Principi trovare coo-

perazione nella lealta ed operosita dei popoli! Allora fioalmente si

conoscera appieno 1' ingiustizia dei detrattori di queste cattoliche

istituzioni, e il vero spirito che animava coloro che le distrussero

col solo intento di comandare in luogo dei Principi, e di addottri-

nare invece della Chiesa.
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I.

E cosa indubitata e confessa oggimai esscre nella Chiesa di Dio

assai piii dedito alia pieta e alia dcvozione il scsso donnesco, che

non il virile. Se tu entri nel tempio , vi scorgerai senza fallo tra i

supplici adoratori in maggior copia le donne, intesc o a prcgare, o

a tergere lacoscienza col sacramen I o della pcnitcnza, o a cibarsi del

pane degli Angeli alia mensa eucaristica. Se guardi per le vie qual-

che solenne processione, vi vedrai imnoaneabilmente un lungo co-

dazzo di donne d'ogni eta e d'ogni conduionc, che compunte e pie

ne'sembianti, nel portamento, negli atti, colle argentine lor melo-

die fanno i dintorni echeggiare delle divine lodi. Se penetri nelle

case , e sempre la donna che quivi mantiene salda 1' usanza di pre-

gare alle poste ore , di onorare con fiori , con ceri , con ogni sorta

di ornati le immagini sacre. Se ti mescoli alle conversazioni ,
udrai

di frequente la donna con gentil modo intrecciare discorsi pii e sfor-

zarsi d' insinuar la pieta nell' animo de* circostanti.

S' intima una festa ? La donna e piii larga di limosine ; sottraen-

dole di sovente alle spese del suo abbigliamento , paga di scemar

vezzi a se per accrescere magnificenza e splendore al divin culto.
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Si recita un sacro sermone? Sei eerto che 1' uditorio sara nella piu

parte coroposto di donne, le quali ne ritrarranno piu sicuro e stabile

frutto. Si fara commemorazione d' un pietoso mistero? Le lagrime

piii fervorose ed abbondevoli non sgorgheranno che dagli occhi della

donna. Che piu? Si propone un pellegrinaggio ad alcun santuario

benche rimoto ? La donna dimentica perfino la sua naturale fralezza ,

e il suo istinto pel raccoglimento , per la ritiratezza, pel domestico

focolare, e s'infiamma di desiderio di partire ancor essa, di affron-

tare travagli, privazioni, pericoli, tanto sol che satolli il grande af-

fetto di baciar genuflessa quel santo luogo e quivi sfogare i trasporti

del devoto suo animo.

M'avvenni, alcuni giorrii fa, a vedere un giocondo spettacolo che

iutta mi commosse 1'anima, e ancor m' innonda di tenerezza. Sulle

ridenti rive del Liri, laddove gliErnici confinano coiCampani, quasi

tutti gli abitanti d' un villaggio con alia testa il proprio Parroco si

avviavano in abito di pellegrini a visitare la santa casa di Loreto.

Divisi in due schiere ben ordinate, da una parte gli uomini, dallf al-

tra l<j donne , pressoche un cinquecento di quei robusti e valorosi

contadini con in mano il bordone , al fianco la borraccina e il car-

niere da riporvi un po' di viatico , con il rosario pendente dalla

cintura o dal collo
, movean pronti e giulivi accomiatandosi dai

parenti e dagli amici. Quei che restavano baciavano riverenti ad

essi le mani dopo averli abbracciati, e a varii de' pellegrini io ve*-

dea le gote bagnarsi d' amoroso pianto nelF atto di congedarsi dai Io-

ro cari, e dato ad essi un bacio io li vedea torcer tosto lo sguardo,

asciugarsi le lagrime e fatto cuore a se stessi ricongiungersi animosi

a' compagni e partire.

[o attonito contemplava quella scena e di pensiero in pensier

trasportato paragonava quella pia spedizione con le spedizioni, ahi

quanto diverse! de'volontarii italiani che noi vedemmo nei furori

del quarantotto. E guarda, dicea fra me stesso, differenza dello spi-

rito di Dio allo spirito del diavolo ! Divario che corre dalla forza

della religione al cieco impeto d'un patriottismo alia pagana! Qui
4u vedi floridi corpi , lieti visi , facce colorite dall' innocenza della



IfEL CRISTIANESIMO

capanna; la vedevi cchi t0r?i, volti turbati, corpi affranti dalla lasci-

via iraparata flelle mriversita e ne' rMotti ! Qui tutto & pieta, ordi-

ae, signification! sincere d'-amor fraterno, fuspirato dalla religione,

che ti scaldu Tanirno di santi affetti; la utia iridno di'ghiffccio ti ser~

rava il petto al mirare I
9

acerbo dolore in che restavatto i desolati

parenti , e il minaccioso piglio e 1'assnrdo atto di gidVfaiaStri ch^

sNavviavano a guerreggial'e , come chiamavanla , wtm gtierta santa f

dopo att* fatto le pffime ptfuote del loro valore feontro imbelli

suore e pacific! sacerdoti di Bi6 ! Quest! pii pellegrini passando

per le citta e i villaggi spargeranho dappertutto edificazione e il

buon odore; di Grlstb; (juelti tascia-vano per ogni d(Ve sul'foro pafc-

saggio ormelacritnevolidella loi*o fncredulitsl e soostumrftez^! Que-

st! partono per santificare le anime toro e tornare in casa con ere-

sciute benedizioni del cielo, e Bio k con ess! per custodifli ; quelli

avviavansi con 1'odio e il rancore nel |>e)tto , tiefiberati di trucidare

o essere trucidati, e sugli empi cap! risonava quella maledtzione di-

vina : fiant viae eorum tewbrae et lyforictom et Angdus Dwm'm ptr-

sequens eos i. Che e oradi toflti infelicl checatfdero sui mate angu-

rat! camp! di Gartatone' e Cornuda ?

Scuotendo a tal punto dair'aniffio la funesta ritaembranfca, mi ac-

costai ad alcuni di quei pellegrini e chiesi lore qtianti giotni im-

piegherebbero in quel divoto pellegrinaggio, e se non temessero dhe

la lunghezza e gli stenti del cammino sotto la sferza del sole Hone non

dovesse riuscir micidiale a piu d'uno. Ventidue giorni, mi risposero^

noi sogliamo impiegare tra Tandare , il tornafe e il soffermarci a

fare;nostre devozioni nel santo luogo. Quanto poi airammalarci o

anche morire pet via, sicuratevi, signore, che no! non ne abbiamo

vrun sospetto. Imperocche la Beatissima Vefgfne, per ctii onorare

imprendiamo questo viaggio privandoci del frutto delle giornaliere

nostre fatiche , ci suole assistere con proteziene si singolare , che

rarissimo e il caso di qualcuno che sia tomato in peggior salute

di quello che si parti. Anzi vi sappiam dire che molti partendosi

i Salmo 108.
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malaticci, per grazia della Madonna, ritornano a casa sani e vigorosi.

Del resto la ventura di venerare quel santo luogo con la consolazione

e 1'accrescimento di pieta, che ne riportiamo, va compro a qual-

siasi prezzo. Cosl quei villanzuoli di antica fede. Ed io tornando

a'miei pensieri: oh stoltezza, diceva, de' nostri riformatori ! Credo-

no mezzo opportune a procurar felicita alia gente povera il dimi-

nuire le feste perche lavoriao. Ecco poveri agricoltori e pastori che

spontaneamente si privano per piii di tre settimane del.lucro delle

loro fatiche a solo fine di pascere la divota loro pieta. Perocche essi

intendono quella divina sentenza del Redentore: V uomo nonvivere

di solo pane; ma aver bisogno di nutrire altresl il suo spirito, e nu-

trirlo di fede, di speranza, di carita, di atti di religione non astrat-

ta ma individuata ,
ma pratica , ma parlante eziandio ai sensi , alia

immaginazione, al cuore, Eppure chi sa che qualche sacciuto non

accusi di sconsigliato fanatismo codesti uomini
,

cui altrimenti lo-

derebbe di prudenti, se imprendessero questo loro viaggio per ac-

crescimento non di devozione ma di ricchezze.

Mi perdonera il lettore questa digressione, in che senza pure av-

vedermene sono entrato ,
tiratovi dalla forte impressione rimasami

neH'animo da quella vista. Nondimeno essa non e al tutto fuori del

mio presente discorso ;
mercecche quello che mi colpl maggiormente

nel fatto dianzi da me descritto fu il vedere tra quei pellegrini che

le donne erano in piii gran numero degli uomini ; ne solo donne di

ferma eta, ma donzellette trilustri eziandio, che a gruppi intorno

alle piu attempate e piii gravi (
che io credo fossero loro madri o

zie) camminavano affatto separate dai maschi. Fu per me quella

una nuova prova di ci6 che stiam ragionando, essere generalmente

le donne nella Chiesa Cattolica assai piii devote degli uomini , e la

pieta formare in esse come il loro piii scolpito carattere.

Io non entrer6 a disputare qual sia 1' Integra cagione d' un tal

fenomeno; quanta parte vi abbia la natura e quanta la grazia; se

proceda unicamente dalle attrattive tutto proprie della santissima

nostra religione capaci di innamorare potentemente le anime affet-

tuose, o se In donna per istintiva propensione inchini al misterioso
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ed al sacro , quale che sia. Cosiffatte quistioni ancorche piacevoli

per loro stesse, son fuori del mio proposito e mi svierebbero dall'as-

sunto tema. Quello solo che io qui voglio notare si e, che se le don-

ne a preferenza degli uomini son piii devote e piii pie nella Chiesa

cattolica ,
ne hanno ben onde. Imperocche esse a preferenza degli

uomini ricevettero dalla religione di Cristo maggiori beneQzi , es-

sendo state da lei non pur ritolte all' obbrobriosa demissione e ser-

vitii in che prima giacevano, ma nobilitate ed elevate a dignita de-

corosa ed eccelsa.

II.

A svolgere gradatamente questo concetto , dico da prima che la

donna nella Chiesa di Cristo, e nella sola Chiesa di Cristo, e stata re-

stituita alia sua nativa condizione di compagna dell'uomo. Codesta

verita si rende chiara a qualunque consideri che la sola Chiesa di

Cristo ha rigettata ed annullata la poligamia ed il divorzio ; dove il

paganesimo e tutte le sette eterodosse non sepper mai liberarsi dal-

1'una o dall'altro.

Dove Fuomo ha piii mogli o almeno ha il diritto di ripudiarle, la

donna non pu6 essere riguardata che come schiava dell'uomo, stru-

mento da diletto , animale da razza. L'eguaglianza del reciproco

contratto e distrutta ,
i diritti de' coniugi non sono piu eguali , la

bilancia trabocca immensamente dalla parte dell'uomo; la misera

donna e ridotta a scendere nell'infimo grado di considerazione, in

cui il suo essere personale quasi piii non sussiste e appena discer-

nesi dalla condizione del bruto.

La Poligamia spoglia alTatto la donna de' diritti pullulanti dalla

legge essenziale del matrimonio, per cui 1'un consorte acquista do-

minio sul corpo dell'altro. Peressa il marito dispone della consorte,

ma la consorte non dispon del marito. Altre emule al pari di lei ne

dividono il talamo ; altre rivali le disputano il possesso di un cuore

che dovrebbe tutto esser suo ; la misera pu6 venir disprezzata , ob-

bliata, rimossa ad arbitrio e capriccio del despota a cui si congiunse.

Vol. X. 25
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Le privaziofli del sense senq un nulla appetto ai tetrniQnti dell'animo

che dovran del continue trafifgere quella mesehina , eestretta a vi-

vere in perpetua- gelosia e timore di vedersi sopfaffiatta e vinta al

paragone da un'altra che sia piu avvenente, o canezzevole, <t* che coo

arti piu fine sappia cattrvarsi Taffetto del comune siga^re. Non ci

vuol molto ingegijo per comprend^re quanta. 1'animo si sensitive ed

irritabile della donna debba esserne straziato e convulse, e tramba-

sciar dt fiero di&petto ; quai grami gio^ni e scuri non debba ella

menare , quanta proclivita nutrire a procacciarsi per altra via, un

conforto al suo cuore bisognoso di amare e d'essereriamato. Natu-

ral conseguenza di tutto ci6 do\r& essere un harem, un serraglio, o

simigliante, in cui 1'infelice venga rinchiusa sotto la rigida disciplina

d'un custode reso artifi^ialmente incaipace d'eccitare sospetti. Ir> ta!

modo soltanto il domestico sultano potra servare un'ombra almeno

di pace nella famigha, e godersi senza noia e seriza tradimenti il suo

assoluto domiuio sul branco di mogli che comperossi qual gregge

al mercato. E questa dappertutto la deploranda condition della don-

na nel paganesimo, dacche T uomo, sull'esempio di Laraech, quinto

discendente di Gaino, voile piu mogli, iibusando Jella propria robu-

stezza sulla debilita di quel sesso, deguo invero di miglioii destini.

Ma 1'enorme ingiustizia che iniquainente pesava su questa tanto

nobil meta del genere uraano, non fu tollerata da quella divina re-

ligione, che Gristo, riparator d'ogni cosa, venue a recar sulla terra.

Non vi e distinzione tra 1' uomo e la donna in faccia a Dio ; come

1' Kbreo non si distingue dal Greco, e in generale qualunque uomo
da un altro uomo, rispetto ai suoi naturali diritti, cusi la donna ri-

spetto all'uomo. Non esl ludaeus ne^ue Graecus; nonestservus ne-

que liber; non esl mascalas neque foemina. Omnes enim vos unum
estis in thristo 1. 1 diritti di tutti sono ristabiliti. La donna fu

creata da Dio come aiuto e conforto dell' uomo; ma come aiuto e

conforto SIMILE A LUI : faciamus ei adiutorium SIMILE SIBI 2
, Ghi

< so dunque degrodarla e avvilirla cotarito? S&ppia ogni uomo, ii

1 Ad Galatas, III, 28. - 2 Genes. 1.
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quaie ami consociarsi alia donna, ch'egli non pu6 farlo altrimenti

se non serbando con lei intera eguaglianza di coniugali diritli. Egli

impalmando una sposa , perde issofatto ogni dominio sul proprio

<x>rpo. Un tal dominio immantinente si trasferisce nella consorte:

mr sui corporis potestatem non habet; sed mulier *. Quindi 1'uomo

ammogliato una volta, non pu6, mentre vive la sposa, contrarre al-

tre nozze; perche non pu6 disporre di ci6 che piu non e suo. Se

gli 1'osa , sara adultero ; e assieme cogli adulteri verrii punito. col

fuoco eterno.

Anzi non pur la poligamia gli e vietata, ma eziandio il divorzio.

II marito non rimandi la moglie : vir uxorem non dimittat 2
. Non

ardisca 1'uomo di separare ci6 che Dio ha congiunto: Quod Deus

toniunxit , homo non separet 3.

III.

II divorzio potra parere di prima giunta non cosl svilente ed op-

pressivo per la donna ; perciocche alia fin fine esso la rimette in balia

di se medesima. Ne io vorr6 negare che in qualche caso particolare

esso potrebbe riuscire di alleggerimento a qualche infelice vittima,

che si trovasse allacciata ad un compagno di natura piu serpen-

tina che umana. Ma lasciando da parte codesti casi rarissimi, da

cui non pu6 mai farsi ragione della legge universale e costante, (i

quali per altro son riparabili colla semplice separazione del toro e

della convivenza
)
e venendo a ci6 che porta la natura e 1' ordine

delle cose riguardate in loro stesse, certo e che il divorzio disfranca

la donna e 1' invilisce non meno della poligamia , anzi sotto alcuni

aspetti la rende piu abietta. Fu detto, e detto a ragione, che il di-

vorzio riduce il matrimonio ad una prostituzione giurata. Qual dif-

ferenza e tra la moglie che pu6 essere rimandata e una semplice pro-

stituta? Non altro che la durata maggiore o minore di societa reci-

proca, e Tintervento d'una promessa o d'un giuro di restar congiunti.

finche la sazieta, il fastidio, un nuovo amore non Tolga in contraria

1 I ad Cor. VII
,

4. - 2 I ad Cor. VII, 11. 3 MATTH. XIX, 6.
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parte la trasmutabile volonta dell' uomo. Quanto un tal pensiero

debba nffreddare 1'affetto fin da principio, io non cerco; ciasche-

duno interi ie da se starsi oaturalmente ghiacciato il cuore di colei

che impalmandosi riceve lo sposo non come suo corpo ed anima, ma

come uuo a cui la meschinella sagrifica ci6 che di piii prezioso ha la

donna, il fior virginale, per riceverne forse tra poco in compenso

non curnnza, dispre*zo, discacciamento. Riempie 1'animo di com-

passione il ricordare la turpe condizione della donna romana descrit-

taci da (iiovon-ile, qiianrlo la misera, al primo scolorir delle guance

o irivecrhiore, potca aspettarsi ogni tratto di vedersi entrare in ca-

mera oltracot'itu tl liberto, che gittandogli in viso il libello di ri-

pudio rim-.'ssole dal pidroae, le dicesse: su via, fa il fardello e vat-

tene, bruiu f.iccia ; li uocciola il naso ; gia viene in tuo luogo un'al-

tra che hi le nanci piii asciutte.

Si verum cxcuiias, fades, non uxor amatur.

Tres r "(/'"' xubeant, et se cutis arida laxet,

l
:iant olxcu'i denies, oculique minores ;

CoH.-tye aarcinulas, dicet liberlus, et exi ;

lr,m yravis es nobis, et saepe cmungeris, exi

Odus et propera ; sicco venit altera naso *.

E ben (iiversa la condizion della donna da quella dell' uomo. L' uo-

mo benche men leggiadro, mantiene piii lungo tempo giovinezza e

venusta. La donna si sfronda ben presto delle sue grazie giovanili,

ed e come un fiore che quanto piii e delicato e gentile, tanto piu

presto si scoiora ed appassisce. Voi avrete udito dire non rade vol-

te : che bel vecchio ! ma non vi sarete per certo avvenuto a sentir

esclamare giammai: che bella vecchia ! Qual che ne sia la cagione,

la viril leggiadria & piii duratura e piii costante, e si conserva tal-

volta perfino nella piii cannta eta. Dippiii nell'uom poco monta se

sia stato o no maritato altra volta. II medesimo non pu6 dirsi della

donna, di cui e dote inapprezzabile 1'essere stata fin allora illibata.

1 GIOVENALB Satira VI. AfwJiem.
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Or fate ragione quanto \6ti e negletti e inferior! a quelli dell'uo-

mo restino i diritti della donna, dove ella possa per avventura sul

cadere degli anni , quando la floridezza e la belta e da lei in gran

parte spanta, ne piu I'adornano i gigli, essere ripudiata dall'anno-

iato consorte! Clii vorra piu curarsi di lei, ed apprezzarla e porle

araore corae a cosa sua propria? Se si trovera chi 1'iaviti a nuove

nozze, nol farii altrimenti che con intenzione premeditata di farle

tosto provare un novello ripudio, duplicandole il dolore e lo scornov

come Tacito ci narra de' tempi suoi. E cosi cessano ogni meraviglia

quegli esempli che potrebbono sembrar favolosi della donna raccon-

tata da Giovenale, che in cinque anni avea avuto otto mariti, o di

quell'altra riferita da S. Girolamo, che in sua vita ne avea avuti ben

venticinque.

Dica ora pertanto chi pu6, se sia esagerata 1' affermazione che il

divorzio riduce il raatrimonio a una prostituzione , al piu regolata

dalla legge, e se a tanta ignominia non sia preferibile per la donna

lo stare piuttoslo congfunta, ma stabilmente, a uno sposo poligamo?
1

Gli e fuor d'ogni dubbio meno vituperosa per lei la condizione di

schiava che !a condizione di compra donna.

Eppur fuori della Ghiesa cattolica la poligamia o il divorzio o.

amendue furono e sono 1'usanza universale di tutti i popoli, e quei

che e peggio, sembra che la pura ragione lasciata a se stessa non sap-

pia con irrepugnabile evidenza dimostrarne Y assurdita, almeno per

tutti i casi possibili ad avvenire. Talmenteche lo stesso dottissima

Bellarmino ebbe a dire : se consideriamo il matrimonio sol como

ufficio di natura per la propagazion della prole, difficilmente potra

recarsi ragione per cui in caso di sterilita della consorte sia illecitcN

rimandarla e toglierne un'altra *. La sola legge evangelica chiudc

ogni adito al sopruso, non ammettendo veruna eccezione. Essa an-

nienta tutti i cavilli della inferma nostra ragione col positive pre-

1 Si consideremus matrimonium ut oflicium naturae ad propagandas, sobo-

lem, aegre potest reddi ratio cur ob sterilitatem coniugis non liceat earn dimittere-

ac aliam ducere. De Matrimonio cap. IV.
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cetto divino: quod Deus coniunxit, homo nonseparet; e rnostrarido-

ci il matrimonio elevato daCristo ad esprimere la sua indissolubile

uuion colla Chiesa ,
eel presenta non pur come congiugnimento di

un solo uomo con una sola donna, ma come non possibile a solvers!

in qualsiasi caso, ne per qualsivoglia pretesto. I diritti della donna

sono cosi stabilmente assicurati ;
essa stipula le nozze trattando col-

1' u -no da eguale con eguale ; gli si unisce qual compagna , a lui

soggetta come a capo in ci6 che sia giurisdizione domestica , ma in

nieate inferiore a lui nelle ragioni che si attengono alia societa con-

iugale e al mutuo dominio delle persone che ne risulta.

IV.

Ne questo basta ; la donna cristiana e come il nume tutelare della

farniglia. Fatta, per la perpetuita del vincolo maritale, una perfetta

fusione d' interessi tra lei e lo sposo ; formatosi per la uguaglianza

de' comuni diritti ,
d' amendue un sol principio regolatore del con-

vitto domestico, la donna entra di ragion sua a reggere e governare

la casa, sebbene con subordinazione al marito. L'uomo, secondo 1'e-

spressione dell' Apostolo , e capo della donna: caput autem mulieris

vir; essendo la donna formata per 1'uomo e non viceversa 1' uomo per

la donna: etenim non est creatus vir propter mulierem, sed mulierpro-

pter virum i. Essa dee obbedirgli come Sara obbediva ad Abramo

chiamandolo suo signore: sicutSara obediebatAbrahae, dominumeum

vocans 2
. Ma lungi da ci6 ogni idea di oppressione e di servaggio.

La donna nel divino ordinamento fu creata per 1'uomo qual socia e

adiutorio suo. L'impero che 1'uoino dee esercitar su di essa non e

despotico , come nel paganesimo , ma sol direttivo e tale che debba

necessariamente chiamarla a parte del regime della societal domesti-

ca, alia quale 1'uomo e la donna insieme danno esistenza, e di cui

amendue sono un solo adeguato principio. Le parti che in questa

amministrazione toccano alia donna son quelle che riguardano 1'in-

terno della famiglia , cosi persuadendoci 1'ordine della natura, la

1 I ad Cor. XI, 9. - 2 I Petri HI, 6.
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quale a tale bisogna dispose maravigliosamente la donna , facendo

1'uorao piu aeeoncio a trattar le esterne relazioni, per cui la famiglia

&'intreecia con la comune societk

La donna adu nque e 1'ammi nistrntnce nn f a della fanniglia in quanto

alle faccende mernraente domestiche , e I'liomo defatigato del ma-

neggio degli affari esteriori, trova in essa, torn-indo H casa, un rnini-

atro fedele che lo- alleggerisce d'ogni altra cura, un onesto coaforto

che lo compensa dei durati travagtt. Se questa donna e informata

dclle virtu cristiane , essa acquista agli oecki de' domestic! e dello

stessfr marito un non so che divino, che la rende cara iasieme e ve-

neranda e la trasrauta in un essere celestiale. Essa eaima le ire dello

sposo e lo tira colla persusione e colVaffetto a piu maturi consigli ,

manticne 1'ordine ne'famoli, provvede ai minuti bisogni de' Ggliuoli,

con atti e con parole e una viva e perenne esortaaione al bene, alia

virtu, alia pace.

Fu ammirato grandemente il fenomeno unico nella storia offertoci

dalla Francia, di una nazione cioe che caduta nel fondu della corrut-

tela e divenuta quasi al tutto atea, ha saputo di poi rilevarsi grada-

tamente da quell' abisso e giugnere a tal passo di ristorazione cat-

tolica, da non far piu dubitare d' un prossimo ritorno all' antica

eccellenza di fede e di virtu che la rese in antico si gloriata. lo so

che ci6 deesi in gran parte all'indole alta e magnanima di qiael po-

polo generoso ,
in cui il cattolicismo

, convertitosi quasi in uatura,

pu6 essere a tempo scosso e quasi ecclissato un istante, ma bentosto,

cessata che sia quella temporanea convulsione , convien che ripigli

le sue forze natie e torni al suo stato normale. Ci'6 io ammetto di

leggieri ; ed e gran lode di quella nazion nobilissima, la quale prima

di tutti i popoli barbari venuta al cattolicismo e non mai caduta pel

volgere di tanti secoli, almen come nazione, in alcuna eresia, non

ismentir& giammai del tutto il prisco vanto. Nondimeno se vogliam

cercare la causa prossima e direm cosi istrumenlale, da cui quella ten-

denza del popolo franco fu aiutata e mossaalFatto, la troveremo nel

posto che presso lui occupa la donna. La donna trancese nou e,

come la donna inglese, un essere sequestrate da ogni irigereiMa nella
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famiglia. In Inghilterra
il protestantesimo avendo riprodotto il

divorzio, ne ha rinnovellate in parte per ora le crudeli conseguenze,

e tra queste 1'avvilimento della donna. Indarno la lindura mendace

d'una coltura tutta materiale si sforza di servare nelle sole forme

estrinseche in onore la donna. Siffatte forme cola ti stanno in sem-

bianza di quelle fabbriche che da fuori ti sembrano opere di po-

liti marmi e rilucenti ,
ma da entro non sono se non sepulture che

fetono. La donna inglese e una mezza schiava, godente dei soli ester-

oi onori di padrona. Nel fatto essa non esercita veruna autorita in

famiglia ,
n& potrebbe in verita esercitarla , potendo da un giorno

Gll'altro venir disciolta dal vincolo coniugale che la lega al marito.Essa

e costretta a concentrar tutte le sue cure nel conservar giovinezza

e leggiadria per non venire a fastidio allo sposo e meritarsi un ri-

pudio. Essa neppure allattera i suoi nati per non iscemare di grazia

e floridezza, ne se li allever in suo collo e seno, ma inporcile di ba-

lia pagata , come delle madri de' giorni suoi lamentava Messala

presso Tacito ai tempi della corrotta civilta romana *. Usanza sna-

turata e prava che , la Dio grazia , non trova piii seguaci tra noi ,

neppur tra donne di alto lignaggio ! Le quali par che ricordino 1'e-

sempio diquel modello di madre cristiana la regina Bianca, la quale

ad una dama che maravigliavasi del suo non voler permettere che

altra desse latte al suo Cgliuoletto Luigi, e che ? disse, pretendere-

ste voi che io lasciassi I'ufficio di madre commessomi dalla natura?

Tanto era persuasa quella valorosa e santa reina alia qualitk di

madre andar congiunto il dover di nutrice. Ma il protestantesimo

ha tolto dinanzi agli occhi della donna inglese i modelli cristiani.

Per contrario la donna francese e tutto in casa ; essa governa le

ilomestiche faccende; attende a'figliuoli; tiene in regola i servi. II

marito stesso la riguarda con una specie di venerazione e di culto.

Quindi e che grandissima e T influenza che essa esercita sui costumi

del marito , e puo , prudentemente adoperando , tirarlo dove che

voglia.

perduta Eloquenza; XXVIII.
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Or la corruzione e incredulit5 volteriana, a cui sopra accennammo,

non giunse mai generalmente a pervertire in Francia le donne. I

soli uomini ne furono contaminati. Le donne restarono universal-

-mente salde nell'antica fede e virtii. Di che esse salirono eziandio in

maggiore autorita presso i consort! ; avendo la verace pieta una forza>

misteriosa e potente, per cui anche il tristo e 1'incredulo si sente

come sbaldanzito in faccia a lei, ed 6 costretto anche contra suo grada

di riverirla. Di codesta autorita avvalendosi le donne francesi sep~

pero bellamente influire sugli animi dei mariti da ritirarli a poco at

poco dalle vie dell'iniquita, e torcerli novellamente sul sentiero d

quella Religione che essi stoltamente aveano abbandonata : avveran-

dosi cosl ci6 che ci dice 1'Apostolo: sanctificatus est vir infidelis per

mulicrem pdelem *.

Ma dove esse raccolsero piii abbondante frutto si fu 1'educazioi?

de' figliuoli. La madre ha in ordine ai suoi nati questo privilegio

sul padre, che essa e destinata a dar la prima impronta alia molle

cera di quei vergini animi. Le sue ginocchia sono la prima cattedra

che si appresta ad informar la mente del bamboletto , nel primo a-

prirsi che essa fa a ber le aure di vita. Insieme col latte la madre &

chegl'infonde i primi semi delle affezioni morali, le quali abbarbicate

una volta senza contrasto, diflicilmente in appresso si schiantano. I

costumi d'un'intera generazione in grandissima parte ,
nella parte

direm cosl fondamentale e primigenia ,
son formati dalle madri 9 .

quante volte esse sieno quelle che colle proprie cure si allevino i fi-

gliuoli, e non li lascino alia merce d'una fante prezzolata e mal si-

cura. Per tal via le madri francesi avvalendosi di questa lor facolte

riuscirono a rigenerare moralmente quasi un intero popolo.

Ed & questa una sublimissima prerogativa, ond'6 insignita la donna

cristiana, d'esser cio& la causa quaggiii della prima morale e religiosa

esistenza del fanciullo. Nata la prole, non e finita Topera de' parentio

Possiam anzi dire che essa allora incomincia nella sua parte piu deli-

cata ed importante. Non si tratta di produrre un essere qualunque,

1 1 ad Cor. VII, 14.
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ma di produrre un essere infcelligente e morale. Non basta forma-

re il corpo , convien forraare la mente e il cuore del bambinello.

Ci6 si fa coll'educarlo ed ammaestrarlo. E questa una continuazione

dell'atto generative io quanto e umano ed ha per termine un essere

umano. Onde tanto e lungi che col nascimeoto del figlio eessa la

ragione dell'union coniugale, che anzi aliora quel vineolo si strioge

vie maggiormente , essendo ventito all' esistenza un essere che ri-

ch iede con istrettissima obbligazione la cura congiunta de'pauenti

in ordine alia esplicazione e iaformazioQe della sua piu nobil parte.

Questo cAmpito da principle si eseguisce dalla sola madre, essendo

ess;; sola da ci6. Essa infonde le prime idee nell' infante , essa gli

schfuie il lbbro alle prime voci, Io avvezza ai primi atti. Da lei

dipenJe che il prhno nome che suoni su quella tenera bocca sia il

nome d ; Gesu e di Maria, che i primi concetti siano la conoscenza

di Dio, i primi affetti sierio di adorazione e lode al Sommo Bene.

An i non pure in queila prima eta e la madre che forma la parte

morale del bambolo; ma in appresso eziandio quando uscito questo

di faneiullo, sottentra il padre ad avere le cure principal! della sua

edncazione, e sempre la madre che continua ad influir grandemente

neli . parte almeno affettiva dell'educando. Imperocche il giovinetto

piii facilmente ricorre alia madre, con lei si apre con piii confiden-

za, da lei accoglie con piu amore i precetti, avvezzo com'e a viver

di lei e a trovarla piu compassionevole, piu tenera, piii amorosa. Go-

si quell* eroe del Cristianesimo S. Luigi re di Francia non dee che

alle cure materne la sublime sua santita.

Scbbene assai piii ampia ed operosa e nella societa 1' efficacia della

donna cristiana. Mirabile a dirsi! Quasi tutte le nazioui europee

vermte alia Chiesa di Gristo , debbono la loro conversione alia virtu

e allo zelo d' una donna. Clotilde convert! alia Fede il suo sposo

Clodoveo e con esso 11 popolo franco. Ingooda d' anni diciotto ri-

dusse al Cattolicismo il suo sposo Ermenegildo Re de' Visigoti , e fu

cagione che la Spagna entrasse nell' ovile di Cristo. La conversione

di S. Stefano
, e quindi dell' Ungheria suo regno, e dovuta alle sol-

lecitudini della pia consorte di lui, sorella di S. Errico imperadore.
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OJga convertl il suo regno di Polonia. Tre Regine, Berta di Kant,

Etelberga di Northumberland , Alchfleda di Marcia stabilirono nel

secolo VI il cattolicismo in Inghilterra. E quando la potenza impe-

rials mosse alia Chiesa la piii accanita guerra per decidere definiti-

vamente la prevalenza del pastorale o della spada, in chi Timper-

territo Gregorio VII trov6 il piii valido appoggio? Non fu una don-

na? Matilde, V eroina del medio evo , fu quella die comandando in

persona gli eserciti affront6 sola le formidabili armi germaniche ,

non guard6 ai legami di parentela che stringeanla col sacrilego

Imperadore , profuse tutti i suoi tesori , si espose ad esigli , a per-

dita di Stato , n& mai ristette , finch& non vide abbattuto V empio

persecutore e salva la Chiesa.

V.

Ma la elevazione piii nobile della donna nel cristianesimo si & da

ultimo 1' essere ella innalzata a poter aspirare alle divine riozze con

Cristo , nella professione di perpetua virginita: Despondi enim vos

uni viro virginem castam exhibere Christo *. Un residuo di lume

primitive fece anche nel paganesimo avere in alto pregio il celibato

mantenuto per motivo di religione. Testimonio 1'onore in che pres-

so i Romani si ebbero le Vestali. Ma che era la vergin vestale di

Roma pagana appetto alia vergine suora del Cristianesimo ? Quella

Don era altro che una vittioaa sacrificata dall'ambizione paterna alia

patria, ed aH'onore che a lui ne proveniva. La volonta della fanciul-

la non ci entrava per nulla ; Tinfelice era mal suo grado costretta a

serbare un'esterior castita, sotto pena di venire sepolta viva; potendo

peraltro coi pensieri e coll'affetto sfogarsi inutilmente in ogni desi-

derio piii sozzo. II solo esterno da lei si chiedeva, e questo sacrificio

le veniva compensato con esteriori onorauze di posto distinto nel

teatro e nel circo. misera e languida immagine d' una virtu si

divina !

1 I ad Cor. XI, 2.
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Quanto altramente e a dire della Vergin sorella tra noi! L'eccel-

Icnza e la perfezione in lei non si misura dall'esterno, bensi dall'in-

terno : tutta la gloria della figliuola del Re e da entro , omnis gloria

eius filiae regis ab intus 4
. Essa e pura , e illibata, e santa, noa sol

nel corpo, ma molto piii nello spirito: ut sit sancta corpore et

spiritu
2

. La sua oblazione e al tutto sppntanea e libera , e presa per

solo motivo sopranriaturale e celeste ; quod vult facial . . . tanlum

in Domino 3
. Invaghita delle bellezze eterne dello sposo divino,

tratta amorosamente dalla celeste fragranza delle sue vesti, invitata

ai suoi castissitni amplessi, la fanciulla cristiaria che si sente da ci6,

disdegna con nobile fterezza la mano di qualsivoglia uomo ; sotto

1'ombra di sacre bende nasconde le lusinghiere fattezze del vago viso;

si ruba agli aspetti de' mortali tra i recinti d'un chiostro ; non piu

3a solleticano i plausi, le pompe, i diletti terreni ; e morta al mondo,

non vive che a Cristo, a cui son vcMti tutti i pensieri e gli affetti

dell'innamorato suo cuore: cogitat quae Domini sunt. Tra le priva-

zioni, le astinenze, i silenzi essa mena i suoi giorni.

Eppur tra quelle tenebre, tra quei squallori, tra quell'abbandono

d'ogni umano conforto, essa gode una dolcezza che non s'intende da

chi non la gusta ; le splende agli occhi un sole, i cui raggi sono

invisibili agli sguardi profani ; ha dei colloquii arcani e delle con-

versazioni con gli abitatori del cielo. Nel virginale sembiante siede

la pace del Signore, e dagli occhi ridenti traluce la gioia di paradiso

che il petto le ingombra. Essa e la perla piu eletta, il piu prezioso

gioiello della Chiesa di Dio. Lei beata ! che scevra da folli amori e

da sollecite cure, col libero animo va spaziando per le serene regioni

del cielo
; che firi d' ora partecipa alia vita degli angeli ; che e gia

impalmata al regnatore dell'universo! Quando verra 1'ora sua, non

sara ella punta da' rimorsi d' una \ita trascorsa nelle delizie , ne a-

gitata dall' ambascia dei cari che e costretta a lasciare. Intorno al

povero letticciuolo le amorose sorelle invidianti la sua sorte le fa-

ranno corona, e ali'avventurosa dipartita tra le divote preci daranno

I Ps. XLIV. 2 I ad Car. VII, 34. 3 Ivi.
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il coramiato. Sciolto lo spirito per tornare a Dio che lo creo , sara

ella messa in sepoltura col capo incoronato di gigli , e sull' umile

avello sedera 1'angelo del Signore a custodia di quelle caste membra,

finche la tromba del dl finale non venga a ridestarle per vestirsi

d'immortalita e di gloria.

Ecco un semplice schizzo della sublime altezza a cui e elevata la

donna net cristianesimo. Che se piii chiedete, volgete 1'occhio alia

suora cbe dalla carita piglia il vocabolo, laquale all'eccellenza della

verginita a Dio sacra , aggiunge lo zelo di apostolo trascendendo

doppiamente i confini da natura segnati alia donna. Chi avrebbe

giammai immaginato che questo sesso fralissimo
, timidissimo ,

ri-

guardoso , bisognevole di mille cautele , avrebbe potuto emulare e

vincere I'operosita, la franchezza, il virile animo del sesso piii forte?

Eppur si stupendo prodigio e divenuto cosa ordinaria nella Chiesa

Cattolica, da perdere oggimai ogni diritto alia meraviglia. La suora

di carita (lo stesso intendasi di quelle che sott'altro nome seguono

la medesima vocazione) e non pure una donzella sposata a Cristo,

e dippiii una benefattrice instancabile verso il prossimo in ogni opera

di misericordia spirituale e corporale. Essa e la visitatrice de' pri-

gionieri , la sovvenitrice dei poveri , la maestra delle fanciulle , la

consigliera de' dubbiosi, la consolatrice degli afflitti, 1'infermiera

de' malati d'ogni ragione, 1' annunziatrice di verita ai popoli che

seggono tuttavia nelle tenebre dell'errore. Non ci ha periglio che

1'atterrisca, travaglio che la sgomenti, fatiche che la stanchino. Ella

entra nelle carceri, ne'tugurii, negli spedali; s'inoltra tra leschiere

de' soldati ; valica i monti piii alpestri ; solca i mari piii tempestosi

in cerca d'una sventura da consolare, d'un'anima da convertire.

Tutti la riguardano con riverenza ; dinanzi a lei atterrano compresi

da sacro timore gH sguardi ; non la credono un essere umano, ma

una sostanza angelica apparsa sotto spoglie mortali. Si mostri, se

puossi, fuori della Chiesa cattolica, alcuna cosa di somigliante.



LIONELLO

GIUSEPPE GARIBALDI

L'Alisa era cupidissima d' intendere da Mimo il rimanente delle

memorie di Lionello, e pareale che il cugino andasse per le scor-

ciatoie e molte cose lasciasse addietro ; perche appresso desinare,

fatto mescere il caffe, s'avviarono alia vallicella e s' assisero al rezzo.

Allora la buona giovinetta disse vezzosamente Mimo, quando ri-

tornera il Papa , io ti far6 creare Abbreviatore del Parco Maggiorfr

poiche tu se'gia maestro nell'officio di ristringere le scritture, n&

mi narrasti a gran pezza i tratti principal! di Lionello. Per esem-

pio ,
T ultima volta che ci venni prima che la mia Lodoiska amma-

lasse
, Lionello terminava accennando a un brutto caso che gli ac-

cadde a Lione *.

E Mimo le rispose Non te ne caglia, Alisa, ch'ella e un'avven-

tura da bisca, e se vi corse gran rischio della vita, beo gli stette:

chi non vuol esser punto non istuzzichi la vespa.
- Anche un di a tavola mi dicesti che Lionello attent6 alia vi-

ta sua.

1 Vedi questo vol. pag. 60.
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Di certo, nefu la prima volta; ma sovra tutte la piii pericdo-

sa inoontrogli appresso tin accidente crudele quand' egli era corsa-

ro. Costui avea co<rabattuto un legno mercantesco in pieno mare, e

il cozzo fu duro, e si fe' d' arme gagliardameate per mezzo un dl con

molta uccisione de'suoi briganti, 'die cadeano sotto le sciabole e i

lancioni del Ger< hiliese padron del legno. Alia fine Lionello dato

di mano per Una giannetta, la trasse di si gran forza al petto dell'av-

yersario, che passatol da banda a banda 1'ebbe confitto nel ceppo di

mezzana, e al cader suo snaarrita la ciurma s'arrese. II capitano era

di Valparaiso, e mercantava pe'drappieri e pannier! francesi ne'por-

ti di Lima, di Cuenca e di Guayaquil, trafficando i panni e i drappi

in canna peruana ed altre spezierie da tramutare in Europa : egli

navigava colla moglie Isabella e un bambino, alquali avea tanto amo-

re, che non sapea dipartirseli per cagion che si fosse. La donna sua

era bellissima e in un cosl costumata ed onesta, ch'egli era forza

ammirafla e riverirla a chi le stava presente.

Dopo la cattura del legno, Lionello fe' calare la giovane nella sua

scuna, e allogarla nel gabinetto di poppa; ov'eila fermato 1'animo

al dolor dell'ucciso marito, e all'obbrobrio della servitii, siccome

gran donna, antepose alle smanie, alle urla e disperazioni muliebri

quella dignita e grandezza che le provocasse piii 1'ossequio e la rive-

renza, che la compassione de' vincitori. Perch6 Lionello sceso sotto-

coperta, trov6 1'Isabella seduta col suo vezzoso figliuoletto in braccio,

pallida, mesta, compresa d'altissima angoscia, ma eziandio di sem-

bianti cosi gravi e severi, e uscirle da tutta la persona tanto splen-

dore di maesta e d' eccellenza, ch'ei stette immoto a mezzo la stanza

$enza poter dare un passo. La donna non chinossi a supplicarlo ,

ma levatigli in \iso gli occhi, disse con ferma voce Capitano, se

siete nobile come forte, son certa che farete rispettare la naia veda-

Tanza. Fatemi rimettere nel mio brigantino, ch'io m'ingegner6 di

tornare coll' avanzo de' miei marinari a Valparaiso Lionello fu

si preso a quelle salde parole , che non ebbe animo di significarle

i' arsiowe del suo legno ,
si la voile sicurare d' ogni onorevole trat-

tamente.
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In questa guisa navigando alcuni giorni, e Lionello visitandola

spesso e argomentandosi di consolarla , pose tanto amore a quella

donna, ch'egli non vedeva piu innanzi, e tanto gli crebbe lafiamma

ch'ei non trovava luogo e voile aprirle il suo inlendimento. L' Isa-

bella levossi e rispose Capitano ,
mi deste la vostra fede di farmi

onorare, onoratemi voi dunque il primo e si tacque. Lionello non

fiat6 per allora, ma poscia, com'e proprio degli uomini intempera-

ti, cerco per mille guise d'indurla ad amailo, di die sostenea quel-

la pudica indicibil dolore, stava continue in guardia, e pregava Id-

dio che la campasse da quella fiera battaglia.

Una notte dopo aver risposto sdegnosamente a Lionello , usci di

cheto sopra coperta col suo bambino, e si sedette a pie dell'argano

piangendo, e levando le mani al cielo, e supplicando Maria d'aiuto,

e 1'angelo suo di conforto. Ed ecco in sulla quarta vigilia tutto solo

e agitato salir Lionello e passeggiar sulla tolda e sospirare profon-

damente ; quando fattosi a prua, vide Isabella seduta in terra e tut-

ta in se ristretta che avea cominciato a velare gli occhi a un po'di

sonno. Le si pianto davanti immobilmente, e preso da uri furor be-

stiale chinossi, le tolse di braccio il bambino e con voce soffocata

le disse Isabella, o cedi, o getto in mare tuo figliuolo La donna

esterrefatta levossi sulle ginocchia , aperse le braccia supplichevol-

mente : disse Gapitano, temi Dio, hai un'anima sola, Gristo giu-

dicheralla, 1'eternita 1'aspetta, chi fa misericordia otterra miseri-

cordia.

Al nome di Cristo e d'eternita Lionello s'intese un fuoco an-

dar per 1' ossa
, e quasi un' ossessione diabolica che tutto il com-

mosse di rabbia: digrigno i denti, soffi6 dalle nari , girossi, alz6 il

bambino, ne sbatte il capo sul bordo, gli fe schizzare il cervello e

lo scagli6 in mare. La madre a quell' atto balzo in piedi, diede un

acutissimo strido, salto d'un guizzo sulla banchiria di prora e die-

tro al fanciullino gittossi coile mani innanzi in profondo. Lionello

come tocco dal fulmine allibi e rimase confitto li presso al bordo sen-

za batter palpebra. Soffiava un vento gagliardo quasi a filo di poppa
e il legno andava a rotta, fremendogli sotto il mare e mugghiando.
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Come Lionello fa risentito da quel subito stordimento, fe' mette-

re la nave in panna e calar tutti gli scalmi in mare , gridando : che

1' Isabella era caduta sprovvedutamente di bordo Ma il vento in-

tavolava cosi diritto e incalzava cosl vigoroso, ch'eziandio a vele ca-

late continuava la foga, e prima che 1'iolo e le altre scafe fossero in

acqua avean gia corso parecchie miglia, ne la misera Isabella fu po-

tuta ripescare. Amore, rimorso, disperazione laceravano il feroce

Corsaro, n& gli davan tregua un istante. Livido, taciturno, solitario

passeggiava continue sul ponte, ne mastri, n& piloti potean parlar-

gli, e non prendea cibo e non dormiva, e talora dava in deliri atro-

ci. Un mattino scese tacitamente al focone, e il contromastro ch'era

in capo alia corsia coricato nella sua branda *
(poi ch' era stato di

scolta nella notte) allo scalpiccio Iev6 alquanto la testa, e vide Lio-

nello torre dalla corba una pugnata di carbone, porla nel fazzoletto,

e salire verso il salotto di poppa ; ne se ne die' pensiero , e torn6 a

coricarsi e dormire.

Lionello si chiuse nel suo camerino e comand6 all' ordinanza che

non lasciasse entrar chi che sia per qual si fosse cagione : e intanto

1' ordinanza sentiva armeggiar dentro e soffiare come chi accende un

bragiere. Venuta 1'ora del desinare, gli ufficiali chieseru del Capita-

no, e fu risposto ch'erasi ritirato nella sua Cabina; laonde attesero

alquanto ; rinnovarono il segno della mensa ; ma nol veggendo ap-

parire, il primo ufticiale disse all' ordinanza che picchiasse Ho la

consegna, rispose, di non chiamarlo, a\vengache si vuole Allora

Tufficiale disse lo non ho consegna; e se non posso picchiare,

posso chiamar colla voce, e grido Capitano? Capitano? Niuno

risponde. Intanto era sceso il Nostromo ,
e parve all'ufficiale ori-

gliando di udire come un gemito, e il Nostromo esclamo Ma qui

dalle fessure esce come un odore d'arsiccio Allora tutti due rotta

la consegna e dato un urtone all'ordinanza, picchiaron forte all'uscio;

i La Branda e il lettuccio pensile de'marinai, fatto d'una tela forte, armata di

cigne traverse per non isfondare, e dai due capi increspata a guaina, e legata agli

arpioni di due correnti del palco di corsia
,
la quale appesa si curva come una bar-

chetta o una culla.

Vol. X. 26
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ne udeiido rispondere, forzarono il paletto e spalancaron Ha *po-rta;

ma 1'aprire e lo sfiatare un buffo di fumo e un'afa mortale fu tut-

t'uno, e diedero iiidietro per riarere il respiro.

Allora videro Leonello giacere sul letto col viso affila'to e smorto

e senza vita : il NosUomo , vecchio marirao e di somma sperienza ,

senz' altro badare, abbranca su a traverse Lionello e lo porta so>pra

il ponte all' aria aperta , e lo sfibbia ,
e gli apre lo sparato della ca-

micia. ladi corso pel mantachetto degli affogati, gli strinse lenarici

e gli cominci6 a mantacare in bocca, facendolo intamto strofr&are al

petto e alle gambe con panni lani per riaverlo dall'asfissia in ch'era

caduto. In quello sopravvenne il chirurgo e si die a schizKettargli

nell'intestino retto fumo di tabacco, e gli fece aspirare una fialetta

d'ammofiiaca. A quell'etere che gli sail al celabro Lionello si scosse,

e il fumo del tabacco, e 1' aria pura ventatagli nelle canne il fe'ria-

vere gli spiriti, e aperse gli occhi, e si guard6 attorno tutto stordito.

Bella cosa ! interruppe 1'Alisa. Questo feroce corsaro e sempre

ostinato nel male, sempre rimorso nella coscienza e disperato di se

medesimo. A me mi pare un vile che non sa vincere il cuore suo,

e per la piu facile , in luogo di lottare, s' uccide.

Verissimo, disse don Baldassare. Non v'ha che la verace con-

versione a Dio che affranchi Tuomo dai mali abiti e lo ravvalori a

sperare nelle sue misericordie e a lottare con se stesso. L' uomo

buono sostiene poverta, travagli, oppression! smisurate e tien Tani-

mo fermo e giunge persino a goder nelle angosce piu crude : ma

i'empio, ovvero indura neldelitto, ovvero dispera; ed e oggimai fatto

cosi universale il \ezzo di sottrarsi ai rimordimenti, alle sventure e

alle giustizie della legge col togliersi la vita, che la cosa si e ridatta

ad arte come presso i Giapponesi. V'ebbe chi not6 freddamente

tutti i sintomi dell' asfissia , e a quanti gradi de' giugnere T azoto

ueirambiente aere, e come operi rimbrigliamento del sangue, e co-

me a poco a poco ringorghi al cuore e tanto ristagni che non abbia

piu vigore d' aprire le valvolette delle vene , e smarriscano i polsi.

hi vuol ispicciarla immanteneate , ingolla uo bocconcello di zuc-

chero intinto nell'acido prussico, ede in un attimo aU'aUro mondo.
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Altri ispira una fialetta di cloroformo e va in estasi e balza estati-

camente in inferno. I piii si sparano una terzetta in bocca , e man-

dano il cervello in visibiglio ....

E questo Lionello, ripiglid F Alisa, ce ne diede F ultima prova

a Ginevra collo sfracellarsi la testa. Infelice ! Ma come camp6 egli

dopo la presura del suo legno e la fuga nell' isole di Sandvich ?

- Ecco, rispose Mimo. Fattosi riputare un povero naufrago , e

ravvolto il suo caso in mille menzogne per destare la compassione ,

fu accolto benignamente dal Governatore inglese, e avuti passaporti

co' suoi compagni , al primo legno che fece vela per 1' Atlantko ,

imbarcossi e venne a dar fondo nel porto di Buenos-Ayres.

Questa bella e grande citta capitale della repubblica Argentina ,

che fa porto nell'ampia imboccatura del Rio deJla Plata, ha le intere

contrade, nelle quali fan capo i mercatanti italiani e si domandano

il quartiere de' Genovesi; imperoche ivi da Genova si trasferiscono

parecchie famiglie e ci vivono lunghi anni pei traffichi sull'Uraguai,

sul Parana, sul Rio dolce, sul Rio colorato insino al Rio negro ; e

con questo vi fanno scala per le tratte delle paste e degli aranci, che

pel capo Horn tragittano al Chili , al Peru
, alia Rolivia e alia Co-

lombia. Allorche Lionello approd6 a Buenos-Ayres , il Presidente

Rosas reggea la Repubblica Argentana, e avea rotto guerra alia re-

pubblica Orientale, che ha per mastra citta Montevideo. Rosas pre-

dicava esser cagione di quella guerra F alterigia degli Orientani , i

quali siccome confederati doveano insieme col Tucuman e coi Co-

muni dell'llraguai e del Parana considerare per capo supremo il

Presidente di Buenos-Ayres; perche al tempo de' Reali di Spagna

tutta la contrada era sotto la direzione del Vicere della Plata. Quelli

di Montevideo rispondeano Se non essere mai stati Spagnuoli ,

ma un'appendice del Brasile; e appunto per avere propria balia es-

sersi sottratti alia corona di Portogallo , ne il vicereame aver nulla

che fare con essi. II Rosas da Presidente della repubblica Argentina

essersi levato in Re e tiranno delle provincie confederate, da los Cor-

rientes insino al porto di Sant' Antonio, cioe dal Paraguai sino alia

Patagonia. Se le altre terre confederate si, ma libere , volean tribu-
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targli omaggio, alia buon'ora; la Repubblica Orientate non volea

niuno a sopraccapo : essa manterrebbe la sua franchezza ad ogni

costo.

Montevideo avea ragione in merito di causa; ma quelle risposte

eran mosse in gran parte dai rifuggiti italiani, i quali dopo aver per

istigamento delle societa secrete sollevato a ribellione tante provin-

cie d'ltalia nel 1831, sbandeggiati come felloni dalla patria, si gitta-

rono a seminar la zizzania per tutte le terre ospitali dell' America

meridionale che incautamente gli ebbero accolti ; essendo proprio

de'cospiratori far come la serpe , la qual morde e avvelena il petto

del benefattore che de' suoi panni la copre e la riscalda. In Mon-

tevideo erano allora attizzatori di guerra Giuseppe Garibaldi, Giu-

seppe Borzone da Chiavari, il Valerga ,
1' Anzani : e prima di cote-

storo altri Liguri , Livornesi e Romagnuoli della Giovine Italia, i

quali sconfitti in Brasile ricoverarono nel paese orientate , e tanto

agitaron la face della discordia
, che inzolfati i piu furiosi di Mon-

tevideo contra Oribe Presidente della repubblica, sotto pretesto

ch'ei parteggiasse per Rosas di cui era amicissimo, come traditore

fu spodestato e cacciato in bando.

Mentre bollia quella accanitissima guerra e il Generate Oribe

pieno di mal talento colla flotta stringeva d' assedio Montevideo ,

Lionello co'suoi pirati giungeva a Buenos-Ayres , ove a'segni di

setta conobbe alcuni emissari del Garibaldi che spiavano secreta-

mente gli avvisi e le risoluzioni di Rosas.

Bene ! sclam6 ! 1'Alisa. Oh care gioie, che felice incontro ! Ma

proprio costoro si conoscono al fiuto ?

Bella mia, rispose Bartolo, io son di credere che se un carbo-

naro alloggia una notte in un albergo e vi sopravviene due giorni

dopo un altro, e's'accorge all'odore aver ivi albergato un fratello.

Hanno un sito volpigno addosso che ne impregnan 1'aria e ban naso

di bracchetto a sentirne 1' alito infernale. Che se poi s' incontrano

anco fra mille, si conoscono di preserite, e pare che abbiano il ma-

gnete negli occhi, e lo sprizzino dai capegli e lo traspirino dai pori

della pelle. Hanno gerghi, segni, indizi , cadenze di voci, gorge di
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pronunzia , cenni di sopracciglio , mover di passo , soffiar di naso ,

incrociar di mani , abbottonar di vesti , girar di capo , fogge di se-

dere, di tenere il zigaro in bocca e fra le dita, di mondar le frutte,

di bere, di trinciare, di maneggiar la forchetta ch'e un vocabolario

in foglio reale, e una lingua ricchissima per cenni.

lo mi ci presi piu volte di bei gusti, disse don Baldassare, a

yederli sotto a' portici delle strade ferrate , sul ponte delle navi a

vapore , nelle diligenze , alle tavole comuni degli alberghi , giocar

d' occhi cosi maestrevolmente, che senza punto conoscersi dialogiz-

zavano a lungo. Cotesta e un'arte si fina, che 1' abate 1'Epe, inven-

tore del linguaggio de'sordo-muti, non vi giugne alle mille miglia.

Or , soggiunse Mimo all' Alisa , udito Lionello che Garibaldi

con tutti gli avventurieri e banditi d'ltalia e di Francia soffiava ga-

gliardamente 'nella fiamma di quella guerra , moriva di segnalarsi

anch'egli in qualche bella fazione; e fatti suoi avvisi con quei secreti

satelliti dell'JEroe di Montevideo, com'egli eel noma sempre, vendette

alcune gioie ch' egli avea rapite corseggiando , come dicemmo , e

merc6 uno sciabecco da porvisi egli co' suoi filibustieri. E poich&

Montevideo e sito quasi di rincontro a Buenos-Ayres dalla sponda

boreale del Rio della Plata , accontatosi con un pilota genovese ,

uscl dal porto sotto colore d'ire a comperar pelli fra i Pampas, ma

come fu giunto a Sorian , tanto volteggi6 rimbucandosi di seno in

seno e di ridotto in ridotto, ch' entro in un porticello della repub-

blica Orientale ; e messo in terra, pervenne a salvamento entro le

rnunizioni di Montevideo e si die tutto anima e corpo al Garibaldi.

Ecco Enea col fido Acate, disse con un po' di ghigno malizio-

setto 1'Alisa: finalmente son fatta accorta come avvenne 1'unione di

Lionello col Garibaldi, e come ci capitaron di conserva a sostenere

i gloriosi destini di Roma ; Mercurio si congiunse con Marte nel-

T ascendente del capricorno , e ci piovvero Je dolci influenze della

Repubblica Rossa. Beato chi nasce sotto si nobile costellazione !

Eh tu se'malignuzza, cugina mia, disse Lando: ma tu rivoche-

rai le tue celie , quando Mimo ti narrera gli stupori che ci scrive

Lionello di codesto dio Morte.



406 LIONELLO

Davvero ! Deh si, Mimo, recitami queste maraviglie; poichfc

sin ora voi altri mi parlaste del Garibaldi come d' un ladrone di

terra e d'un corsaro di mare ; che gramo il paese ov'egli approda,

scaturendogli sotto i passi fuoco e fiamma , e sgorgando sangue da

tutto ci6 ch'ei tocca colla man micidiale, e disseccando e struggendo

e consumando quanto egli mira cogli occhi biechi o sente ii morti-

fero fiato che spira dal suo petto pregno del tossico e del zolfo delle

cospirazioni, delle sedizioni, degli ammutinamenti e delle stragi.

lo credo, disse Bartolo, che le lodi, i plausi, le magnitudini

che ci scrive Lionello del suo Eroe forse non ti faranno dilungare

dalla opinione in che ti fecer venire i tuoi cugini: con questo per6

che fra tanti malefizi vedrai alcuna volta rifulgere certi lampi di

magnanimita, i quail per esser v61ti a inique e maligne imprese so-

no affoscati da molto fumo.

Intanto, riprese Mimo, il nostro Lionello ci dipinge Giuseppe

Garibaldi con un pennello vivacissimo , dicendo : ch' egli e di mez-

zana statura, e di persona compressa e atticciata, ma in un muscu-

losa e svelta come il leone, il quale accoppia la forza alia destrezza,

il massiccio allo snello, Focchio ardente e il guardar posato, 1'ani-

mo fiero e clemente: per assomigliarlo vie meglio al leone ce lo rap-

presenta con una gran chioma bionda che gli scende per gli omeri,

e fulva barba, e fronte lata, e il sembiante grave e severe al primo

aspetto, ma a chi ben 1'affissa, generoso, aperto e sereno, che t'im-

pone riverenza, fiducia e simpatia.

La simpatia, soggiunse 1'Alisa, che puossi aver pel lione quan*

do, appresso lo scempio fatto nell'ovile, pasciuto si posa nella fore-

sta : saranno le simpatie della Giovine Italia ,
che n' 6 innamorata

pazza; io invece n'avrei orrore.

- Non ti smarrire al volto e alio sguardo acuto e pungente, ma
attendi ali'animo del Garibaldi, che Lionello te lo commenda assai

di nobile, franco, sentito, eccelso e pieno d'armonia, su cui la nm-

sica ha un dolce impero, e la poesia lo rapisce a voli sublimi e ga-

glianli tanto, ch'ei pindarizza nelle sue ode all' Italia ore profundo.

In somma te lo dice un Alcibiade, che colla spada domava il barbaro,
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eolla penna cantava i trionfi e il valor della Gtecia , colla ittewte fi-

losofava , e col.suo cuore ardea per amore di liberta. Se non che

d' Alcibiade il Garibaldi non emulava forse altra cosa che 1' ammo

intemperate , bollente , risoluto , oaparbio e ostinatissimo.

Qualita, disse don Baldassare , che possono fare un fiero sol-

dato , o un assassino : ma il Garibaldi , come Alcibiade , era tenace

in quella massima kiiqua e proprio da corsaro e ladrone Che ,

purM si conseguisca il suo fine , ogni mezzo e buono e santo.

E per vero, ripigli Mimo, da quawto ci conta Lionello , ap~

pare che il Garib&ldi dopo la ptterizia e 1' adolescenza $i gittasse ad

ogni reo intendimento per favoreggiare le parti delle society secre-

te, eelle quail s' impani6 assai per tempo. Imperocche terminati i

primi studi in Nizza sua patria, essendo di spiriti ardenti e di forte

ingegno , si commise al mare ancor giovinetto sui legni mercante-

schi, edivenne valente e audace marino, com'e proprio de'Liguri,

he sono i piu destri e arrischiati navigatori del mondo. L' autore

dice Navigo pel Levante e nel mar nero ; tocco vari porti d'Italia

e da uno di questi recossi in quei suoi primi anni a veder Roma, di

cui gli rimase poi sempre impressione profonda.

Credo , soggiunse Bartolo , che rimarra impressione pid pro-

fonda a Roma della seconda vidta del Garibaldi. Egli quando fuvvi

giovinetto ammir6 le sue vilie che sono delle belle del mondo e

tanto magnifiche e ragguardevolmente condotte ,
e di sonttfosi pa-

lagi ornate, e di statue, vasi e dipinture egregie fornite, ch'emula-

no in tutto, e tal flata vincono le ville regie e imperiali. Nella villa

PanfiH , ch' e fuor del Gianicolo a porta san Pancrazio , Garibaldi

facea gli stupori a veder que* viali degli allori , que' ninfei , quelle

fontane, que'giardini, que' boschetti, quelle cerchiate, quelle stufe

piene di piante pellegrine e rare, quelle casine di ricreamento, quei

terrazzetti di belle viste, quelle grotticelle, quelle statue antiche at-

torno le peschiere, lungo i verzieri, dentro il palazzo. E il palazzo

guarnito maravigliosamente di marmi
,
di tappezzerie , di freschi ,

di stucchi , di dorature e d' intagli onde il giovane Garibaldi scla-

mava attonito ad ogni istante Oh in vero ben ti appellasti Villa
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del Belrespiro ! Ebbene in questa seconda visita il Garibaldi vr

si pose a campo , e i suoi masnadieri la disertarono schiantando

alberi, scalpicciando fiori, stritolando i vaselli e i vetri delle serrate

e delle stufe , diroccando fontane ,
slabbrando peschiere, troncando

statue, scapezzando busti ; e nel palazzo stracciando dalle pareti gli

arazzi ,
i damaschi e i broccati , strappando cortinaggi di seta e di

velluto dai letti, le tende dalle finestre, le guorniture de'bronzi do-

rati dagli usci , dalle bussole , dagli armadi
; graffiando e insudi-

ciando le dipinture ,
scalcinando gli stucchi dorati , sgangherando

sedie, tavoglieri e divani ; bruciando finestre, palchetti di portiere

e cassettoni di nobilissime intarsiature.

La villa Pinciana del Principe Borghese accolse il Garibaldi quan-

do 1'anima sua plena di poesia e delle gioconde immagini di giovi-

nezza trov6 in quelle delizie il piu vario e sublime poema, nel quale

vedea congiunte le scene pastorali colle georgiche ,
e la gentilezza e

la cortesia delle grazie cittadine colla grandezza e sontuosita delle

reggie. Ivi prati e capanne , campi ubertosi e cascirie , foreste an-

nose e selvette di ricreamento , fiumicelli , cascatelle , pelaghetti ,

parchi di caccia, valloncelli ridenti , piagge apriche, ombrose spe-

lonche, uccelliere ove mille ragioni d' uccelli scherzavano, nidifica-

vano
, cantavano il sorger dell' alba e il rutilante calar del sole. Ivi

teatri, anfiteatri, sbarre da torneamenti e da giostre, piazze d'armi,

ippodromi da correr bighe e cavalli ;
e appresso vastissimi prati da

pascolo, rimesse di vacche, latterie da burro e da formaggi ; canat-

terle da bracchi
, da \eltri , da molossi per le cacce delle starne ,

delle lepri e de'tori. Mettivi a nobilitare e magnificar tanta dovizia

di natura e d'arte i mirabili edifizi d' archi, di guglie, di ponti, di

colonne, e soprattutto di palagi risplendenti d'ogm piu ricco tesoro,

di gallerie di statue antiche, di bassirilievi, d' iscrizioni, di meda-

glie, di bronzi, di pietre incise; e pinacoteche delle piu elette scuo-

le della pittura italiana e forastiera. E quasi questi non fossero che

muti monument! delia munificenza de'Principi Romani, quella Villa

Pinciana apriano i Borghesi al pubblico passeggio , ove cittadini e

stranieri mattina e sera venivano a sollazzo, ad esercizio e conforto.
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E voi, caro zio, soggiunse Lando piacevolmente, quand'eravate

giovinotto vi facevate di belle corse a cavallo , e mi dicono che voi

eravate avuto per uno de'piii leggiadri cavalieri dell' eta vostra.

E che comparse , e che diletti vi si aveano ! II Principe Mar-

cantonio nelle ferie d'ottobre intratteneva il popolo Romano con gio-

chi e feste nel teatro , neir ippodromo ,
nelle steccate con ispetta-

coli sfarzosi e dilettevoli sopramodo.

Ma in questa sua seconda venuta il Garibaldi, unitosi co' pessimi

de'Romani, voile ruinate, diroccate, distrutte tante bellezze, tanti

piaceri, tante cortesie, tante gioie ; ed or mi si scrive da Roma, che

la villa Borghese e una macerie di sassi, una desolazione d'incendio,

un devastamento di ruberie. II Garibaldi prigioniero a Gualaguay
nell' Entrerios cantava sopra 1' Italia:

lo la vorrei deserta

E i suoi paiagi infranti ,

Pria di vederla Irepida

Sotto il baston del Vandalo.

Davvero davvero che Vandali peggiori de' Garibaldiani e de' Maz-

ziniani non sursero sopra la misera Roma da Genserico in qua; e se

costoro tenesser fra 1'ugne 1' Italia per qualche anno , certo la ve-

dremmo deserta, e i suoi palagi infranti, e i suoi templi e i suoi al-

tari rovesciati , e i suoi sacerdoti scannati , e i suoi buoni e onesti

cittadini spogliati, sbandeggiati e morti. E costoro gridan contro il

Croato e lo chiamano il Vandalo ! II Croato abbelll Venezia, Rrescia,

Milano con tutte le dtih della Yenezia e di Lombardia; e cotesti Sci-

pioni ne fecero il bel governo che tutti sappiamo.

Oh peccato ! grido 1' Alisa : oh la mia cara villa Borghese ove

le mattine di primavera andavami colla Polissena a c6r le violette

mammole, le tazzette cilestrine e il mughetto, or t'hanjdiserta e dis-

fatta! Babbo, s'io fossi il Principe, oh che si ch'io vorrei castigare gli

ingrati Romani privandoli de' bei diporti, ne' quali ei spendeva tan-

te migliaia senza ritrarne altro frutto che di gradire ai cittadini. Ah
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eavoli cappucei alia barba de' maligni; ch& da si gran possessione ne

trarrete almeno un tesoro.

Ah vendicatoraceia ,
sril!6 Laado; cosi eh? brava ! io t'accu-

sero a suor Clara, Credi tu che quel raagnanimo, datogli giu la giu-

sta indignazione, non anteporra la sua grandezza alia vilta di quei

luridi vermi? Ei sa ben egli che quei ladroni non eran cittadini ro-

mani da ir diportandosi nella sua villa, n6 v'entravan per altro che

per tagliar borse, involar oriuoli e spogliar delle dorerie i bambini

de' signori, e !e popolane affollste agli spettacoli dell'ottobre.

Ma, coutinuo Bartolo, per tornare alia prima visita del Gari-

baldi giovioetto a Roma, che tanto si dilett6 eziandio della villa Al-

bani ,
e della villa Patrizi ; in questa seconda visita ne fece si ma!

governo , che essendo egli fatto gran Maestro generate dell'assedio ,

sotto pretesto d' impedire gli approcci ogli agguati degli assedianti,

acconsenti e forse impose ai piii empi e feroci ladroni di Roma, che

nella Villa Albani
(
ove quel grande Cardinale Alessandro aveva ac-

colto con infinito tesoro quanto di piii bello ed illustre ci rimase

deii' aUi greche e romane) fosse abbattuto il palazzo della golleria

de' quadri e guasto tutto intorno. Ma 1' ira maggiore fu contra la

inaestosa Villa Patrizi ,
ove tu Alfsa andavi cosi sovente & ricrearti

fuori di porta Pia. Ti ricordi qu nt' era bello quel palazzo, quanto

ben ediftcato
, quanto ricco di fregi e di pilture ,

che bei marmi ,

che fughe di camere, che nobili ed eleganti guarnizioni ,
che scelto

mobile
,
che agiatezza v' era la dentro?Ghe pratelli, che boschetti ,

che fiorite, che fontanc? Mi scrive Aldobrando che quei carii vi spa-

raron dentro tre inter! giorni le piii grosse artiglierie d'assedio, vi

mandarono una legioae di spianatori, che diroccati gia i muri prin-

< ipali, essi poi a coipi d'ascia e di picconi lo spalcassero, lo distra-

vasseio, lo scassinasser tutto, ed ove non potean giungere coile ma-

novellu e cogii argomenti scagliaroo le fiaccole, incesero, e ne fecero

uu gran monte di culcinacci e di ruine. Vedi per conseguente, Ali-

sa, se t'ho diraostro ad evidcnza che Roma serbera impressione piti,

profnnda della visita prcsente del Garibaldi, ch'ei non ebbe di Roma
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cla prima volta che la scorse. Ma sentirai da Mimo, che il Garibaldi

Iasci6 impressioni profonde per tutto ove pose il piede.

Ell' e proprio cosl, disse Mimo. E primieramente lasciolle ia

Nizza , ove tornado da suoi viaggi di Levante ripeteva ai giovani

sozi le lezioni che aveva apprese a Costaotinopoli dal piemontese

Caluso e da altri forusciti italiani, che stavano a provisione in corte

del Gran Signore ,
e i pid erano carbonari del 1821. Altresl ebbe

gran scuola di cospirazioui in Grecia, nelle cui citta s'avvolse lunga-

mente e vi
a
conobbe i piii facinorosi nomarchi ed eparchi di Nauplia,

d' Idra, di Patras, di Mistra, di Tripolizza e d' Atene. Non era mai

ch'ei calasse nel porto di Villafranca, d'Onelia, d'Alassio o di Mo-

naco, ove caricava e scaricava mercatanzia, ch' ei non spargesse fra

la gioventii le piu ree suggestion! di congiure e di sollevamenti

contro il tiranno Savoino , com' egli chiamava il Re di Sarde-

gna ;
sicche surto il 1831 si gett6 fellone a tentar la riscossa. Ma

Re Carlo Alberto avendo nel 32 messo le mani addosso a parecchi, il

Garibaldi non riputandosi senza sospetto in patria, navig6 inLevan-

ta, e fu allora che s'avvenne in Taganrok nel Credenle che lo strinse

nella Giovine Italia; ne mai, dice il nostro autore, uomo s'adoperd

con maggior RELIGIONS per compiere il falto giuramento.

Giuramento fatto col santo timor di Dio, ripigli6 Bartolo, in

virtii del quale uon si peritano di spergiurare ai Re, alia giustizia,

all'amicizia e a quanto v'ha di piu sacro nel cielo e sulla terra.

E in efFetto lo ci mostra il Garibaldi , il quale assicurato dai

fratelli che il Governo sardo non avea preso alcun' ombra del fatto

suo, ei venne a Genova, e per meglio tradire il Re, arrolossi volon-

tario nella marina reale, ed ivi di soppiatto diessi a pervertire i

bassi ufficiali, gli aspiranti e li stessi marinari.

lo vorrei sapere, disse 1'Alisa, di qual nome battezzano queste

perfidie i Carbonari ? Appo loro i buoni cristiani son vili, poltroni,

spie, traditori; essi soli generosi, nobili, franchi, leali. Di che sorta

lealta sarebb' ella cotesta di porsi ai servigi d' un padrone per cor-

rompergli la famiglia e stimolarla ad ammutiriarglisi , a rubarlo,

disertarlo e cacciarlo via di casa sua ? Lionello stesso ci manifesta
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che piii di un settario s' era sofficcato in palazzo del Duca di Modena,

della Duchessa di Parma, del Re di Napoli, del Re di Sardegna : che

occupavan carichi gelosi di Ministri , di giudici , d'amministratori ,

di secretari, di commessari di polizia, per mozzare le fila in mano

ai Principi e ai Governi da fare i lor fatti a pro de' popoli , e sono

in continua spia alle selte di quanto veggono e odono. Questo spiare

e sacro per essi ; ma se uu valentuomo, avvedutosi de' lor tradimenti

li denunziasse ali'autorita, costui e un birbone, e lo fanno ire in vo-

ce, e gli gittano tanto disonore addosso, che il meschino n'& op-

presso e disfatto, e se Dio nol campa, eziandio morto di veleno o

di coltello.

La tua indignazione, soggiunse Mimo, e santa, ma che ci vor-

restii opporre ? II Garibaldi si varitava d'aver fatto si bella giarda

aH'ammiraglio, e 1'ebbe per una valentia da mercarsi le piu alte lodi

dalla Giovine Italia. Ma che? egli 6 proprio de'nostri eroi cacciarsi

i giovarii inuarizi a dar di capo nelle congiure, e come veggon le

brutte, li piantano in ballo, ed essi scompaiono.

Questa & doppia perfidia, disse don Baldassare; e per la pri-

ma impresa il Garibaldi ci diede la piu bell'arra delle future pro-

dezze: vedrete, damigella, ch'egli fu sempre cosl destro da trovare

il buco della gattaiola per ismucciar dalle mani della giustizia; non

cosi sempre pero que'cuccioloni, che lasciaronsi da lui trascinare

nelle cospirazioni.

Or qui, disse Mimo, schizz6 proprio fra le gambe de' Carabi-

nieri come un ramarro : imperocche scoperto dal Governatore Pao-

lucci che la notte fra il tre e il quattro gennaio del 1834 dovea scop-

piare in Genova la rivolta per secondare i moti di Mazzini rieH'in-

vasione fatta da Ramorino in Savoia, fe'metter le mani addosso a

parecchi de'congiurati. II Garibaldi non disse aspetta ma da-

tala di notte pe'tragetti e pe'chiassolini and6 rintanarsi presso una

femmiuetta, mediante la quale ebbe un povero vestimento da villa-

no, e in quello fuggi su pe'monti della riviera di ponente, dormen-

do la uotte mezzo sepolto riella neve, e non picchiando a qualche

capanna che per refiziarsi d'un po'di pane, o assiderato riaversi a
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un po'di foco. Cosi con infiniti disagi e paure pervenne celatamen-

te in Nizza alia casa paterna, ove fornitosi di panrri, e d'nlquanto

di moneta avuta dagli smarriti e dolenti genitori, pass6 di furto la

riviera del Varo e rifuggi in Francia a salvamento. E qui il nostro

scrittore dice cosi Vide pnalmente dietro di se le acque del Varo !

e commosso , dalla sponda siraniera guardo la terra naliva, per cui

senti sorgersi in petto piu vivo e piu intenso qwW amore che in lui

cessera colla vita.

E che amore! grid6 Bartolo starnutando. Sanselo, a ci6 che

mi si scrive, Albano, Velletri, Terracina, Ceccano, Ferentino, Ana-

gni, Alatri e le altre terre di Marittima e Campagna, ove nel mag-

gio passato raise tanto spavento, pose tante taglie, spoglio tante

chiese, rubo tante case, arse tante cascine, fece fuggir Vescovi, Sa-

cerdoti, monisteri di Vergini, incaten6 tanti probi cittadini, gitto-

gli in carcere e alcuni uccise ; ma sovratutto di questo suo amore

gode Roma, ed or che i Francesi han gia fatta la breccia e stan per

entrare, Roma sta palpitanto ansiosa temendo gli ultimi amplessi e

gli ultimi baci dell'innamorato suo Garibaldi. Saran baci cosi sapo-

riti e sonanti che noi li sentiremo scoppiare sin di qua su.

Fuggito il Garibaldi in Francia, riprese Mimo, Tastuto Luigi

Filippo che conoscea bene il vezzo di cotesti eroi, te li sparpagK6

per tutto il reame, e il Garibaldi fu confinato a Draghignano : ma

siccome costui non potea chetare, ch'avea il diavol nell'ossa, una

bella riotte scomparve e venne di celato a Marsiglia , ove tanto

brig6 co' fratelli , che fu ammesso per ufficiale a bordo d' un legno

ch'avea compero in quel punto il Bey di Tunisi. Fu appunto a Mar-

siglia che il Garibaldi fece un atto nobile e generoso : imperocchfc

egli era di si grande animo e forte, che se non 1' avesse corrotto nel-

le perfidie di setta, potea operarlo in bellissime imprese. Mentre

adunque egli era a bordo della nave, udi un gran rumore e vide una

gran pressa di gente in sul molo tendere le mani e il viso, e grida-

re verso un lato, ove il Garibaldi spinto gli occhi, scorse un giovi-

netto caduto fra le navi essere in sull'affogare e niuno gittarsi a sal-

varlo. Detto, fatto : il Garibaldi spicca un salto , yoga di pie e di
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mani, giugne al garzonetto, 1'afferra, lo lien sollevato
,
e nuota a

riva fra il plauso de'circostanti. Intanto che s'affollano intorno al

fanciullo, il Garibaldi sparisce : i parenti ch'erano delle prime fa-

miglie della citta, cercano il salvatore dell'amato figliuolo, e trova-

tolo dopo luoghe ricerche, gli si oflFerirono in mille modi; ma egli

<dato loro una stretta di mano, scomparve da capo. Eziandio da gar-

zone trovandosi sulla spiaggia tra Nizza e Villafranca , e scorgendo

un navicello di giovinetti ch'ivan diportandosi in mare, esser da

una raffica di vento investito, e i fanciulli sbigottiti non sapere al-

lentar la scotta della vela, e il legnetto esser quasi capovolto per ab-

boccare gittossi a nuoto, e li trasse da quel frangente. Similmente

un di nel porto di Rio Janeiro essendo il mare furioso tanto, che fa-

cea cozzare le navi insieme ed era per istrapparle dall' ancore , un

povero negro cadde alia sprovveduta fra quelle. I popoli gridavano,

battean palma a palma, vedeano quell' infelice trabalzato dai flutti

^pumosi, ma niuno osava porsi al rischio d'esser schiacciato fra 1'urto

impetuoso dei legni. II Garibaldi non isgomenta, si scaglia in ma-

re, e col petto gagliardo rotto i marosi, pervenne ad afferrarlo e

sddurlo a salvamento sulla riva.

Oh bravo ! Oh generoso ! sclamo 1'Alisa. Qual gioia sente 1'a-

nimo all' udire si bei tratti : felice il Garibaldi, se avesse ognora se-

condato i nobili impulsi del suo cuore !

- Credete voi, damigella, disse don Baldassare, che parecchi gio

vani travolti fra i malefhi e le crudelta delle cospirazioni non sor-

tissero ottimo naturale, e sensi alti, gentili e pietosi? Alcuni do-

vettero lottar fieramente con se medesimi per farsi crudeli ; e ne ve-

deste mille esempi nelle Memorie di Lionello. II credereste? Lio-

uello ci confessa che avendo per impeto d' amor bestiale sfracellato

Jl bambino d' Isabella, ei non pu6 piu mirare bambini senza pian-

gere, e quando vede quelle innocent! creaturelle vezzeggiar le madri,

eifugge e si sente straziar 1'anima dentro. Vedete, Alisa, com'e
fatto T uomo ! II Garibaldi mette a repentaglio tante volte la vita per
salvar un poveretto pericolato in mare

,
e poi per ispirito di parte

iniquamente tanti prodi che combattono pel buon diritto
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de' loro legitfcimi signori, solleva i sudditi contro rautorita loro,

mette a ruba, a ferro, a fuoeo le citta* feJeli , incrudqlisce contro i

pacific! e onesti cittadini, si rende il terrore e !' abbominazione dei

buoni.

Vtedifo, soggiunse Mimo> ad AHsa ,
in Rio Janeiro stesso. H

Garibaldi' profugo dall' Italia, scappato di Francia, cerco* in Africa,

finalmente I'anno 18'36! rifugge in Brasile ov' e-accolto oepitalmente.

Ivi congiuntosi col genovese Lu<igi Rossetti, e aiutato da anime ge-

nerose, mette su un tegnetto da trasporto, e va reeandb Bto Hto te

mercatanzie da Rio Janeiro a Capo Frio, facendfcvi, come ora s'ap-

pella, il cabotaggio, eh'e un vettureggiw per mare le baWe e i carichi

che affidano i mercatanti agW sperti e leali Cabottieri *. Ma il Ga-

ribaldi nato alia vita tempestosa delle insurrezioni
, non poteva ac-

conciarsi a quel modesto e onorato mestiere , e da Cabo Frio scri-

veva al consettario Giambattista Cuneo il 27 dicembre del 36

Sonostanco, per Dio! di strascinare un'esistenza tanto inutile per la

nostra terra, e di dover fare questo mestiere; sta certo, not siamo

destinati a cose maggiori; siamo fuori del nostro elemento.

L' elemento dei membri della giovine Italia, ruppe sdegnosa-

mente il buon Rartolo, si e di nuotare nel mar sanguinoso delle

cospirazioni, dei tradimenti, delle ribellioni, degli ammutinamenti,

delle stragi de' popoli ; la religione , la pace , la felicita dei quali e

invidiaia dai congiuratori delle societa secrete. In quel terribile e-

leniento diguazzano e s'abbeveran costoro, e ban vitr. infame e ma-

ladettaida Dio e dagli uomini,

E per vero il Garibaldi non poteasi riputar d'egno della Giovi-

ne Italia se non pagava di felloriia 1'ospitale accoglienza del Governo

1 GJi Spagnuoli e i Portoghesi dicono Cabo mvece di Capo, indi Cabotaggio ir>

luogo di Capotaggio, e Cabottiere per oolui che fa il Cabotaggio, ch'e il mestiere

di navigar da un capo alPaltro; in accatto o trasporto di mcrcatanzia. Qnesta e la

voce moderua ;
ma io credo che troverassi 1'aniica uostra italiana ; poiche quest'era

mestiere usatissimo nelle nostre marine. I uavicellai pisani recavano dal porto di

Pisa le : derrate a Viareggio e a Piombino. IGenovesi a porto Venere, al Capo di Le^

rici e al Capo di Noli, del Finale ecc.



416 LIONELLO

Brasiliano ; mercecch^ essendosi ad istigamento speciale degli esu-

li italiani capitanati da Livio Zambeccari 4
, ribellata air Impera-

tore la provincia di Rio Grande ed erettasi in repubblica , il Gari-

baldi offerse al generale de' rivoltosi Bento Gonsalves da Silva i suoi

servigi. Laonde accontatosi col Zambeccari, egli col Rossetti e coi

suoi marinai della stessa ragia , arm6 secretamente il suo legno da

pirata ,
e uscito di Rio Janeiro inalber6 la bandiera della ribellata

repubblica, e cominci6 a dar la caccia ai legni brasiliani. Alle pri-

me fazioni assail un legnetto mercantesco, e investitolo furiosamen-

te, ii prese, e armollo in corso colla bandiera di Rio Grande. Coi

legni disarmati potea braveggiare da valente corsaro, ma visto dal-

la lunga i legni imperial! , la die' a rotta per salvarsi nelle spiog*e

della repubblica orientale, e credendola arnica, rifuggi nel porto di

Maldonado, che non lo voile accoglier punto come ladrone. Allora

fi!6 verso Montevideo inviando col un messo per annunziarsi , al

quale fatta non fu altra cortese risposta, che d'armare un tartanone

per coglierli prigionieri. Allora 1'audace cospiratore ingaggi6 fiera

zuffa cogli oriental*, e ferito alle prime scariche da una palla di mo-

schetto nel collo, cadde boccone sulla tolda. I ribelli, visto il Gari-

1 II nominatissimo Livio Zambeccari bolognese di nobil prosapia , come Lionel-

lo
,
e uno de' piu ardenti carbonari d' Italia. Essendo involto nelle congiure e nel-

le ribellioni del 1831, fu costretto a esulare
,

e dopo mollo aggirarsi in isperan-

za di nuovi sollevamenti, si ridusse nel Brasile, ed ivi con altri Italiani aizz6 quelli

di Rio Grande ad ammutinarsi contro rimpcratore. Dopo tanta guerra il Zambec-

cari torn6 in Italia e commosse le Romagne infestando a lungo negli Appennini i

pontiticii. Del 48 fu il primo che con una legione di masnadieri ruppe il confine per

guerreggiare gli austriaci: nella Repubblica romana si segna!6 fra i piii facinorosi ;

ma alia presa di Roma pe' Frances! , fuggl in Atene. Ivi trovossi con altri fuorusciti

italiani
;
fra' quali sparlando di lui Giacomo Piantelli, e accusandolo di ladronerie ,

lascivie e crudelta smisurate, il Zambeccari lo fe' assassinare da alcuni sicarii, scap-

pati alia giustizia di Roma. Antonio Zanuccolilo stese semivivo con diciasette stoc-

cate, e poi aiutato dal Zambeccari, ricover6 incontanente in Turchia. I Greci per6
misero le mani addosso ai due altri complici Federico Ircassi e Tommaso Cimatti

ambedue da Faenza
,
e scrivesi d' Atene sotto il dl 11 giugno di quest' anno 1852,

che furono condannati a morte ilal tribunale ateniese, come ha pubblicato il Gior-

nale di Roma il 25 Giugno nel suo numero 143.
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tatisi all'assalto della fortezza, che imbocca il Rio.Grande, il Gari-

baldi col Rossetti si ficcaron sotto le cannoniere e vi s'arrampica-

vano, e vi sarebbon entrati, se gli altri avessero avuto il coraggio

di seguitarli.

Com'e proprio de' rivoltosi, volendo ribellare all'impero del Bra-

sile la provincia di Santa Catalina, il Garibaldi occup6 il porticello

di Laguna, v'allesti tre legnetti, e con quest! male arredati e male

armati si mise a corseggiare la costa affrontando , inquietando e

afferrando qualche legno da traffieo che t iiivi6 iq ;porto; ma assalito

da un .brigantino imperiale, egli sopra uno scalma pote fuggire in

un seno , e uel piii fitto della notte radeDdo il lito scappo alia cac-

cia con una incredibile temerita. Ridottosi a Laguna , ivi sposo

r Annita giovane .Lagunese -che gli fu poi fedele e indivisibil com-

pagna in tutti i rischi delle piu.dispexate fortune, ed ora combatte

in Roma al suo fianco a porta san Pancrazio. Costei e bruna come

tutti i creoli dei tropici, di persona schietta, snella e vivace, di fat-

tezze dibeir intaglio e,di sembiante melanconico, ma d'occhi ar-

denti e di maschio petto. I paraninfi delle sue nozze furono i legni

imperiali che calarono in porto alia riscossa di Laguna ,
e le melo-

die nuziaii furono i bombi de' cannoni. In quel fiero assalto il Ga-

ribaldi colla sposa al fianco fece sforzi smisurati e quando vide tut-

ti i suoi a salvamento , gittatosi colla sua donna in un sandoletto ,

appicco prima 1'esca alle polveri de' suoi legni , e appena giunto a

riva , scoppiarono come un vulcano danneggiando sommamente gli

imperiali.

Tolti al Garibaldi i mezzi del mare, corse alia terra, e ordinato i

solievati in colonne, tenne a lungo la campagna, ingannando di con-

tinuo e tenendo solleciti i Brasiliani , coi quali ebbe un fiero cozzo

a Lages : ma in una puntaglia sanguinosa volteggiando e fuggendo,

gli fu tatta prigioniera la sposa. Costei udito da altri prigionieri che

il marito scorrendo come un leone per liberarla rimase ucciso sul

campo; non pianse, non ismani6, ma cdlto il destro, nelcolmo del-

la nolle , guizz6 come una biscia di sotto agli occhi delle guardie
e delle scolte , e tanto s^vvolse per quel tetro deserto , che giunse
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all'alba in sul campo della battaglia : cerc6 ansiosamente fra i raorti,

del marito , li guard6 tutti con fermo viso in faccia, nol trov6, le-

\6 le mani al cielo , ne ringrazift Dio , e dilungossi dai nemici er-

rando due di e due notti per quelle boscaglie e per qusi luoghi ermi

e foresti, sinch& visto la terza notte i fochi del campo .Riograndese,

corse alcollo del suo consorte che noo isperava di piii rivederlo. In

mezzo a tanto furor diguerra ebbero.un figliuolo, cui (dice il no-

stro mazziniario
) pel culto cheil Garibaldi profess qgli. uomini morti

perl' Italia,, impose il SACRO name di Menotti.

SI , sclam& don Baldassare , sacro alia francese,, e sacro alia

Jatina come I'auri sacra fames! Vedete s'egli e vero che le sette

contrafanno la Cniesa, e come diceva al sig. Bartolo iLCardinal Mez-

:zofanti (secondoche mi narraste Taltro ieri) haqno i lor sacramen-

.jti, i riti, i sacrifizi, i santi e martiri loro ! Godi, Modena illustre,

di si gran santo ; lascia gli altari del tuo Geminiano e ricorri indi

innanzi all'.lntercessione di Menotti: sorga una contessa Matelda, e

come al tuo antico Patrono edific6 si nobil tempio, rizzi una basi-

,lica al martire Menotti appunto ov'e quella casa in cui tram6 tante

con^iure ,
adun6 tanti cospiratori , fece echeggiar di tante bestem-

mie, furon commesse tante lascivie, dond'egli spard felJone contra

il petto paterno del suo Principe che 1' amava , lo proteggeva , gli

.dava generoso i capital! pel suo commercio , e in quella notte del

tradimento, gli offeriva il perdono. Anche adesso in Roma il Gavazzi

la il panegirico in chiesa dei martiri garibaldiani caduti a porta san

Pancrazio vittima dell'odio e furor loro contro la Santa Sede Apo-

stolica e 1'augusta persona del Vicario di Cristo.

A questa uscita di quarta la brigatella non pote contenere le risa,

e Mimo disse celiando II Garibaldi per6 non ama esser martire,

ma confessore, poich^ quantunque non gli si possa contendere un

valore impetuoso e temerario, tuttavia seppe trovar sempre la scap-

patoia da uscir del ballo. Qpi medesimo in Rio Grande 1'anno 1841

appresso la rotta di Cima da Serra salvatosi colla moglie e col figlio-

letto, piant6 i rivoltosi di Rio Grande e confuggl a Montevideo ove

(si per ly cacciata del presidente Oribe come per le pretensioui di
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Rosas) ardeva una fierissima guerra colla Repubblica Argentina. II

Garibaldi sovvenne da prima alia sua poverta colle lezioni d'algebra

e di geometria alle scuole del collegio, indi sapendosi ch'egli era si

pro' neH'arme e buon capitano di mare, gli fu affidato il comando di

una corvetta, d'un brigantino e d'una goletta.

Con questa sua picciola squadra il Garibaldi voile internarsi nel

Parana sino a Corrientes per secondare le operazioni de' Confede-

rati a danno di Rosas, e mostr6 di presente il suo valore nel passag-

gio dell' isola di Martin Garcia che serra quasi le bocche del fiume ;

ivi tanto prueggi6, sbiesci6, colse ogni quarto di vento, che ad ogni

prueggio scaricava si giusto, da smcntar qualche pezzo delle batterie

che lo fulminavano rinterzate. Uscito da quella strozza, e messosi

pel fiume ebbe a travagliore asssi nel cessare i banchi di sabbia e le

roste e star sul filone a pescarvi piii affondo ; se non che pervenuto

verso le ripe di Goya, 1'acqua gli venne meno e interr6. Costa fu

sopraggiunto dalla flotta argentina e rammiraglio Brown veggendo

1'armata orientale in secco, e correndo a investirla come preda si-

cura, trov6 si duro il cozzo, che per tre giorni la tempest^ crudel-

meiite senza arrischiarsi mai di abbordarla. II Garibaldi era gfa esau-

sto di palle, ma non isbfgottendo per questo, spezz6 i catenoni del-

1'ancore cacciandone i pezzi ne' cannoni, e qusnto altro gli venia al-

le mani di ferro e bronzo. Alia pel-fine mancatogli in tutto le mu-

nizioni, mise la sua gente ne' paliscalmi, ed egli fatta una lunga se-

minella e postavi la miccia, salto in un barchettino e fuggl, facendo

saltare in aria la sua flotta con gran danno degli argentini. Ma giun-

to coi suoi a riva trov6 scaglionata la fanteria di Rosas, la quale at-

teodealo a pie' fermo ; egli avventossele in mezzo sotto un vivissimo

foco , e coll' impeto de' suoi Italiani sdrucl e aperse la via a' suoi di

pervenire a Corrientes. In quella fiera mischia perdette il Borzone e

il Yalerga, e gitt6 tanta maraviglia del coraggio italiano neH'animo

dell' ammiraglio, che ne rimase stupito.

Dopo parecchi mesi di stenti pote per la lunghissima e aspra via

di terra mettersi novellamente in Montevideo , che trov6 stretta e

incalzata con maggiore sforzo dal Generate Oribe
, e tutta in gran
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pensieri e timori di poterla durare pm a lungo. II Garibaldi non si

smarrl : die'di piglio a quante navi sottili trov6 in porto, armolle,

addestrolle a severa disciplina, inanimolle a coraggio dando loro bal-

danza di vittoria. Ne page a tanto, ma voltosi agli Italian! che stan-

zavano a Montevideo , ebbe parlato appejia che si vide una falange

di ottocento prodi garzoni serrata dinanzi. Un fuoruscito francese

disse al generale Paz che non contasse sopra il valore di quelli, poi-

che 1' Italiano e sol valente nel dar di stocco a tradimento dietro le

spalle, ma in fronte al nemico e vile come tutti gli assassini. Gli

animosi Italiani indignati di si nera calunnia yolean vendetta ; ma
il Garibaldi li temper& dicendo Dovete smentire si grande onta in

battaglia : la pietra del saggio e la E in effetto nelle fiere giornate

del Cerro, de las ires Cruces, de la Boyada e massime del Salto gli

Italiani di Garibaldi si porsero cosi strenuarnente, che gli stessiFran-

cesi maravigliati non finivano di magnificarli.

Lionello ch' era in tutte queste fazioni ,
e a suo detto , vi si di-

port6 da valente Italiano , ce le descrive a lungo ; tu per6 , Alisa ,

che lanto ami le glorie d* Italia, ti diletti d' udirle annunziare, ma

senza funestarti dell' orrore delle battaglie. Noi siatoo giunti preci-

samente colle nostre letture insino a questo termine ; domani ripi-

glieremo le memorie di Lionello , che vanno volgendo al fine.

Oh ! disse 1* Alisa , si vede che giunto in Italia , e cessatogli

1'ozio del navigare, in cui Lionello scriveva a suo bell' agio questo

pasticcio dolce aghero delle sue memorie, travolto poscia dalle for-

tune di guerra, opero piu che non scrisse ; ovvero i rimorsi e la di-

sperazione gli tenner 1' animo cosl conturbato e stravolto , che non

gli lasciarono piu un momento di pace.



MI VIST A
DELIA

S TAMPA IT A LI AN A

I.

Riflessioni di un Italiano sopra la Chiesa in generale , sopra il Clero

si regolare che secolare ; sopra i Vescovi ed i Ponlefici romani , e

sopra i diritti ecclesiastici del Principi , precedute dalla relazione

del regno di Cumba e da riflessioni sulla medesima. Opera di C.

A. PILATI Torino 1852.

Fra le sozzure letterarie che la stampa licenziosa spande per tutto

ove le e dato imperversare impunemeate, nori ha ultimo luogo 1' o-

pera sumiaentovata del Pilati. Gia condannata dalla Ghiesa fin dai

1770 , e al tutto dimentica dopo la prinia ed unica edizione che se

ne fece, viene ora da alcuni zelanti piemontesi disseppeliita e ritolta

al meritato oblio. Lo scopo che essi hanno nel regalarne la patria,

e esposto in queste parole deila loro prefazione. Noi oittadini d'uu

paese ammirato (now si sa da chi] per temperanza politica ; tena-

ce nei propositi (ed anche negli sproposid); nuovo ma saldo nel-

V agone (altri direbbe: agonia) delie liberta ; alia vigilia (negli Star

ti costituzionali son rare le fesie , ma frequenti le vigilie )
di veder

sottoposte al voto de' suoi legislator! (
Dio ve li conservi

)
altre
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invocate e promesse leggi ., di pari merito e natura (alle siccar-

diane); bramosi quant' altri del suo materiale e morale incre-

mento ; risolvemmo di produrre co' nostri tipi questo volume ,

scritto in altri tempi, ma afratto coerente alle odierne controver-

sie i. Vedete che i nostri progressisti non credon poi anticaglia

qualunque cosa si trovi nei tempi passati. Essi sanno discernere

benissimo ci6 che e sempre giovane da ci6 che invecchia , e fame

lor pro. E quaato al presente caso non potevano fare scelta piu ac-

concia, essendo il libro , che qui riproducono , non altro da capo a

fondo che una sguaiatissima pasquinata contro gli Ordini religiosi,

la Chiesa, la sua Gerarchia, le sue pratiche, e un invito ai Governi

<T invaderne i sacrosanti diritti.

L' autore protesta nella sua dedica e ragione dell' opera d' averla

scritta pei venerati comandi d
1

un' Eccellenza. Io ho procurato ,

Eccellenza , di soddisfare il meglio che ho potuto al suo nobilis-

sirao e lodevolissicno desiderio, ed a suoi venerati comandi D. E

da ultimo per prezzo della fatica chiede il favore della sullodata Ec-

cellenza : Io mi raccomando a Vostra Eccellenza perche mi conser-

vi la grazia e protezion sua 2
.

L' autore era suddito austriaco ; e di quali spiriti fossero animate

\ erso la Chiesa a quell' epoca le Eccellenze austriache non e mestieri

ch' io dica. L' opera dunque non potea riuscire diversa da quella che

e in effetti : un' accozzaglia di mordaci satire, d'impudenti calunnie,

di maligne insinuazioni cootro tutto ci6 che ci e di venerando.

Essa ha tre parti. La prima s' intitola : Relazione del regno di

Cumba. E questa un apologo destinato a rappresentare e personifi-

care i danni che produce negli Stati la Religione cattolica, massime

per opera dei religiosi. L' autore introduce un finto Re di quella

finta isola, il quale narra la felicita onde godeva il suo popolo prima

che si convertisse al Gristianesimo. Vita campereccia ; semplici pre-

mii consistenti in corone di frondi ; banchetti e giuochi pubblici ;

1 Prefazione intraduttiva X.

2 Pag. XX.
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gastighi dal lato solo dell' onore, esclusa la pena di morte ; lo stato

natrimooiale per tutti colla facolta del divorzio ; semplicita di reli-

gione, adorandosi Dio senza fasto ne lusso, con non altro sacrifizio

che una corona di fiori lasciata sull' altare e senza brigarsi di cono-

ficere le proprieta divine; ecco le cose che formavano in quell' isola

imroaginaria un popolo immaginario, godente una beatitudhie im-

maginaria da andarne proprio in visibilio !

Tanta felicita svani ben presto ; ed eccone il come. Approdarono

a quell' isola fortunata una truppa diMissionarii, Gesuiti, Domeni-

cani, Francescani, i quali flngendo miracoli convertirono gl'isolani

col loro Re. Hinc prima mali labes. Gotestoro si diedero subita-

mente a fabbrieare sontuosi templi ; ad alienare il popolo dal lavoro

moltiplicando le feste ; ad insegnare arti e scienze , e quindi ad in-

trodurre le frodi ed i vizi che ne conseguitano ; a predicare la pre-

minenza della verginita sul niatrirnonio , e l
f

indissolubilita del vin-

colo coniugale : a smungere il popolo e impoverirlo colla loro rapa-

cita ; a sommuovere i sudditi contro il Sovrano ; ad uccidere colla

ribellione o col veleno piii d'un principe: a fare non so quante altre

furfanterie. In tal guisa eccoti in breve quell' Eden di delizie tramu-

tato in un inferno di delitti e di sciagure.

Di qui 1'autore si fa strada alia seconda parte che e tutta intorno

agli Ordini religiosi. Imperocche la relazione fatta da quel Re alle-

gorico , muove il Pilati a investigare della natura e della storia dei

frati autori di tanti mali. E trovatane 1' origine non sul Vangelo ,

ma nel paganesimo , ne disvela orrende cose. lo non istaro a im-

brattar queste carte e infastidire il lettore col racconto insulso delle

scempiaggini che affastella. La sustanza e ch'egli col piu impudente
cinismo vomita quanta bile pu6 capirne in uno stomaco al tutto

guasto, non pur contro i tre Ordini mentovati e gli altri che li pre-

cessero o seguitarono, ma contro i santi lor Fondatori e iPontefici

che li approvarono.

Infine slargando la sfera delle sue maledizioni passa nella terza

parte, che e la piu lunga, a parlare della Chiesa i% generale. Quivi
tutto & fiore d' eresia e di bestemmia. La Chiesa e corrotta in ogni
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sua appartenenza. II possesso de'beni temporal!, le reliquie del

Santi, le Indulgenze, iCanoni, Tindissolubilita del matrimonio ,

Fautorita de'Vescovi e del Papa ecc. ecc. son altrettanti abusi.

Basti dire sol questo ch'essa qual fu fondata dovrebbe esser com-

posta di perfettamente uguali, e il Clero si arroga autorita sopra i

laid. La Chiesa, coslegli, era allora, siccome deve essere in

ogni tempo , una uguale societa de'fedeli, nella quale niuno ha

1' autorit^ di comandare e niuno e obbligato di ubbidire, niuno e

superiore e niuno e inferiore , niuno e principe e niuno e suddi-

to . Eccoci alia vera Chiesa del Mazzini, alia Chiesa cioe, come

costui la chiama , dei liberi e degli uguali.

Quindi afferma che il Governo civile e sopra la Chiesa, e dee giu-

dicarne la dottrina , gli stabilimenti , i riti e tutta infine la discipli-

na *. E giunge a questa davvero mirabile asserzione : Chi potreb-

be dar torto ai nostri principi cattolici, se eglino venissero in un

tratto a questa risoluzione, di non voler piii soffrire nei loro Sta-

ti la religione cristiana con alcuni di quei suoi principii con cui

e stata praticata finora, e che per6 essi ci propouessero di abban-

a donare o cotesti principii o le loro terre 2 ? Or va e di' cho co-

storo non sono invasati dal diavolo, di cui sostengono cosl bene le

parti guerreggiando a piii potere il regno di Dio che e la Chiesa, e

le persone pure che ne sono i magistrati e la milizia !

Ma per uscire di questo lezzo, chi non vede Tinfeiice condizione

di un popolo, dove si orrende cose possono dirsi e stamparsi e dif-

fondersi liberarnente? In medio populi polluta labia habentis ego ha-

fa'toj*, par che omai possa dire ogni buon Piemontese. Or queste

pollute labbra benche colle velenose loro parole non possano recar

danno alle orecchie di quelli che ban tanto d'istruzione da compren-

derne la perversita e la menzogna, e poi sperabile che non facciano

veruna breccia in una gran moltitudine, di cui la maggior parte

sono i fiacchi e gl* ignoranti? La ragione e I'esperienza ci dicon di

no; non essendo possibile che chi poco vede ed a stento si regge in

1 Pag. 228. - 2 Pag. 227. - 3 ISAIA c. 6.



42(> RIVISTA

piedi, iioa incespichi e travedendo s'inganni, per una strada dove ,

del continue se gli parano mnanzi fantasmi agli occhi, e inciampi

ai piedi.

E di questa verita son cosi persuasi i perfidi iagannatori e> cor-

rompitori del popolo, che nou hanno verun rossore di dar per vere

le piu sperticate bugie, e fondare i loro discorsi sopra le falsita piu

pateriti, confortandosi della speranza di riuscire ad-illudere molti;

tanto e 1'assegnamento che fanno suh" ignoranza d'una gran parte

dei loro lettori. Gosi per fermarmi in un solo esempio del presen-

te libro del Pilati (giacche- percorrerne molti sarebbe lungo ed in-

crescevole), il valentuomo non dubita fingere neli'apologo, a cui ap-

poggia il suo lavoro, il contradditorio appunto di cio che e noto a

chiuoque abbia letto qualche libro d'istoria. Chi pu6 ignorare a

tempi nostri ci6 che operarono i Missionarii cattolici nelia conver-

sione dei popoli del rmovo mondo? Essi trovarono quei selvaggi in

uno state il piu miserando, e si scaduti dall'umana condizione, che

a pena si distiag^evano dalle bestie e Eppure colla forza della reli-

gione e della carita ispirata lor dal Vangelo, essi giunsero ad am-

mansare quelle mezze fiere e ridurle prima uomini e poscia cristia-

ni , ad innamorarle del lavoro e delia vita civile , a raccoglierle in

burgate sotto sapientissime leggi ed instituti, a ridurle a tanta per-

tezione, die il Muratori, certo non troppo amico dei Gesuiti e dei

Frati, non seppe porre altro titolo alia nobile descrizione da lui fat-

tane che quello di Cristianesimo felice. Questo fatto, unico nella

storia, forma il tormento e la disperazione de'filantropi umanitari,

i quali non si sanno dar pace che semplici Fraticelli col solo Van-

geio giungessero a incarnar sulla terra quell' ideale di felicita poli-

tica, cui le loro utopie solo a parole promettono, ma in realta non

sin che guastare. Nondimeno niuno di essi ha osato mai negare quel

fatto, o fingere almeno in poesia il contrario. Nel solo Pilati il corag-

gio della menzogna e stato da tanto. A giusto titolo adunque egli

merita le simpatie, la ristampa e le lodi degli editori piemontesL
Ma se il povero autore avesse avuto senso comune, avrebbe capito

che dalla conversions dei selvaggi d'America si potea piuttosto for-
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mare un'allegoria per rappresentare tuttoiil contraiio dell'assunto

suo , cioe che il cattolicismo & vera e necessaria cagione di felicita

sociaJe, e se non la produce pienamente, ci6 non dee ripetersi da

sua impatenza, ma dall'iatreccio di altre cagioni che Ine frastor-

nanoil'efficacia. Non ci ha mezzoipiu certo per discoprire 1'effetto

proprio d' una cagione, che 1'uso di quegli sperimenti, che Bacone

nel suo Nuovo Organo delle scienze segna col nome tfinstanze so-

litarie, e sono quelle in cui si osserva il prodotto d'una cagione, la

quale operi isolatamente senza 1' accompagnamento di verun'altra.

Allora basta aver occhi per sicurarsi di quello ch' essa e nata fatta a

produrre, e per capire che se in altre circostanze non da il medesi-

mo effetto, ci6 non nasce da virtu che le rnauchi, ma dalia concomi-

tanza degli agenti contrarii che ne impediscono la libera azione.

Or eccoti che per opera de' Missionarii Gattolici pote farsi nelle

Riduzioni del, Paraguai in America un' istanza soliiaria di ci6 che

vale il Vangelo in fatto di benisociale. Quivi si trovd , direm cosi,

una natura umana barbara si e selvaggia, ma non corrotta da ante-

rior civilta. I Missioiiarii furoiio accorti a volerla tener sequestrata

da ogni influenza diversa dalia loro, impetrando dal Re di Spagna

che niun altro magistrate potesse esercitarvi giurisdizione, n6 alcun

europeo laico praticarvi. I soli Missionarii sotto la dipendenza del

Papa e del Re, vi erano ogni cosa ; il solo Vangelo la fonte da cui si

attiugevano i novelli instituti civili. Che ne usci? // Cristianesimo

felice descritto dal Muratori. Si vide 1' incredibil prodigio di popoli

fino allora selvaggi e ferocissimi vivere in societa di fratelli, senza

frodi, senza deiitti, senza cupidigie, in un'innocenza di paradiso e

ci6 non per timore di pene (non essendovi forza esterna che le in-

fligesse) ma per solo amore di virtu, per solo rispetto di religione,

per sola obbedienza ai Governanti, da essi avuti in conto e venera-

zione di padri. Questo e il fatto a tutti notorio, questo e 1'esperi-

mento che si prese del Vangelo non inapedito da contrarii elementi,

ma lasciato operare da s stesso.

Codesto fatto, codesto esperitnento vi costituisce una dimostra-

zione irrefragabile di cio che nella vita civile di un popolo pende
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direttamente e di per s& dalla cattolica religione e di ci6 che essa

opererebbe dappertutto, se gli altri fattori della civilta colla loro

opposizione non ne elidessero, do?e piu dove meno, Y effetto. E un

argomento si luminoso appoggiato a un'esperienza si nota vale esso

solo per atterrare la scipita satira del Pilati, la quale non si riduce

ad altro finalmente, che a uno sconnesso impasto di menzogne e di

bufforierie da ciarlatano.

II.

Bulletlino Archeologico Napolitano Nuova serie, N. 4-2

Napoli, tip. di Giuseppe Gataneo, Luglio 1852.

II suolo dell'odierno regno di Napoli per copia di antichi monu-

ment! che vi si vengono tutto giorno discoprendo d' ogni maniera e

d' ogoi eta , dalle piu rimote fino a quelle dei tempi di mezzo ; dai

monument! deli' arte e coltura primitiva greca ed italica fino alia

romana gia adulta, eon solo non cede a veruna altra classica terra

d' Italia, ma tutte forse le vince; ne sembra quasi alia stessa Roma

secondo, ove pongasi mente a quell' inesausto tesoro di siffatte ric-

chezze che serbauo le due famose citta dissepolte, Pompei ed Erco-

lano. Dalle quali sopra tutto infinite particolarita intorno alia vita,

ai costumi, alle arti domestiche s'apprendono, e ci6 che al governo
s'attiene e c 6 che alle leggi ed agli usi municipal*: tutte notizie

che invano in altra parte si cercherebbono. Ma se di queste non si

tiene esatto cozito nell'atto istesso dei trovamenti, quando ogni me-

noma circostanza e li, direm quasi viva, come a dar ragione di se e

a chiarire la natura del monumento medesimo ; o se , osservate che

sieno, non se ne divulga tosto la notizia, manifesto e il danno che ne

deriva ai faticosi studii dell' antichita; ch& o piu mai per lo innanzi

non si conosceranno quei fatti monumentali valevoli a rischiararne

tanti altri gia noti, o conosceransi tardiassaie, comeilpiiidelle volte

avviene in tal caso, molto incompiutamente. Per la qual cosa allora

quando il ch, comm. Aveilino intraprese la pubblicazione periodica
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delle novita antiquarie del regno di Napoli nel suo Bullettino, tut-

ti i cultori degli studii archeologici levarono Concorde e vivissi-

mo il loro plauso, e sepper grado di sue fatiche pel comun pro a

quel dotto uomo e venerando. Ma dapprima i rovesci politic! di

quest! ultimi anni, fatal! tanto a! gravi e sever! studii, quanto agli

amen! e dilettevoli , interruppero quella si utile pubblicazione, e

di poi la morte non lacrimata abbastanza del celebre autore, cess6

affatto la speranza che dovesse quella rivivere diretta dalla medesima

mano il di che la pubblica quiete consentiva 1'ozio e la tranquilliU

delle dotte indagini.

Quest' esempio nondimeno dell'Avellino defunto, e 1'accoglienza

fatta da! dotti al suo periodico, fu sprone a due suoi amici di as-

sumerne spontaneamente il pensiero e la fatica con non dissimile

speranza di prospero successo. E gia un pezzo che avemmo fra le

man! un manifesto della Nuova Serie del Bullettino archeologico

napolitano, che d'ora innanzi si pubblicher per cura dei due acca-

demici ercolanesi il sig Giulio Minervini ed il P. Raffaele Garrucci

d. C. d. G. ambedue gi chiari nella repubblica delle lettere per lu-

cubrazioni d'argomento archeologico, quanto nobili, altrettanto pro-

fonde. E quantunque quel manifesto non ci rallegrasse solo per la

nuova vita d'una pubblicazione periodica desiderato cotanto, ma si

eziandio perch& questa nuova vita prometteavisi che sarebbe piii ri-

gogliosa e piii vivace ; nondimeno, anche invitati a parlarne, tacem-

mo per non smettere pure a favore di cosa a no! cara il nostro co-

stume, che e di dar conto di opere gia pubblicate, e non riportar

programmi. Dicemmo che quel manifesto promettea vita piii rigo-

gliosa e piu vivace, che a parlare fuor di figura importa ampliazioni

e miglioramenti. Di fatti il manifesto del nuovo Bullettino offre due

vantaggi sopra il precedente : 1'uno e, che dove questo era tutto lo-

cale e ristretto al solo regno di Napoli, il succedaneo amplia 1'arena

del suo aringo, e manteoendo per principalissima e fondaraentale

la parte che risguarda le novitk archeologiche napolitane, s' allar-

ghera anche ad accennare le piii important! scoperte di qualsivoglia

altro paese: 1'altro consiste in ci6, che mentre daH'antico Bullettino
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erano al Urtto esduse le cristiane antichita, nel nuovo saraono ac

icalte e trattate, secondo che la opportunita sene present!.

ra pero che abbiam sotto gli ocehi i due primi numeri del nuovo

Bullettino, non possiam dispensarci dal darne ragione ai nostri let-

tori ; molto piu che quelli sono un'arra preriosa che ne assicura Fe-

secuzione dover riuscire pari alia nobitta ed alPiimportanza.delFim-

presa, sia che si guard! alia scelta dei monument!, o che alle dichia-

razioni, che gl'illustrano ed accompagnano.

Fra le iscrizioni, che per la prima vo.lta vi sono recate allaspub-

blica notizia, raggnardevolissima e una greca, interpretata dalMi-

nervini, dalla quale oltre al name di un L. CLAUDIO ARRIANO, nuo-

vo ed ignotissimo console romano, apprendiamo il nome e Fesisten-

za di una nuova Fratria, i Cretondae, (cioe d*uno di quei sacri

sodalizii tanto celebri in Atene ed in Napoli), e probabilmente anco

il luogo nel quale adunavansi ai loro conviti ed agli esercizii del

loro culto : le quali notizie non importan solo altamente alle patrie

memorie napolitane, ma si ancora assaissimo alia storia ed archeo-

logia non meno romana che greca.

Monumento anche rarissimo e per la sua molta antichita , e per la

luce che sparge sopra le condizioni politiche ed iiinonumenti della

antica Capua e dei suoipagi nel secolo VII di Roma, e una dop-

pia iscrizion latina avente da un lato la data consolare deH'anno di

Roma 683, e dall'altro una memoria spettante all'edificazione d'un

teatro, la quale, secondo che ne assicura il Garrucci, rimonta ad

un'eta anche piu vetusta e lontana.

La citta di Pompei fra le altre mille singolarit^i tutte sue proprie,

ci ha conservate infinite leggende scritte sulle pareti o dagli oziosi

per ischerzo o passatempo, o dalle persone d'affari per pubblicare

programmi, avvisi, voti nelle elezioni alle cariche municipali e che

so io. Queste leggende, le quali c' introducono, per cosi dire, nei

penetrali piii secreti della vita privata e pubblica di quelFantico po-

polo, e percio destano in tutti una vivissima curiosita, sono di let-

tura e d' interpretazione oltremodo difficili : si per la paleografia cor-

siva
, nella quale sovente sono frettolosaraente tracciate, e si anche
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per le sigle, nelle quali sono compendiate e racchiuse le formole e

voci a quei di piii usitate e solenni. II Garrucci ha con increditoiie

pazienza e rara perizia trascritte quelle difficilissime scritture, d

ha gia cominciato a darne < qualche saggio nel nuovo.'Bullettino,

ove rettifica le inesattezze d'alcune interpretazioni fin iqui adot-

tate dagli-areheologi : ed emoa meravjglia la franchezza colla qua-

le viene per la prima volta Jeggendo scrittuue che SOBO fine ad

tora sembrate al tutto illeggibili. Nel qual difficile tentaiivo se egli

abbia imbroccato appuntino riel segno, non e ne nostro potere, ne

nostro scopo giudicaie, bastando a noi aver indicate la difficolta im-

mensa e r/impsoytanzaidel sao'lavoFO.iiLaiquale piflessioQe>torna ac-

concia anche la dove d& 1' interprelazione d'uoa 4amina 'd'Antino,

che altri credette leggenda'Marsa, o Qsca, o Voteca, ed egli giudica

di un latino arcaico parlato fra i Marsi.

Le antichita figurate, e segnstamente le pitture vascularie, argo-

mento prediletto di studio a tanti dottissimi filologi ed archeologi

d'oggidi sopratutto oltramontani, avranno.nelinuovo Bullettino un

peritissimo e veramente dotto interprete, quale tutti sanno e rico-

noscono essere il Minervini, e gia ne da un saggio nel primo dei

due numeri, dei quali noi favelliamo. Tra i vasi di Ruvo conservati

nel real Museo Borbonico, havvi un'idria a tre manichi con figure

rosse in fondo nero; della quale era da piu tempo desiderata la no

tizia dai dotti illustrator! dell'antica ceramografia. Ora il sig. Mi-

nervini riconosce in quelle figure il ratto d'Oritia eseguito da Bo-

rea , che gia comparve in altri dipinti vascularii: con questa diflFe-

renza che negli altri monumenti Borea & nell'atto di raggiungere

Oritia, e per6 tutto rabbuffato e furioso : nell'idria di Ruvo esso ha

la piacevole e tranquilla fisonomia di chi giunse al termine de'suoi

sospiri, e il tiene e ne gioisce.

Chiuderemo questa breve rassegna delle materie trattate in que-

st! due primi quaderni del Bullettino coir iscrizione cristiana sco-

verta sol da pochidl inPozzuoli, e colla quaie il sig. Minervini ter-

mina il secondo fascicoletto di queata nuova pubblicazione. Ei ci

sembra opportunissimo il recarla qui tutta intera, perche bello ed
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elegante ne sembra il dettato della leggenda; quantunque vuoi per

qualche frase cristiana , vuoi per la forma del caratteri , vuoi per

altri argomenti estrinseci, il sig. Minervini la giudichi scrittura del

quarto o quinto secolo. Ma molto piii volentieri la riferiremo, per-

che tutti possano gustare la sincera pieta e la serena rassegnazione

che vi spira per entro, oh quanto diversa dalle desolanti disperazioni

e dalle ferocie imprecatrici delie epigrafi pagane dettate in simili

casi acerbissimi! LeggaiJa adunque i nostri lettori: essa dice cosi:

C. NON1VS . FLAVIANVS

PLVRIBVS ANNIS ORATIONIBVS PETITVS NATVS . VIXIT ANNO VNO

M. XT. IN CVIVS HONOREM BASILICA HAEC A PARENTIBVS ADQVISITA

CONTEGTAQVE EST UEQVIEVIT IN PACE . XVIII. KAL. IAN.

Ingegnosamerite il sig. Minervini prende a sostenere che per BASI-

LICA qui s'intenda un sepolcro o sarcofago appartenente a cimitero

cristiano; mentre forse altri avrebbe interpretato, non definiremo

noi se con egual ragione, che i mesti genitori deposero quel loro

figliuoletto in un mausoleo o cella a guisa di oratorio, che a quei

dl chiamavasi basilica.

Comunque sia di ci6, noi vorremmo esporre due nostri voti avanti

di por termine alle poche parole che abbiam fatto sul Bullettino ar-

cheologico napolitano. E in primo luogo congratularci coi dotti

compilatori della bella loro impresa , ma sopratutto dell'averla vo-

luto arricehire colla trattazione delle cristiane antichita. I cristiani

monumenti, i quali non sono ne pochi ne spregevoli in Napoli e nel-

le altre parti del Regno, non paiono abbastanza conosciuti ed esa-

minati. Laonde se di costa agli altri lodevoli loro studii gli editori

del Bullettino faran progredire coteste cristiane trattazioni , meri-

teranno assai non solo della patria loro e della repubblica letteraria,

ma molto piii di quanti hanvi dotti cattolici nell' Italia e fuori, i

quali prendono vivissimo conforto alia loro fede dal vedere che le piii

belle pratiche del culto cristiano sono ora quali erano in sul primo
sbocciare e crescere della fede; e che solo laChiesa romana serba vive
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intatte quelle tradizioni, di cui ci recan testimonialize ogni di piii

chiare i monumenti che si van dissotterrando. Vorremmo in secondo

luogo esortare i nostri lettori a giovarsi delle fatiche dei due archeo-

logi pei loro studii e ad incoraggiarne colla loro adesione gli sfor-

zi. Chi attende agli studii letterarii , chi alia storia dei popoli , chi

all' antichita cristiana e chi alia pagana ; pochi in somma v' hanno

tra coloro, cui vengono nelle mani queste pagine, i quali o per un

verso o per 1' altro non troveranno affini ai loro studii i lavori del

Bullettino. Specialmente poi se essi fossero Napolitani: 1'amor di

sapere chi furono i loro antichi proavi , quali le loro leggi , quali i

costumi e quale la potenza, e come la religione cristiana riascesse e

si radicasse in quelle terre benedette dal cielo, sara stiraolo piii suf-

ficiente che le nostre parole a cercare e leggere il Bullettino archeo-

logico napolitano *.

Vita della 55. Vergine MARIA tratta dalla seconda Raccolta dei San-

ti del P. CARLO MASINI P. D. 0. ed ora per la prima volta ar-

ricchita di una prefazione e di note, e in varii luoghi corretta e mi-

gliorata per cura del Prof. Can. ANTONIO FAZI Sinigaglia 1852.

A questo secolo sensuale ed orgoglioso presentare una Vita di Ma-

ria 55. potrebbe aver sembianza di cosa , a non dir peggio, affatto

inopportuna. Parlateci di dritti dell'uomo, di amor patrio, d'indi-

pendenza nazionale ; insegnateci il modo di scapricciarci d' ogni cu-

pidigia e di venirne nominati e gloriosi : vi sentiremo a bocca aper-

te, batterem palma a palma e se fia uopo scenderemo in piazza per

dar ma no alia ri volta, o voleremo sul campo a sbudellar lo stranie-

ro o, cosa piii facile ma ugualmente gloriosa , a farci sbudellare da

lui. Ma venirci innanzi con un ascetismo o misticismo da suore o da

'

.
. .

;

-'!;' X!> ?ji^5
:iiU/>

1 Non sara discaro a molti dei nostri lettori il conoscere dove e a quali condi-

zioni possano associarsi al detto Bullettino. Noi dal Manifesto dell'Associazione, le

sttmperemo sulla lerza faccia della coperta.

Vol. X. 28
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frati, ammezzo il secolo XIX, b iatollerabile anacronismo, del quale

la piii mite vendetta ehe possa fersi non eurarsene pifc che tanto.

E che molti siano per pensare e parlare i questa guisa, ire siam

sicuri e non sapremmo preiKlerne maravigHa, beflche molta coiapas-

sione ce ne stringa il euore. Tuttavia non siamo, la Dio mercfc, eosk

in ira alle stelle, che non ci abbia moltissimi nei cui animi truovi-

no un eco potente le caste aspirazioni di una pieta tenera e chiaro*-

veggente. E fich6 di tali anime sono al mondo, qualunque cosa

rrguardi la B. Vergine, tra tutte le creature la pia pura, la piu unii-

le, la piii gloriosa, sara accolta sempre con amoree letto con edifi-

raziofie e con frutto. E cosi noi non possiamo non commendare il

onsiglio delVegregio Can. Antonio Fazi che quella Vita, piena di

tanta unz^'one e compilata quasi tutta sulla Scrittura e sui Padri r

disseppelli dall' oblio, ridusse alia sua integrita di mutilata che era

apparsa in parecchi edizioni, arricchi di note ora erudite ora pie

alia fine del volume, ed in fronte ad esso pose una Introduzione di-

retta ai suoi associati.

La Vita e divisa in tre parti. La prima & delle promesse , delle fi-

gure e delle profezie che riguardano la SS. Vergine; la secouda nar-

ra la vita di Maria cavata dalla Scrittura e dai Padri e dalle feste in

onore di Lei ; la terza finalmente versa intorno alia santita della Ver-

gine, alia divozione, al patrocinio, alia imitazione delle virtti di Lei*

Di qnesto lavoro, come di cosa alquanto antica, non diremo nulla r

paghi ad osservar solamente come in essa si mette largamente a pro-

fitto quel pochissimo che della Vergine Santa ci dicono le Scritture,

senza che per altro le divote osservazioni del biografo cadano in quel-

te grettezze od arbitrarie finzioni che, senza essere gravemente ree,f

recano tuttavolta qualche onta al nobilissimo suggetto. II quate nel-

la semplicita della sua maestosa grandezza ha tanto di vero e di su-

blime da non abbisognare delle nostre giunte ; anzi corre rischio che

da queste resti alcun poco nelle immaginazioni vulgari offuscato.

Nulla diremo delle Note nelle quali 1' A. non fa d' ogni erba fascio,.

naa d' ogni Gore tesse ghirlanda ; ma la breve prefazione ci e paruto
ii n lavorietto per molti capi pregevolissimo. In essa la giustezza dei
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concetti, la lucidita dello esporli fan bello accordo con un dettato

franco, disinvolto e forbito , senza ombra di artifizioso o ammanie-

rato
,
che attesta il lungo studio posto dall'A. nei classic! del tre-

cento. Noi ne facciamo i nostri congratulamenti coll'egregio sig.

Can. Fazi; e se ci fosse lecito dare a lui dei consigli, lo vorrem con-

fortare ad applicar ranimo a qualche lavoro di piii lunga lena in

servigio della societa e della Chiesa. "Noi ci potremmo ingannare ;

ma certo ci pare che chi ha scritto quelle quattordici care paginette

d'lntroduzione, potrebbe scrivere dei voluini ugualmente pregevoli;

4 non sarebbe la prima volta che il genio di un artista si e rivelato

in un tocco risoluto, in uno scorcio, in un contorno. Ora ci etanta

penuria di scrittori veramente cattolici in Italia, ce ne e cosl stretto

bisogno, i tristi han fatto cosl iniquo monopolio della riputazione in

questo genere, che a noi pare un vero bisogno della moderna societa

Favere delle penne franche e sinceramente cattoliche, le quali si fac-

^iano se non sconfitta, almeno argine alia invasione della schiera ostile.

L' Introduzione di che parliamo toglie a dimostrare siccome il

iculto affettuoso e devoto verso la Reina degli Angeli e mezzo effi-

cacissimo di civiltk "La dimostrazione ne riesce ageyole all' A. ,
il

quale da uom d' intelletto e da buon cattolico muove dal principio :

ia Civilta dimorare priiicipalmente nella pratica di tutte le virtu cri-

stiane, domestiche e civili. Ora ad innamorare il mondo di queste

virtu , quale incitamento piii efficace potrebbe aversi deir esempio

lasciatoci dalla pura ed umiliss^ma Verginella da Nazaret? A prati-

carJequal presidio piu poderoso del patrocinio di Lei? Sappiam

bene che a di nostri questi pronunziati appena si tollererebbero dal

secolo progressive. Ma il secolo :progressivo tutto pu6 fare, meno

che annullare la storia, o cangiare le condizioni sociali della moder-

na Europa. Ora la storia ci dice che appunto la pratica delle vir.tii

cristiane cre6 uua civilta nuova, unica, maravigliosa ; laddoveroblio

di quelle virtu stesse ci ha messo in condizione di manomettervil

,patrimonio redato dai passati secoli di fede, e di trovarci a due d la

dalla barbaric. Gi pare che questo argomeoto e un po' piu cal^ante

delle boriose declamazioni dei progressisti umanitarii.
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I.

FRANCIA, GERMANIA e BELGIO. 1. Mutazioai nel Ministero franccse 2. Viaggi

dell'Imperatore d'Austria 3. Questione dello ZoUverein 4. Crisi ministe-

riale nel Belgio.

1. Se ci prendesse talento di allettare la curiosita del nostri let-

tori con pompose descrizioni di feste, di conviti , di fuochi , di lu-

mlnarie, di solenni ricevimenti, di grida di giubilo, di marcie trion-

fali e mille cotali segni di pubblica letizia delle citta, delle provin-

cie, dei regni interi ; la materia ci si parerebbe dinanzi vastissima,

e tale da esaurire ogni piu feconda immaginazione. Non sono corsi

piii di quattro anni che Principi , Re e Imperadori profughi e ra-

minghi trovavano a gran pena in Europa un asilo, ove sicuramente

posare. Ed ecco, quasi a subito mutar fortuna di verito, quei me-

desimi o i loro successori portati in palma di mano, benedetti, ac-

clamati, salutati padri del popolo: da' loro stessi sudditi costretti a

ripigliarsi quei diritti che questi avevano loro violentemente estorti

di mano. In mezzo a tutti questi plausi tacciono sopite le ire dei

partiti ; Francia e Germania , che tante notizie di gravissima rile-
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vanza fornivano alia pubblica curiosita , non Ggurano quasi piu sui

giornali , che per racconti di feste , e porgono scarsissimo pascolo

alle discussion! dei politici e dei pubblicisti. L'andamento degli Stati

e come quello del cielo : la tranquillita dell'atmosfera si gode ma noa

si descrive, al contrario delle eruzioni vulcaniche,de'tremuoti, delle

bufere , delle folgori e dei tifoni.

Dopo il viaggio applauditissimo del Principe Presidente a Stras-

borgo e a Baden, la Francia non ci offre altre novita che le probabili

congetture degli sponsali del suo Capo con una giovine Principessa,

rampollo della stirpe di Wasa : e alcune importanti modificazioni

succedute nelMinistero.I signori Turgot Ministro degli affari esteri,

e Lefebure-Durufl6 Ministro dei lavori pubblici cessarono dalle loro

funzioni e furono nominati Senatori. Al primo venne sostituito il

sig. Drouin de Lhuys Senatore, stato gia due volte Ministro, ono-

revole personaggio e spertissimo degli affari ; al secondo fu surro-

gato il sig. Magne, uomo di senno pratico e di molta sperienza ,

quale per 1'appunto si richiede nel Ministero dei pubblici lavori. II

sig. Casabianca abbandon& la carica di Ministro di Stato e fu fatto

Senatore : al suo Ministero venne assunto il sig. Achille Fould, giu-

dicato da tutti degnissimo di quel geloso impiego, e meritevole del-

la confidenza del Presidente per la sua integrita e indipendenza. II

Monitore, nell'annunziare queste nominazioni, fa pur conoscere, che

1'ordinamento del Ministero presente sara durevole, in modo da in-

trodurre nell'amministrazione degli affari un andamento regolare,

e sottrarlo alle scosse inevitabili nei frequenti cangiamenti delle

persone. Al sig. Baroche vicepresidente del Consiglio di Stato fa

accordata facolta di assistere alle sedute del Consiglio ministerial^

con altre prerogative : come quella di aver egli solo il diritto di

presentare per se, o per un consigliere suo delegato, al Corpo le-

gislativo i progetti di legge che emanano dal Consiglio di Stato.

Parigi fu funestata in pochi giorni dalla morte di due General!,

gloriose ricordanze dell'antico impero. II maresciallo Excelmans

morl d' una caduta da cavallo nell'eta di 76 anni; e poco appresso

seguivalo il Generate Gourgaud, uno di quelii che accompagnarona
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Napoleone a S. Elena. Gosl alia gioia succede il lutto e i cipressi s'in-

trecciano colle palme.

2. I viaggi deli' Imperadore Francesco Giuseppe a traverse TUn-

gheria e la Transilvania, d'assai maggior lunghezza e durata che quel

di Luigi Napoleone, non saranno negli annali dell'Impero 1' opera

meno bella e vantaggiosa del giovane principe. Colle sue amabili ma-

mere, unite ad una generosita veramente regale e ad una squisitissi-

ma prudenza, si cattivo talmente gli animi di quella magnanima na-

zione, che le sperticate declamazioni di Kossuth e i suoi dollari

americani non varranno a strappar loro dal cuore per assai tempo

1'amore e la fedelta, che nuovamente giurarono al Sovrano. Ben si

pu6 dire che Francesco Giuseppe , senza sguainare la spada o ferir

colpo, riconquisto all' Austria I'Ungheria, meglio che non fecero i

suoi Generali ;
con quella rilevantissima differenza che va dal doma-

re coll armi al soggiogare coll' amore, che dove il primo & violento

e quindi passeggiero, il secondo e soave eppero durevolissimo.

Yiaggi di minor conto, e in gran parte di mero sollievo o diver-

timento, sono quelli dello Czar, del Re di Prussia, del Re de'Belgi,

del Re Ottone di Grecia, reduce in Germania per rifarsi di salute,

e della Regina d' Inghilterra. Rimettendo piii sotto a parlare di que-

st) ultimi due Stati , accenneremo quel pochissinio che pu6 dirsi

della Prussia e del Belgio.

3. La questione vitale della Prussia per ora & lo Zollverein : e dopo

i tanto prolungati dibattimenti pare ormai volgere al fine. I de-

putati delle minori Potenze dello Zollverein, in risposta alle ulti-

me proposizioni della Prussia *, riunitisi a Kissingen trasmisero a

Berlino un manifesto del tenore seguente. Dispiacer loro che la

Prussia rifugga dalle pratiche d' una federazione commerciale col-

T Austria , non dovendo essere lo Zollverein , secondo il vote co-

mune
, che un avviamento ad una federazione doganale di tutta la

Gerroauia. Esservi certamsnte degli ostacoli aU'effettuazione di que-
sto disegno, ma non tali da dover iscorraggiare i contraenti. Desi-

1 Vedi pag. 109 del presente Volume.
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derar essi che i negoziati coll'Austria si ripiglino prima del rior-

dinamento dello Zollverein : n& poter essi assumersi alcuri debito

relativo all'organizzazione di questo od al suo ingrandimento, prima
di conoscere i risultamertfi dei trattati coll'Austria : ai *|uali vorreb"

bero si desse rnano quanto prima. Questo manifesto fu segnato dai

plenipotenzian'i dei cinque Stati: Baviera, Sassonia reale , Assia

elettorale, Assia granducale e Nassau : il Wurtemberg e il Baden

col non sottoscrivere paiono meno alieni dal consentire alle condi-

zioni proposte anteriormerite da Berlino.

A questo manifesto rispose categoricamente la Prussia : primo,

ivarii Stati diano una finale e precisa risposta in ordine all' ingran-

dimento deHo Zollverein , cioel'unione di questo coilo Steuerve-

rein *; secondo, i trattati coir Austria non saranno intavolati che

dato fine alte discussioni del riordinamento ed nmpHamento dello

Zollverein. Gli Stati, che accetteranno queste due condizioni, sono

invitati alia riapertura del congresso doganale fissata pel 16 agosto.

Se i deputati-dei cinque Stati non si presenteranno al nuovo congres-

so, dichiareranno dttnque con ci6 solo la loro rottura collo Zollve-

rein, e una nuova federazione, con a capo FAustria, sara inevitabile :

se poi aderiscono alle condizioni sovraccennate e si accostano alia

Prussia, e probabile che lo Zollverein sara ricostituito , congiunto

collo Steuerverein, e per ora non esteso a tutta la Magna, ma legato

coll'Austria per mezzo d'un semplice trattato di commercio.

4. La sconfitta, che toceo il Ministero radicale del Belgio nelle

ultime elezioni , lo prostro talmente d'animo, che propose al Re di

cedere il luogo e ritirarsi. II Re ,
il popolo ,

i Ministri medesimi ,

tutto il Belgio e I' Europa riconoscono quel Ministero fatale al pae-

se, nulladimeno, a quanto pare, continuera a governare o meglio a

sgovernare. II Re propose a varii uomini di State di foggiarne un

nuovo ; nessuno si trov6 da tanto, e tutti modestamente si ritras-

sero. I radicali non vorrebbero altro Governo che quello del signor

Frere-Orban, i moderati ed i cattolici non si trovano in forze da

I VediVol.IX, pag. 566.
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cimentare la terribile opposizione che incontrerebbero ancora nelle

Camere. Tale e i'andamento del meccanismo costituzionale. II male

e li ,
e grave, ognun lo sente, ognuno lo confessa , ma la macchina

e restia, e nessuna mano, benche potente, e capace di regolarne 11

rnoto bizzarro e rovinoso.

II.

INGHILTKRRA. i. Tumulti per le elezioni, 2. Risultato di queste. 3. Con-

cilio dei Vescovi cattolici in Oscott.

1. Le elezioni si terminarono in Inghilterra con tutto il corredo

di venalita e di violenze, che sogliono funestare quella solenne estrin-

secazione della volonta del popolo libero e sovrano. Accennammo

nell' ultimo quaderno i lamentevoli tumulti eccitati in Limerick ed

in Cork , con incendi , saccheggi , lotte , spargimento di sangue e

morti. Simili tragedie si rinnovarono a Wellingborough (contea

di Northampton) , aNew-Bury (contea di Berks) , ad Hereford, ad

Hexham nel Northumberland, a Belfast, a Six-Milebridge nella con-

tea di Clare. Nella contea d' Warwick Sir Roberto Peel figlio del

celebre Ministro , candidate dei fautori del libero scambio , corse

gravissimo pericolo della vita. I protezionisti non paghi di combat-

terlo coi loro suflfragi, appostarono alcuni sicari, che dovevano far-

gli pagar cara la gloria di portare un gran nome e 1'onore di capi-

tariare un partito. Nel recarsi a Sevax Hotel fu assalito da quei tristi,

che con bastoni impiombati gli furono addosso e 1' avrebbero steso

morto, senza la destrezza sua e 1'aiuto p6rtogli dal padrone di casa

accorso alle grida. Ma appena usciva di li , che eccotigli sopra altri

scherani, dai quali bravamente il difese un coraggioso fittaiuolo vi-

cino, mentre i circostanti, persone civili, con una stoica indifferenza

stavano contemplando quella scena vituperosa. Cosi s'intende la li-

berta e la gentilezza nella colta nazione inglese.

Della venalita delle elezioni sarebbe lungo a dire con che univer-

salita ed ardiraento si pratichi in Tnghilterra. Questo solo tratto,

|>reso dul giornale di New Castle, e die vogliamo riferire colle parole



CONTEMPORANEA
'

; 441

del Risorgimento, potra fame argomentare una parte. Dopo pro-

clamato il risultato del poll (scrutinio per iscritto) nel collegio di

Anlwick ( Anwick) ,
ebbe luogo un meeting degli amici e degli ade-

renti di sir Giorgio Grey , in cui si decise di aprire una sottoscri-

zione per indennizzare 1'onorevole baronetto delle gravi spese da lui

incoatrate nella sua lotta elettorale. La somma raccolta e poco cofr-

siderevole , e vogliamo sperare che i whigs e i radicali renderanno

migliore giustizia al loro campione chfi ha dovuto sostenere una

lotta cosl accanita.

E questo e quel paese che il Risorgimento ci propone a modella

di governo libero ! Governo in cui gli onorevoli baronetti non pos^

sono aspirare al carico di deputati , senza comprarlo con ingenti

somme ed esporsi alle bastonate !

2. II risultato finale delle elezioni come si prevedeva riusci favo-

revole al Ministero. La maggioranza ottenuta , ove si tenga conte

dei deputati prettamente ministeriali , e appena sensibile , e forse

nulla, giusta il diverso apprezzare che ne fanno i giornali dei diversi

partiti. Ma quei ministeriali sono anima del Governo, e Lord Der-

by pu6 fare su di loro assegnamento, coll'arrota di molti membri

dell'opposizione, che per diversita d'opinioui e d'interessi si volte-

ranno or questi or quelli al Ministero. Eccone il perche. I derbisti

si trovano generalmente d'accordo sulle questioni piii gravi che for-

meranno, per quanto si puo prevedere, il tema delle discussioni par-

lamentari : la liberta del commercio, la liberta religiosa, la riforma

parlamentare. Gli oppositori e converse si scindono almeno in tre

partiti diversi. Altro e il pensare dei cattolici irlandesi intorno alia

libert^ religiosa, altro quello dei whigs , e altro quello dei peelisti.

Se i whigs e i partigiani di Roberto Peel combattono in favore del

commercio libero, gli Irlandesi vogliono la cosi detta protezione. I

whigs si separano ancora dai peelisti sul campo della riforma parla-

mentare. Gosl che or gli uni or gli altri daranno appoggio al Mini-

stero: e questi ove sappia usufruttare le divisioni degli avversari,

n6 troppo irritandoli costringerli ad unirsi per rovesciarlo, avra for-

ze bastanti per reggere qualche tempo all' urto loro. Nulladimen*
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consideraado die nell' opposizione si annoverano uomini di merito

iosigne, e che nel Ministero di Lord Derby piu d'uno noo diede

prova di quella esimia capacita richiesta a far fronte ai precessori, i

polttici prevedono che il Ministero andra soggetto a vane modifica-

zioni, dalle quali potra ottenere piu sapienza governativa e piu

splendore, ma forse minore unita, forza e durevolezza.

3. Mentre tutta Tlnghiltefra tumultuava per le elezioni, i suoi

Vescovi cattolici si assembravano in Goncilio nella silenziosa valle di

Santa Maria a Oscott vicino a Birmingham. Mirabile coutrasto del

governo politico e religiose! E piu mirabile differenza ancoratrala

Ciiiesa cattolica e Tanglicana ! I Vescovi anglicani che si godono le

pinguissime rendite delle antiche abbazie, e siedono in parlamento,

noa hanno la liberta di congregarsi ,
di deliberare sulla purezza del

dogma, sui pericoli della fede, sugli interessi del popolo affidato alle

loro cure. Ciechi ministri della Reina e del Parlamento hanno or-

mai abbandonato interamente ai laici la sovranita spirituale, di cui

finora conservavano un'ombra od un vestigio. Per 1'opposto il clero

cattolico , povero , perseguito dal Ministero colla legge sui titoli ,

dalla magistratura colla parzialita di lord Campbell, dalla moltitu-

diae con grossolani insuUi, fa mostra d'una liberta e d'un'indipen-

deaza , che sole basterebbero a provare che la sua autorita e la sua

missione non sono cosa umana ma divina.

II dodici Luglio, giorno di lunedl , aprivasi il Concilio con una

seduta proparatoria, e la dimane tenevasi la prima pubblica coogre-

gazione. II mercoldl prima della congregazione i Vescovi, i deputati

del clero e i teologi del Goncilio si recarono processionalmente alia

cappella del collegio , doVe S. E. il Gardinale Wiseman canto la

messa e tenne un pubblico discorso.

La domenica dopo la messa celebrata dal Vescovo di Birmingham,
il celebre oratore signor Manning predic6 sopra quella parola di

Cristo : Misereor super turbas, esaltando la misericordia del Signo-

re, che venne opportuuamente a soccorso della sua Ghiesa d'lnghil-

terra da tre secoli pericolante, col restituirle ne'suoi Vescovi 1'antico

lustro e il vigore della disciplina.
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La seconda sessione comfnciava il raartedl seguente. II discorso

fu predicate dal dottor Newman , altra gloria di quella Chiesa , e

s'aggiro sopra la conversione dell'Inghilterra. Dopo d'aver mostrato

le inaspettate vie per cui la divina Provvidenza in pochi lustri oper6

un cambiamento cosl maraviglioso , e prepar6 il trionfo della sua

Ghiesa, tocco gli ostacof
ii che si attraversano al compimento dell'o-

pera divina, e quindi la probabilita che piu lunghe guerre, piu aspri

combattimenti debbano affinare la carita e la fede dei cattolici,

prima che questi sian meritevoli di vedere i loro fratelli tornare

all'antico ovile.

III.

SPAGNA. 1. Questione dei fueros. 2. Lega dei partiti dell' opposizione.

3. Mire del Governo. 4. Dell' industria e delle vie ferrate. 5. Stato della

religione. 6. Corse de* tori.

1. L'andamento delle cose nejla Spagna, dall' ultima volta che ne

parlammo nel passato Giugno , ^ stato cosi quieto e regolare , che

per ispigolare che se ne faccia, appena se ne possono raggranellare

scarse notizie di minor conto. Ne diremodunque qul quel meglio che

e da sapersene intoroo alia politica, air industria ed alia religione.

Le voci che correvano due mesi fa erano di un vicino cangiamen-

to di forme governative, con ritorno alle antiche, in apparenza meno

liberali, di fatto piu libere; poiche consacravano i diritti proprii e

le franchigie delle provincie, assai piu care, agli Spagnuoli che non.

il vuoto titolo di elettori e quello. per eccellenza ridicolo di popolo

sovrano. L'amore di que!le antiche e veramente popolari forme vive

piu che mai nelle provincie basche di Biscaia, Guipuscoa ed Alava,

le quali, malgrado la Costituzione, conservano i loro fueros e godono

di una cotale indipendenza in seno della Spagna. I Biscaim vanno

esenti dalla coscrizione, einvece delle imposte legali fanno un dono

volonlario al Go^eroo di Madrid. Ogni due anni i Deputnti delle

provincie si riuniscono setto le annose quercie di Guernica nella
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Guipuscoa per create i loro magistrati e deliberate sulla cosa pub-

blica. Nello scorso Giugno si tenne Y assemblea di quel piccolo po-

polo ,
il quale pacificamente e da secoli si governa a ben intesa de-

mocrazia. Eppure chi il crederebbe? ci6 che i Re piu assoluti della

Spagna religiosamente rispettarono ,
i liberali moderni vorrebbero

distrutto, e la liberta di quelle provincie non incontr6 mai piii for-

inidabili e accaniti nemici dei fondatori e favoreggiatori delGoverno

che chiamano libero. Nel trattato di Vergara, stabilito nel 1839 fra

i Generali Espartero e Maroto, pel quale don Carlos si vide costretto

a riparare in Francia, furono consentiti alle provincie bascbe i loro

fueros, o franchigie, apponendovi per6 Y inesplicabile condizione,

che verrebbero messi in armonia colla Costituzione. Che e quanto

dire: i fueros vi saranoo conservati purche vengano aboliti. Quei

Jeali Biscaini accettarono le condizioni, non sospettando che coll'ac-

cidente si mirasse a distruggere la sostanza ; ma quando si venne

alia pratica ,
il quesito pan e quinci e quindi di difficilissima solu-

zione. Le provincie sono affezionatissime alia loro liberta, e nella

ultima adunanza di Guernica i Deputati espressero la speranza di ve-

tler rispettati dal Governo i loro diritti riconosciuti a Vergara. Dove

a Madrid si ostinassero ad abolire i privilegi delle provincie, tina

guerra civile favorita dalle simpatie pei carlisti, che sono ancor vive

'nelle provincie nordiche , potrebbe di bel nuovo funestare quelle

pacifiche contrade.

2. Nel rimanente del regno si tent& una lega e, come ora dicono,

fusions dei varii partiti politic! , ostili al presente Ministero ,
riu-

uendosi tutti in un composto, cui diedero nome di partito nazio-

nale. I rappresentanti dei cinque principali giornali che dovevano

comporre questa lega, convennero per formare di comune intendi-

mento il programma del nuovo partito : e dopo parecchi giorni di

discussione parvero accordarsi nei punti seguenti, al conseguimento
dei quali sarebbero \61ti tutti i loro conati. Liberta elcttorale e

^Governo parlamentare. Liberta di traffico e d' industria, Diminu-

zione delle gravezze pubbllche e delle spese. Abolizione delle tasse

isulle bevande, su? passaporti, sulla carta bollata. Cessazione dei dazi
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d'entrata, franchigia del sale e del tabacco ecc. Ma le ultimo noti-

zie ci recano che il redattore del giornale El clamor publico non voile

aderire alia nuova coiivenzione e ritraendosi cagion6 lo scioglimento

della lega.

3. I punti del programma acceonano chiaramente all'indole libe-

rale dell'opposizione, e al timore di vedere i loro sforzi isolati impo-

tent! a far fronte ai divisamenti del Governo. Sebbene da due mesi

nessun atto abbia confermato il pensiero che gli si attribuiva d'un

colpo di Stato, 6 vero pur'anco che nessun atto contrario a quei pri-

mi, che ne diedero indizio, smenti quel sospetto, e la recente condan-

na del Barcelones non senza qualche ragionevolezza lo ravviv6. Que-

sto giornale aveva combattuto le opinioni del sig. Donoso Cortes, il

quale, come sanno i nostri lettori, e uno dei piii fermi ed eloquent!

sostenitori dell'ordine e della religione, o per servirci delle frasi

del Risorgimento e il Solaro della Margarita della Spagna. II

Barcelones fu citato dinanzi al giuri per attentato contro la monar-

chia e la societa, e i giurati ne lo mandarono assolto. Non ostante

il Ministero fece emanare un decreto reale di soppressione contro

di lui : e con ci6 fece apparire chiaro che le tendenze del Ministero

sono piii monarchiche che liberali, e assai poco favorevoli alle pre-

tensioni sovraccennate del nuovo partito nazionale.

4. Intanto vacano le Camere: la corte, a cagione degli insoppor-

tabili calori , e stlta trasferita alia Granja ,
e si crede che fra poco

vcrra sciolto il Parlamento e , posto che non succeda mutazione di

Governo , convocati gli Stati a formarne un nuovo. La popolazione

si mostra universalmente poco o nulla curante delle quistioni civili

o politiche , ed ha rivolta la sua attenzione ai miglioramenti mate-

riali che cominciano a promuoversi con grande alacrita nella Peni-

sola. Le strade sono uno dei bisogni piii urgenti della Spagna. Quel-

le che la corrono nei varii sensi sono quasi tutte opera del secolo

scorso, epper6 imperfettissime e rade. In molti luoghi per difetto

di strade carreggiabili i trasporti si fanno coi muli , il che limita

necessariamente il commercio interno ed e morte dell' agricoltura.

Molti paesi d'Europa, e particolarmente 1' Inghilterra , vanno fare
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incetta di grani in lontane contradie e a caro prezzo, mentre nelte

provincie interior! della Spagna una buona quantita di biade a di-

scretissimo prezzo vanno perdute ', per mancanza di comunicazioni

interne, che ne rendano spedito il tragittarsi al mare. Eppure i pro-

dotti della terra sono naturalmente la piii larga sorgente diricchezza

di quello Stato , alia quale altro non manca che un proporzionato

numero di canali a diramarne per tutte le provincie la vena fecon-

datrice. II Governo fino dal cinquanta avea volto la sua cura a que-

sta parte, e discusso e adottaio un progetto di legge die decretava

un sistema di strade generali, provincial! e comunali.

Ma facile e breve e il decretare, lungo e difficile 1* eseguire. Poc

finora si e fatto in ordine alle strade ordinarie, ma non poco si &

compito e moltissimo intrapreso in ordine alle vie ferrate. Sono>

terminate da assai tempo quelle da Barcellona a Mataro, da Madritf

a Aranjuez, e piii recentemente quella da Gijon sulF Oceano a Lan-

greo nelle Asturie. Le linee concedute a compagnie sono : da San-

tander a Alar del Rey ; il Re vi pose solennemente la prima pietra

nel passato Maggio. Santander e suli' Oceano, e Alar e il punto a

cui fa capo il canale di Castiglia , il quale sara per tal modo posto

in comunicazione col mare. Da Alar del Rey a Valladblid per Bur-

gos; e quindi a Madrid. Da Aranjuez ad Almansa, inoltrata assai;

da Almansa al mediterraneo ; cioe, di sopra ad Alicante, e di sotto

per Murcia a Cartagena. Le ramificazioni della linen da Madrid ad

Almansa sarebbero quelle di Cuenca , di Toledo , di Ciudad real e

quindi a Cordova. Madrid e le citta principal! del centro saranno

cosi unite strettamente fra loro e poste in relazione coi due nrarL

Di piii una Hnea assai lunga da Madrid a Saragossa e quindi in Na-

varra, diramandosi a Tortosa, leghera la capitale ai Pirenei. La via

da Barcellona a Mataro si continuera fino ad Arenys del mar ; donde

sara condotta al porto di Rosas e alle mine important! di San Juan

des Abbadessas. Queste sono le principal! tratte di via ferrata, di cui

altre finite
, altre sul compiersi , altre sul cominciarsi. Certamen-

te arrecheranno non poca vita al commercio interno delle provin
1-

cie ed esterno dello Stato. Sara eccitata 1' industria , lo scavo delle
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eainiere del Pirenei, delle Asturie, di Cordova, dove in quest! ultimi

tempi si sono aperte fino a cento nuove vene: ma finattantoche un

ben inteso sistema di strade comunali e provincial! non agevoler

le relazioni delle campagne colle maggiori citta, ragricoltura non

ne ricevera che leggerissimo incoraggiamento.

5. La religione comincia pure a rammarginare le tante ferite

toccate in si lungo corso di guerre intestine ,
di discordie , e dicia-

mol pure , di tacita persecuzione. Numerose e fruttuosissime mis-

sion! furono date dal clero secolare e regolare nella Catalogna,

nell'Estremadura, in Aragena, nell'Andalusia a sterminato concorso

di popolo. I missionari obbligati a predicare in suite piazze , per

mancanza di chiese oapevoli di si gran moltitudine convenuta da

lontane citta e villaggi : conversion! edificantissime , comunioni ge-

neral! , procession! di penitenza , con una pieta ed un fervore che

muovono a lagrime di compunzione.

Nello stesso tempo gli Ordini religiosi legalmente riconosciuti si

rialzano e riforniscono di soggetti. Trentasette comunita di religio-

se ottennero licenza di ammettere novizie, ed e a sperare che questa

iicenza diverra di giorno in giorno piu estesa. Ventidue fra le sud-

dette comunita attendono per istituto all'educazione delle fanciulle,

le altre quindici, oltre 1'educazione, abbracciano in modo speciale

ia cura dei poverelli. Recent! provvedimenti si sono ugualmente

presi a fine di rimettere almeno in parte le congregazioni religiose

operative di uomini. La Congregazione della Missione di S. Vin-

cenzo de' Paoli e ristabilita nel regno. I liberal! se ne impansieri-

rono ; e amantissimi come sono della liberta e fratellanza, si affret-

tarono di metter fuoco simultaneamente alle antiche case de' Gesuiti

di Valladolid, Huesca , Barbastro, Saragozza e Valenza. A Valladolid

arsero in un sol giorno tre chiostri ,
fra gli altri il magnifico chior

stro della Trinita. Che facevano di piu i Vandali?

I giornali parlarono pure tempo fa del ravvivarsi che facea nella

Spagna la Societa della propagazione della fede. Questa bella istitu-

zione peri in gran parte durante le ultime rivoluzioni di quel regno:

e quando alcunicattolici zelanti si accingevano a ristorarla, la stampa



448 CRONACA

periodica liberate si sollev6 contro di loro, come all'annunzio di un

pubblico irifortunio. Cosl fedele ai suoi principii il moderno radi-

calismo rinnega tutte le antiche tradizioni ,
e vorrebbe sepolti nel-

1'oblio le glorie di quei tempi, quando i Re di Spagna conquistavano

popoli alia corona per soggettarli alia Chiesa , e a spese loro sulle

galee reali veleggiavano ogni anno a centinaia i coraggiosi missio-

nari, apportatori di vera civilt& all'uno e all'altro emisfero. Ibuoni

per6 a questo schiamazzar dei giornali non si distolsero dal loro

pensiero , e mandarono stampare sui fogli religiosi il progetto di

un'associazione nazionale col titolo di Direzione della missione spa-

gnuola. Dicevasi che il progetto fosse stato approvato dalle autorita

ecclesiastiche ,
e accolto favorevolmente'dal Ministero. II prodotto

delle oblazioni dovere essere impiegato a sostentare le mission! nelfe

colonie spagnuole, specialmente in quelle di Annobon e Fernando

Po nel golfo di Ghinea. Questa trasformazione, e impiccolimento di

un' opera grandiosa, essenzialmente cattolica e diretta a benefizio di

tutte le genti, non ci pare degna dell'altezza dei pensieri che e pro-

pria di quella nazione per indole generosissima ; e se si avverasse ,

ci farebbe credere che quel zelantissimo clero mir6 solo a quel poco,

perche stim6 che nelle presenti circostanze sarebbero vani tutti i

tentativi per far meglio.

6. La coltura moderna e il sentimento religioso cosl mirabilmente

acconcio a mansuefare gli animi, ed estinguere gli istinti feroci del-

le moltitudini, non sono per anco giunti a sbandire dalla Spagna il

barbaro divertimento deile caccie pubbliche dei tori. Anzi pochi

giorni fa i giornali annunziavano che la Corte assiste solennemente

a uno di quei fieri combattimenti. Ora YHeraldo del 24 racconta la

morte del torreador Jimenes , cagionata da una ferita mortale toc-

cata nell' ultima corsa dei tori. Nello spazio di soli tre mesi tre

combattenti vi lasciarono miserabilmente la vita, un banderillo, un

picador e un espada. Per ogni specie di combattenti e pericolosa

quest'arena, e un tal pericolo, che coritinuamente sovrasta, dovrebbe

ridestare negli animi bennati tremito o rimorso, in vece di quella

gioia e tripudio che somigliano ai frenetid deliramenti degli anti-

chi spettatori del circo.
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Ad aguzzare colla varieta la sete di queste scene sanguinose, il

Diario mercantil di Valenza annunzia un nuovo genere di combat-

timento, nel quale per6 la pubblica curiosita non si fara ludibrio

della vita degli uomini. La lotta s' ingaggera tra un elefante e

una torma dei piu feroci tori, ne avra fine che colla morte degli ul-

timi o del primo. Abbiam toccato questi fatti, in se medesimi di

poco momento, ma che piu di molti altri riverberano 1'indole della

nazione fiera e tenacissima delle antiche costumanze. Che sarebbe

di un tal popolo se le passioni politiche vi bollissero come nella

gran Brelagna ?

IV.

SVIZZERA. 1. Atti dell' Assemblea federale. 2. Petizione del popolo friburge-

se. 3. Affari di Neuch&tel.

1. I due consigli dell' Assemblea federale riuniti in Berna il 23

Luglio procedevano all'elezione del Presidente e del Vicepresidente

della Confederazione per 1'anno prossimo 1853. Furono eletti Pre-

sidente il dott. Guglielmo Naeff, di S. Gallo, attuale Vicepresidente,

e Vicepresidente il signor Federico Frei-Herose d' Argovia : 1' uno

e 1'altro del partito radicale moderato, ostili cioe ai socialisti non

meno che ai cattolici , ma logicamente piu che ai cattolici inchi-

nevoli ai socialisti.

Le tornate dei due consigli furono occupate dai progetti di legge

relativi all' estradizione reciproca, ed ai compensi o indennizzazioni

dei soldati feriti e mutilati in servigio della confederazione, e delle

famiglie superstiti degli estinti. II 27 la tornata fu animatissima.

II deputato Tourte propose all' Assemblea d' invitare il Consiglio

federale a dar parte ai Govern! cantonali dei dispacci delle Potenze

estere; e il deputato Segesser aggiunsevi, che ai medesimi fossero

comunicate le risposte del Gonsiglio alle sovraddette Potenze. Que-

sta doppia proposizione sostenuta da varii oratori fu combattuta

vivamente dal radicalissimo Druey e da Munzinger, e messa a voti

fu rigettata.

Vol. X. 29
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2. La petizione del comitato di Posieux venne presentata

giunta speciale delle petizioni del consiglio degli Stati. Questa con

pretesto di ouovi fatti accaduti in Friborgo del quali vuol essere

infarmata, rinviolla al Consiglio federale, invltandolo a fargliene un

rapporfco. Solite lungherie peristancare la pazienzadeilmoai. Ecco

le conclusioni della petizione del Comitato,

In nome di piu di 18,000 concittadini :

Atteso che la Costituzione non emano daJ popolo, no a essendo

mai stata sottomessa al suo suffragio :

Atteso che la medesima contiene varie disposizioni inaocorda-

bili con quelle del patto federale, e segnatamente con quella com-

presa sotto la lettera B dell' articolo sesto :

Noi vi preghiamo di ordinare , che conforme alle proposizioni

rotate nelF Assemblea di Posieux , la Costituzione del cantone di

Friborgo sia sottomessa alia sanzione del popolo : che , al paro

degli altri Stati della Svizzera, gli sia concesso il poterlarivedere;

che elezioni libere e sincere si tengano quanto prima, nei comu-

ni, con scrutinio secreto, a maggioranza assoluta , sotto la presi-

denza d' un consiglio nominate dalla stessa Assemblea, e secondo

Sa presente circoscrizione del distretti.

A formarsi una giusta idea della condizione presente del Governo

friburgese, e dei diritti inalienabili del cantone a spodestarlo , gio-

vera il farci un momento indietro e rintracciarne la impura origine.

II 14 Novernbre 1847 la citta di Friborgo tradita capitolava dinanzi

all'esercito federale capitanato dal Generale Dufour. L'articolo quin-

to della stipulazione della resa cosi diceva : Le armi federali sicu-

reranno le persone e le propriety , e assisteranno le autorita sta-

bilite per conservare 1' ordine pubblico. Questo prometteva il

Generale, e poi contro la data fede non metteva neppur piede nella

citta
; inutilmente il Consiglio di Stato mandava far replicate istanze

per ottenere i soccorsi convenuti: i capi dell'esercito erano ineso-

rabili
; e la cittk abbandonata ai ribaldi , feccia di tutti i cantoni ,

riempievasi di desolazione e di spaveoto. I membri del Consiglio

a&inacciati di morte si dispersero, e una parte della ribaldaglia e
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del corpi franchi riunitasi nel teatro pronunzi6 la caduta del Go-

verno njminato dal popolo, annu!16 lo Statute guarentito dalla Die-

ta, e nomin6 un Governo provvisionale. II Colonnello dell' esercito

federale Rilliet-Constant sostenne 1' attentato dei rivoltosi e irapetr6

la sua ricognizione dalla parte della Dieta ancor riunita in Berna.

Da questo mostro di Governo emersero le violentate elezioni , la

Costituzione presente odiata dal popolo , Demica alia religione e a

tutte le savie istituzioni.

Una gravissima obbligazione incombe dunque all' Assemblea fe-

derale di correggere un si gran fallo, e tanto piu il dee per giustizia,

quanto che sta scritto nella Costituzione federale del quarantotto :

La Confederazione guarentisce la liberta e i diriiti del popolo. L'av-

venire ci imparera come 1' Assemblea interpret! la giustizia , e di

quale autorita sieno presso i loro medesimi autori le Costituzioni

e gli Statuti.

3. Anche nel cantone di Neuchatel ravvivansi le ire e le rappre-

saglie dei radicali. II 6 del passato Luglio eransi tenute in quel can-

tone, nei dintorni di Valengin, assemblee popolari dell'uno e dell'al-

tro partito. I conservatori , fedeli ai principii del diritto , manife-

starono la loro simpatia per la protezione della Prussia, guarentita

dai trattati ; sperando di sottrarsi per essa alia tirannia ^rescente

del radicalismo : i radicali per 1' opposto giurarono di voier romper

ogni legame di sudditanza col Re di Prussia , e gridarono morte ai

fautori dell' antico ordine e dell'antica Costituzione. Tra i partigiani

della Prussia annoveravansi, come e dovere, i membri della congrega

politica, detta Borghesia di Valangin. Questa era un'antica corpo--

razione arricchita dimolte rendite, privilegi e franchigie accordate

loro dai Sovrani, ai quali soli competea il diritto d' incorporare i

cittadini nella Borghesia. Una tale istituzione , essenzialmente mo-

narchica e conservatrice, era da lungo tempo come una spina nell'oc-

chio ai liberali : epper6 colsero con giubilo T occasione favorevolc

che offerivasi loro per la si tdrre dinanzi. II gran Consiglio covo-

cato in seduta straordinaria pel 28 e 30 Luglio, dopo kmghi e vio-

lenti dibattimenti decret6, a 69 voti contro 11, Testinzione di queiJa
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corporazione, ne sequestr6 i beni, ordinando che siano distribuiti

fra i comuni delcontado di Valengin, airavvcnante del numero del

Borghesi di ciascun comune.

In seguito il gran Consiglio stanzi6 la legge d' alto tradimento.

I colpevoli d' alto tradimento, doe quelli che per relazioni con Po-

tenze estere o per altri tentativi , procurano mutare violentemente

la Costituzione, assoggettare il caritone a dominazione straniera* od

eccitare nimickie contro la Svizzera od il cantone, saranno condan-

nati a 10 o 20 anni di carcere ; scontati i quali avranno bando per-

petuo dalla Confederazione.

V.

Corrispondenza di America.

Washington D. C. 8 Luglio 485%.

Credo al tutto falsa la voce sparsa costl della scoperta recente

aell' istmo di Panama d' un antico cuniculo o canal sotterraneo con-

giungente i due mari. Ne bo chiesto a quanti ho potuto, anche ad

alcuni Chileni passati pocanii per cola; e niuno sa dirmene punto.

Temo che abbian confuso col preteso cuniculo una vecchia via fatta

in quell' istmo dagli Spagnuoli a vantaggio delle loro colonie, di cui

serbansi ancora alcuni avanzi.

Ne miglior fondamento ha 1'altra ciarla sparsa tra voi , cio& che

avendo il Papa offerto alcune antiche pietre pel monumento di Was-

hington , sia stata qui rigettata Vofferta con disdegno. E vero che,

giunta tal nuova, v'ebbe in Baltimora un non so qual fanatico, il

quale si provo a raunare un meeting per rifiutare quella offerta ; ma
il tentative fu deriso secondo il merito ; ne so che alcun membro

del Governo o della Commissione pel monumento siasi opposto al-

1'accettazione.

La elezione del nuovo Presidente sta tuttora ondeggiando fra due

candidati, uno proposto dai democrats, ed e il General Pierce, 1'al-

tro dd whigs, ch'e il notissimo Gen. Scott. Dicesi che i partigiani
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5! primo sieno piu numerosi, ma meno caldi ed attivi diquelli del

o. Ci6 che v'ha di notabile nell'elezioni americane e la predi-

sione di questo popolo pe'suoi vecchi General].

II sig. Brownson nell' ultimo fascicolo del suo periodico (Quar-

terly Review} parla della Civilta Cattolica, lodandola e raccomandan-

dola a chi intende 1'italiano, si per le question! che vi si trattano

di generale importanza, si per 1'interesse che tutti prendono per le

cose della vostra penisola. Mi dicono che nel prossimo fascicolo verra

fuori la traduzione dell'articolo : La teocrazia spauracchio dei rega-

listi e dei liberali *. Ora si ristampano insieme i varii saggi e trat-

tati pubblicati gia separatamente dal sig. Brownson.

La commedia Kossuthiana e finita da un pezzo, essendo esso tor-

nato in Inghilterra : cominciata cogli applausi , e finita quasi colle

fischiate, essendosi levato contro le strane richieste delFesule ungaro

il giornalismo coirarme sempre efficace del ridicolo. Allorche Kos-

suth fu nella citta di S. Luigi , fe' al solito la sua allocuzione, ma

non gli parve d'aver destato grande entusiasmo. Torn6 a favellare,

portando seco, mi dicono, non so qual catalogo di Gesuiti; e disse,

non sorprendere se ivi avea trovato freddezza
, perche erano ivi sei

Gesuiti austriaci. Sopravvenne in qualche giornale un articoletto,

in cui dicevasi, che sapendosi come il sig. Kossuth bramava racco-

glier danari per la sua causa ungarica, se gli offerivano mille dollari

per ogni padre Gesuita austriaco, ch'egli avesse trovato vivente in

S. Luigi. Immaginate facilmente che ei non pote guadagnarsi con

tal mezzo alcun migliaio di dollari. Sono intanto ecc.

VI.

Corrispondenza di Torino.

Torino 4 Agosto i852.

Tutti sono maravigliati del silenzio con cui il Ministero accolse

la diehiarazione dei Vescovi Savoini ; ma si teme pur troppo che

1 Civ. Catt. Vol. IV, pag. 363, 593.
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sotto quel silenzio covi un terribile risentimento. La ripartizione,

ossia la confisca dei beoi ecclesiastic! par che debba seguire le stesse

vie che la legge del matrimonio civile , ed e probabilissimo che al

riaprirsi della sessione legislativa si debba fare questo gran colpo.

Se si differisce gli e solo perche e troppo chiaro, le sorti dell'Euro-

pa non essere ancora stabilmente fissate , ne convenire in tanta in-

certezza crescere le cause di discordia e malcontento. Intanto i devo-

ti del Ministero si pruovano di ridurne gli avversari al silenzio , a

forza di processi fulminanti. Tre sequestri all'Armonia , uno alia

Campana, un altro al Cattolico tengon loro sospesa sul capo la spada

di Damocle. II giorno 12 corrente sara tratto in giudizio il Conte

Costa della Torre Consigliere del Supremo Magistrato di Cassazione*

So di buon luogo che si pens6 a destituire immediatamente questo

coraggioso Magistrato; ma falli il colpo, e si raccomand6 1'affare

ai rigori del Fisco. Tuttavia il Preside nte Coller sembra risoluto

non solo di far rispettare 1' inamovibilita , ma si aneona la dignit

del suo Collega , esigendo che i dibattimenti si tengano a porte

chiuse. Si tiene per certo da tutti che tra non molto sar& com-

piuto quello che appellavasi Colpo di Stato , con cui una eletta di

uomini a tutta prova sarebbero chiamati a votar pel Mioistero nel

Senato. Intanto si parla eziandio d'una modificazione mieisteriale ,

credendosi che il Cav. Cibrario senta la propria impotenza a regge-

re il portafoglio delle finanze , e che il sig. Pernati sia stanco di

riuscir bersaglio ad ogni maniera d'attacchi. Probabilmente si aspet-

tera di vedere una soluzione dell'imminente crisi del Gabinetto in-

glese. I nostri liberali colla speranza di veder risalire in seggio Tex

Ministro Palmerston s'apprestano a rifarsi da capo sulle vie rivolu-

zionarie con piii audacia cbe mai; ed ove s'avverassero le predizioni

di certi uomini d' alto affare , potremmo tener per certo che un ri-

torno di Palmerston a capo del Governo inglese dovesse ricondurre

fra noi violente agitazioni politiche , alle quali dubito assai che

possa resistere il Miaistero D'Azeglio. In questo fratterapo il Conte

Camillo di Cavour si ya spianando la via ad uno splendido avvenire

politico, e le orazioni fattegli a Londra da
r

suoi amici inglesi varranno
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piii (he un poco a roffermarlo nelle sue convinzioni di non poter

meglio promuovere il bene del Piemonte , che raffazzonandolo in

tutto sullo stampo degli Inglesi. Per lo meno, se egli e vero quel-

lo di che corse voce , cioe che la nomina del Cibrario a Ministro

delle Finanze fosse opera del Conte di Cavour, questi avrebbe pie-

nameute raggiunto il suo scopo; giacche il Cibrario era 1'uomo piu

accoocio a raostrare necessario ed indispensabile al Governo 1'aiuto

ed ii genio del Coate di Cavour* La condizione finanziera e sempre

assai triste, ne s'intravede aiacora la via d'uscirne; epper6 molti

volgonsi a pensare al Conte di Cavour, che in mancanza d' altro spie-

gava almeno un coraggio impareggiabile nello esigere dai rigenerati

suoi compaesani il prezzo della k)ro redenzione politica. Vuole tut-

tavia giustizia che io dica altresl non patirsi penuria di capitali in-

genti, che vanno raccogliendosi da nunierose societa per gettare nel

Piemonte un' ampia rete di vie ferrate , le quali potranno di qui a

n certo numero d'anni ridestarne la prosperita, ove non vi si attra-

versi nuovamente la rivoluzione. Sicche se per una parte si ridusse

4i gravissimi estremi la fiaanza dello Stato, e ne impoverirono molti

molti roviriati dalle perturbazioni del 48 e del 49, v'ebbero altre

si dall' altra moltissimi che se ne vantaggiarono a trasricchire ; ed

ora, mettendo in circolazione i capitali radunati in quel torbido,

aprono nuove sorgenti di privata agiatezza per quelli che sapranno

fame lor pro ; al quale scopo aiutano piu che un poco la larghezza

d il sontuoso vivere d'alquanti doviziosissimi emigrati, i quali com-

prando fra noi terre e ville e poderi, ed ergendo vasti palazzi,

fanno rialzare il valore gia scadente delle campagne , e porgono la-

voro a migliaia di braccia che starebbero oziose, epperci6 pronte a

tutto. Ma mentre a Torino p. e. certe industrie vengono acquistan-

do un inusitato sviluppo, nelle provincie si languisce ancora, e si

va p^rdendo assai. Per giunta la fatale infezione delle uve si venne

diflfondendo con si universale invasione, che d'ogni parte sentesi di-

re esser gia fatta la vendemmia. Or se si pensi che alcune delle mi-

gliori provincie hanno ne'lor vigneti Tunica fonte di tutte lor ric-

chezze , egli e agevole comprendere come 1' esser per due anni di
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seguito affatto private <T ogni ricolto, debba empiric di desolazione

e recar danni forse irreparabili per lunga pezza. Addio.

V
'

"",>'.--..' :,>X^&%'- llU
VII.

Cose Romane.

Narrammo altra volta che il S. Padre avea stabilito di ampliare

il monastero del buon Pastore in via della Longara per formarne

una casa di penitenza. Ora possiamo dire che i lavori cominciati fin

dal settembre 1851 son progrediti con alacre operosita e fanno spe-

rare vicino il conseguimento d'un si utile scopo.

Nel giorno sacro alia commemorazione di S. Paolo, il S. Pa-

dre si rec6 alia Basilica Ostiense. Dopo avere a parte a parte esami-

nate le nuove opere, decreto che nella nave traversa le piii basse

pareti si ornassero di pitture, come in S. Lorenzo e in altre chiese

della cristiana antichita.

E stata pubblicata con le stampe la tabella preventiva generale

dello Stato pontificio per 1'esercizio 1852. Da esso risulta che gli

introiti ammontano a sc. 11,110,569, le spese a sc. 12,906,419 ; di

guisa che fatta ragione di un fondo di riserva in sc. 100,000, ci ha

un deficit di sc. 1,895,849. Questo argomento delle cifre fa vedere

ad ognuno quanto le finanze pontificie, gia si fiorenti prima che sor-

gesse 1'era delle ribellioni, abbiano scapitato per grazia e favore dei

rigeneratori d' Italia.

A conforto peraltro de'buoni vuolsi avvertire, che siffatta posi-

zion dell'erario non e normale n& permanente, ma accidentale ed

avventizia. Imperocche una somma ragguardevole, tale da non sol

ripianare ma superare la deficienza, & destinata al pagamento degli

interessi e aH'ammortizzazione dei debiti contratti per I'acerbita dei

tempi. Di che segue che tale erogazione sminuendosi d'anno in an-

no fino a cessare del tutto, dovra necessariamente cessar lo sbilan-

cio; purch& la filantropia degli amici d'ltalia non venga novella-

mente a turbar 1'ordinato aridarnento delle cose, e ricacciare i sud-

diti pontificii in condiiioni peggiori delle present!.
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L'Emo e Rmo Cardinale Segretario di State ha pubblicato una

legge sulla espropriazione de'fondi per oggetto di pubblica utilita.

Una societa e stata autorizzata di costruire sul Tevere ponti

di ferro nei punti di maggiore bisogno o vantaggio a una piii spe-

dita comunicazione. Gia si e posto mano ai lavori a Ponte rotto,

del quale furono diroccati due archi dalla inondazione del 1598 ,

senza che da quel tempo siasi rivolto 1'animo a rifabbricarlo.

II dl 15 luglio ci fu adunanza deirAccademia di Religione cat-

tolica nella quale il sig. prof. D. Luigi Vincenzi recit6 un applaudito

discorso dimostrante esser dogma cattolico, e non da intendersi di

un potere accordato dall'autoritk civile, che alia sola Chiesa appar-

tiene la facolta di stabilire impediment! dirimenti del matrimonio

e di dispensare intorno adessi. Siccome gli avversarii, destituiti di

ragione, cercano un asilo nella storia dei cinque primi secoli della

Chiesa e nei decreti degl' Imperadori d'allora, cosl il dottissimo pro-

fessore li assale in questa loro trincea, e coll'autorita degli Apostoli

e dei Santi Padri e de'Concilii di quei tempi mostra come la Chiesa

ha regolato sempre colla sua autorita e giurisprudenza le nozze dei

fedeli , senza tenere verun conto delle leggi politiche contrarie alle

sue. Non dobbiamo certamente qui riportare le singole autorita dal-

1'oratore recate, ma possiamo ben affermare che esse furono in tanta

dovizia e di tale evidenza , da far ammirare 1'erudizione non meno

che 1'acribia critica di lui. Stabilito questo punto, pass6 a dimostrare

che se gli avversarii avessero profondamente e con sano giudizio in-

vestigato la primaria sorgente delle leggi imperiali relative al con-

nubio e ne avessero attentamente considerate le espressioni, avreb-

bero scoperto in esse la traccia dei sacri canoni che serviron di gui-

da al magistrato civile, e avrebbero conosciuto che gl'imperanti pro-

cedettero in ci6, come in tanti altri punti di decreti ecclesiastic!, da

semplici protettori della Chiesa, in quanto intesero confermare col-

la loro sanzione gli ordinamenti dell' autorita sacerdotale. diremo

che Costantino, Arcadio, Valentino, Teodosio e tanti altri Impera-

dori credettero essere di loro pertinenza le definizfoni dommatiche,

perchfc bene spesso colle loro leggi ne prescrissero 1' osservanza ?
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I coutraddiitori destano risoper verita, alloreh& dicono esser nato

daila coneessione de'Priueipi che la Chiesa dettasse legge sul matri-

inonio. Quando i Principi fecero siffatta coneessione? Nei primi tre

secoli, quanda perseguitavano a morte la Chiesa? Ovvero dopo che

abbracciarono il Cristianesimo, quando per la testimonianza irrefra-

gabile della stoda, la Chiesa gia possedeva ed esercitava da tre secoli

un tal potere?

Del resto guai al matrimonio se dipendesse dalla podesta laicale!

Esso subirebbe tutte le vicissitudini delle legislazioni civili, e varie-

rebbe presso i popoli , come variano le leggi e le farme goveroati-

ve ; e cosl perderebbe ogni stabilita questo fondamento de' privati e

pubblici costumi.

Ci scrivono di Citta di Castello in data del 3 Agosto, ehe ab-

bondevoli piogge rallegrarono quelle carapagne, quando una skcit^i

spaventosa le minacciava. Le acque venner dalcielo quasi prodigio-

samente nell'istante medesimo che si chiudeva un solenne tridua

aila Vergine delle grazie per ottenerle. Immenso era stato il con-

corso dalla citta non meno che dai circostanti villaggi alle prediche

del P. Luigi Piccardini dell'O. ed alia solenne processione; e nel-

uliirno giorno del triduo si contarono presso ad otto mila comu-

nioni. Grandeiza ineffabile e pregio unico della nostra santissima

religione! nella quale la espiazione della colpa e il santificarsi del-

rnima si famio spesso mezzo ad ottenere le grazie eziandio tem-

po rail !

- IlMinistero del Commercio, Belle Arti e Antichita ha di recen-

t.e acquistato I' assoluta e intera proprieta del colombario che fu ^

non ha guari, discoperto nella vigna Codini. Esso si compone di tre-

cento quarantuno loculi, distinti per la maggior parte da iscfizioni

e leggende svariatissime, nei quali tuttora si vedono lucerne e tazze

fittiU, e frammenti di cippi ,
di piccole are, di colonne e di marmi

diversi. Tra le iscdzioni , alcune delle quali sono dettate in greco,

e alcune altre souo metriche e propriamente in verso elegiaco, no-

t,imrao quella di G. Giulio Andronico a C. Giulio Ermete, nella

quale si ha un nuovo esempio del vocabolo Conlibertus; quella di
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[inGco che nellacasa di Agrippina , moglie all'infelice Germanico,

a 1' ufficio di eassiere, ab afgento; quella diEliconide vestifica o

sartrice della stessa Agrippina. Da altre iscrizioni apprendwrao

la celebrata biblioteca, aperta dal grande Augusto e iatitolata

in Apolline Patatino , del cui portico e tempio facea parte, era di-

visa in due, la biblioteca latina e la greca, e che le medesime aveano

soprantendenti o prefetti distiirti. I marmi, di cui teniatno propo-

sito, ci mostrano i nomi di Callistene e Dioreteo a Sibliotheca Lat.

Apollinis, e di Pilemeniano a Bibliotheca Graeca Apollinis. Trovia-

mo altresi un Ilaro figlio di Africano , qualificato Adjutor a Ratio-

nibus ,
che nel nostro linguaggio amministrativo si direbbe Com-

messo di ragioneria o contabilitd.

Portiamo fiducia che alcuno de' nostri archeologi vorr& studiare

nelie molte leggende di questo sepolcreto, e ricavarne tutto ci6 che

in qualche modo possa coiitribuire alia illustrazione della filologia

latina ,
e giovare alia storia de' costumi pubblici e privati , cittadi

neschi e domestic! di Roma imperiale.

Nella colluvie de' giornali subalpini ve n' e stato qualcuno che,

fabbricando frodi e calunnie, racconto aVsuoi lettori che il Governo

Pontificio avea bruttamente abbandonato gli individui che ne'disciol-

,ti reggimenti esteri aveano militato al servigio della S. Sede. Nulla

rdi piii falso. Un convenevole trattamento e stato decretato a favore

di quegli individui, e i relativi assegni gia sono in corso di pagamen-

to; il che, tra piii altre cagioni, ha contribuito nel 1852 all'aumeirto

deirammontare delDebito Pubblico, rispetto all'Esercizio precedente .

Le trattative del signor Gourtins, ingegnere fr^ncese e rappre-

sentante di una societa anglo^fraiicese, per la costruziorie della via fer-

Tata da Roma ad Ancona, udiamo essere state rotte definitivamente.

Sembra che il medesimo non abbia accettata la condizione posta dal

nostro Governo , che il privilegio .di quella intrapresa non dovesse

eccedere la durata di cinquant'auni. I! signor Courtins domandava

che la concessione privilegiata avesse un piii'lungo periodo.

E stato pubblicato il trattato postale del Governo Pontiflcio con

1'Austria, in forza del quale esso Govern o erttra a far parte della lega



4-60 CRONACA

postale austro-italfca. Sembra che col prossimo ottobre saranno

raesse in atto le nuove convenzioni, le quali assicurano la esatta e

regolare trasmissione delle corrispondenze, sia di provenienza dagli

Stati imperial!* ,
sia di transito , e portano nelle tasse relative una

notevole dimiauzione.

VIII.

Cronaca di Scienze Naturali.

1. II sig. Paolo Gorini si e acquistato non poco nome per le sue

preparazioni anatomiche e per certi suoi processi, insistendo su'qua-

li egli spera di giungere a conservare, economicamente e come fre-

sche, Je carni comestibili. II medesimo in un volume pubblicato in

Lodi 1' anno scorso : SuW origine delle montagne e dei vulcani , avea

parlato di altre sue iogegnose sperienze, nelle quali fondendo alcu-

ne sostanze composte artificial! , e lasciandole lentamente raffred-

dare e consolidare, fa vedere de'curiosi effetti, che rappresentano

assai bene 1'elevazione de'monti formati di rocce cristalline primi-

tive, i vulcani e i tremuoti. La Societd d' Incoraggiamento di Scien-

ze, Lettere ed Arti di Milano, invitatolo a ripetere nel suo seno co-

tali esperienze, nomin6 una Gommissione per assistere ad esse, ci6

che questa fece in parecchie sessioni del decorso Aprile ; e il due di

Maggio trasmise la sua relazione per mezzo del suo segretario dott.

Susani, la quale e stata pubblicata. In essa siamo avvertiti che i fat-

ti enunciati dal prof. Gorini, a pochi per avventura sara dato veri-

ficarli senza il suo concorso, finche egli creda dover mantenere il

segreto intorno alle sostanze ed ai metodi adoperati a produrre i

fenomeni : i Coramissari protestano di non sapere sopra ci6 nulla

piu che il pubblico : si sono peraltro facilmente assicurati della pre-

senza del solfo nel miscuglio adoperato. E fuor di dubbio, dicono

essi, che se qualche cosa di analogo fu gi& osservata, durante la con-

solidazione dell'acqua e dell'argento purissimo, nella cristallizzazio-

ne del nitro , del solfo e di qualche altro corpo ;
se alcune sostanze

si conoscevano facenti eccezione alia legge, per cui i corpi dilatansi
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al crescere della temperature , ci6 non toglie che al prof. Gorini si

debba lode d'aver chiamato 1'attenzione de'cultori delle scienze fisi-

che ad una famiglia di composti eminentemente atti a produrre

que'fenomeni con molteplici modificazioni ; e desiderano che al Go-

rini si somministrino i mezzi di far nuove sperienze fondendo alcu-

ne rocce naturali. Pruientemente i Commissari restringono la loro

approvazione alle sperienze, e si astengono dal giudicare delle con-

seguenze, alle quali il sig. Gorini corre alquanto precipitoso. Essi

credono, non per anco essere venuto il tempo di pronunciare un giw-

dizio assoluto su teorie, che abbracciano cose in apparenza almeno di-

sparatissime, e su alcuna delle quali , mancando un criterio che sia

misura di verita universalmente assentita, e assai difficile che gli no-

mini si mettano mai d'accordo; ed aggiungono che, posta Tassoluta

loro ignoranza della composition chimica della materia adoperata ,

sarebbe precipitate un giudizio delle applicazioni che fa il Gorini

di questi cimenti alia spiegazione di ci6 a che s' aggira il volume

primo (unico, almeno sinora) della sua opera. II sig. prof. G. Ponsi

nella sessione degli 11 Luglio dell' Ac. de'Lincei ha letto alcune sen-

sate riflessioni intorno a queste esperienze.

Noi avevamo il pensiero di aggiungere qui qualche osservazione ;

ma vedendo che troppo si allungherebbe questo articoletto, la serbe-

remo, se le forze e il tempo ci basteranno, per una rivista del volume

del sig. Gorini, il quale, come ben dice la Commissione, ha argo-

mento assai piii vasto che il titolo non accenni ; ed a molti sembra

contenere dottrine oscure e non conformi ne alia sana geologia, ne

alia sana fisiologia
1

.

>

1 Essendosi ritardata la stampa di questo articolo destinato al precedente qua*

derno, possiamo aggiungere che, ad onta del segreto serbato dal sig. Gorini, si e tro-

vato il modo di ottenere i fenomeni da lui mostrati. II ch. sig. prof. Gius. Belli ei

fa gentilmente sapere, che uno studente di medicina in Pavia, ilsig. Bertolio gli ha

ottenuti, facendo fondere del solfo, versandovi 4J50 io peso di olio
(
credo di oliva)

teoendo il tutto per qualche tempo ad alia teraperatura e poi lasciando raflfreddare

la massa. Gli ha ancora ottenuti un sig. Cantoni di Lugano, le cui sperienie sona

pubblicate in uno de' quaderni del giornale di Milauo detto il Crepuscolo.
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Ora aggiungeremo soltanto che le voci a lui familiar! diplutonio

e liguido plutordco., non le troviamo male applicate a'suoi compost!

artificial!, destinati a rappresentare i fenomeni , che da'geologi ap-

pellansi plutonici e vulcanici : ma non sappiamo a chi possa piacere

il vederli applicati a certi liquor! vegetabili o animal! , e anche

all' acqua ! Lasciamo 1' acjqua a Nettuno , e non mescoliamo le voci

mitologiche allo studio delle sostanze organiche.

2. Alia nomenclatura mitologica non fa piii ora buon viso neppu-

re la poesia : ma Fastronomia ne ha avuto compassione e le ha dato

nobil compenso nella regione degli astri : non solo le ha lasciato

quel molto, in cui aveva acquistato dritto di prescrizione , ma da

lei piglia il vocabolo de' nuovi corpi celesti che si vanno di giorno

in giorno discoprendo. L' ultimo fra i pianetini scoperti dal sig. De

Gasparis e stato denominate Psiche ,
e 1' altro ritrovato posterior-

mente dal sig. Luther (e gia osservato piii volte dalla specola del

Collegio Romano) si e chiamato Teti. Dopoche si e inalzato Nettu-

no dalle profondita dell'oceano al piii alto del cielo planetario, non

si & dovuto trovare inconveniente fare ascendere la madre di Achille

alia regione interposta fra Marte e Giove. Ora converra trovare un

nome, e dovrebb'esser grazioso, per un nuovo pianetino assai bello

scopjito dal sig. Hind la notte del 24 di Giugno : si sta osservando

fin dal 14 dello scorso Luglio nell' osservatorio del Collegio Romano.

3. II P. Ang. Secchi con nuove osservazioni istituite nel p. p.

Giugno, allorche 1'equatore del sole passava pel centro del disco di

esso , si & assicurato della piii elevata temperatura delle region! e-

quatoriali del sole. Ha confermato eziandio il notabile decremeuto

di calore dal centro alia circonferenza del disco , e quello che ha

luogo presso le macchie solari fino a notabil distanza dal limite

visibile delle loro penorabra. Prescindendo da tutto c!6 ,
ha pure

trovato una leggiera differenza di calore fra i due emisferi solari,

anche nelle grand! filtezze del sole sopra 1'orizzonte, allorche, come

ha osservato, 1' influenza de'iratmosfera terrestre e insensibile. Tutto

cio si trova da esso esposto con molta chiarezza in un articolo in-

serito nel Giornale di Roma, 21 Luglio.
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4. M. Sedi'llot ha inviato air Ac. delle Scienze di Parigi una se-

coiida comunicazione sopra gli effelti emostatici dell' acqua del sig.

Pagliari farmacista in Roma (v. Cimltd Cattolica Vol. Vf, p. 495).

E stata pubblicata a Strasburgo e in parte irel rendiconto di delta

Ac. Le conclusioni del Sedillot sono le seguenti. 1. Alcuni liquori

hanno la virtu di coagulare istantaneamente il sangue e convertirlo

in un denso grumo, omogeneo e consistente. 2. L' acqua del sig.

Pagliari gode perfettamente di questa notabile proprieta ed e atta

ad affrettate la cicatrizzazione , senza produrre alcuna azione pe-

ricolosa sui tessafci. 3. Ea teorica e 1'esperieDza concorrono in di-

mostrare 1' efficacia degli effetti emostatici di questo liquore. 4.

Ogniqualvolta non pu6 farsi ricorso a^la legatura senza grandi in-

convenienti, e quando 1'alterazione del sangue ne impedisce la

coagulazione erende pericolose remorragie, Tacqua emostatica del

sig. Pagliari, pu6 essere con molto vantaggio adoperata. M. Sedil-

lot riporta la formola deWa preparazione, ossia la ricetta, dell
1

acqua

Pagliari, la qraale si trova ancora in italiano nel N. 34 della Cor-

rispondenza Scimtifica in Roma. E da sapere che Finventore si

confida d'avere con na'ove modificazioni perfezionato il suo liquore ;

ond'e che i suoi caratteri esterni non sono ora al tutto quali si leg-

gono negli scritti accennati. E da notare eziandio che 1' acqua Pa-

gliari produce eccellenti effetti, non pure nelle esterne , ma ancora

nelle interne emorragie , intorno a che pu6 vedersi la citata Corfi-

spondenza nei N. 29 e 33.

Chi sa che presto non s' introduca 1' usanza d' aver sempre seco

un'ampollina d' acqua emostatica? Se ai rigeneratori d^Europa pia-

cera di estendere il gia introdotto fiiantropico uso de' salassi della

iugulare, siccome il nostro sangue non ha la proprieta di quelli dei

buoie-de' montoni, che uscendo delle iugulari e delle carotidi si

rnpprende in un grumo, cosi raver pronta alia mauo un'acqua emo-

statica atta a rapprendere il saogue e formare un grumo , sara una

necessita, dalla quale i venditori di essa acqua o del costoso balsamo*

Compingt andranno debitori all' iriduslria de'novelli Barbieri.
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5. La credenza al magnetismo animale de' giuocolieri de' teatri

pare che sia in Roma cessata. Crediamo che abbia piii che altro con-

tribuito a distruggerla 1'industria di parecchi giovanetti; i quali,

formandosi ciascuno da se un metodo, sono tutti riusciti ad ftmtare

i portentosi indovinamenti dell' ammirato giuocoliere , e taluno a

fare piii o meglio di lui.

In Pavia un Francese ha divertito innocentemente il pubblico ,

facendo indovinare diversi oggetti ad una sua figlioletta, la quale si

mostr6 intelligentissima , rispondendo con moltissima prontezza e

sempre giustamente : e quegli assicurava che 1'artificio per lui ado-

perato era senza piii un giuoco di destrezza, n& faceva per ciarlata-

neria alcuna misteriosa manipolazione, e la fanciulla si mostrava assai

desta e vispa. Questa schiettezza in nulla promettere di misterioso

e di arcano fe' si che il pubblico non accorresse in gran folia. Ne

mancarono di quelli , che malgrado le affermazioni e le apparenze

contrarie, sostenevano che v'era dentro del mesmerismo, e lagnavansi

che il Francese non permettesse loro di tentare sulla figliuola le

manipolazioni magnetiche. insomma il pubblico vuol maravigliare

ed essere ingannato, e coll' efficace mezzo , ch' e il rendere piii lu-

croso 1'errore che la verita, perviene agevolmente al suo scopo.

I tipografi Salviucci hanno preso 1' opportuna occasione per ri-

produrre, non senza il consentimento deirillustre autore, 1'erudi-

tissimo Discorso sul Magnetismo animale di Mons. V. Tizzani. Es-

sendo questa operetta gia pubblicata da dieci anni , ed avendo lo

stesso scopo religioso degli articoli sullo stesso argomento pubbli-

cati in questo periodico , noi ci asteniamo dal parlarne , non volen-

do troppo trattenere i lettori intorno a cotal materia. Per questa

seconda ragione ci contentiamo d'indieare un opuscolo , recente-

mente inviatoci, del zelante sacerdote Gio. Muscio da Poggiardo in

Terra d' Otranto Esame analitico dogmatico morale del sag-

gio sul Magnet, del Dr. A. Guthier. Lecce, 1831.
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SULLA EDUCAZIONE FEMMINILE
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CATERINA FRANCESCHI-FERRUCCI

LETTERE DI FILALETE A SOFIA

A VVERTENZA

Avendoci noi imposta come una legge di non occuparci Delia Ri-

vista della stampa italiana, che di libri recentissimi almeno nella

edizione, abbiamo dovuto metter da banda tutti quelli che avean

preceduto di qualche anno il cominciamento della] nostraTpubblica-

zione. Tali erano i due scritti enunziati di sopra, dei quali il primo

venne alia luce nel 1847, il secondo nel 1849. Li leggemmo nondi-

meno ; e la rilevanza della materia , la gravita delle osservazioni a

cui essa poteva aprire la via ci facevano increscere di quella norma

adottata, e quasi ci sentivamo tentati a recarvi una eccezione facen-

done una ponderata censura.

Noi vi trovavamo tutto il sistema del moderno italianismo posto

alia portata del sesso gentile, quanto il suggetto medesimo potea pa-

tirlo. Quindiquelculto quasi idolatrico della natura, quella^illimitata

Oducia nelle forze di lei e quella specie di fetidsnao che, non pago ad

Vol. X. 30
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ammirarne, per poco non ne adora le bellezze ; quindi quel fanatico

e ridicolo amor di patria , per la cui gloria si vorrebbe far credere

che noi siamo nati e dobbiam morire i
; e quanto all' Italia, quello

smisurato orgoglio del volerci a tutti i pattf tenere per nazione

principe, che dobbiamo illuminare, correggere, guidare gli altri po-

poli
2

, quando pure abbiam sotto gli occhi tante ragioni di vergogne

nelle scanEtte^patite, e piii ancara uelle codarde nequizie commesse.

E perciocch& neFT antichita pagana quel culto della natura , e quel

patriottismo furon quasi i soli beui che si conoscessero , il nostro

Italianismo ha per elemento inseparabile, e per infallibile distintivo

un amore passionatissimo per T aotiehitk greca e Tomana, le cui

grandezze i nostri rigeneratori si son fitti in capo a tutti i conti di

risuscitare, a furaa di ehiacdwamedi deClaraaziqni.Ma nella Ferrucci

questa tendenza generale, come in donna e per6 di mente piu debole,

piglia qualita e carattere d'una fissazione o monomania da stancare

qualunque pazienza. A leggere quest! libri ti senti noiato, oppresso,

ammorbato da nomi e fatli antichi che, pel ripetersi e rimestarsi le

cento volte, ti si volgono ad una infestazione, ad uno sfinimento da

troncarti il respiro.ETacito e Livio, e.Sallustio ePlutarco, e Seneca

e Cicerone che per antonomasia si chiama // Savio 3
, e Camilla eLu-

crezia, e Quinto Curzio ed Epitteto, e Platone e Senofonte, e Regolo

e Gatone, ed il Lazio e Cartagine, e le Termopili e Salamina, e cosi

via via, sono cosa di ogni paragrafo e per poco non dissi di ogni pa-

gina; senza che vi manchi la profanazione e forse ancora la bestemmia

obbligata di tutti i nostri rigeneratori, di accoppiare Cristo a Socra-

te, dicendo appunto cosk : II pid giusto e il piu santo di quanti fu-

ron o sulla terra, Socrate e Cristo, ebbero il veleno e la croce in pre-

mie delle dottrine insegnate agli uomini ingrati* In somma qui

voi trovate il nudo e schietto naturalismo o paganesimo redivivo ia-

segnato dal Gioberti ed accennato dalMamiani, i quali due laFerruc-

d si toglie a duci ed a maestri , interzandoci un altro il cui name

1 Ed. mor. pag. 32. - 2 Ed. intell. II. 300. 3 Ed. int. l,,pag. 3Hfr.

* fi^ tot. I, pag, 448.
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aoi per 1'onore di lui tacciamo, ma che non dovrebb'essere guari

contento di vedersi numerate in quel ternario. Ma veramente il

prete subalpino & stato il prototipo cui ha esemplato la signora Cat-

terina, e per6 il suo doppio lavoro n'e riuseito un Primato e Gesw-

ta moderno in piccolo formato e messo in gonna, in /teemed in cap-

pellino da damigella ; ben inteso che per questo appunto una piii

larga parte vi si doveva concedere alia religione. non si sa egli

che al sesso minore gli affetti religiosi stan meglio che all'altro?

Non gia, vedete che tutto sia reo in quei volumi: ci guarderemo

bene da somiglianti esagerazioni. Molte parti ci sono buone , altre

ottime, e quanto a cognizioni pedagogiche, a purezza di dettato ed a

certa aria dignitosa alia stess'ora e carezzevole, noi non conosciamo

altra moderna produzione di penna muliebre che con questa possa

paragonarsi. Tuttavia non cesseremo di ripeterlo per quanto siasi

giadetto altra volta: erano appunto le buone ed ottime parti di questo

libro (come saviamente osserva pifr sotto 1' A. delle Lettere) che ce

ne facean parere piu necessaria la censura delle ree ;
in quanto i let-

tori e piu ancora le leggitrici o non le avrebbero avvertite , senten-

done nondimeno i tristi effetti , o avrebber fatto buon viso alle se-

conde a merito delle prime. S' aggiunga che quel veleno che vi si

acclude ?i sta eosi soUilmente filtrato , doi sfuggire ad una lettura

fugaee; e noi quasi siamo di avtiso sia sfuggito all' Autrice raede^

nima la tfuale , piii versata ia istudi letterari che teologici, in cose

che si attengono a quest! secondi stata arrischiata , equi voca e

spesso gravemente erronea. La faremo dunque que&ta rivista di un

libro un po' sta ntio ?

Daquestaincertcaza venne a toglierci uno sconosciuto, crediamo

degli Sfcati Sardi, il quale ci f^ pervenire alcune sue lettere di ceii-

ura su quegli soritti, colla facolta. (ii fame quel meglio che avrem

creduto. Le lettere ci parvero contenere delle buone cose, e cosl ci

deliberammo di pubblicarle. Ma perciocch^ esse si trovavano quali

erano uscite di primo getto dalla penna deli' Autore7
, noi abbiom

dovuto non ritoccarle solamente, ma in certe parti ampliarle, scor-

ciarle in altre ,
ed una che e la terza rifonderla quasi da capo.
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Durammo eziandio qualche fatica ad apporre le citazioni che manca-

vano quasi sempre nel manoscritto , e di qualcuna non ci e venuto

fatto trovar le parole : abbiamo nondimeno trovato , e talora anche

replicate volte ,
il concetto e questo abbiam richiamato nelle ris-

pondenti citazioni.

Queste lettere noi offeriamo segnatamente alle nostre leggitrici :

esse non vi troveranno precetti di gentilezza squisita , di arti belle

e di opere in ago od in maglia. Ma in quella vece vi potranno rac-

cogliere qualche salutare ammonimcnto, onde giudicare quasi a pri-

ma giunta lo spirito dei libri, che loro si offrono per guidarle nella

dolce ma difficile opera di formare alia virtii ed al santo timor di

Dio le anime novelle dei loro nati.

LETTERA PRIMA

Givgno 4882.

Carissima Sofia

Desiderosa come sempre fosti di dare alle tue figlie quella educa-

zione intellettuale e morale , che le renda nel tempo felici , per

quanto lo permette la condizione delle umane cose, e felici soprat-

tutto nella eternita ,
mi chiedesti il mio avviso su due scritti di Ca-

terina Franceschi-Ferrucci ; il primo che ha per titolo Delia educa-

zione morale della Donna italiana, libri tre ; il secondo Delia educa-

zione intellettuale, libri quattro indirizzali alle Madri italiane. Ora

io avendoli attesamente letti ed esaminati ,
ti mando il frutto delle

mie osservazioni, che tu accoglierai, ne sono certo, con quella me-

desima benevolenza, onde in affare di tanto momento piuttosto a me

ti volesti volgere che non ad altri.

Lo scopo che la Ferrucci si propone nel dettar norme ad educare

la donna italiana, e quello di perfezionarne 1'intelletto e la volonta,

lo spirito ed il cuore con tutte le altre facolta dell' anima in ordine

al conseguimento del fine, pel quale la donna e stata creata. Essa si
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protesta di non volere entrare in politica (e vedrem presto che non

attiene la sua parola) , ma solo di trattare la educazione religiosa e

morale, senza deviare, cosi fa credere, dal flrie della nostra creazione

e redenzione ; il quale 6 la vita eterna , la vera e perfetta felicita

promessa all'uomo nella vita futura. E cosi fra i doveri della edu-

cazione annovera quello di credere le verita rivelate , i misteri , i

dogmi del cristianesimo , la dottrina della Ghiesa cattolica ; di pre-

gare , di fuggire i vizi , di praticare le cristiane virtii , di leggere

spesso ai figli il Vangelo , e di prenderne la morale per regola del-

la vita.

Ma se la educazione che sola perfeziona la natura umana , cio&

tutta la donna come tutto 1'uomo, e senza dubbio la educazione che

ha per fondamento la religione rivelata e per fine la vita eterna, per

la quale la donna non meno che 1'uomo di ogni lingua, di ogni cli-

ma , di ogni nazione & stata creata e redenta ; se diciamo va cosi la

bisogna, non si vede per qual ragione la signora Franceschi-Fer-

rucci apra scuola di educazione religiosa e morale propriamente

per le donne italiane. Si capisce che ad un dato sesso , di un dato

paese, si possono suggerire degli speciali ammonimenti e delle pra-

tiche applicazioni tutto al loro uopo ; ed a do fare chi a quel sesso

appartieue ed a quel paese pu6 spesso fare pruova migliore che

non altri. Ma quanto a' principii moral! e religiosi io non so che ce

ne abbiano per le donne di tali , che non appartengono eziandio

agli uomini, ed alle donne italiane che non siano comuni alle don-

ne di tutti i paesi. L' essersi italianamente la Ferrucci circoscritta

tra quei limiti di sesso e di nazione , la sospinge quasi sempre

ad una specie di caricatura , rimestando perpetuamente la donna

italiana , e dicendo frattanto cose che riguardano ogni cristiano

battezzato ; anzi piii generalmente spettano all' hie et haec homo

J' uonio e la donna di tutti i paesi. Gosi , per dime una , essa ci fa

sapere che un acre libero e puro k necessario all' intelletto italiano *

e che la donna italiana ha bisogoo di respirare i'aria aperta, facen-

t'O"!0' !'?'- * v

',

1 Ed, mor. pag. 110.
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doci quasi supporre che V uomo non italiano , o la donna di qual-

che altro paese possano avere bisogno di respirare Faria impura o

chiusa.

Qui dunque la Ferrucci abbandona manifestamente il suo seopo,

e si allontana dal fine che si propone nella scienza di educate la

gioventii, cadendo in grave errore, in quanto limita alia donna ita-

liana quella educazione che di natura sua , perche religiosa e mo-

rale, deve estendersi a tutto il mondo, a tutte le umane generazionL

La quale dovendo mirare, come fu detto, al fine per cui tutti fum-

mo creati e redenti , esso fine non pu6 attribuirsi propriamente ad

un sesso piuttosto che ad un altro, a questa od a quella nazione, senza

offendere la sana filosofia ed il senst comune. Ma 1'amore e direi

quasi il fanatismo che 1 Autrice ha per la Italia, la seduce e 1'accieca

per guisa da trascinarla da quel prime in un altro errore piii grave ;

il quale, preso e creduto come verita infallibile, tutto dee rovinare il

sistema della vera educazione con danno immenso dalla generazione

cresceote.

L' Autrice da a divedere assai chiaramente , e talora lo asserisce

senza mistero e lo predica alle madri, alle educatrici , come dovere

imposto da Dio
, prescritto daiia verM fondamentale del cristiane-

simo, come principio religioso impresso nella essenza deiranima,

che la donna italiana cioe deve avere , e cosi ogni Italiano , quella

educazione che vuole ed esige la moderna civilta. Questa poi essa

chiama vera, perche confacente , dice, alia natura italiana; perche

civilta che emana ddla religione ; e per la definizione che ne da con-

chiude che la donna italiana non pu6 essere perfettamente educata

nella religione e nella morale, se nori viene educata e se non educa

i figli suoi (nota bene) per la unita , indipendenza e nazionafcita

italiana. E cosi fa credere che in questo e riposta la vera civilta.

Ora questa dottrina e falsa nelle sue conseguenze niente meno, che

nei suoi principii; ed ascoltane, o Sofia, in brevi tratti la pruoya.
La Ferrucei determini;! la Civilta vera co>lle qualificazioni di mo-

derna c d' italiana; e la fa consistere nelle idee del bello, del vero,

dei giusto, del saato dicendo, che essa civilta emana dalla religione,
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e imprest da Dio nella essenza dell' anima umana 1 ed e conforme

alle verit^i fondamentali del cristianesimo. Ma se 6 cosi, chieggo io,

peroh^ chiamarlafcivilta moder-na e italiana, quanda pure asserisce

che ,gli element! costitueiiti la civilta vera, doe le idee del belb,

del giBfcdec. derivano tutte, oome da-punro;fonte, tLall'eterno vero?

La>civilt0)dunque cosi definita e antica quanto Ja religions rivelata,

ed:e la stessa per tutte tejnasioni che professano il Cristianesimo,

quule viene predicato dallaChiesa cattolica, apostolica, romana, mae-

stra infallible di tutti i popoii della terra. Cade dunque e fa cadere

in>errore chi educate alia scuola di quella Ghiesa insegna , che I'l-

talia ha la sua civilta vera, confr.cente alia sua natura ed ai suoi

bisogni, tutta sua propria, come ogni altra iiazione ha ia sua civilta

presa nel senso, nel quale 1' Autrice 1'ha definita.

Ne e piii vero il resto della definizione data dalla Ferrucci di

quella civilta che sola dee tenersi per vera. Essa afferma che la ci-

vilta vera ha per suoi elemeati, oltre gli accenaati, le idee del bene

e del bello. Ora se per questo bene e per questo bello T Autrice in-

tende non solo il bene ed il bello morale , che e quasi il tutlo della

educazione cristiana , ma il bene tanto da lui vagheggiato della ia-

dipendenza , unita e nazionalita italiana; se v'intende eziandio il

bello che trova ad ammirare nel mondo fisico, come altresi nella

nausica , nella poesia e nelle altre arti imitatrici , se , ripetiamo ,

questo intende la Ferrucci , mi perdoni se il dico schietto ; quella

sua civilta, di cui fa parte essenziale questo suo bene e questo suo

bello, punto non entra, ne pu6 ne deve entrare nel sistema di quella

educazione morale e intellettuale , con cui intende perfezionare la

donna italiana e la donna cattolica. Certo se quella perfezione si dee

misurare alia norma della dottrina rivelata e cattolica, ed in ordine

al fine per cui la natura (meglio dice altrove, Iddio) creo la donna,

cioe la vita eterna , ci dica la Ferrucci per qual ragione una donna

che visse secondo tutte le norme del Vangelo e raggiunse da ultimo

la vita eterna, non potrebbe dirsi perfettamente educata, sol perche

1 Ed. mor. pag. 195.
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non pens6 alia indipendenza italiana, e non fu forbita alle dilicate

ispirazioni della musica e della poesia ?

Andiamo piii oltre. Dopo di avere la Ferrucci stabilito per mas-

sima che la civilta italiaoa e moderna emana dalla religione e da

Dio che 1'ha impressa nell'essenza dell'anima, passa a stabilire per

principle di educazione religiosa , civile e morale , una teoria che

offende la ragione, il buon senso, la religione, 1'evangelica carita,

e che e per giunta impossibile in pratica e antipolitica. Mi dichiaro.

L'Autrice applica la detta civilta con tutti gli elementi che la costi-

tuiscono alia Italia ;
e confondendo la civilta col bene che essa Fer-

rucci ripone nella indipendenza , unita e nazionalita , riesce a con-

cludere che per ottenere quel bene della vera civilta, e necessario il

comindare (ami perch& non proseguire?) a liberare questa patria

comune dalla tirannide straniera; e cosl vincere e distruggere I'o-

stacolo primo, che impedisce all' Italic sempre vinta e non mai vin-

citrice (e mai nol sara finch6 superba) il ricuperare il prisco suo

onore con tutte le avite sue glorie. Dal che si conclude, e la conse-

guenza viene da s&
,
che se la virtu vera , moderna , italiana emana

dalla religione ;
se e voluta dalle verita rivelate quali sono le verita

del Cristianesimo ; se e diritto di natura il possederla , perche

civilta impressa proprio da Dio nella essenza dell' anima umana ;

dunque ecco il corollario che naturale , naturalissimo scende da

quelle premesse (e notalo bene, o Sofia !
) dunque Iddio, il Gristiane-

simo, il dritto di natura vogliono che T Italia sia una, indipenden-

te, nazionale e libera dagli stranieri, che ne reggono una precipua e

floridissima parte* Ecco principii e massime di educazione che of-

fendono il buon senso niente meno che la religione. Vuole la Fer-

rucci che la educazione religiosa e morale della donna si debba pie-

gare alle esigenze della moderna civilta ,
e si sforza di provare che

fra i doveri di chi da e riceve la educazione, vi e quello di muo-

vere ogni Italiano e di destarlo ad usare tutti i mezzi e della ragione

e della forza a rendere 1' Italia libera, una, indipendente e naziona-

le. Questo dice dovere a tutti gl' Italian! imposto dall'amore verso

la patria, il quale obbliga tutti in coscienza a preferirla ai piu eari

congiunti, non escluso il padre e la madre.
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L'amore che si deve alia patria, cosi insegna laFerrucci, e una del-

le verit^ fondamentali del Cristianesimo ; amore che viene da Dio ;

amore che Dio ha diffuse nei uostri cuori , nel cuore specialmente

di ogni Italiano e di ogni donna italiana *
(e perche specialmente ?).

E siccome parla di amor patrio, del bene comune, della salute su-

prema e della salute pubblica che tutta dimora , secondo 1'Autrice,

nel possesso di quelle quattro prerogative (unita, liberta, indipen-

deoza, nazionalita) ; cosl insegna alle madri perche queste lo inse-

gnino ai figli, che 1' Italia in ordine a quei beni dee amarsi piii che

tutte le umane cose, piu che la vita, piii che i cari congiunti, piii

che i figli , piii che il padre e la madre. Questo amore, soggiunge,

deve dopo Dio prevalere a qualunque allro amore : tutto all'amor pa-

trio deve sacrifiearsi. Talmente che, a sentirne 1' Ispettrice dell' Isti-

tuto nazionale, dovrebbe dirsi che tutti coloro i quali non arrivano

a quell'eroismo patrio di tutto sacrificare a quelle quattro preroga-

tive, e piu ancora qnelli che non vi pensano o non se ne curano,

mancano ad un grave e strettissimo obbligo imposto loro dalla na-

tura e dgll'Evangelio; e cosi firich si maotengono ad occhi veggenti

in questa colpevolissima omissione, debbon tenersi disperati della

salute eteroa. Tant' e , mia cara Sofia ! tu ed io e con noi un forse

novantanove su cento Italian! , che non ci sentiam guari disposti a

farci sbudellare per 1' unita, liberta, indipendenza e nazionalita del-

la patria comune, ci troviamo senza sapere come e perche, dannati

irremissibilmente all'inferno dalla signora Ispettrice deU'Istituto na-

zionale per le fanciulle di Genova. Ma prima di acconciarci a cos)

paurosa e perentoria sentenza , non sarebbe egli bene ponderarne

alquanto i motivi?

Ora se la signora Caterina fosse cosi pratica di logica e di catechis-

mo, come lo e (mi giova almeno supporlo) in opera di ago e di ma-

glia,si sarebbe accorta che tutta quellasuateoria intorno al dovere di

ogni Italiano ecc. si appoggia su di un miserabile sofisma ed acclude

1 Questo ed il seguente concetto si trovano anche piii fortemente e?pressi nei

luoghi seguenti Educ. intell. vol. I
, pag. 83, 84 - 258, 259 - 285, 286.
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un'ingiuria gravissima alia cattolica Chiesa, di cui pure FAutrice<si

professa osservantissima, E il sofisma dimora nel confondere la sa-

lussuprema, la salus publica , colle quattro prerogative sospirate

c&lF italianismo dell'uno e dell'altro sesso. Intendo benissimo che al

ten private debba prevalere il comune, la salvezza del tutto alia saU

vezza della parte ;
la vita spirituale, la salute eterna , la religione,

la fede al bene temporale quantunque-massimo degF individui ; e in

quest! casi e sempre eroico, pu6 aach talora essere strettanrente

doveroso il sacriflzio della propria vita; q>uandocioe
! vi corre respon-

sabilita di uffizio, obbligo di difesa , giurata tutela e somiglianti.

Questo e un ponere animam suam pro amicis suis, che non solo e

parte di carita, ma & supremo suo atto (maiorem charitatem nemo

habet) ; e prima che Fitalianismo moderno ce ne avvisasse, Cristo

lo aveva detto e fatto nelF Evangelio ;
ed a miriadi gli eroi cristiani

ne aveano compiuto il precetto e seguitato Fesempio. Se la patria,

esempligrazia ,
si trovasse nella estrema temporale e spirituale ne-

cessita , quando infedeli e barbari venissero ad assalirla per rapirle

quanto possiede di piu sacro e divino , bello, generoso e per mold

stretto dovere sarebbe far quello che gli Spagnuoli fecero nei secoli

trascorsi per difendersi dai Saraceni : quello che in epoca meno re-

mota fece 1'Occidente sotto la ispirazione dei romaiii Pontefici per

respingere F invasione ottomana ; e perche non si potrebbe recare

eziandio F esempio dei piccoli Gantoni svizzeri , che in mezzo alia

indifferenza universale levatisi a sostenere la propria fede ,
caddero

forse neppur compianti dalla politica europea , la quale ha pagato

ben caro la codarda non curanza, onde Iasci6 schianciare il diritto

del debole dalla ingiustizia prepotente? E dunque manifesto poter-

vi essere dei casi nei quali il sacrificarsi per amor della patria sia

atto o dovere di carita ; ma , ripetiamolo , non fu F italianismo mo-

derno, e molto meno la Ferrucci a fare questa scoperta: questo e

principio antico quanto Famor del prossimo ed il Yangelo.

Quello che dovea provare la Ferrucci & , che il sacrificarsi per

quelle quattro prerogative della Italia sia appuuto quel caso ; ovve-

ro
, ci6 che torna al medesimo , quelle quattro prerogative essere
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talmente collegate col bene temporale e spirituals della penisola, da

essere propriamente la salus suprema , la salus publica. Or giusto

questo e quello che FAutrice non prova, che nessuno degF italianis-

simi non prov6 mai e non si provera in eterno, per Tunica ma
ottima ragione che non e vero. Non temere o Sofia che io ti voglia

ammorbare con un mare di argomenti e con un diluvio di autorita :

nelle cose di prima evidenza due parole bastano per chi pu6 capirle,

s'intende, e vuol capirle, quale sei tu certamente. I/ Italia anche

senza le prerogative di unita, di libertfc (intendi Statuti e democra-

zia), indipendenza e nazionalita, puo godere, se vuole, il suo vero

bene spiritual e temporale ; fiorire per virtu, scienze, lettere, arti,

agricoltura, industrie e commerci. Sebbene governate da diversi

Principi e in una parte da un Principe straniero , pud conoscere c

professare la verita e la giustizia, essere e mantenersi figlia e disce-

pola della Chiesa cattolica, apostolica, romana. E cosl tutti gl'Ita-

liani (dell'uno e dell'altro sesso si capisce) eziandio senza quelle

prerogative, possono vivere virtuosamente, tranqtiillamente e, quan-

to loconsentono le condizioni di ciascheduno, felicemente in questo

mondo e salvarsi 1'anima nell'altro.

Non mi dire
, Sofia , che io son troppo positivo e tendo quasi a

spegnere ogni nobilta di sent imen to. Trattandosi di disfare un pa-

lazzo incantato, eretto a furia di sofismi, di menzogne e di ciarle, nel

quale si cerca sospingere a farneticare anche le donne , che pure

(nol prendere ad ingiuria del tuo sesso te ne supplico) haeno tante

altre maniere piii poetiche e piu sentimental! di farlo ; trattandosi,

ripeto, di questo,, non mi riprenderai se ho ridotto la cosa a minimi

termini, messo da banda eziandao quel poco d'illusione fantastica, che

pur si consente lecitamentc alle cose umane per farle apparire meno

,-meschine di quel che sono nella nuda loro reatta. E questo basti del

sofisma onde la Ferrucci pretende imporci un dovere grave, assoluto

di carita patria da farci tutti, nemine excepto, schiomare, scuoiare e

squartare per 1' Italia. Ti annoier6 meno per mostrarti siccome essa

cosi parlando e scrivendo cosi, reca un' ingiuria gravissima alia Chie-

sa cattolica e dico anzi all' Evangelic ed al divino suo Autore.
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Se quel dovere di procurare alia patria le prefate prerogative fosse

veramente, qua! lo pretende 1'Autrice, precipuo, sommo, supremo

da lasciarsi a mala pena andare innanzi il solo dovere di amor verso

Dio; se fosse dovere (nota bene) imposto all'uomo dall' Evangelio

e dalla carita cattolica, ti pare, o Sofia ,
che il mondo avrebbe do-

vuto aspettare diciotto secoli ,
nove lustri e tre anni per accorger-

sene? ti pare che per accorgersene avrebbe avuto uopo del pietoso

patriottismo d'un qualche prete mezzo apostata, di tre dozzine d'av-

vocati falliti e di qualche Ispettrice d'Istitulo naziona!e?Ti pare

che i Pontefid, i Concilii, tutto F Episcopate cattolico, a
f

quali solo

eppartiene il diritto ed incombe il debito di manifestare ai fedeli i

doveri loro imposti daU'Evangelio, e ci6 per tutti i luoghi, pertutti

i tempi, per tutte le possibili circostanze, ti pare dico che il corpo

insegnante nella Chiesa abbia voluto non dirci mai sillaba di cosi

grave dovere, cosi difficile e per giunta cosl universalmente trasan-

dato dai cristiani? E pure il caso di un popolo della stessa lingua

e retta da diversi Principi (senza unita) ; di un popolo retto da

Principe straniero (senza indipendenza) ; di un popolo non ricono-

sciuto come individua nszione (senza nazionalita) ;
di un popolo

non retto a Statute (senza liberta ); quegli esempi, ripetiamo, non

sono cosl nuovi e cosl propri del tempo nostro ,
da farci supporre

che la Chiesa non parlasse del dovere , perch non occorreva il bi-

sogno di compierlo. Ma a supporlo eziandio nuovo bisogno del

secolo ed esigenza dei tempi progrediti, fatta la grande scoperta di

quel dovere, a noi pare che i Pontefici e 1* Episcopate avrebber do-

vuto promulgarlo autenticamente. Ma essi han taciuto e tacciono

tuttavia; e noi fedeli cristiani ci troviamo per questo capo come le

trenta fanciulle dell'Istituto nazionale dt Genova, le quali altra norma

dei loro doveri di educandato non hanno , che il volere ed il buon

giudizio della loro Ispettrice signora Caterina Frasceschi-Ferrucci.

Qul, mia Sofia, non veggo uscita: o conviene accusare la Chiesa

cattolica d'ignorante che non cooosce i gravi doveri imposti ai cri-

stiani dall' Evangelio , e di traditrice che conosciutili , loro li tiene

nascosti; ovvero convien dire che 1* italianissima Autrice sogna ,



DI CA.TERINA FERHUCCl 477

vaneggia e pazza di amor patrio, a Dome dell' Evangelio, impone do -

veri non prescritti dalla carita cattolica e forse ancora contrari al-

1'ordine della stessa carita. Non ci e bisogno di tutta la tua devozione

alia cattolica Ghiesa per attenerti, o Sofia, alia parte piu sana: egli

basta per vederlo non aver perduto il bandolo della fede e del

discorso.

Non finiro questa lunga mia lettera senza manifestarti un altro

mio pensiero. Se fosse vera la teoria della Ferrucci sul grave, supre-

mo dovere ecc. sai tu chi troveremmo in fallo ? Nientemeno che la

persona adorabile delSalvadore. Non te ne scandolezzare te ne prego,

perchfc 1'argomentazione e adhominem o piuttosto ad mulierem, ed

e ad absurdum. Cristo venendo tro\6 la sua nazione spoglia affatto

di quelle quattro prerogative ; e se altri volesse recarlo in dubbio

della nazionalita, sia pure ; ma il certo & che unita, liberta, indi-

pendenza non avevano i Giudei spartiti in Tetrarchie, fatti provin-

cia romana , retti da presidi romani , tenuti in freno da romane

coorti e in parte sottoposti a leggi romane. Tant'e: Cristo trovo la

sua nazione sotto il barbaro, sotto lo straniero in ben altra guisa

che non sialo 1' Italia a' di nostri ; ed Erode, Pilato ed altri regoli ,

tetrarchi e presidi erano propriamente i Groati della Palestina. Or

ci si dica: Cristo fece, disse nulla per affrancare la sua pitria dalla

dominazione straniera? si cerchino da capo a fondo i quattro Evan-

geli, ci si citi una parola, un atto menomo che alluda anche lontana-

mente a questo preteso dovere, e noi ci darem per vinti. Ma se ne-

gli atti e nelle parole di Cristo nulla si truova di somigliante ; se

all' opposto vi si trova qualche cosa in contrario, noi rimanderemo

la signora Caterina alia rocca ed al fuso ; nel che fara certo miglior

pruova che facendo la teologhessa a sproposito.

A te che sei si mansueta d' indole e si dolce di cuore, parranno,

o Sofia, troppo severe le mie parole ;
e lo saranno forse. Ma tu lo

crederai appena : sono appunto le parti pregevoli che si trovano

nel libro della Ferrucci , che mi hanno obbligato ad aggravare la

mano nella censura delle ree. Trovandosi delle ottime cose in que-

gli scritti , pu6 agevolmente avvenire che una madre per amore di
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quelle, li metta in mano alle sue figliuole senza sentime il consiglia

di alcuno. Ora che siano per provare le parti baone io non so ; m
una fanciulla formata su quel tipo non pu6 che riuscirne una fana-

tica patriota in politica ed una razionalista in religione, come ti

mostrer6 in due altre lettere che ti prometto meno longhe di que-

sta. Ora che sposa, che madre sarebbe una donna politicante ra-

zionalista ? Tu che ami tanto le tue bambine saprai condurle per

altra via; e a te sara agevolissimo il trovarla. Fa di condurle colte

medesime norme onde fosti tu educata; ed esse saranno ottime quan-

do potranno essere a te somiglianti.

Oedimi intantc

II tuo Affezionatissimo

FlLALETE
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ftEI GOVERNI AMMODERNATI

{ Continuations e fine )

La mitezza negli Ordini rappresentativi.

$3. Applicazione agli Ordini rappresentativi. 25. Mitile pene perche suppongonsi

consentite dal suddito. 25. Digressione sulla detenzione. 26. Le career! nel

Cattolicismo. 27. Miti le pene per orgoglio cittadino. 28. Reminiscenza ro-

mana. 29. Miti per equita di partiti. 30. Miti per loro interesse 31.

compensate da fierezza tumultuaria 32. seoza infamare i tribunali. 33.

Essi aumentano la mitezza delle pene 34. perchfe conscii di loro impotenza

35. per equita 36. perche la legge e inesorabile. 37. Epilogo.

23. Secondo i principii eterodossi il Governo rappresentativo ^,

come abbiamo veduto, un Governo ove Tindividuo e naturalmente

indipendente , sovrano 6 il popolo, la legge e fatta dalla pluralita,

il Governo e costituito dai partiti , le mutazioni politiche si succe-

dono perpetuamente coll' avvicendarsi dei partiti stessi. Ora in tale

condizione non e chi non veda , la mitezza del criminate es?er dote

necessaria di tale societa, specialmente presupposta la vantata ina^

movibilita dei Magistrati.
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24. E in primo luogo, se I'individuo e naturalmeute indipendente,

la societ^ non ha dritto a punirlo ne a fargli soflfrire la menoma

pena, se egli non vi consente; n& egli consentira mai a soffrirla, se

prima la societa nol dimostri col pevole , non essendovi alcuno che

abbia voluto accordarle il dritto di punirlo o di travagliarlo inno-

cente. Dal che nasce quella inviolability personale notissiraa sotto

la formola dell' habeas corpus.

25. Quanto sia ragionevole per se ed in astratto questa inviola-

bilita ,
non e chi nol veda ; non essendovi cosa che piu ripugni al-

ia naturale giustizia, che lo straziare un innocente. Ci6 non ostante

considerato il principio medesimo nell' ordine concreto delle atti-

nenze socfali ,
facilmente si ravvisa quante agevolezze esso present!

ad un malfattore per eludere le perquisizioni giudiziarie, e procac-

ciarsi impunita nel delitto. Nella sentenza dunque di coloro, i qrali

non mettono il piacere in cima d'ogni bene umano, ma lo pospon

gono all* ordine e alia giustizia, 1' inviolabilita della persona verra

posposta ali'ordine della societa ; e nell'atto che si fara di tutto per

mitigare gli incomodi della detenzione, la mitezza non giungera mai

a svigorire le forze della giustizia. Se la detenzione e mezzo neces-

sario ad assicurare 1'ordine della giustizia, se quest' ordine & il pri-

mo bene dell'uomo sulla terra; la detenzione che assicura quell' or-

dine & un vero bene anche per 1'incolpato che la soffre: e tal bene

che bastano talvolta i soli sentimenti naturali di probita e di onore,

perch& un accusato innocente si presenti volontario alia cattura , e

ne abbiamo in Roma molti e recenti esempi. In tali congiunture la

giustizia e la carita ragionevole, invece disentenziare universalmen-

te una pericolosa inviolabilita dell'individuo, si adoprera a tutt'uo-

mo per diminuire gli incomodi della reclusione all' accusato.

26. Nel che qual vastissimo campo mi si aprirebbe, se ragionar

volessi dei prodigi che opera pur tuttavia in favore dei detenuti la

cristiana carita ! In quel reame ove le cerceri sono state obbietto

di si svergognate calunnie , nel reame di Napoli la carita cattolica

& giunta a cangiare 1' ergastolo in monastero , e la pena in riposo ;

a segno che la smania di liberta che divora i carcerati si vide in
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qualche pentita prigioniera cangiarsi in suppliche di continuare nel-

la reclusione.

Al qual proposito vogliam rettificare un fatto die quanto era in

se onorevole alia mitezza dei tribunal* pontificii , tanto venne piii

acerbamente travisato in loro disdoro dalla voce di certi giornali ,

che non la perdonano a calunnia , quando trattasi di vituperare gli

uomini di Chiesa. Quelli andarono buccinando che un certo uffizia-

le conte Alberti, accusato d'aver falsati e venduti frodolentemente

certi autografi di Torquato Tasso , era stato ritenuto in carcere , e

finalmente dopo sette anni dichiarato innocente. Di che immaginate

i compianti in che uscivano per la vittima , e i v ituperi scagliati

contro i Magistrati. Volli indagarne il vero, e trovai (oltre parec-

chie circostanze che non fanno ora al caso nostro) che il prolunga-

mento della carcere era stato accordato ad istanza del reo medesimo ;

il quale, essendogli stata accordata la liberta durante il giorno affin-

che potesse piii commodamente provvedere alia propria difesa ; es-

sendo egli per altra parte poco agiato di fortuna , trovo assai co-

moda una reclusione che scusandogli la pigione di casa , aggiun-

gevagli ancora una ventina di oboli al giorno pel vitto quotidiano.

Gonfesserete che quando i detenuti sono trattati con tal mitezza, la

carcere non e un supplizio : e se ci6 non ostante a molti potra riu-

scire incomoda, questo incomodo nori e tale che non debba posporsi

al pubblico interesse della societa universa.

Che dir6 poi di quelle carceri, ove rammirabile carita dei figli di

La Salle presenta ai cattolici francesi quella si nuova forma di im-

prigionamento, ove pochi religiosi animati dallo spirito del Reden-

tore hanno preso a custodire e convertire colla sola forza morale

della fede e dell'amore i bagni, ove fremeva incatenato il delitto, in

luoghi di pentimento e di orazione ?

Cosl la Religione, allorche le si apre 1'accesso, e feconda di ripie-

ghi per salvare ogni giustizia; e sa guarentire la societa senza strazia-

re gli innocenti. AH'opposto i famosi difensori dei diritti dell'uomo,

quelli che per riscattare i Negri dalla schiavitii, trovarono il mara-

viglioso spediente di armarli a pugnalare i Bianchi, e all'apostolato

Vol. X. 31
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di un Las Casas preferirono quello di Toussaint 1'Ouverture ; costoro

preferiranno eziandio di affrancare il colpevole con pericolo della

societa, anziche assicurare la societa con incomodo del colpevolei E

ne hanno ben d'onde, non essendovi misura cosl opportuna perchi

medita lo sconvolgimento del popoli, come il tenersi sciolte sempre

le mani all'opera, e aperto il varco alia fuga.

II che non diciamo per disapprovare i riguardi dell' habeas corpus

In quei paesi, ove la disciplinatezza della societa, I' attivita della po-

Hzia, la qualita dei colpevoli e la stessa geografiea eircoscrizioaef'

della terra rende possibile un si delicato procedere ; ma solo perehfr

si ititenda quanto sarebbe stolto V ergere in dogma universal di

dritto ci6 che pu6 essere particolare opportunita di un paese? e

perchi si comprendano i motivi segreti che possono spingere, come

or ora vedremo, ad applicare in tal guisa in favore dei partiti,

I' amorevolezza filantropica ftmdata sui principio della naturale in-

dipendenza dell' uomo e della sovranita del popolo.

27. Questa medesima idea della inviolabilita personate, lodevo-

lissima finche non mette in pericolo la societa , ma vituperevole

quando al comodo di un solo viene immolata la sicurezza sociale,

riceve un nuovo aliraento dal principio della sovranita popolare^

per quel segreto orgoglio ingenerato naturalmente nel volgo dalle

adulazioni perpetue di chi va ripetendo ad ogni mascalzone che egli

e sovrano. Ad ogni nuova elezione, in ogni giornale, in ogni cir-

colo politico , ad ogni bisogno che ne abhia or un Ministro ,
or un

ambizioso, or un innocente oppresso, la turba degli stolti sente ri-

petersi dai suoi adulatori che ciascuno dei cittadini e sovrano
, che

debbono sentir nobilrnente della propria dignitd, che non deano

soffrire si ingiurii la mvesta del popolo. II concetto del cittadino

ingrandisce in tal guisa e gonfia il cuore, e rende intollerabili quei

mezzi di coazione che ricordano al reo 1'esser di suddito, e alia socie-

ta la maestasuprema della eterna Giustizia, da cui sola ripete ogni
sua forza la legge sociale, ogni sua grandezza la condhione umana.

28. Questo che in frase cristiana si chiamerebbe orgoglio di po-
vero abbominevole a Dio, e che viene detto con frase pagana un
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giusto orgoglio cTuomo che sente la propria dignitd; produce natu-

ralmente oei popoli inebriati di tale incenso quel medesimo risul-

tamento, che altra volta il titolo di cittadino romano. 11 Romano,

persuaso d' essere de&tinato a reggere coll' impero i popoli, epper6

credendosi una nazione di governanti, avea sancito per se solo quel-

la immunita dalle pene afflittive, conosciutissima a tutti nelle sacre

e nelle profane istorie. Qual meraviglia che la medesima conseguen-

za si inferisca nel paganesimo redivivo dal principio della naturale

sovranita dal paganesimo redivivo? e che ognuno dei cittadini vo-

giia miti le pene che gli si infliggono (dice il sistema) per suo con-

senso, e i legislatori e i giudici non osino aggravar la mano ?

29. Un' altra ragione ne somministra 1'organismo sociale artifi-

ciato alia moderna, tutto contrasti di partiti lottanti. Qui il par-

tito vincitore che fa la legge sente intimamente quale enorme in-

giustizia sarebbe la sua se condannasse, e specialmente in materie

politiche, chi appartiene ad altro partito. E ella dunque una colpa

Taver parteggiato pei vinti? E chi impediva che il vinto rimanesse

vincitore? Condannarelo sventurato perche eoccombea, e tale ingiu-

stizia cui malisi adatta un animo bennato. Laonde finche sussistere

nei legislatori un avanzo di equita, mite sara la pena quando muo-

ve da divisione nei partiti.

30. Ma fosse pur morto il sentimento dell' equita, sopravvivera ,

se non si giunga alia selvaggia ferocia del terrorismo , il dettame

deH'interesse; e il partito trionfante comprendera benissimo che non

essendo eterno il suo alloro, ben potra giungere anche per lui il dl

<ieJla sconfitta e retribuirsegli allora pan per focaccia : megtto esser

dunque comprare anticipatamente indulgenza con indulgenza: Veniam

petimusque damusque vicissim. Quindi e quella versatilita colla quale

i partiti parlamentari sogliono si agevolmente avvicendare (quando

non intervenga astio personate) le amicizie e le inimicizie, le promes-

se e i tradimenti. Passa fra di loro quasi una tacita convenzione, spe-

eialmente col^ , ove da lungo tempo i partiti sono avvezzi a questo

perpetuo alternar di fortuna, e il vincitore mai non usa interamente la

sua \ittoria per non cadere troppo al basso nel di della sua sconfitta.
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Qui dunque 1'interesse si accorda coll'equita per rendere piii mi-

ti le pene. L' equita ricusa di punire un delitto che domani potra

nomarsi virtu ; 1'interesse raccomanda discrezione nell'opprimere

quest'oggi, perche si ottenga domani discrezione nell'essere oppres-

so. Accade insomma ai partiti ci6 che avvertl il Melegari in propo-

sito dei Ministri, che non osano far leggi oppressive, perche non

credono eterno il loro portafoglio.

31. Siccome per altro giungono talora certe giornate campali ,

rielle quali il vincitore credesi salito all'apice della potenza, epper6

dispensato dai riguardi del timore e incrollabile agli urti della for-

tuna, almeno rispetto a quel partito, che egli crede interamente

sconfltto per sempre ; cosl veggiamo questi farsi giorni di terrore, e

fulminarsi sentenze di proscrizione per isterpare interamente ogni

virgulto, ogni germe perfin di speranza per gli sconfitti. Allora si

lascia libero lo sfogo alia vendetta , e la mitezza delle pene resta

scritta nel codice, mentre la spada della giustizia \iene affidata ad

un brarico di plebaglia forsennata. Sono quelle le gloriose giornate,

i giorni delle sassate, delle barricate, delle Prinate; i giorni in cut

il popolo sovrano sopra un trono di fano e di sangue si mostra in

tutto lo splendore della sua maesta, maneggiando senza pieta lo scet-

tro dei suoi diritti inalienabiU. Quando 1'orda dei cannibal! ha com-

piuto il macello di quelle vittime che erano state assegnate alia ven-

delta del partito, allora i caporioni di questo compariscono in piazza

ad incensare il loro idolo col solito frasario , ammirando il popolo

calmo nella sua dignita , forte del suo diritto
,
clemente nelle sue

vendette, che non ha punito se non una picciolissi na parte di quei

nemici della patria, che ne aveano provocati gli sdegni colla oltra-

cotanza e le congiure.

Fatto cosl giustizia a furor di popolo, si autentica con una legge

il fatto consumato : chi e morto & ben morto, chi cacciato ben cac-

ciato, chi rubato ben rubato. Si pubblica lo stato d'assedio per es-

ser liberi a consolidare il trionfo ; e in breve ora gli affari tutti ri-

pigliano 1'andamento consueto, e si intuonano nuovamente inni di

gloria alia umanita del secolo, alia mitezza dei supplizi. Cosl vanno
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a finire questi che potrebbonsi chiamare i giudizii sommarii del po-

polo sowano , un tantino piu seven , se non andiamo errati, piu

precipitosi, piu appassionati che quei delle Corti marziali, contro i

quali si men6 tanto strepito e si scagliarono tante invettive.

32. Frattanto per altro questo modo sommario di far giustizia

contribuisce non solo alia mitezza dei Godici (nei quali non occorre

inserire quelle severita che si maneggiano con tanta disinvoltura per

vie extralegali e per mani di cannibali); ma eziandio a salvare le

coscienze dei giudici e la maesta dei tribunali, i quali non vengono

profanati con renderli stromenti di tali scelleraggini. Serba dunque

il Magistrate quell' abito di giustizia imparziale, quella riputazione

di integrita, quella morale imponenza del dritto, che forma la ma-

gla della sua funzione sociale. Ed ecco uno dei motivi per cui, co-

me al principio di questa trattazione abbiamo detto, la malvagita

del principio eterodosso riesce meno malefica, rispetto al potere

giudiziario. Funestissima riuscir dovrebbe la mitezza, o piuttosto

Finegual distribuzione dei castighi verso- delitti eccessivi, special-

mente verso quelli che compromettono Fintera societa: funestissi-

ma alia coscienza pubblica traviandone i giudizi, funestissima alia so-

ciet& pericolandone Fesistenza. Ma siccome F intera societa piu non

esiste essendo divisa in fazioni , e siccome le fazioni pensano ad as-

sicurarsi colla violenza il trono senza ricorrere ai tribunali ; cosi la

materiale tranquillitaviene tutelata col despotismo dei partiti, e non

risente quelle scosse a cui la esporrebbe Fimpunita del delitto po-

litico. La coscienza pubblica poi avvezzatasi a considerare i delitti

legali, non come colpe morali, ma come atti per se innocui e forse

virtuosi, qualificati ingiustamente di misfatto per interesse fazioso,

conserva almeno F universal dettame di giustizia morale, benche

vegga andar quasi impuniti codesti atti per la mitezza del Codice e

dei Magistral!.

Cosl il reo principio eterodosso non produce in sulle prime nelle

funzioni giudiziarie tutto quel male che dovrebbe produrre, e la ma-

gistratura serba in uua societa gia corrotta, una tal quale integrita e

riputazione nella totalita dei suoi membri, almeno finche la perso-
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nale loro codardla non li induce a vendere il nomc e la giustizia a

qualche Acabbo o Gezzabella, che hanno risoluto lamorte di Nabotte.

33. Questa integrita poi del Magistrati, armata della loro inamo-

vibilita, rende vieppiu sacra ed inalterable la mitezza introdotta net

Codice penale. Conciossiachd in tal fatta di societa, ove piii non esi-

ste coscienza pubblica , non dritto cui non possa cangiare il voto

fortuito di una mutabile pluralita, un Magistrate che sente intima-

mente il debito del suo ufficio, destinato nel Foro criminale ad inse-

guire il delitto, quale energia potra mostrare quando la legge stessa

gli interdice di ravvisare perfino la possibility della colpa? E il te-

gislatore con qual fronte potra fulminare 51 castigo sopra un atto

che non pu6 essere riconosciuto colpevole, armandone il braccio di

un giudice che non pu6 vibrarlo senza offendere la propria probita?

34. Pu6 applicarsi al caso nostro ci6 che il chiarissimo Newman

osserva in proposito della predicazione, paragonando gli Oratort

cattolici coi protestanti. Fra cattolici , dice, sorge un Missionario,

inalbera la croce, esce dalla chiesa sulla piazza , e intuona comandi

in nome del Dio di verita, e fulmina rimproveri e minaccia vendet-

te ; e 1'onda di popolo che si accalca, ode riverente ed atterrita, e

picchiasi il petto e grida misericordia : ne vi ha chi di ci6 resti at-

tonito o si risenta deH'autorita , dell'ardire, con cui un uomo, un

uomo solo osa in tal guisa ergersi maestro e riprensore <T un intero

popolo, compresevi anche le classi piu nobili, le dignita piu sublimi,

le autorita piu riverite. Oserebbe altrettanto alcuno dei predicatori

protestanti? E se 1'osasse, potrebbe egli sperare uguale accoglienza?

Oriso, o disdegno, sarebbero la risposta delFuditorio, il quale ben

potrebbe usare giustamente verso 1'audace parlatore quel rimpro-

vero che ingiustamente volgeano al Redentore i Giudei : Homo cum

sis, fads te ipsum Deum. Dio solo ha il dritte di imporci un dog-

ma, un precetto, un rimprovero: tu, uomo par nostro, ben puoi

manifestarci il tuo pensiero, ma non hai diritto d'entrare nel nostro,

di fissargli la via morale, e per conseguenza neppur Thai di riinprove-

rarcene il traviamento. A noi tocchera librare le tue ragioni, inferir-

ne le consegueoze moraH, rimproverare od assolvere la nostra con-
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dotta. Non & chi non veda questo rimprovero medesimo potersi

vibrare contro ogni giudice, giusta il sistema eterodosso, dal reo pre-

sentato al tribunale: e qual risposta-porrete voi sul labbro del giu-

dice, che possa sciogliere la diffleolta, semza rinnegare il sistema

protestante? E se tenace del sue errore rispettar voglia nel tempo

stesso i rigori della logica e quei della giustizia, osera egli applicare

una pena, e specialmente una petra grave, mentre non pu6 convin-

ces iT delitto ?

35. Tutti i process! criminal! trovansi aflora ridotti all'equivoca

condizione in cui sono iprocessi contro i cattolici in Inghilterra, ove

fremono ancora le leggi truculente di Arrigo VIII e di Elisabetta ,

rinnovate in parte pocanzi dal' famoso bill contro i titoli ecclesia-

stici, senza che un giudice abbia coraggio di applicarle realmente e

macchiare la propria coscienza colla strage degli innocenti. Cosi le

Jeggi si fanno, come dello stesso bill fa detto nel Parlamento ingle-

se, colla certezza die non saranno osservate, e il legislatore prende

audacia ad essere ingiusto, percM ^ certo che il Magistrato sara

prevaricatore. Misera condizione invero d'un popolo, e troppo con-

traddittoria perch^ possa universaleggiarsi fra genti che serbano

reminiscenze cattoliche, e per consegue^a buon uso di logica e ap'-

plicazione della morale all' opera! Qui dunque il meglio sara dar

pene si miti, che il giudice si rassegni a commettere e I'accusato a

soifrire una sola mediocre ingiustizia : e cosi necessariamente sotto

gli Statuti alia moderna sogliono mitigarsi Je pene.

36. Ma ecco nuovo argomento di tale mitezza. Una delle imprese

compiute, o almeno tentate dallo spirito moderno nella legislazione,

e stato di togliere il dritto di accordare grazia , che formava uno

dei piu splendidi gioielli dei diademi monarchic!. Voi non siete

Sovrani, dissero ai Re i riformatori : voi non siete che il potere ese-

cutivo, destinato dal popolo ad eseguir la legge, non gia a rifor-

marla. Pensate dunque ad eseguirla, e non indebolite col frangerlo

la forza di quel freno con cui la legge imbriglia i malfattori. D'onde

ha ella questa forza, se non dalla certezza di quel castigo che sta per

piombare sul delitto ? Fate che trasparisca la speranza di eludere la
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legge, e vedrete cessare quel timore salutare che arrestava il colpe-

vole e campava 1'innocente. Se la legge condanna a pene indebite,

perche non necessarie, deve abolirsi dal legislature ; se a pene ne-

cessarie, non dee condonarsi dal Potere esecutivo.

Cosi a un dipresso ragionarono costoro togliendo ai Re quello che

non poteano altrimenti nel loro sistema togliere al popolo. Ma poiche

questo sovrano di piazza e quell' inetto ed inerte animale , che ab~

biamo piii volte dimostrato ; tolto il dritto di grazia a chi governa

di fatto, veniva in sostanza a rendersi impossible il condonare una

pena. Ed ecco per conseguenza la mitezza dei supplizi resa vieppiu

necessaria verso tutti i colpevoli, affine di camparne certi quasi in-

nocenti in congiunture straordinarie e non prevedibili. La naturale

riverenza che Finnocenza impone, la commiserazione ed indulgenza

che naturalmente si accordano alia fragilita e al pentimento, fanno

si che in certi casi, delitti anche in se gravissimi, non possano sen-

tenziarsi alia pena che per se meriterebbero : e chi non ricorda T in-

dulgenza dei Romani verso il vincitore degli Albani? Ridotta dun-

que la legge all' inflessibile rigidezza del Fato , 6 un natural senti-

meato quello che costringe legislatori umani a mitfgare le pene, per

non vedersi innanzi agl* ojchi gli spettri minacciosi di quei piii

sventurati che rei, nei quali la severita della legge punirebbe piut-

tosto T obbiettiva gravita del misfatto , che non la subbiettiva mal-

vagita della coscienza.

37. Tutto dunque nelle moderne istituzioni cospira a mitigare

legalmente le pene : abolizione della coscienza pubblica che piii non

ha dettami riconosciuti , origine del dritto penale derivato dal con-

senso dell' individuo indipendente, orgoglio del cittadino incoronato

sovrano, ferocia dei tumulti che scusano e giudici e boia, remini-

scenze di giustizia nei tribunal! eredi di antiche idee, abolizione del

dritto di grazia che rende inesorabile la legge, e impossibilita di far

parlare il popolo sovrano, il quale essendo il solo in cui si compene-
tri il potere legislativo e 1' esecutivo

, solo eziandio ha il dritto di

sospendere r esecudone della legge. Sopratutto efficacissima a miti-

garne i rigori e quella scissura che lacera la societa, e quel perpetuo



NEI GOVERN! AMMODEftNATl 489

fortuneggiar del partiti, or vincitori or vinti, per cui le pene ro-

gate per legge colpirebbero bene spesso nella loro sconfitta coloro

che trionfanti sono oggi legislator!.

A quest! che sono motivi special! negli Ordini rappresentativi ,

aggiungete quei tanti che iusinuo la religione cattolica in tulta la

societa da 18 secoli , e quell! che la mollezza epicurea suggerl alia

filaiitropia moderna , e capirete da un canto , che ch! vanta come

conquista del secolo la mitigazione delle pene, gli attribuisce non d!

rado a laude do che piu presto dovrebbe attribuirgl! a v itupero ,

scambia 1' interesse e Tegoismo colla carita e colla clemenza, e mi-

rando ai buoni effetti del presente, non prevede le tristi conseguenze

di corruzione e di sconquasso sociale per 1' ayvenire.

Le quali tristi conseguenze sono per altro in gran parte neutra-

lizzate nell' ordine civile , si perche il fervore filantropico si volge

piii presto ai rei politic! che ai rei di diritti civil! ; si perche nell'or-

dine civile si lascia piu volentieri e alia legge il suo corso , e alia

religione le sue influenze benefiche, non essendo interesse degli am-

modernatori, finche almeno Proudhon non trionfa, di lasciar libero

il freno ai delitti comuni.

'Slid '!Hiii. J
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LIONELLO

IL RITORNO DELL'ESULE

Nella piii lieta e solitarla costa dei poggi Aricini, posta a cava-

Here della vinosa Genzano, s'apre un lunghissimo e dirittissimo viale

a doppia riga d'antichi olmi fronzuti, il quale conduce a un largo e

bello spianato, su cui nasce e grandeggia il maestoso palagio del

duca Lorenzo Sforza Gesarini, che dall'alto ciglio del monte si spec-

chia nel profondo lago nemorense. In sul fianco d'esso palagio s'a-

pre e distende un ammirando giardino, del quale sommamente il

duca dilettandosi, ed ivi passando nei piaceri campestri la maggior

parte dell'anno in seno della suabella e giovinetta famiglia, ilvadi

propria man coltivando, ponendo alberi , dirizzando sentieri, asse-

gnando compartimenti di fiori , ombrelle di siepi , derivamenti di

ruscelli, schizzi di fontane, strutture di ponti, incavi di spelonche.

Tutto il giardino, parte spiana lungo il dosso del poggio, parte

dolcemente dichina lungo le prime falde, parte s'accerchia nella con-

cavity della valle, e parte traripa orrido e selvoso per le baize che

pendono sopra il lago. Ove si stende nel piano ha laghetti e rupi-

celle e gemitii d'acque chiarissime che ristagnano in guazzi , vivai.
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bagrii e conserve; e ne
?

pelaghetti scherzano i cigni, e ne'vivai guiz-

zano i pesci, e nelle conserve stendono i verdi cappellacci 1'erbe ac-

quaiole e mettono a galla le candide campanelle, le azzurre, ]e ran-

ee, le vermiglie, quasi come isolette fiorite che nuotano chetamente

s'agitano ai dolce spirare dell'aure montane, scese dai gioghi la-

ziali. A mano manca e il verziere, pomato di mille ragioni arbascelli

da frutte, e sott'essi ecci ogni dolcezza di ribes, d'uva spina, di lam-

pom; e fragoleti che mandano gratissimo olezzo, e prodicelle di

timo, di menta, di nardo e di maggiorana con altri bei quadroncelli

a semenzaio d' albercocchi, di mandorli, di lazzeruoli, di ciliegi, di

peri e di meli d'ogni stagione : intorno al qua! pomiere corron siepi

verdissime e fitte dilaurisilvestri, di tamarischi, dirosai e disam-

buchi, con certi sfondi e stecconcelli, entro ai quali ha panchette e

sederini dastarvi alrezzo leggendo e mirando le api che svolazzano

a sugger dall'erbe aromatiche Tumor del mele.

A man diritta corre quasi a maniera di labirinto con artifiziosi

aggiramenti la piii vaga parte del giardino in mille rialti e chine-

relle improvvise ; e sopra ogni rialto nasce un leccetto, un nasso,

un abete, ualarice, un pino arruffato delh Scozia, uno disteso della

Virginia, uno a ombrello di Calabria, uno broccuto e a fiocchi deJla

Norvegia; e a pi^ di queste piante conifere son posti, a maniera

<F anfiteatro , vaselli che germinano fioretti pellegrini venuti dalle

piagge piu remote del mondo ad abbellire ed allegrar di lor vi-

sta il loco gentile. Le chine poi muoiono in un pknerello grazioso,

ornato intorno di frassignuoli , d' ornelli ,
di savine

,
in fondo alle

quali e un seggio erboso, o si rizza un capannuccio, o eova un anr

tro, o sprizza un zampillo d'acqua ; e come tu credi rfuscire in qual-

che luogo aperto, e tu ti trovi improvviso nel cupo seno d'una sel-

vetta, che quando meno 1'attendi, sbocca e ti mette in unpratolino

di minuta erba appannato, e vi rampolla in mezzo una foutana che

gitta su altissima e ricasca in Uno sprazzo di pioggfa fresca che tutto

il margine annaffia e vigorisce di piu chiuso colore. QueF prato e

compartito a cerchiate, a panieri ,
a intrecciatoi, a gradetti, en-

tro i quali nascono e si colorano in mille tinte i piu bei fieri che
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dipingesse mai la natura: e la nel fondo sorgono sedili di ferro fuso

condotti a tralci di vite, a covoncelli di grano, a zane e cestole di

vinco e di ginestra : dietro i sedili formano vivace spalliera gli olean-

dri bianchi e incarnatini, le camellie, le magnolie e le peonie. An-

che lungo i tronchi degli olmi aritichi , de'cerri e de'tigli corrono

pianticelle erratiche, le quali appigliandosi con quelle loro brancuc-

cine per lo scabro delle scorze, aggirano e vestono e fioriacono va-

gamente tutto il pedale ; e questo si e un grazioso pensiero del duca

che voile inverdire e giocondare quegli asproni scogliosi de'gros&i

tronchi, i quali disdiceano fra tanta vaghezza di natura e d'arte.

Prima di scender la costa ,
e a visitare i piacevoli ridotti sparsi

qui e cola pel giardino a cagion di riposo e di diporto, ove alia fre-

schezza dell'ombre si congiungono i bei capricci di colombaie, d'uc-

celliere, di pergolati, di stanzette, tempietti e dimore opache, silen-

ziose e romite, ove con un libro in mano puoi meriggiare senza che

raggio di sole t' offenda ; ma dilettosa in fra tutte e la montagnuola

che si leva in mezzo al bel piano, la quale per viette a serpeggia-

menti, a chiocciolette, a bei rigiri, sempre guernite di odorosi ce~

spi di spigo, d'erba limoncina , d'origano e di mortelle, ti conduce

alia vetta, da cui girando 1'occhio intorno si veggono i monti Arte-

misi e il lago e Nemi e il Golle Pardo de' lacobini ,
dal quale corre

la vista sino a Laurento, ad Ardea, ad Anzio, e giii per la marina

dai colli di Lanuvio sino al Capo Girceo, ov'ebber 1'alto seggio i

primi Pelasgi, e la Reina Circe edified le alte moli ciclopee che du-

rano immote da tanti secoli a testimonio dell'antichissima civilta e

potenza d' Italia *.

1 II Colle Pardo de' lacobini e il poggio piu alto che si leva di fronte al Santua-

rio di Nostra Sigoora di Galloro, tutto vestito di castagni dal fondo della Valletta

insino all' ultima cima
, sopra la quale i due fratelli lacobini edificarono un Belve-

dere di mirabile prospettiva Ivi reccellentissimo sig. Camillo ,
Minislro del Com-

mercio e de'Lavori Pubblici, e il sig. Gaetano, direttore del gran ponte che si sta

costruendo fra 1' Vriccia ed Albano , vengono talora a ricrearsi cogli amici
;
ne in

vero io tutto Tagro rom&no puossi trovar luogo di piu dilettevole sguardo, poiche

egli gira la vista intorno dal Monte Soralte insino all'iola Ponza, sccogliendo sotto

di s^ tutto, quant' e vasto, il giro del l.azio.
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Ma da tanta allegrezza, che regna nel giardino superno, si scende

per callaie d'una boscaglia fitta ne'piu bassi recessi, ove la densa

ombria delle piante, che si consertano e sovrappongono e incaval-

ciano a profondi suoli, stende su Irani mo una tristezza, e quasi una

ansia che ti pesa sul cuore : e piu t'interni e piii t'imboschi, e mag-

gior curiosita ti sospinge ed incalza. Imperocche ivi la costa smonta

di ripa in ripa, e gira per bitorzoli e sfondi e crocicchi, e s'inca-

verna e dirupa in frane e sfiancamenti di balzi
, sopra i quali attra-

versa un ponticello di bronconi scorzati, bistorti e bernocchiuti che

sotto a'piedi ti fan vedere tra le fessure gli abissi de'borri e de'ca-

trafossi con mille paurosi precipizi : e proprio li da costo al ponte

sotto a un gruppo di roveri e un romitorio di felci e stoppie con

entrovi una panchetta e un giaciglio di stramine, ove giace il mo-

nacello, il quale si piace di contemplate que'bugnoni di rovi che

pendono dalle rupi e il loco silvestro e trarupato, cui attorneggia

un cavo balzo ferrigno , sopra i risalti del quale il Romito spiano

sgabelletti ove seder tacito e cogitabondo a mirar fra quelle schegge

roteare il girifalco e 1'astorre in caccia de'serpenti che si strisciano

di scoglio in scoglio ,
e ghermigliatili col rostro o cogli unghioni ,

portarli fra mille divincolamenti a infra ngere fra le taglienti rupi.

Dove ii bosco 6 piu denso e cala con piii mite declino , s' aprono

qui e cola vari riposi ; e nel fondo d' una viuzza vedi uno speco, in

capo a un sentieruolo un terrazzino che guarda sul lago , e la di

fianco appaiono certi sfasciumi d' antico castello, e piii sotto covan

conigliere e spelonche, e a pi& di quelle cadono rotte e mormoranti

certe liste d'acque natie che s'accolgono in una conca avvallata entro

cui nuotan festive le anitre e le garze. Altrove scendono con ombrosi

girari tra selvette di castagni e di faggi i sentieri che conducono al

lago nemorense ,
il quale impozza fondo e bruno nell' alto gorgo

dell' antico vulcano di cui empie lo scoglioso cratere. Ivi non ripe

ridenti, non dolci declivi erbosi, non Candida ghiaretta su cui mor-

mori 1'onda che va e vierie e la bacia e I* accarezza; ma densi calami

ed irte felci e rotte scogliere e repentissimi sassi, dai quali pendon

curvi sulle buie acque scabri cerri e nere eld, che addoppian 1'ombre

di quell' atra laguna.
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Certo di mezzo a quest! orrori della fulminata natura dovea sor-

gere negli antichi tempi 1' ara sanguinosa dell'Ecateinferna portata

dai prischi Pelasgi dalle inospite sponde deila Tauride crudele. Qui

era il tempio temuto della Diana Nemorense che dava dalle caligi-

nose caverne i tremendi oracoli alle genti latine ; qui i fieri sacer-

doti e i nefandi sacrifizi delle vergini palpitanti che dovean placare

col puro sangue innocente laspietata CinziaEricina; qui s' avvolgea

fremente, e imperversava, e sibiliva vibrando le trisulche ferze, vomi-

tando fumo e bava, il feroce dragone che si nutria d'umano pasto *.

Oh perche la tetra fantasia mi trasporta dalle maravigliose bel-

lezze dei pomieri, de'fiori, de'fonti, de' pratelli, degli amid recessi,

de' soavi riposi, delle arnenissime piagge, delle \erdi ombrelle, delle

vaghe collinette del giardin Cesarini , e mi tuffa e sprofonda nelle

immagiui funeste dei sacrifizi di sangue che un di faceansi alia Tri-

via Nemorense ai piedi appunto di tante delizie? Tu I'indovini^

letter mio cortese : tu che ardente qual sei di purissimo amore della

nostra misera Italia la vedi, non piu adorna delle avite bellezze che

la rendeano il piii vago e delizioso giardino dell' universe, ma volta

dai crudeli sacerdoti dell'Ecate delle cospiraziorii in un sanguinoso

teatro di guerre micidiali, di tradimenti atroei, d'assassinii nefandi,

di iadtonerie s>ergogn&te, di menzogne proterve, d'esterminio e di

morte. Ora io snatur&to Garibaldi, che fra le congiure e le solleva-

zioni americane avea sempre in bocca e sempre in cuore I' Italia,

corn' ei scriveva ai cospiratori italiani, ora s'imbarca a Montevideo

per venire colla legion de'suoi masnadieri a provare all' Italia quale

1 E noto il tempio e 1* oracolo della Diana Nemorense che i primi Pelasgi dedi-

carono sopra le rive del lago Aricino. La Diana Nemorense, era V Ecate Infernaf

e si diceva altresi la Cinzia Ericina. I Greci che tutto rapportavano a se dtesero:

che Oreste
, fuggendo le furie materne, avea pcrtato da Tauride que.lla statua di

Ditt a. Altri che Ippolito fuggecdo gli sdogni di Fedra, trasportato dai cavalli sbi-

gottiti dai mostro mariao, fu sottratto a tanto pericolo da Diana e locato eel bosco

Ericino , sacro alia sua deita : che per questa cagioce i cavalli non poteano entrare

nel hosco Nemoreose : che 'ppolito v' era ailcrato sotto il nome di Virbio. Ma uscen-

do dalle favole : quivi portarono i Pelasgi ii culto di Samotracia ,
coi riti cabiricij

I' Ecatc Nemorense avea culto d' umano sangue.
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amore aia il suo. Anacr di^tragi, di rapine, di sacrilegii , .d' ucci-

sioni disacerdoti, di soqquadri di citta, di spaventi di papoli, di

lagrime di madri, d' affanni di spose , d' agonie di vergini , di con-

fusioni, diilutt e di terrore. Ora ei viene a far pagareall'Italia ie

amarezzed'un esilio eh'ei comprossiico'suoi tradimenti
; viene a

sfogare sopra te pacifiche tenrrc italiane F odio ch' ei cova dispettoso

e feroce contra le legittime autorifea , e massime contro alia Chiesa

di Gesu Cristo e il suo Yicario in terra; viene a gittar Roma nelle

squallidezza e nelle ambasce mortali d'un assed;'o prolungato dal sue

furore, sostenuto dalla sua caparbieria , aecanito dalla sua dispera-

zione , in cui non sapresti dire se piu campeggiasse 1' audacia e la

temerita pagaaa, o la furia d'unsrinnegato, che , purchfc combatta

Cristo, mette a repentaglio anco la vita.

II verace Eroe, degno di si gradi noie, ^ nobile ed eccelao ne'suoi

iniendimenti , gtusto e diritto nei mezzi
, magnanimo nelle risolu-

zioni, fermo, costante, impavido si, ma sa?io, provveduto e discreto

nell' opere. II Garibaldi in tutta la sua vita ha mostrato d'aver sor-

tito dalla natura un animo atto a gran cose, ma il vizio 1'ha snatu-

rato, 1'empieta Tha depresso, i furori di parte 1'hanno incrudelito ;

poieva essere un bravo e generoso soldato, e riusci un masnadiere,

capo di scherani, e flagello di tante fedeli contrade d' Italia, I suoi

partigiani hanno bel commendarlo , dipingercelo coi piii ricchi e

vivaci colori, dargli nome d' Ammiraglio e di Generale ; ma il campo

de'torquadri epursempre nelle congiure, nelle sedizioni, nell' em-

pie guerre de' cospiratori e sovversori delle patrie lore.

La parte piii nobile della sua vita, perchfc pura, anesta ed inteme-

rata , ai <& quando campava dell' opera delle sue mani nel cabottog-

gio daiRio Janeiro a Capo Frio, ed ora che da Lima guida la sua nave

carica di STERCO D'UCCELLI ai porti della Cina per concimare i

campi e gli orti dei Mandarini. Roma, sempre lepida e spiritosa,

piacevoieggia test^ colle sue pasquinate sopta il Maresciallo della

Colombina; pareggia i caccherelli delle tortore.e de' colombi peruani

ai diamanti di Golconda, alle perle del (Comorino, ai rubini e carbon-

chi del Gange ; predica e gloria io strenuo competitore d' Oudinot
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per cotesto suo illustre e cospicuo traffico che ritrae dagli antichi

Quiriti Fabrizio e Cincinnato, i quali scesi dai trionfi del Campido-

glio, usciano a'campi, strameggiavano i buoi, stabbiavano i mag-

gesi , stringeano d' una mano la stregola delF aratro e dell' altra la

stiva ,
e van cantando lietamente Olim summi viri arabant et

stercorabant terram e invitano il Maresciallo a venir colla sua

Dave ammiraglia ad Ostia recando si nobile mercatanzia da loppare

gli ulivi di Marino, di Tivoli e di Palestrina.

Romani ,
non ischerzate col leone ; risovvengavi delle strette che

vi diede quand' eravate fra le sue granfle; pregate piuttosto i venti

che gli spirino second! dal gruppo delle Marches! , dall' arcipelago

di Salomone , e dalle isole de' Ladroni , che lo conducan sempre in

sulle coste Cinesi a mare spianato e tranquillo e riconducanlo soavi

alle spiagge di Bolivia; pregate ben san Pietro (che il Garibaldi

\olea ritornar povero e brullo alle nasse e al burchiello) che dia buo-

no spaccio e buon mercato alle sue schizzate d'uccello, a'suoi chic-

chirilli di gallina ,
e a' suoi stronzolini di palombo ; poiche se la

sua merce odorosa non gli gittasse buono
,
e' gli potrebbe saltare il

ticchio ancora di venirvi a passeggiar pel Corso la sua cappa dello

scarlatto, la quale molti vostri concittadini bacerebbero con un gu-

sto da innamorati.

Intanto Lionello entra di nuovo a narrarci le antiche prodezze di

lui e vuol proprio a ogni patto spacciarcelo per un Scipione, il quale

mentre Annibale marciava sopra Roma , nav!g6 a Cartagine e por-

tolle in seno la guerra Cosl il Garibaldi , dice Lionello nelle sue

Memorie, dopo la gloriosa giornata di S. Antonio del Salto chiamato

a Montevideo , entro in uno audace ed arrischiato pensiero. Mon-

tevideo era stretta dal generale Oribe, il quale ardea di vendicare il

suo scacciamento dal carico di Presidente; e rAmmiraglio Brown

la bloccava coll'armata di Rosas; il Garibaldi tenea testa al primo,

catturava i legni che gli recavano viveri e munizioni, e 1'Ammiraglio

iofestava con istratagemme ,
scorrerie

, impeti , aguati , brigandosi

alcuna fiata d'irgli sotto fianco e gittargli addosso il fuoco greco ; di

che I'Ammiraglio ogni notte sferrava 1'ancore e metteesi al largo per
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ischifare le sorprese di codesto ardito Italiano. Quante volte, fatto

1'appello vespertine, dicea miei bravi, stanotte io voglio died di

voi , che con un pontone a remi sordi abbiamo a radere il mare e

ficcarci tra i due legni di Brown il Mayph e r Echague , per tentare

di trivelarne le carene Ovvero diceva Eh , chi sara si astuto

che volteggi con un guscio ,
e riesca sotto la poppa della capitana ,

la spruzzi d'acqua ragia, vi stropicci un fosforino, e vi metta fuoco?

Altre volte steso bocconi con me e coll'Anzani, filava a fior d'ac-

qua coll'Ioletto, e strisciatosi sotto Vocchio e i serrabozze dell'ancore,

tentava con lime sorde di roderne le anella dei catenoni
, o di bru-

ciare coll'acqua forte i cavi della gomona, e cosi lasciar disancorato

il vascello.

In su questo mezzo tempo il Garibaldi , veggendo che non potea

venir a capo di sloggiare i legni d'Oribe e la flotta di Brown, si pre-

sentd secretamente al Consiglio e disse Signori , volete uscire

d'assedio? Io non ci veggo altra via migliore di codesta, che voi mi

concediate a notte buia d'attraversare colla legione italiana insino a

Buenos- Ayres, calare zitto zitto in porto, assalire nel sonno le guar-

die , correre la citta , far impeto sopra la casa di Rosas , coglierlo

alia spro vista, farlo prigione, e liberare quella generosa citta dalla

nefanda servitii di quel Nerone, che gavazza nel sangue di que' nobili

cittadini e tripudia fra il pianto, le angosce e Io sbigottimento delle

sue vittime. Noi armati di picche , di daghe e di pistole grideremo

correndo Morte a Rosas ; alia morte , alia morte i nemici della

liberta In quello sbalordimento ,
in quello scompiglio , in quel

furore i piii intrepidi cittadini, stanchi di tanta oppressione, si le-

veranno, s'aggropperanno ,
s'attesteranno contro chiunque tentasse

opporsi aH'impresa. Alia nuova improvvisa gli assediatori di Mon-

tevideo si troveranno sgomenti, accorreranno a Buenos-Ayres , ve-

dranla vincitrice e signora di s& minacciare terribile i suoi nemici.

Cosl terminera una guerra lunga, ostinata e crudele, che Dio sa

quando altrimenti vedra il suo fine.

I maggiorenti di Montevideo si guardarono attoniti a tanta au-

dacia d'uomo; ma non furono d'animo fermo e risoluto alia bella

Vol. X. 32
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impress. Lodarono il gran cuore di Garibaldi , ma dissero ad una

voce, che il timore di perderlo co' suoi bravi Italiani, sostegno e

gloria di quella guerra , vincea la speranza della ; J)uona riuscita ~
Allora il Garibajdi veggendosi tronco si glorioso cimento, voile d'as-

sediatoi farsi assalitore ,
e vista la squadra di Rosas in acconcio di

levar 1'anoore , armato in fretta tre piccole fuste d'otto cannoni,

drizzo le prore adJnvestire il nemico , il quale n'avea quaranta-

quattro. Quaodo il Garibaldi sferr6, la squadra,avea gia rizzato e

aperto le vele per volteggiare alia roada e inerodaie alle bocchp

della Plata ; ma vistasi con tanta baldanza inseguire4)agliOriantali,

gir6 di bordo e punt6 verso le fuste. Tutta la citta di Montevideo

era accalcata sulle mura, sui baloardi, sui terrazyj e sui tetti; i

msrinai di tutte le navi d'ogni nazione suite nel porto erano ascesi

sulle gabbie ,
sui colombieri e sulle verghe per vedere quel fiero ed

ineguale combattimerito. I legni si venivano incontro a piene vele ;

il Garibaldi , che conoscea benissimo non si poter affrontare sotto

i'impeto e la tempesta di tante artiglierie, aveva apparecchiato la

nostra legione italiana per iscagliarsi all' arrembaggio e ass&lire il

nemico <rd arme bianca : noi tutti schierati lungo i bordi tenevam

rizznti i rampiconi, i granfini , i gancioni, i tridenti che luccica-

vano e brillavano al sole. A quell' irta selva di grampi, al lampeggiar

di que'formidabjli crocchi, il Gomandante della squadra Argentina

indovino.il fiero divisamento del Garibaldi, e sapen/Jo che i suoi

legionari eran lioni, giunto quasi al punto d'ingaggiar la battaglia,

t6rse riciso, e datala per scirocco, schiv6 la battaglia. Noi tornammo

rol Garibaldi trionfanti in porto fra gli osanna de' terrieri e il sa-

luto festivo di tutte le bandiere d'ogni nazione.

II Garibaldi colla nostra legione potea sfidare 1'inferno, poich'egli

n domandava a buona ragione i suoi cavalieri senza paura , e i

nostri emoii della legione francese ci nomavan Les Diabies de Ga-

ribaldi, i Demoni d? Garibaldi E invero ciascun di noi avea ve-

duto la morte mille volte in faccia senza tremare : i piu erano

masnadleri di terra e corsari di mare. I primi erano stati anni ed

anni per loreros neile immense ridusioni di san Pablo , del Mara-
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qnon ,
del Rio Colorado e delle sterminate praterie di Mendoza e

Sant Jago, ove nel cacciare i tori e le vaciche salvatiche corron rischi

inauditi. Ciascuno a cavallo colla picca in mano, piantata col caleio

nella staffa e col manitengolo nel braccio sinistro , teneano nella

diritta acciambellata la Ittnghissima corda' a cappio scorsofo ; e visto

tra 1'erba folta e grande di quelle p&scione spuntar le corna del tbtfo,

messo al galoppo il corsiero, gittan destfissimi il cappio che s'in-

filza nel corno e lo serra. II toro che si sente afferr'ato, ficba la testa

ia terra, punta le gambe, muglia, sbuflfa, spuma, schlzza* fdco dagli

occhi sbarrati , e tutto si divincola e freme ; ma il torero che ha il

<japo della corda annt^dato alPardone, volteggia rapidfssimo
1

e ag-

^ira la fiera, e aggirandola se la tira sotto, sinche vistosi il bello,

gli da della picea ne'fianchi al cuore e lo stramazza.

Queste cacce son travaglibse e forti ; poiche alcuha vdlta incon-

tra che il toro infuriato gli assalti di traverse, e se aggiunge il ca-

vallo col corno, lo sventra e il cavaliero e gittato a terra: indi le

destrezze ddlo schermire, in chesono si rapidi e instdnti, e parano

e accennado e danno con tanta franchezza e disciplina, che il toro

ferito per banda e nell'epa e in fronte, in poco d'ora vien morto'i

Altri de' nostri comfpagni erano cacciatori di tigri , di pantere e

^li lioni nell'isole di Borneo, di Timor e nelle selve del Macassar

nelle Molucche. Uno solo nelle foreste del Bankalang, di Bezuki e di

Sumanap nelFisola di lava ucdse da se piu di venti tigri reali, e ne
1

portava il viso si makxmcio, che 'mettea spavento a vederlo; peroc-

he assalitolo d' improvviso un tigro ferdcissimo, gli piant6 lagran-

fla nella tempia sinistra, e quanto ne prese, tanto nesbran6 stram-

bellandogli la gota e 1'orecchio : ma costui fu di si grand'animo df

trarre daila cintiira il suo kris o pugnale iaYanico, e darglielo nel

cuore. La fiera avealo gia addentatb nella spalla e corifittogli i denti

sino all' ossa ; ma giunta dalla fredda lama nel petto, spalanco la boc-

ca^ die un grido e spicc6 un salto smlsuratb ; il fiero cadciatore, cosi

ferito com' era, le salt6 da lato, vibrblle due altre stoccate nel pol-

mone e la spense. Gostui era" intrejndo come dir si possa: ch*egli
J

attendeva 1

s

animale a pie fermb ; e quando qUello chinava il capo
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per dare il salto a investirlo, ed ei sparavagli il moschetto in mezzo

al cervello e 1' uccideva a un tratto.

Avevamo eziandio nella brigata alcurii che piii anni avean passato

nelle infocate contrade delia Cafreria, della Senegambia, della Gui-

nea e del Congo per la tratta de' negri. Costoro correan que'deserti

e quelle boscaglie in traccia di quegli africani selvaggi, e ne compe-

ravano i prigionieri di guerra , internandosi sotto quei soli cocenti

sin verso Timbuctoo , e nel Sudan e a Sokatoo con incredibili stenti

e pericoli di serpenti e di belve feroci. Tante volte fuggiti agli un-

ghioni della iena, inerpicandosi sopra un grand' albero di cocco o

di palma, ed ecco venir dalla banda del diserto con immense volute

sibilando e colla testa alta, con occhi ardenti e colle fauci spalancate

un serpeate boa di venti piedi , grosso come un' antenna, e tener

diritto verso 1' albero del loro rifugio. Intanto che la iena di sotto

facea le volte strette ,
e guaiolava e arrotava 1'ugne , e lanciava sal-

ti, bramosa di carne e di sangue; sopravvenuto i'immane colubro,

ingaggian battaglia fra loro e vengono agli assalti. La iena infero-

cita volteggia e mostra la fronte , e accocca morsi, e zampeggia per

augoarlo: il boa si rizza alto sui petti, s'accerchia velocissimo e si

disnoda e distende e vibra la testa per cacciarla sotto il ventre della

iena, la qual ruota anch'ella, e spicca salti indietro, innanzi e da la-

to, poich'ella s'avvede che guai se il boa le ficca di sotto il capol

La belva affannata , schiumosa e fremente cerca di rinselvarsi , ma
il boa con quattro cerchi la giugne ; sinche datole colla coda nei

pie'di dietro, glieli serra : la iena impastoiata si torce per adden-

tare la coda del boa, ma il biscione le casca sulla vita, 1'innanella in

istrettissimi cerchi, e in un baleno di se e della belva fa un groppo.

La misera trambascia ed urla , e vomita sangue e bava , e sbarra le

fauci, e gli occhi le balzan di testa ; sinche costretta da tante spire,

chiusa da tante morse, attanagliata in tanti modi , scoppia ,
le cro-

sciano e dinoccan 1'ossa, le si spianano i muscoli, le s'allunga e ri-

stringe tutta la persona come un sacco di poltiglia. Allora il boa si

svincola, e disteso come una lunghissima trave, le si fa dal capo, se

lo mette in bocca e succhia e inghiotte tanto, che tutta la iena gli
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entra in corpo. Dopo il fiero pasto resta obeso e sonnolento ; i cac-

ciatori scendon dell'albero, e colla punta delle zagaglie il trafiggcno,

discuoiano e portan via la pelle.

Non pochi de' nostri legionari avean fatto i contrabbandieri nelle

Ande, altri assaltavano le carovane che dalle gole dei monti della

Guiana e della Columbia calano nel Peru: altri erano balenieri ed

altri pirati di gran cuore e di robusti pensieri. Giuseppe Garibaldi

solo avea potenza d'attutir con un guardo que'baldanzosi, che sotto

i suoi comandi eran umili e mansueti come agnelli, e gli stavano

innanzi peritosi come il cagnuolo dinanzi al suo signore. Questi era

co'suoi fieri uomini ci6 ch'era Wan Hamburg co'suoi lioni, tigri e

leopardi, i quali come li guardava fiso, sbaldanzivano, e non ricor-

devoli della propria forza, palpitavano nelle loro serraglie e rincan-

tucciavano mansi e atterriti, quasi avessero innanzi il Genio della

morte. II Garibaldi avea in mano i freni di quell'anime oltracotate

e sapea stringerli ed allentarli all'uopo: sempre nobile, grave, su-

blime nella voce, nel gesto, nel parlamento: que'duri e atroci sol-

dati 1'amavano e riverivano come un Dio : parlasse, era obbedito;

cennasse coll'occhio, era inteso. Ecco qual era la legione di Gari-

baldi , quando giugneano le prime voci a Montevideo dei solleva-

menti d' Italia e delle speranze di liberta.

Egli (come che andasse la cosa, che fu sempre un mistero anche

a noi suoi piii intimi) si vide improvviso afferrar le redini del Go-

verno di Montevideo, e attrarre a se la somma di tutti i negozi del-

la Repubblica : ei Re, giudice, generate, ammiraglio : o a dir bre-

ve, ei Dittatore. Montevideo si svegli6 sbfgottita, i cittadini si cre-

deano avere la mannaia sul collo; il Generate Rivera, duce dell'e-

sercito, alz6 gli occhi e si vide sopra quel terribile avventuriere che

lo guardava e taceva : la legione francese gitt6 un rugghio sdegnoso,

minacciava e fremeva : le bande armate dei negri erano in sull'am-

mutinare: la legione italiana facea sembiante di non aver avuto

mano punto in quell'opera : fu come il sogno d' un accesso febbrile,

che svanl al primo spirare dell'aura mattutina, e il Garibaldi torno

soldato come dianzi.
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Che tratto fu questo? che concerto? che sorpresa? Egli e certo

che Lord Howden, ch'era stato spedito dal Governo inglese per pa-

ciere delle repubbliche della Plata, gli avea proposto di sciogliere la

legione italiana, siccome quella, che secondo lui, era il gran fomite

della guerra. Garibaldi gli si neg6 riciso. Quella Dittatura, calata

come un fulmine sul capo di Montevideo, fu ella per mostrare qual

potenza pretendeasi disfare col soffio di due parole inglesi? O fu

libidine di impero nel Garibaldi? Ei sino allora teneasi pago al via-

tico di soldato ; e perchfc non passavasi la candela a'legionari, il Ga-

ribaldi la notte faceasela al buio, intanto che Francesco Agell ne fe

richiamo al Ministro della guerra Pacheco y Obes, come d'altissima

onta alia repubblica, di non accordare miglior trattamento al Capo

che a* soldati : il Ministro per mezzo del Secretario Torres mandogli

cento patacconi (500 franchi) ; ma il Garibaldi accettatone cinquanta,

1'altra meta voile data a una vedova ch'era in maggior bisogno di lui.

Or come tutto a un balzo si vide signore dell a Repubblica orientale 4 ?

Frattanto, come diceva dianzi , la fama ddle liberta italiane vo-

lava sulle penne dei venti attfaverso 1'atlantico mare e si spargeva

fragrante e ruggiadosa nei porti americani , respirata da tutti gli

esuli coll'avidita di chi essendo stato lungamente rinchiuso nell' ul-

tima stiva d'una nave, sale sopra coperta e allarga il polmone ai

freschi ventictilli che aleggian fra le sarte e colmano il seno delle

vele. A quei dl il Garibaldi, che prima era sempre taciturno , soli-

tario e severo, ci guardaya sereno, avea rispianatala sua gran fron-

te, gli passeggiava sulld labbra un sorriso, gli balenava in tutte le

1 I mazziniani esaltano il Garibaldi come sprezzatore magnanimo di ogni digni-

la, e special mentp d'ogni grandigia e ricchezza
;
ma queste virtu antiche son mo! to

nella bocc* e nella penna de' settarii , poco nel cuore, nulla in opere. Ove possono

afferrar le redini del Governo, tutte le loro sobrieta e temperanze cascano nel dl-

menticatoio : vedemmocelo in Giuseppe Maizini che s' addent6 il primo grado in

Roma, e ne divenne dittatore, re e tiranno. 11 Garibaldi, che e che non ft
,

salta a

pie giuntiinsui fastigi della dittatura della repubblica orientale : in Piemonte veg-

gia'da tre anni a che gioco si gioca di cotesti spasimati della liberta.
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Fattezze una^ioia , un rapimento che lo teneva assorto. Talora *s-

isendo io con lui-sulli spaldi, s' arrestava improvviso , nil picchiava

forte suMaspalla e mi diceva Lionelto, non senti tu-vcnir dall'I-

talia un respiro di liberta che ci ravviva? Lo senti tu? Io lo tra-

caono.

Intanto ecoti -lettere del fnatfli fiaccarci dai<portiAdi ffaza , di

Geneva , di Livomo e di NapoJi. IPiemontasi , tfrfaveatio'esutoto in

Francia , eran gia calati a Torino, e* soffiavano nel venore ardentedi

Carlo Alberto. Quelli'di Roma gia procedeano ggliardi -verso >iJ

Gampidoglio: il Mazzini schizzava foco e favHle ad ;Qgnit fcase ; 'egli

serivea Garibaldi, questi fatui costituzi<mali schiceherano cofetitn-

zdoneeUe alia paj?igina, copiandosi Tun Faltro, come fen^le cresfcaie

4i!provinck colle mode della:citta. Ridicoli! Gostoro voglion a<v

coppiare liberta e Re, liberta e Ghiesa. La liberta ^ una : essa & Dio

di sestessa. Garibaldi, tu solo mi puai capire. Vieni e sminchiona

questi imbecilli.

II Garibaldi non frammette dimora. Eisache il Mazzini vuol Roma:

che sinche la croce non cede il luogo al beretto frigio sul Vaticano,

Italia non sar^ libera mai. Egli accenna al Gampidoglio, pompeggia

in parole di valor romano , di glorie antiche, d'animo latino; ma

per abbacifiare gli sciocdii ; il suo pensiero e piii vasto, piii recon-

dito: sinche non e divelto da Roma e Papa e Cristo, il Campidoglio

non sara mai di Quirino. Tolto il nido, la colomba non ha ove po-

sare : sbarbicato sin dalle intime radici 1'albero della Groce da Roma,

allora vi germogliera sicuro 1'albero della liberta. Questo e il gran

niistero mazziniano ; tutte le altre operazioni tendono a pur questa

genitale e suprema , n& Mazzini, n^ la setta posera mai sinch^ non

pervenga a questo intendimento. 11 Garibaldi ch'era con me nel

gran secreto , mi disse Lioaello , per secondare i isanti pensieri

del Mazzini mi convien tentare il guado, T^ome feci del 1833 quando

mi resi marinaro nelle navi reali di Carlo Alberto per innestare

secretamente la democrazia nella marina Sarda. Ora noi ci dobbia-

mo offerire in aiuto al Papa per vie meglio apparecchiare la via di



504 LIONELLO

Roma ai fratelli: se il Papa ci accoglie, faremo da prodi, te lo pro-

metto Detto questo, scrisse il 12 Ottobre a Monsignor Bedini

Internunzio a Rio Janeiro in questo tenore Se queste braccia, con

qualche uso dell'armi, ponno riuscire bene accette a Sua Santita, noi

ben volentieri le adopreremo in vantaggio di Colui che tanto bene

serve alia Chiesa e alia patria. Purche sia in sostegno deW opera re-

dentrice di Pio IX , per ben avventurati ci terremo noi ed i nostri

compagni ,
in di cui nome parliamo , se ci sard dato poterci metiere

il nostro sangue
i

.

L' Internunzio gli rispose per le generali un' urbanissima lettera

ch'Ei conchiudeva in queste parole Gli Italiani che si trovano

sotto la sua direzione ,
deh ! che sien sempre degni del nome che gli

onora e del sangue che li scalda 2 / II Garibaldi odor6 in quella let-

tera, sotto la scorza dells umanissime parole, un sito di rancidume,

che punto non oliva la rigenerazione italiana, quando invece le

lettere de' fratelli mazziniani erano odorose di liberty vergine e tut-

ta pura come 1' alito soave d' una giovinetta trilustre. E presomi

da parte, disse Lionello, il prete e pur prete in ogni moio:

tostoro aspirano alia liberta dei figliuoli di Dio , e noi alia liberty

1 Si 6 veduto largamente col fatto come si adoperassero in vantaggio del Som-

mo Pontefice le braccia che gli offeriva il Garibaldi: e come si tenne ben avventu-

rato di mettere il suo sangue a sostegno dell' opera redentrice di Sua Santita. A.

meno che non intendesse di Papa Mazzini , pel quale vers6 di certo sul Gianicolo

non solo il sangue della sua Legione, ma il sangue valoroso di tanta cara e tradita

gioventii Italiana.

2 Oh certo
,

il nome dei Garibaldiani riusci cosi onorato e gradito a Roma , nel-

1'Ernico
,
nella Marittima

,
neirUmbria ,

nelle Marche e nella Toseana Orientale ,

che al solo ricordarlo batte il cuore a tante verg'mi e tante spose che ne svcngono ,

e si dee ricorrere allo speziale pel liquore anodino. Ne son testimoni tanti che ci

ammalarono e ci morirono per lo spavento : tanti altri che piangono ancora il pa-

dre, il marito, il fratello
; che si veggono la casa bruciata

,
o saccheggiata. E che

delizia di nome ! Chi ha poi veduto que' visi dolci, soavi e benigni, al sol ricordarli,

ne va tulto in mele. Non e dunque a stupire se qualche Romano e qualche Roma-

nella, che Dio li benedica
, bramerebbero lanto di rived( rsdi e vagheggiarseli ,

che

per avere si dolciata letizia darienloro sino alia cupola di S. Pietro.
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del figliuoli d' Italia: oh pensa il Nunzio che noi abbiamo ale di

colomba da volar oltre i mari in due scosse? Non buone parole ma
moneta sonante bisogna all'esule per valicare ratlantico , e i nostri

soldati non si pascono di giaculatorie e non si vestono d'indulgenze.

Danari occorre, e li avremo dai fratelli.

E in vero quanti amavano la liberta d' Italia in America ci furon

larghi di contante per modo , che gia il Garibaldi pote serrarsi at-

torno una falange d'oltre cento prodi , proprio de' piii arrischiati e

gagliardi. II solo genovese Stefano Antonini donocci oltre a trenta

mila lire , ed altri fecer sopra le forze
; ma le casse della Giovine

Italia non ci furon parche e da Geneva e da Livorno ci vennero

tratte di polso. Con questa moneta il Garibaldi pote vestire a nuo-

vo e di buon panni i suoi commilitoni, fornendoli di cappe e panni

di gamba alia Torero, , cioe con cappelli alia Bolivar, brachelloni

larghissimi in gamba, ussattini a laccetti di cuoio in pie, tunica di

scarlatto a sgonfi con gran fascia di seta attraverso, mantella a cap-

puccione da Beduino e scimitarra a fianco. Provvide a buon prezzo-

qualdrappe e selle arcionate , con bisacce tessute e intrecciate dai

selvaggi, le quali poste in groppa guardano da un lato il bagaglio

e dall'altra tasca la vettovaglia pel soldato e r avena pel cavallo

quando si campeggia. Fatto questo, ca!6 al porto, e accontatosi col

capitano della nave I' Esperanza t noleggiolla tutta in suo capo, e

voile ne' patti che sventolasse bandiera italiana rossa, bianca e ver-

de , come insegna della patria libera che ha diritto di spiegare ai

venti i gloriosi colori della sua resurrezione.

Ma il partire per 1' Italia , ch'era il voto sospirato per ben quat-

tordici anni dai Garibaldi, non dovea riuscire senza contrasto, dove

da un lato s'opponea 1'interesse degli Orientali e dall'altro la poli-

tica delle Potenze straniere. A quelli di Montevideo doleva di per-

dere il braccio e il consiglio delTintrepido Italiano; i comandanti

delle flotte europee (
forse temendo non quella mano di prodi , sot-

to vista d' accorrere a sostegno dell* Indipendenza italiana , si git-

tasse a suscitare qualche moviraento sulle coste o nelle Antille)
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msttevano indugi ; e soprassedefcter taato, tenendolo a bada, che po-

tessero iar giugnere i secret! avvisi al Brasile, alia Guiana, a Mara-

caibo di Columbia, a Guatimala, a Cuba e alia Giamaica, II Garibaldi

fiemeva di tanto arresto, e si die le man! attorno, e brigossi cosi seal-

tramente, che allaperfiue ottenne dagU Inglesi danaro e commiato..

Allorchefu tutto a ordine per partire, i negozianti italiani, nras-

simamente gli esuti, erano sopraffatti.dd mille afifetti di gioia, di

speranza, di dolce invidia> di dolor cocetttissimo di dover rimanere

m istranie terre e si lontane di*lla loro Halia : di maniera che Fran-

cesco Gaggini da Geneva^ mosso da un impeto di cuore, tronchii

suoi ricchi trafichi, i felici avviaittenti, i fifutti di vent'anni d'arduo^

e rischioso commercio, voile scriversi soldato. della nostra legione

per venir a combattere in Italia le guerre di liberta. Venuto il di

della dipartenza , la nave YEsperanza era tutta messa a festa , e or-

nata dell' onfiamma e di tutte le baudiere delie nazioni , eccettuata

Faustriaca, e sovr'esse tutte sventolava alter a e giuliva la tricolore

d' Italia. Al vederla dal molo e dalle mura i forusciti italiani s'in-

ginocchiarono, la inchinarono, adorarono in essa la liberta e Tin-

dipendenza delia patria, alzarono verso lei le mani, le congiunsero

supplicanti e gridarono Oh divina insegna, dall'alto seggio in cui

dispieghi la gloria d' Italia, mira pietosa gli esuli tuoi devoti, che

in te sola ricoiioscono la loro speranza ,
il loro sostegno, 1' ultima

ed imrnortale felicita. Te sola adorano , a te sola si sacrano , tu sei

Funico Dio del cuor loro, de'loro affetti, de'loro pensieri. Va , e

porta baldanzosa gli avventurati eletti a piantarti sulle torri abbor-

rite dello straniero : volteggia trionfatrice dalle alpi marittime alle

giulie, ondeggia reina sul Campidoglio, sfolgora sulTestremo Lili-

beo, e irraggia dall' Etna su tutta la Trinacria. Tu Nume a te stessa,

solca lieta 1'Oceano, il quale sommesso alia tua prepotente deita,

condurratti cortese ed ossequioso ai porti d' Italia lj

1 Egli k pur chiaro (e queste frasi sacrileghe ce le ripetono in mille modi) che i

repubblicani noa hanno altro Dio che la Libertct e 1' Indipendenza d
1

Italia. Dio
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All' ora di salpar 1' ancora , fu dato in porto un acutissimo grido

da tutti gli esuli, che per manco di moneta o per altro non poteano

navigare alle loro contrade : UDO agitare di bianchi fazzoletti , uno

accennar di visi e scuoter di capi e salutar di mani festive e conci-

tato. Noi tutti rivolti verso Montevideo, risalutavamo gli amici,

mandando baci e licevendo augurii; si tic-he la nave, spiegate le ve-

lette di papafico e di contropapafico , e poi i terzeroli di buonpres-

so, con un fresco venticello scese dolcemente alle isboccature della

Plata, ove rotti i gran flutti dell' Oceano, che s'arruffa contro quel-

10 immenso fiume, e date tutte le vele di maestro e di trinchetto a

un ponente gagliardo, ci mettemmo in alto mare in sui primi giorni

d'Aprile del 1848.

II vento ci favori fin versa Porto allegre, ma poscia ci spir6 di

fianco e spesso a ritroso, sinche all'accostarci al tropico meridiano

die giu, e prima di giugnere alia linen, stemmo quasi sempre cori-

fitti in una calma affanuosa che c'inverminiva 1'acqua e il biscotto

con infinita noia del Garibaldi e uostra, cui spingeva tanto desio di

accorrere a discacciar d' Italia ilCroato. Quante volte, dopo colcato

11 sole, salia il Garibaldi sui ponte, e mirando verso 1' Italia in quel-

1'ora che il soave crepuscolo solleva i mesti pensieri del navigante

Lionello, mi dicea, io temo che giugneremo tardivi aUa santa t'wpre-

sa: gli Italiani son la, la sui campi lombardi, e a noi non spira bava

di vento, e siamo qui inchiodati suWatlantico Poi si stropicciava

la fronte, come chi accarfizza un vasto pensiero, ed esclarnava Lio-

nello,. se troveremo gia iniziata la libertd italiana, il nostro braccio

confermeralia.

perb ,
del quale si crean essi soli Sacerdoti per signoreggiar liberi e indipendenti le

plebi scfiiave ed oppresse / schiantar loro Iddio creatore e redentore daH'aninia, la

pace e la liberta dalla famiglia, 1'oro dalla borsa. Aozi per me^lio trulFare la loro

igaoranza, nel popolo concentrano la Patria, e lui fanno Dio
;
e il popolo non s' av-

\ede ch'e un Dio legato alia catena dei suoi demagoghi, un Dio che ingannano, che

insultano, che rubaoo, e quando 1'hanno in tutto diserto, lascianlo inope e derelitto

a morirsi di fame. II Dio del cielo lo pasce e lo provvede, il Dio patria lo spoglia e

lo schernisce.
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Egli fu appunto per fuggire la noia di queste calme, ch'io ho co-

minciato a scrivere queste memorie ; e il piii del tempo soletto riel

mio camerino, roso dal verme de' miei rimorsi , trafitto dall'acuta

collera di tanti anni perduti ,
di tante ricchezze divorate, di tanti

tradimeriti de'falsi amici, sempre in contraddiziooe con me mede-

simo, rivolgo nell'amarezza del cuore le funeste rhordanze della mia

vita. Quando ne rileggo alcuni capi, mi sento rizzare i capegli in

fronte, considerando ch' io ho conosciuto la virtu per calpestarla, ho

avuto in cuore sentimenti magnanimi che ho soffocato, mi veggo

surto di si gentil sangue, ed io 1'ho maculato con tante bassezze vi-

gliacche, di tanti delitti contaminato, di tanta poltroneria annighit-

tito. Oh Giuseppina! vivi tu ancora? Ah se tu vivi ,
non puoi pen-

sare a me senza vergognarti d'avermi a fratello ; forse tu non mi

nomini mai agli amici e ai parent!, che m'hanno per un cospiratore

esecrando ; ai tuoi figliuoli forse tu nascondi a buona ragione 1'onta

d'avere un zio avventuriere e corsaro. Quando tu passi davanti al

paterno palazzo, forse caduto in mano di qualche ebreo, tu abbassi

gli occhi e non osi guardure Tarme di famiglia cancellata , e mirar

le finestre che al nascer nostro ci mostrarono il primo sole, ci fecero

spirare le prime aure vitali. Giuseppina , io vengo in Italia e forse

non ti potr6 vedere, e se anco potessi, con che cuore mi ti presen-

terei dinanzi ?

Giovani italiani, se mai vi venissero in mano un dl queste me-

morie, vi servano d'altissima scuola a fuggire le lusinghe, te insi-

die e le seduzioni de'falsi amici ,
anzi de'micidiali ladroni d'ogni

vostra felicita. Io appongo i miei traviamenti a quelle cagioni , che

sogliono condurre a perdizione i gran signori ; prima fra le quali io

tengo che sia la crudelU Ji non darci un'educazione pubblica che

ci addottrini ne'solidi studi, ci faccia conoscere praticamente gli

timani affetti, ci tolga alia vita timida e poltra dei penetrali donne-

schi, c'ingeneri in cuore pensieri gagliardi, ci metta in istato di

non divenir naancipii delle plebi signoreggianti la nostra ignoranza
e codardia.
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Tu, che mi leggerai, compiangimi nel tuo bel cuore, compatisci

alle mie miserie, manda per colmo di gentilezza una lacrima sulla

mia tomba. lo mi sento una stanchezza della vita che m'affoga, e

non ho piii la religione che la conforti, ne la speranza delle anime

pie che soffrono, ma sanno che oltre la vita, un godimento ineffabile,

eterno le aspetta. Le societa secrete hanno snaturato I'indolebuona

e felice del mio cuore: i giuramenti esecrandi 1'hanfatto crudele, i

sacrileghi riti empio e feroce, i vizi nefando, e 1'interno rimordi-

mento lo lacera, lo spaventa e dispera. Fra tanti atri pensieri, quel-

lo d* una lacrima che tu mi doni (cosi e fatto 1' uomo
!) pare che mi

consoli e mi dica II povero Lionello ha trcvato un bel cuore, che

in luogo di maledirlo, gli da una lagrima e un sospiro. Giuseppina,

dolce sorella mia , questa lacrima I'avr6 io da te ? Dammela , Giu-

seppina, e vivi felice !



.

DEL GELIBATO SACRO E PROFANO

I.

Singolare stranezza sarebbe quella di coloro che dalle lodi da noi

tributate al matrimonio argomentassero scemar di pregio il celibato.

Anzi , a mirar rettamente , gli encomi fatti del primo ,
crescono at

secondo meraviglia ed eccellenza. Perocch6 una cosa, che e migliore

d' un' altra assai buona , convien che sia sovranamente eccellente ;

come appunto sapientissimo si dira colui, il quale ecceda nongli stolti

ma i sapienti. Onorando e il matrimonio ; n6 pu6 vituperarsi senza

cadere in eresia. Per questo appunto & cosi ammirevole il celibato,

perche avanza ci6 che e degno di tanto onore.

A non togliere abbaglio in un subbietto si rilevante, uopo e pri-

mieramente distinguere di qual celibato si parli. Conciossiache ci

ha di quelli che rifuggono dalle nozze, ma per ben altro motivo che

di virtu. Ne rifuggono per orrore che hanno dei gravissimi obblighl

che esse arrecano, e del tremendo indissolubile vincolo, onde anno-

dano i contraenti ; il quale agli occhi carnali di chi non sa raffigu-

rarvi la grazia del sacramento, si trasmuta in una importabile schia-

vitudine. Del resto essi non amano la continenza , e con isfrenato
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irtinaggio nei diletti della cdrne involti , si tuffano peggio che

>rci nel brago d' ogni piu vituperoso appetito. Costoro son vera

maledizione ambulante nella societa, ne la lingua umana ha'esecra

ioni bastevoli per sfolgorarli , ne il child consorzio pene proper-

zionate a punirli. Essi sono le furie infernal! delle famigh'e; cui

riempiono di discordie e d'odii inestinguibili ; son le pietre di scan-

dalo ai piibblici costumi, cui appuzzano ed insozzano coi loro abba

mwievoli esempii; sono i seduttori dell' innocenza troppo credula

cui rendono infelice vittima della loro procace bestialita ; sono i pro-

motori dei delitti di sangue, a che sotnmuovono coil' incancellabile*

offesa altrui fatta gli animi vendicativi. Sgombrare onde che sia e

per qual si voglia modo piu sbrigativo ed acconcio la societa da co-

destf suoi spietati neraici non sarebbe un abuso di potere, un atto

arbitrario della civile autorita; se e vero essere peggiore il danno so-

ciale che essi producono, che non quello arrecato dal ladro e dall'as-

sassino. Che questi aHa fine non ti tolgono che la borsa o al piu la

vita; ma quelli tentano rapirti 1' onore el' onesta, della vita stessa

pWi preziosi, e disastrano la morale di cui non ci ha bene piu C-

celso sulla terra.

SifiFatti celibi sono a fiiggire piu della peste, e guai a qnella fami-

glia, a quella citt^i che se li alimenta nel seno. Men paventevoli sono

le ceraste, le vipere, o qual altra generazione di mieidiali serpenti;

Ma quanto abbominevole e detestando e il celibato vizioso che noi

chiamammo profano^ altrettanto lodevole e ammirando e il virtuoso

che noi dicemmo celibato sacro. Fo, senza mezzo, trapasso a questo

secondo, perch^ a certa razza di celibi, che dicono non voler essere

BeT uno ne 1' altro e serbar continenza per mera filosofia, io non

porto veruna fede ; ricordandomi che continente non si puo essere

senza uno speciale dono di Dio , e questo dono non largirsi se non

a chi desideroso di rendersi a Dio piu accettevole, da lui umilmente

1o<implora: Ut scivi quoniam aliter non possem esse continent nisi

Dem det... adii Dominum et deprecatus sum ilium i. E questo stesso

1 Sap. VIII, 21.
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e parte di alta sapienza, saper da cui venga un tal dono : et hoc ipsum

erat sapientiae, scire cuius esset hoc donum i
.

In siffatta materia tra la virtu e il vizio non si da stato mediano.

Al che vorrei che sottilmente e attesamente badassero quanti amano

la morale per s6 o pei loro figliuoli ; onde a lor gran danno non si

lascino abbadnare da troppa presunzione e confidenza nella facolta

della semplice natura. Se essi non son tratti alia vita celibe da un

principio soprannaturale, cioe dall'amore di uno stato piu perfetto

dinanzi a Dio ;
se non sono abbastanza determinati di voler adope-

rare per mantenersi in tale stato quel corredo di mezzi, che la Chiesa

porge loro ;
faranno miglior senno, credano a me, di appigliarsi al

piii facile e trito cammino d'un onesto e cristiano maritaggio. Leg-

gano le opere dei santi Padri e vedranno che questi non apprezza-

rono ne credettero giammai a quella continenza, la quale non fosse

accompagnata e sostenuta dall'assidua preghiera, dal frequente uso

de' sacramenti, dalla fuga delle pompe mondane , de* geniali conve-

gni, de'lauti desinari, del vestir molle e d'ogni altro incentive di

lussuria. Onora la vedova, purche viva veramente da vedova. La vera

vedova speri ml Signore e instantemente si eserciti nell' orazione e

negli atti di pietd notte e giorno. Imperocche se essa invece nuota

mile delizie, essa e morta benche in apparenza sembri viva. Viduas

honora, quae vere viduae sunt. . . . Quae vere vidua est et desolata ,

speret in Deum et instet obsecrationibus et orationibus nocte ac die.

Nam quae in deliciis est, vivens mortua est. Cosi 1'Apostolo al Vesco-

vo Timoteo 2
. E che direbbesi di quel nocchiero, il quale in piccio-

letta barca, con pochi remi, senza sarte ne vele, si mettesse per 1'alto

oceano a sfidar gli aquiloni e le tempeste? Se non vuol esser preda

de'flutti, ei dovra prudentemente adoperando navigar terra terra,

lungo i golfi e le rive , pronto a ritirarsi nel vicino porto ad ogni

infuriare di venti e minacciar di burrasche.

Chi non sentesi, come Pietro, invitato dalla voce di Cristo a cam-

miriare con franco piede sopra le mobili onde ; chi non e illustrato

1 Ivi. 2 I. ad Tim. V, 3-6.
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da luce superna a seguire una straordinaria vocazione ; chi non pu6
veair confortato dai presidii d' ogni maoiera , onde nella Chiesa di

Dio suol communirsi la professione del celibate ; e stolto se al ce-

libato si affida. Ei dovrebbe raccogliersi, come in sicuro porto, nella

condizione de' maritati ; dove esposto a minori tentazioni e ad as-

salti meno crudi, con sempre presta una onorevole e facile ritirata,

potra con armi usuali e con forze comuni guerreggiare e vincere

1'inimico. Altrimenti se egli alia sprovveduta, senza invito del cie-

lo, senza promessa di aiuti superior! alle forze della natura , senza

amminicoli di una vita straordinaria, si avvia per questo arduo sen-

tiero; ei si trovera bentosto ravviluppato in tragetti non praticalili,

e si accorgera tardi di camminare sopra ingannevole cenere che

nasconde di sotto ardenti brage. Melius est nubere quam uri
, dice

T Apostolo
i

; e brugera senza fallo quel prosuntuoso che crede di

poter a volonta fra i rischi e le lusinghe del secolo, senza il sussidio

dell' orazione, dell' astinenza , del ritiramento , de' continuati eser-

cizi di pieta, praticar una virtu si eccelsa e si contraria alle naturali

propensioni del senso.

E questa e la prima cosa che io vorrei scolpita neiranimo de'miei

lettori: il celibato non esser faccenda da tutti, ma sol di quei pochi,

i quali mossi da celeste impulso per tempo drizzarono il collo al pan

degli Angeli, cioe al gusto di quella arcana e soprannaturale sapien-

za, che tutta innamorando di se 1 anima quaggiii pellegrina, la fa

quasi dimentica del corpo e 1'invoglia e la pasce d' un cibo delizio-

sissimo ma sconosciuto agli occhi volgiri , ne possibile a saporarsi

dai sensi.

Lo sponsalizio e un atto , a cui forza e che venga ogni persona

umana sulla terra, quando \ eta e le circostanze il consentono. Ri-

vochi alia mente il lettore cio che dicemmo fin dai primo articolo

sul matrimonio intorno all' essere incompiuta ed imperfetta la per-

sonalita umana considerata isolatamente nell' individuo di ciascun

sesso, e come essa si compia e si perfezioni per le nozze. Ma siffatte

1 I, ad Cor. VII, 11.
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nozze possono essere o reali, cioe tra un uomo e una donna , che

stabtimente coogiungonsi secondo le norme della divinft ordinazio^

ne; ovvero mistiche cioe tra un' anima granden9*ente innamoratfcf

di Dio ed esso Dio , che per singolare degnazione solfe^a a tanto

onore la sua creatura. Queste seconde in tanto s'inoalzano sulle>

prime, diquanto Iddio vantaggia 1' uomo eTessere infinito travalica'

i termini del finite. In esse il tempo* 1'eta, le maniereson tirtte mi*

steriose ed arcane; e uo affare che passa fra 1' anima e Dio, nod ci

entrano consiglieri umani, o parenti, ne qualsiasi altra autorita ter-

rena. Iddio padrone assoluto delle sue fatture invita chi vnrole e

qua.ido vuole e come vuole. Mettervi mano a frastornarle-o regolarle?

secondo viste umane, e empio ardimento, violatore de'diritti divini

e profanatore dell'atto piu sacrosanto per Tanima che si rilegar e

ricongiunge al suo Creatore. La' sola autoritk che pu6 regolarne-

1'esterna esecuzione e accettarle in nome di Dio, e 1'atttorita che<

esso Dio ha stabilito sulla terra per rappresentarlo visibilmente,

cioe la Chiesa. Ogni altro potere che volesse ingerirsene, sarebbe

abusivo e sacrilego. II che converrebbe che bene intendessero quei

genitori e quei Governi, che stoltamente credono potere intromet-

tersi di tale facceoda.

E da osservare per altro che siffatte mistiche nozze tra 1'anima e

Dio, non sono sempre solennizzate esteriormente come nella pro-

fessione religiosa o nei maggiori ordini del divin ministero ; sovente

si tengon chiuse nel solo recinto della coscienza; la persona conti-

nua a vivere in mezzo al secolo, comeche separata colla mente e col

cuore dal secolo; e bene spesso neppure includono obbligazione di

voto speciale. In tal caso esse ban forma privata e sono dirette dalla

Ghiesa nel foro interno. Ma il certo e che sempre richiedono una

particolare dedizione deH'aoima a Dio , per cui essa si offerisce in

olocausto a lui , obbligandosi di amarlo a fede ed onorarlo con piii

diligenza ; e Dio da sua parte le da sicurta d' esserle cortese di ca-

rismi piu eletti, perche essa valga a superare i contrast! e le ripu-

gnanze della frale nostra natura.
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Quests specie di consecrazione alraeno interna, per cui laj>ersona

che vuol vivere celibe si dedica al suo Creatore cogli aifetti del cuo-

re, e iritende di esercitarsi piii particolarmente, che non il comune

degli uomini, in atti di religiosa pieta, sembra indispensabile af-

fatto a chi sdegna la congiunzion delle nozze carnali. Laonde quegli

esseri ibridi, diremcosl, che vogliono partecipare alla> gloria del ce-

libato,&enza adoperarne le cautele, e vogliono medesimamente fruire

di tuttala,liberta del secolo e de'divertimentimondani che possono

esser leciti ad un maritato, fiuiscono col non essere n6 1'iuno n Tal-

tro , cjoe,n6 maritati n& celibi; e se non cadranno in quella sozzis-

sima condizione che esecrammo di sopra, diverranno almeno celibi

viziosi, ciot^ concubinarii e fornicarii, i quali Don possederanno il

regno de' cieli, ma saranno dannati al fuoco eterno.

II.

Accennata cosl di volo 1'indole del celibato virtuoso, .passo era a

riprendere Terror di coloro, che osano riproyarlo o almen posporlo

al matrimonio. Che cio faccjano i protestanti non e meraviglia;

dovendo eisi in qualche modo sfor/arsi di coprire la turpitu^line del

padre lore, che inizi.5 la sua bella riforma col rompere doppiamente

la fede a Dio, gittando via. la cocpllae sacritegan^e^e impalmandosi

ad uaa^auora fuggitiva da'sacri chiostri. Ghe tra'cattolici stessi il

facciano quei, che yivendo in vituperoso concubinato fitti ed immersi

in penjsieri e desiderii animaleschl , non san <joncepire che altri

possa appagarsi di beni soprassensibili , pur pure, potra tollerarsi.

Ma che il faccian cattolici non del tutto cattivi, e tal volta tali che

li direste anche buoni, non dee patirsi in modo alcuno. Costor

talvolta son mossi da ignoranza, inquanto della religione .conoscon

solo la parte piii grossa senza nulla intendere delle sue finezze piu

diilicate e squisite ; e per6 bestemmiano ci6 che non cpinprendono ,

simili a quei fisici che avvezzi nella natura a considerar i soli ma-

-teriali fenomeni , senza sollevar mai lo spirito a contemplarne le

ragioni intelligibili, mettono in deriso la metafisica ,
che poco stu-

diarono e mai non capirono. Ma il piii frequente, quei detrattori
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del celibate son mossi da leggerezza e vanita ; in quanto non sen-

tendo in se tanto valore da poggiare all'altezza di quella vita perfetta,

cercano di screditarla colle parole, per coprire cosi, se fia possibile,

la loro pigrizia, e parere di rigettare per buona e vera deliberazione

ci6 da che in sostanza sono ritratti per 6acchezza e codardia. Quelle

voci in che escono di sovente tra le festevoli brigate : la verginita

essere cosa vana ; lo stato religioso un inutile sarifizio ; Iddio aver

approvate e benedette le nozze , e per6 queste essere la condizion

propria dell'uomo da antiporsi certamente al celibato, il quale non

si elegge che o per misantropia o per esagerata virtu; queste voci,

dico, in bocca di tai persone vanerelle e leggiere non suonano un

giudizio fermo della mente , ma uno sfogo di passionate dispetto,

simile a quello della volpe che chiamava acerbi quei grappoli, a cui

non giungeva a stender le zampe.

Di essi pertanto non occorrerebbe curarsi , se non fossero due

considerazioni che ci vietano di tacere. L'una e 1'avvertire quest!

cuori deboli e teste vuote che essi con quel falso parlare incorrono

la scomunica fulminata dal Tridentino contro quelli che tengono il

loro linguaggio. Se alcuno dird che lo stato coniugale sia da antiporsi

allo stato di verginita , o del celibato ,
e non esser meglio e pih beato

rimanersi vergine o celibe che congiungersi in matrimonio ; sia ana-

tematizzato. Si quis dixerit statum coniugalem anteponendum esse

statui virginitatis vel caelibatus, et non esse melius ac beatius manere

in virginitate aut caelibatu, quam iungi matrimonio; anathema sit 4
.

Non e dunque da prendere a ciancia un modo di parlare, che co-

munque in alcuni proceda da inconsiderazione e pueril gelosla, e

tuttavia per sfc stesso punito dalla Chiesa cattolica con gastigo si

formidabile.

L'altra considerazione e il nocumento che simiglianti parole, co-

munque compatibili in chi le profferisce, possono non di rado pro-

durre in quelli che le ascoltano, quando essi sforniti discienza cre-

dono facilmente ci6 che odono affermarsi con serieta , massime

1 CONC TRID. Sess. XXIV, Can. X.
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trattandosi di cosa alia cui credenza vengono aiutati dalle passioni.

A schermo adunque di quest! dir6 che perfino i gentili, benche con-

dannassero il celibato meramente civile e si sforzassero con grandi

ricompense di promuovere i matrimonii, nondimeno tennero sem-

pre in grande ammirazione e venerazione il celibato che si profes-

sasse per motivo di religione. Ai tempi d'Augusto e di Tiberio,

quando per lo sregolamento d'ogni costume non si trovava oggimai

piii in Roma chi volesse maritarsi , e rigorose leggi si compilavano

contro gli scapoli ; tuttavia le Vestali, perche celibi sacre alia divi-

nita, si onoravano e privilegiavano siffattamente, che i primi Sena-

tori si disputavano la preminenza di farvi ascrivere le loro figliuo-

le , e a grande onore dell' Imperadrice Livia si decretava la prero-

gativa di poter sedere tra esse nei pubblici spettacoli *. Taccio delle

Sibille, delle vergini del Sole nella Persia, delle Sacerdotesse d'Iside

in Egitto , dei gimnosofisti dell' India , persone tutte professanti il

celibato in grazia del divin culto , come della vergine che per testi-

monianza d'Erodoto consecravasi a Belo in Babilonia. Osservo solo

che la stessa dissolutissima Grecia dedicava vergini per servire agli

altari di Minerva, di Diana e di altre divinita; vergin voleva la gran

secerdotessa di Apollo , e tra gli uomini ancora vantava i suoi ge-

rofanti, che al culto sacro accoppiavano la professione del celibato.

Ma abbiam noi uopo di ricorrere alle tradizioni pagane ? noi che

siamo illuminati dalla luce evangelica e ammaestrati dall'esempio e

dalla voce di Cristo? Ora Cristo, il quale al certo conoscea meglio

di questi saputelli qual fosse 1'ordinazione divina e il vivere piu

perfetto , fu vergine , voile nascer di vergine ,
e fra tutti i suoi di-

scepoli predilesse quello. che da lui eletto vergine, vergine si man-

tenne. NeU'Evangelio poi Ei ci consiglia la vita celibe e continente

con quelle parole : ci ha di quelli che si contengono pel regno de' de-

li; chi ne pud esser capace, ne sia 2
,

P **'
'

1 TACITO Annali.

2 Sunt enuchi qui seipsos castraverunt propter regnum caelorum ; qui potest

capere capiat. MATTH. XIX, 12.
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Son lodevoli le nozze. Ma sapete che cosa ci dice il Dottor S.

Girolamo? Ci dice che intanto il sono ,
in quanto esse colla loro fe-

condit& ci producono dei vergini. Non biasimo, ma lodo il matri-

c monio , ma perchfc mi genera delle vergini. Colgo e prendo dalle

spine la rosa, dalla terra 1'oro, e dalla conca la margarita. Or dee

1'uomo tuttodi arare e del frutto non godere? No certo. Frutto

dellaborioso matrimonio & la santa verginita; e per6 piiis'onora

il matrimonio, perchd quello che ne nasce & piu amato. Ma, o

tu madre, perch& hai tu invidia e sei dolente della tua figliuola ,

che ha tanto bene? Del tuo latte non e nutricata, delle tue viscere

nata, e nel tuo grembo allevata, e date con raolta diligenza guar-

data vergine? Or indegniti tu perche non voile esser moglie del

cavaliere, ma si di un grande Re ? Grande beneficio t' ha essa fat-

to, ed in grande dignita t' ha ella posto, se tu lo conosci. Suocera

sei diventata di Dio, poiche ella e fatta sua sposa 1.

Ben pu6 addivenire che una persona maritata acquisti piii merito

presso Dio , perch6 quantunque viva in uno stato meno perfetto ,

pure vi esercita piu eccellente virtii. Massime se da una parte si

ponga uno smogliato che per bonta di complessiorie poco o nulla sen-

ta gli stimoli delle passioni, e contento di vivere a se solo meni una

vita agiata e pacifica, senza molto curarsi di crescere didi in di in

perfezione agli occhi di Dio ; e dall'altra si consider! un padre e

una madre cristiana, il quale o la quale circondata da numerosa fi-

gliuolanza , con tenui mezzi di sussistenza , tiri innanzi la vita tra

mille stenti e sollecitudini angosciose, sempre conformandosi ai di-

vinivoleri, sempre benedicendo il Signore , n^ allungandosi mai

dall'osservanze delle sante sue leggi. Intorno a cio non pu6 eader

dubbio ; e cosi noi veggiamo nella Chiesa innumerevoli persone me-

nare nel matrimonio una vita santissima, e parecchi essere giunti

perfino a meritare 1'onor degli altari ; il che certamente non accade

di tutti i celibi. Ma qui ora non si tratta di questo. Non si cerca di

cio che possa essere piu meritorio per circostanze avventizie, e>per

i Epist. ad Eustoch. Traduzione del Cavalca. VI.
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unaggior diiigerua e virtu deg-1'.individiii. Beosl trattasi di ci6 die

sia piii meritorio e lodevole per se stesso, in quanto Stato, astrazion

fatta dagli ag#iunti accidental!, che per valore o dappocaggine pro-

pria possono crescergli o scemargii pregio. Or cousiderando cosi la

osa nelia sua sostatiaa e qualita intrinseca, bisognerebbe esser pri-

vo affatto di meate, no dieo. per antiporre il matrimonio al celi-

bato (il che sarebbe : eresia
) , ma peri non ricocoscere la sovraccel-

lenaa stragrande di qmesto *a fronte di quello. A coiivincersene ba-

sterebb&che gritietti;detrattori deila vita continente interrogassero

6 medesimi. fieroccli^ Tioterna risposta di nori sentire in s6 for-

ze bastevoli per abbraaciare siffdtto stato li ammaestrerebbe esser

esso cosa del tutto sovrumana e divina, per cui amare e servare si

convengon conforti di uo ordioe superiore, che Don e dato a tutti

impromettersi.

Quanto il cielo avaoza la terra e agli uomini gli angeli sovrastan-

110, di tanto la vitaicelibe sulk coniugale s'innalza. Per essa 1'indi-

viduo esce fuori delta schiera-comune; si trasmuta in un essere so-

vrumauo ; doma ed infrena colla forza del suo spirito le inferior!

tendenze del corpo ; le assorbe in certa guisa nell'unica tendenza

deii'animo verso il sommo ed incorruttibile bene; di lui solo vive

quaggiu ; e sebben piasmato di carne, in niente cede agli angeli del

paradiso; ma nobilmente li emula, facendo per sola efficacia di virtu

quel che essi per necessita di natura. Noii sono io che affermo sif-

fatte cose; e il Dottore S. Gian Grisostomo che le bmidisce. Im-

perocche (cosi quell' inelito Padre di S. Chiesa) se gli angeli IIOQ

si maritano, non sono essi compost! di carne e di sangue, ed ol-

tre a ci6 non dimorano quaggiu sulla terra , non vanno soggetti

alle perturbazioni degli appetiti sensibili, non han bisogno di ci-

bo ne di bevanda, non sono capaci d' esser mossi dalla mollezca

de'suoni e de'canti, o solleticati dalla leggiadria di un viso, ed

insomma non possono esser presi da niuna specie di cotali lusin-

ghe , .
|

. Ma )a generazione umana , benche sia tanto inferior di

natura a quelle menti beate , pure con ogni iugegno e studio .si

sforza, per quanto pu6, d' agguagliarle. In che raodo? Non si
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maritano gli Angeli? Cosi pure un uomo od una donna vergine.

Assistono sempre quelli al cospetto di Dio , e lo servono ad ogni

ora? II medesimo fa chi si e dedicate alia professione di vergine.

Onde S. Paolo comanda loro che si sequestrino da ogni pensiero

e cura terrena, acciocche possano contiriuamente e con ogni at-

tenzione servire a Dio, senza esserne da alcuna cosa distratti. Che

se i vergini mentre sono oppressi dal peso del corpo non possono,

siccome gli Angeli , salire al cielo ; compensano essi quel danno

con questo grandissimo sollazzo, che rendendosi santi di spirito e

di corpo ricevono in loro stessi il Re del cielo. Vedi tu dunque la

grande eccellenza della virginita? in che modo nobiliti gli abita-

tori della terra , sicch& quantunque vestiti di corpo li adequi alle

incorporee intelligenze
* ?

Ondeche questo stato, giova ripeterlo, non e concesso a ciascuno

di temerariamente usurpare; ma solo quelli possono trasceglierlo, i

quail per soprannaturale vocazione ci sono invitati dallo Sposo ce-

leste. Avendo Gristo parlato della indissolubilita del vincolo marita-

le, i suoi discepoli gli dissero : se tali cose, o Maestro, occorrono tra

I' uomo e la donna , non torna utile il maritarsi. Si , e vero, rispose

Gristo; ma non tutti sono capaci di questa parola ; bensl quelli sol-

tanto a cui e siraordinariamente concesso 2
. Altrimenti pentendosi

essi dipoi della lor temeraria elezione, e cercando sottrarsi ai fatti

giuri, si rendono meritevoli di eterna dannazione : habentes damna-

tionem, quia primam fidem irritam fecerunt
3

.

Pertanto a conchiudere questo punto e sgombrare dalla meute

dei semplici ogni nebbia d' errore che potrebbe addensarsi da di-

scorsi di labbra invereconde, io non ho a far altro che ripetere bre-

vemente la dottrina deil'Apostolo in questa materia. Interrogato

1'Apostolo dai Corinti intorno al matrimonio e al celibato, si fa lora

1 Lib. de Virginit. c. XI, XII.

2 Dicunt ei discipuli eius : si ita est causa homini cum uxore, non expedit n>/-

bere Qui dixit illis : non omnes capiunt verbum istud
,
sed q>iibus*datum est .

MATT. XIX, 10,11.

3 I. ad Timoth. V, 12.
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rispondere in questa forma *. Riguardo a quello di che mi

fete scritto , vi dico esser bene per Y uomo il non toccar donna *.

iperocchfc io vorrei che tutti voi foste come me ; ma non tutti

inno lo stesso dono da Dio. Dico pertanto alle non maritate e alle

vedove esser buono per esse se si conservino in tale stato , come

appunto fo io. Che se non si sentono in podere di servar continenza,

si maritino pure ; essendo meglio maritarsi che ardere 3
. . . . .

Veramente io non posso proporvi alcun comando del Signore Intor-

no alia verging ; bensl ve ne porgo consiglio, non in qualita di su-

periore ma di semplice confratello. Io stimo esser essa un gran

bene *. II tempo della vita e breve; 1'apparenza di questo mondo

svanisce &. . . jo vorrei che voi foste sciolti d3 terrene sollecitudini.

Colui che & senza moglie, e sollecito soltanto delle cose del Signore,

ciofc come possa piacere a Dio. Ma chi ha moglie, e sollecito delle

cose del mondo , in che modo possa piacere alia consorte , ed fc di-

viso in piu cose. Del pari la donna non maritata e la vergine pensa

le cose di Dio, studiandosi di farsi santa di corpo e di mente. Ma

la donna maritata pensa alle cose del mondo, come possa piacere al

marito. Io dico questo per utile vostro, non per costringervi all'una

parte ne alValtra. . . . Chi si marita fa bene; ma chi non si marita,

fa meglio: sar& certamente piii beato, chi si rimane cosl, secondo il

consiglio mio 6
.

1 Vedi il capo VII della I epistola ad essi indirizzata.

2 De quibus autem scripsistis mihi, bonum est homini mulierem non tangere.

!vi i.

3 Volo enim omnes vos esse sicut meipsum ;
sed unusquisque proprium donum

habet ex Deo, alius quidem sic, alius vero sic. Dico autem non nuptis et viduis,

bonum est illis si sic permancant sicut et ego Q tod si non se continent, nubant;

melius est enim nubere quam uri. Ivi 7, 8, 9.

4 De virginibus praeceptum Domini non hdbeo, consilium autem do, tanquam

misericordiam consequutus a Deo ut sim fidelis. Existimo ergo hoc bonum esse.

hi 25.

5 Tempus breve est. . . Praeterit enim figura huius mundi. Ivi 31.

6 Volo autem vos sine sollicitudine esse. Qui sine uxore est, sollicitus est quae

Domini sunt ; quomodo placeat Deo Q'ti antem rum uxore est, solli-itus est quae
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No n* so setpotea dirsi nulla di pih scmplfce^ipra precise, e in-

siemeidi piu subi?me,dipmoommoveirte,dipi(i> persuasive. >V
A queste parole del Dottor delle genti consiKmano quelle del pre-

diletto Apostolo ,
il quale ci assicura che i vergirii oltre il premio

cotnmisurato ai loro meriti personal! per le altre virtu ,

xsortiranno

un'aureola particelare di gloria in forza unicameiite della integrita

verginale che cooservarono. Essi saranoo regaltnente accolti in

quell'eletto coro, che da vidno assiste all'Agraello immacolato di Dio

e lo segue per ogni dove. Essi scioglieranno'la lingua a quel cantico

nuovo, che si fwntera dinanzi al trono deir>Altissimo, e che a niun

altro de' beati e concesso di ripetere. Essi formeranno-quella ghir-

landa di fulgidi fiori ed odorati, che tra tutte le aiuole della catto-

lica Chiesa si sceglieranno quali primizie a Dio ed all'Agnello: hi

cmpti sunt ex hominibus primitiae Deo et Agno *
. Oh lieta sorte dei

vergini ! oh ben verace ! Voi infra tutti eleggeste la-parte ottima !

Dove gli altri dopo il breve gusto d' un po' di raele , che tosto si

converte in assenzio , son costretti a tollerare i tutti i travagli del

secolo, che 1'Apostolo chiama tribolazioni deUa carne, voi vi sedete

tranquilli all'ombra di quell' alloro, che con piu faticoso combatti-

mento, ma unico, vi guadagnaste. In voi non pur lo spirito , ma il

corpo altresi e sacro ; e un vasello a Dio dedicate, che ispina-Tive^

rrvua
;
e voi stessi siete indotti a guardarlo con religioso Tispetto

<>, venera-done. Deh uscite in canti di giubilo e in amoroso rendi-

mento di grazie al sommo Largitore di si gran dono! .M-a sia lung?

sunt mundi , quomodo placeat uxori, et divisus est. Et mutter innupta et virgo t

cogitat quae Domini sunt, ut sit sancta corpore et spiritu. Quae autem nupta est,

cogitat quae sunt mundi, quumodo placeat viro. Porro hoc ad ulilitatem vestram

dico, non ut layueum vobis iniiciam .... Qui matrimonioiungit virginem suam

bene facil ; qui non iungit melius facit , . . Beatior autem erit si sic permaneat ,

seeundum meum consilium. Ivi 32-46.

1 Et cantabant quasi canticum novum ante sedem et ante quatuor animalia et

sestiures; et nemo poterant dicere canticum nisi ilia centum quadraginta quatuor

rnillia
, qui empti sant de terra. Hi sunt qui cum mulieribus non sunt coinquina -

ti, virgines enim sunt. Hi sequuntur Agnu ?i quocumque ierit. Hi empti- sunt ex

inibus primitiae Deo et Agno. Apocal. X!V, 3, \.
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da voi la presunzione o vanagloria! Voi potreste in un attimo pre-

eipitare, e quanto piii alta macchina siete, con tanto maggior dan-

no rovinereste.

HI.

-* /. , vy/r L'um <4v^ h -iB aidn^ *T>; *.y

lueste cose abbiam leggermente discorse del celibato in ordine

$1'
individui ; ma che dovr& dirsene per rispetto al civile consorzio ?

Fu gik tempo , che uomini al mal piii che al ben usi ingegnaronsi

di persuadere essere esso non pur disutile ma pernicioso alia socie-

tii, come quello che si oppone al suo incremento; e per6 dovere i

iGoverni, se non abolirlo, almen limitarlo. Proposta quanto tirannica,

altrettanto ridicola. E a senno di costoro sarebbe nocivo al pubblico

i6 che confessarono si giovevole ai privati? inutile alia comunanza

ci6 che e gloriosissimo agl' individui? Quasi che la societa sia come

|<X)sa
distinta e diversa dalla collezione dei singoli che la compongo-

ino , o la perfezione deir individuo non ridondi in abbellimento e

Idecoro di tutto il corpo sociale di cui esso e parte ! Secondo la costo-

ro animalesca e gregale sapienza, la societa non si differenzierebbe

|da una mandra di pecore, di cui ilpregio si misurasse dalla moltitu-

line; quando anche in una mandra oltrie al numero vi cercherebbero'

re qualita che la rendano piii pregiata? Sold nell' umana comu-

inza sarebbon content! di tanto meno* senza niun riguardo ad altre

>ti piu elevate, che bisogna rinunziare ad esser uomini per obliarle?

neppure hanno costoro intelligenza da comprendete che la plii-

ralita stessa de^figliuoli non tanto dipende dalla copia de' maritaggi,

luanto dalla onesta de' coniugati , a cui conferisce mirabilmente il

slibato cattolico sia coll' esempio, sia colla cura spirituale del sacro

inistero? A<norma della sociale giustizia di questi stolti ilGoverno;
1

Don ha altro debito piu stringente che ditutelare idiritti degl'in-

lui e promuoverli al loro perfezionatnento , potrebbe opporsi

ill' uso del loro piu essenziale diritto, che e 1' elezione di quel genere

Idi vita cui onestamente credono a se piu conforme, e piii condu-

cente al conseguimento del loro ultimo fine?



- ^1

524 DEL CELIBATO

Per colmo d' assurdita, inculcavano la violazione di diritto si sa-

grosanto dell' uomo quei medesimi che si spacciavano apostoli e
|

propugnatori di liberta, e strepitavano contro il celibato volonta-
j

rio e virtuoso, raoltiplicando epropagando il celibato forzato, esca
I

di mille turpitudini, colla creazione di sterminati eserciti stanziali.

Ma ora sembra che il secolo muti vezzo , e cessate in gran parte

le declarnazioni contro la volontaria continenza , predica in quella

vece e strombazza contro la troppa liberta dei maritaggi. S'inco-

mincia a divolgare a voce e a stampa che oggimai le popolazioni

crescon di troppo; che lo spaventevole pauperismo, che piu o meno

ingrossa in ogni contrada e minaccia una nuova irruzione di barbari

usciti non piu dalle selve settentrionali ma dal grembo stesso delle

societa incivilite, precede da matrimonii fatti tra persone sfornite

di mezzi per sostentar le nascenti famiglie ;
che la schiatta umana

va notabilmente peggiorando per le nozze che liberamente contrag-

gono individui mal sani, mogi, slombati, rachitici, vecchi e infermi

d'ogni ragione ; che la societa non dee tollerare tal guasto ; che cssa

dee venire a rigorosi provvedimenti ; che ottimo sarebbe e sapiente

consiglio vietare i coniugii , se prima gli sposi non abbiano dimo-

strato d' essere di valida sanita , d' avere i mezzi pel sostenimento

della prole , e sieno giunti ad eta ferma e matura.

Tra breve, io credo, si aggiungera esser mestieri che il pubblico

maestrato visiti i neonati, e quei che trovera storpii, nani o infer-

micci
, uccida in culla o comandi che si gettino in una fossa , come

pralicavasi in Grecia e in altre culte nazioni del paganesimo. A que-

sto ancora verranno i nostri riformisti , acciocche quegli esseri in-

felici non riescano d' ingombro o di cattivo seme alia patria. Cost

potremo sperare di veder rinvertire i nostri costumi verso quei

tempi beati del gentilesimo , quando la personalita umana era an-

nullata, e lu schiavo era eosa e proprieta del cittadino; il cittadino

cosa e proprieta dello Stato ; lo Stato Nume supremo , che con illi-

mitato dominio disponesse di tutto.

E sempre la stessa corda che si tocca, la stessa idea che si vagheg-

gia or da coppa or da ciglio: il patriottismo alia pagona, I'k
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delio Stato , coll' annientamento non pur d' ogni virtii , ma d' ogni
diritto individuale ed umano , cui vogliono assorbito in un esse-

re astratto che denominano societa. Pensatori insensati , e veri ne-

mici dell' umano consorzio ! La societa, non qual voi la sognate,
ma qual Dio la cre6, non e un' astrazione, ma un essere collettivo.

Gl' individui ne son le parti integraoti che le danno vita e sussi-

stenza. Essa non e fine ma mezzo , ordinato alia felicita de' suoi

componenti , che non posson cessare d' esser persone tendenti ad

uno scopo oltramondiale ed eterno. I diritti di lei, considerandola

nella sua totality come corpo morale , nascono appunto dal dovere

che essa ha di proteggere i diritti degl' individui ond'e formata e

aiutarli co' suoi presidii al conseguimento di quel supremo bene a

cui essi tendono in quanto uomini. Di qui adunque vuol prendersi

la norma ultima , essenziale , immutabile di cio che possa o non

possa la Societa e il Governo che ne esercita 1' azione. Se pertan-

to e tirannico ed inumano il divieto che farebbemi la societa di

professare il celibate , cui io volessi abbracciare per meglio ordi-

narmi verso il mio ultimo fine della eterna beatitudine secondo le

norme della Chiesa che a tale scopo ci guida ; tirannica del pari ed

inumana sarebbe qualunque ordinazione che da sua parte mi toglies-

se o restringesse la liberU d' accasarmi, quando senza offendere ve-

runa legge morale io posso farlo , ed attese le mie private disposi-

zioni io il credo piu conducente ad assicurarmi la salute dell'anima.

Oh vedete bel proteggitore de' tuoi interessi che hai tu rinvenuto !

Vedete nuova foggia di tutela de' tuoi naturali diritti ! Una mano di

ferro che ti costringe a viver celibe , quando tu non ne hai ne vo-

lonta ne virtii bastevole, sotto Io specioso pretesto che tu sei pove-

ro, o troppo vecchio, o non ben disposto della persona! Ed acciocche

i godenti del secolo non abbiano a patir la noia di vedersi chiedere

T elemosina , e la pretesa patria abbia soldati alti e vigorosi da far

trucidare sui campi in olocausto alia gloria , dovrai tu contentarti

di serbar malamente una continenza, per la quale non ti si porgono

mezzi, e correre a certo rischio di eternalmeute dannarti ! E questa

patria cosi spietafa, questi godenti cosi fieramente egoistici son poi
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quei dessi che condannano e svillaneggiaao il celibate volontario e

virtuoso sottol conforti della graziaj e 1'indirizzo della Chiesa!

Consento io volentieri che certe nozze se non assolutamente vie-

tate, perche ripugoanti a qualcne diritto irrepugnabile e certo, so-

ao almeno poco conformi alia morale, sia per 1'eta , sia per la con-

dizione de'contraenti. Consento ancora che certe altre son poco'

utili al prosperoso andamento sociale. Ma opporre a queste una diga

non pu6 farsi dallasocieta senza manifesta oppressione degl'indivi-

dui ne senza ofifesa di quella liberta naturale, a cui niun uomo pu6

rinunziare giammai. Unico mezzo non violentd ne ingiusto sarebbe

quello d'indurre betlamente le persone a voler esse'stesse per pro-

priaelezione astenersi in tal caso dal coniugio, somministrando loro

dall'aitro lato opportuni amminicoli ed efficaci per mantenersi casti.

Ma un tal mezzo & al di sopra delle forze della societa civile, ed essa

anzi il distrugge quante volte avversa e vitupera il celibato virtuoso.

La sola Chiesa e da ci6 ; perche essa sola presiede alFordine mo-

rale; essa sola 1'infonde e lo promuove negl'individui; essa sola ha

in mano i canali della divina grazia nei sacramenti da Cristo insti-

tuiti ;
e a quello scopo si vale del mezzo piu acconcio che & Tesem-

pio e I A pratica delia vita celibe per motivo religiose, da lei onora-

ta e impreziosita di soprannaturali promesse.

Si, a svegliare negli animi di quelli, che per altre ragioniil do^

vrebbero, il desiderio d'un casto celibato e fornirli d'aiuti efficaci

& serDarlo, non ci ha mezzo piu acconcio che 1'esempio di coloro, i

quali per sola virtu 1'abbracciarono. Perocche quanta forza non dee

avere sul cuore d'un vecchio, d'un malsano, d'un povero, ricalci-

tranli alia continenza, la vista d'un giovinetto leggiadro e vigoroso

che, abbandouati per Dioi pingui suoi patrimonii, si appigli6, sulla

speranza d'una mercede celeste, alia volontaria professione del celi-

bato? Quel lieto setnbiante , quell' angelico sguardo , quel modesto

portamento, non e a dir quanta breccia fa nel petto del riguardanti,

di quai santi pensieri diventa eagione ! Grande ^ 1'efflcacia dell'altrui

<8sempio ; e noi sappiamo esser esso bastato a tramutare Agostino

da impudico in un angelo di purita , e persuadergli la pratica nel
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grado.fiii eccejso di qualla* virtu, che egli prima teneva pr impos-
sibile all'uomo. Se quegli e qwsli paterono , perche non.to? Ecco il

discorso che Agostinor faceva seco>stesso, nel considerare 1'altrui ca-

Stita.Ed ecco il discorso die nasce>$pontaneamente in cuore a chiun-

que s'imbatte a guardare ana pewna ohe viva -celibe. Tanto piii che

siffatto ese,mpio, nell'atto ehe daiwnja parte tUnfiamma a desiderio

d'imitarlo, t'insegqa dall'altaaii m^zzi per.pervenirvi- 1 quali se da te

qon potrajunojadiopprarsi mlla stefSsamisura,il.potraBno almeno in

uwa misura, piii iSoarsa,m^pvr ta|e(0he basti all' uopo. E cosi nocora

la vista dichi si ^ fattopovero per Dio, serve ad impreziosire agli

occhi,del meudico la p<ov^rt0, eui vede ceroa^d-amata qual-prezioso

tesoro ; e 1-aspetto di chi si obWjgo con voto alia volontaria ubbi-

dienza vale npirabilmente per? perswadere ai popoli e render cara to

soggezione 4i Jor.o legittimi govemanti. Gi6 e si vero, che i dema-

goghi ; nulla fcaqto ,abborriscono quanto 1'abitx) e la profession rdi-

giosa, e i nqmici del celibato si sforzaoo ?a piii.-potere dicalunniare

i sacri ministri ,
mettendo in dubbio Tosserv.anza del voto in tutto

i! cetp, per la saerilega infrazione che se ne avvera talvolta in alcun

degenere.

Vedi adunque efflcacia e ordinamento affatto divioo delle leggi

del la Chiesa cattolica ! La pubblica professions di celibato che essu

nchiede nei suoi ministri e aeJle peraone a Dio sacre per la santita

del loro ufficio e per private loro perfezionamento, si converte iit

valido e potente strumento di edificazione pei costumi pubbliei.

Altra volta si disse e dimostr6 quanto sia non pur convenevoie

ma necessario che chi assiste quotidianamente al sacro altare e of-

fre a Dio il sacrifizio incruento, abbia mondo il cuore ed il corpo,

e come i doveri d'un ecclesiastico neiramministrazione de'sacramen-

ti, massime della per>itenza, richiedono una vita interaerata e con-

tinente. E troppo chiaro che chi dev'essere il confldente delle co-

|
scienze, il maestro de'popoli, Fesortatore a ogni pid sublime virtii,

il padre de'poveri, Famministrytore dei tesori della carita, il visita-

tor degl'infermi , quegli la cui famiglia dee esser composta dal po-

polo, di Cui ^ pastore, e massimamente dagli orfani e dalle vedo\e?
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non dee esso stesso aver famiglia , ne figliuoli, ne donna. Rendesi

piii evidente un tal discorso dal vedere la disistima ed il disprezzo

in che stanno presso il popolo i Popi maritati della Chiesa scisma-

tica greco-russa. Ma io ora lascio stare tutti questi argomenti, e

mi soffermo nel solo che ho di sopra proposto, cioe che il eelibato

sacro della Chiesa colla sola vista delle persone e un vivente e peren-

ne insegnamento, e una valida e persuadente esortazione alia castita

e purit^i de'costumi. Da esso apprendono i maritati a serbar la fede

coniugale, non parendo lor duro contentarsi d'una sola donna,

quando veggono altri volontariamente astenersi da ogni corporeo

diletto. Da esso apprendono gli smogliati, aspiranti alle nozze, di ser-

bare a tempo quella castita, che rimirano in altri serbata perpetua-

mente. Da esso apprendono gl'impediti a contrar maritaggfo di fare

della necessita Tirtu, dove altri che avrebbon potuto conseguire scel-

tissime e lietissime nozze, per desiderio del cielo e amor di Dio se

ne privarono. Tutti in somma veggono in siffatto esempio, che elo-

quentemente da se stesso parla ad ognuno, di che correggere, mi-

gliorare, appurare i proprii atti , e confortarsi nell'amore della ca-

stita secondo lo stato e le condizioni, nelle quali per avventura tro-

vansi collocati. Laonde come non ci ha cosa piii proficua ai costumi

sociali che tenere in onore e promuovere il celibato virtuoso, cosi

niente ci ha di piii pregiudizievole ed esiziale che 1'astiarlo e vili-

penderlo.



GRANDE IMBROGLIO

DEI GOVERNI EUROPEI

Ci scotnmetto che i nostri lettori , malgrado 11 continue studiar

che fanno di politico , ancor non hanno capito qual sia il merito

principale dei Governi rappresentativi ; i quali, voglia o non voglia

la stanca Europa, dovranno pur continuare a felicitarla in barba di

tutti i Sovrani congiurati a malmenar gli Statuti.

N& eel sapremmo pur noi (confessiamo la nostra ignoranza a lode

I del vero) se dalle rive della Senna, da quei paesi fortunati e fortunosi

> ove i politici germogliano repentini e spontanei come i funghi in

I Italia , non fosse venuto a rivelarcelo un di quegli uomini
, che a

forza di parlar molto acquistan rinomo di parlar bene. Chi non udi

I il nome di Saint-Mate Girardin? Or egli e appunto quel desso , a

Icui andiam debitori della pellegrina scoperta, per cui siam forzati a

Iricrederci e disdirci in faccia a tutta 1' Italia, umiliati e confusi del-

t la nostra ignoranza nei primi elementi delle dottrine social!.

Persuasi da quei vecchiumi delle antiche tradizioni, scopo essere

dell'Autorita governatrice il rannodare in unica operazione le libere

menti e volonta e braccia degli associati ,
noi ragionammo da forse

due anni, per dimostrare che 1 idea degli ammodernatori, perfidianti

Vol. X. 34
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nel voler trarre unita sociale dalla sfrenata liberta del pensiero, ren-

derebbe seropre impossibile su questa base gli odierni Ordini rap-

presentativi. Oh sciocchi noi e barbogi ! che non vedemmo ci6 che

tutta la Francia gia da gran tempo ha compreso, vero scopo del Go-

verno essere quel medesimo di tutti i pubblici spettacoli, tener di-

vertito il popolo. Goyverner c' est occuper; tout gouvernement qui

n'occupe pas les esprits et qui ne leur donne pas \m aliment et une

pdlure, perd bientot la direction de la societe i.

Intendiam benissimo potercisi'forserimproverar daqualcuno che

noi attribuiamo airarticolista francese il merito di una scoperta,

fatta gia da quei Deputati che diiedeano all'Assemblea di Francia

dichiarasse la guerra alle Potenze vicine, per togliere il popolo alia

monotonia di una pace senza novita e senza Emotions
, della quale

gia incominciava ad annoiarsi. Ma chi cosl volesse garrirci, mostre-

rebbe di non comprendere quanto sia diverso mirare le verita im-

plicite con naturale inluito, dall'esplicarle con formole teoretiche.

Scopritoii di verita non sono quei che veggono i fatti comuni e pal-

pabili, ma quelli che collo sguardo scientifico vi leggono i principii

universal!, e innalzano il fatto al grado di teoria.

Or qui e, dove il merito del Girardin non ha competitore. Quei

Deputati che gridarono la France s'ennuie; ci vuol guerra per di-

vertirla; annunziavano un fatto reso evidente dagli sbadigli di chi

leggeva i giornali : viene il Girardin , analizza il fatto , ne estrae il

principio: Governare e occupare: chi non da pascolo al pubblico,

perde il governo: e fonda su questo principio la spiegazione dello

stato di Francia e delle speraoze di Europa. Or chi pu6 negare che

a lui, e a lui solo si appartenga il merito della* scoperta?

Tanto piu che non si contiene egli nelle aeree speculazioni del

principio universale, ma scende alle concrete applicazioni con un

raziocinio che compendiamo qui brevemente.

Non puo riegarsi, dice, essere oggimai il Governo rappresenta-

tivo a tali strette ridotto, che noi suoi innamorati, dobbiamo ehie-i

i Journal des D6bats
,
5 Luglio
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dergli in gra?ia che faccia di tutto per vivere senza troppo sofl-

sticare sulle condizioni a cui vive 1. Pure lo stato cagionevole di

-slia salute e ben lungi dal renderne disperata 1'esistenza, essendo

<esso il solo che adempia compiutamente la gran funzione di diverti-

re il pubblico. Per vero dire, anche Hooverno miKtare d& degli spet-

tacoli che non invidiano il teatro parlamentare : ed abbiamo oggidk

la fortuna di assistere a queste rappresentazioni sanguinose, e ri-

ceverne notizie ed emozioni semavarcar lafrontiera. Ma 1'umanita-

del secolo permetterebbe ella forse di preferire i gladiatori ai chiac-

chieroni ? E lo stato di guerra pu6 egli essere eterno ?

Anche il commercio pu6 divenire in mano ad un Governo di ne-

l^ozianti un mezzo per occupare i sudditi. Ma quante condizioni ci

vogliono per divenir nazione trafflcante, le quali non dipendono da

umano arbitriof! Primeggiarono in ci6 gli Olandesi ma 'e condi-

zioni dell'Olanda sono-utiiche piuttosto che rare. All'opposto i chiac-

chieroni si trovand dapertutto, e>in tutta 1'Europa davano continua

occupazione al pubblico. Se il Governo rappresentativo perisce in

Europa, qual succedaneo potete voi trovargii? Qual nuova occupa-

zione avranno gli spiriti? GRAVISSIMA quistione 2.

SI c^rtamente : quistione GRAVISSIMA a cui non sappiamo qual

soluzione dar potranno^ gli awersari di que' sistemi. A dir vero, un

certo codino codinissimo che ci present^ ridendo 1' articolo del

Debats os6 risponderci, che quando i popoli non si occupavano delle

faccende politiche, ben impiegsvano il tempo negli interessi dome-

stici, ove il faticare era piii assiduo e vantaggioso; negli affari

municipali , ai quali i Govern^ lasciavano maggior liberta, non te-

mendo che FAula comunale si trasfonnasse in club o in Parlamehte;

1 Nous lui demandons en ce moment (au Gouvernempnt rdprosentatif) une seule

de vivre, et de ne pas regarder de trop pres & quelles conditions il vit.

il vit- c'est bcaucoup; c'esttirttt (D^ATsl. cH\) ^oVeri
v

StattitlT sfete pffaprio

al verde, qnando i vostri fauturi oredono uu gran tniracolo'se campate !

2 Le gvutiermment reprtsentatif otctipait les esprits ; s
f
il ptriten Eutopeptir

leremplacerart-onPquelle occupation nout/Mle awont les esprits.

K DfeBAIS 1. Cit.
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che piii ? perfino in procession! e messe cantate , che forma vano a

quei giorni un ritrovo divoto e un divoto spettacolo. Ma il pove-

ro codino era di quei cotali che vivono sempre nel secolo in cui

nacquero; ne vedea che 1'occupazioni dei tempi andati non sono

air altezza del progresso presente. E quali interessi domestic! pos-

sono avere, senza Camere rappresentative , quei medici ed arvocati

senza clienti , quei letterati senza lettori , quei canonici apostati

senza messa e senza breviario , e quegli stenografi e giornalisti che

vanno a registrarne e propalarne gli spropositi schiccherati a iosa

nelle loro perorazioni ? Pretendere che codesti falliti trattino i loro

interessi domestic! , egli e un ridurli all' ozio perpetuo : pretendere

che trattino gli affari municipal! , sarebbe un supporre che godano

la fiducia di chi li conosce e li disprezza : pretendere che si occu-

pino di processioni e messe cantate, sarebbe un credere che abbiano

fede e coscienza. Or costoro formano la pubblica opinione in Euro-

pa ;
anzi diciam meglio, sono costoro 1'Europa. Dunque senza Par-

lamenti 1'Europa e perduta.

Si signori: senza Parlamenti 1'Europa e perduta: 1'ha detto e-

gregiamente il signor Saint-Marc Girardin. E se quell' oscurantista

del Gerlache tornasse a ripeterci la gotica sua sentenza che VEuropa

e slanca di quelle chiacchiere eterne, che versano dei torrenti di fiele

sul mondo, senza nessun vantaggio della veritd e della pace di cuori

che anelano al riposo
*

: noi gli risponderemmo che anzi il riposo ap-

putito e la pace sono il gran travaglio del mondo ; e che appunto per

isterminarla e necessaria la guerra eterna delle lingue e delle penne,

che non si trovera mai cosi vivace e fervida, come sotto il Governo

degli Statuti ammodernati.

Ecco 1' ultima conseguenza colla quale il Girardin assicura 1' im-

mortalita a quest! Statuti ,
coi quali noi ci congratuliamo che nello

1 Nous sommes fatigue de cette guerre eternelle de langues et de plumes , qui
j

versent des torrents de fiel sur le monde et qui Virritent au lieu de le calmer. Klles

ont fait trop peu de choses pour I' avancement de la verit6
,

et rien pour lapaix
des Ames, qui ont si besojn du repos, ESSJI sun LE MovrEMEur DES PARTIS EN

GJQVE. Bruxelles 1832.
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stremo a cui son ridotti ebbiano sortito un si potente avvocato. Si

per fermo! 1' ayvenire di que'Governi vacillanti e ormai posto in

sicuro, e incrollabile , e indefettibile : e questa asserzione e tanto

evideote, quanto e evidente non esservi maggior male per una so-

cieta che il riposo e la pace ; non esservi mezzo piu certo per evitare

il riposo e la pace, che 1'organismo alia moderna degli Ordini rap-

presentativi.

Ecco I'ammirabile teoria del Girardin ! ecco I'inestricabile labi-

rinto in cui si son gittati ad occhi chiusi gli stolti Governi abolitori

dello Statute ! Stanchi i loro popoli della pace che cosl hanno otte-

nuta ,
li costringeranno ben presto a risuscitare le chiacchiere, i

partiti , le discordie
,

le barricate
,
che oggi son costretti a pagare

con si enormi gravezze : e i fedi'fraghi che avranno condannato gli

artieri a lavorar quietamente nella bottega ,
i bifolchi al solco , i

magistrati al tribunale, i letterati allo scrittoio, ogni uomo insom-

ma alia sua fdmiglia, al suo comune, s' accorgeranno , ma troppo

tardi, che 1'uomo non nacque al mondo se non per chiacchierare dL

politica affine di gavazzare nel sangue. Questo e T uno necessario ; e

il governante che non sa procurarlo al popolo perde per questo

stesso il Governo.
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I.

Versi editi ed inediti di GIUSEPPE GIUSTI. Edizione postuma ordt-

nata e corretta sui manoscritti originali Firenze, Felice le MOD-

nier, 1852.

Fino dal 1844 cominciarono girare per la Italia , dove all' aperto

e dove di celato , alcuni versi satirici , che poscia si venia sapendo

essere di un tal Giuseppe Giusti da Pescia. Quei versi erano cerchi

ogni dove avidamente ; e benche talora si leggessero solo a penna ,

si multiplicavano nondimeno a vista d'occhio, non solo pel merito

intrinseco di una stupenda originalita , ma eziandio , e forse piii

ancora, perch& armonizzavano mirabilmente colle tendenze di allo-

ra alia riscossa, alia emancipazione, alia rigenerazione o come me-

glio vi piaccia chiamare i rnoti del 48. Prima che la liberta della

stampa si proclamasse in quasi tutta la penisola , edizioni italiane

alia macchia e tre consecutive di Lugano fecero vedere a stampa una

gran parte di quei versi ; ma di essi fu mal servito , e rest6 per

questo oltremodo scontento 1'Autore. Egli vi lesse interpolati dei

componimeuti nou suoi e che immeritamente del nome di lui si
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facevan belli ; i genuini suoi parti vi trov6 si storpiati e mal conci,

da appena riconoscerli per suoi ; e si dolse acerbamente ('perche

forse miovo in questa materia) che nei tipografi la tcupidita del

guadagno prevalesse ai riguardi dovuti alia riputazione degli scrit-

tori. Fu a'llora che egll cut6 una edizione'dei suoi versi a Bastia

nei 1845; la quale comprese settandrae componimenti, tra cui e ii

primj La Ghiglivttina a vapore, 1'ultkno e Giwgittiw. Nei cinque

seguenti anni la.feconda<sua vena dfettb parecchi altre poesie diva-

rio genere , che comparse ora sui giomdli , era in piccoli quader-

netti o fogli volanti, erano tosto multiplicatJ per>fe stampe, atteso

Favidissimo cercare che se ne faceva. Sui principii del 50 il poeta

si accinse ad una edizione compiuta di tutti i suoi versi , ed avea

eziandio in gran parte apparecchiata la prefazione da mandar loro

innanzi. Ma quel consiglio gli fu tronco dalla morte immatura onde

fu soprapreso quell' anno medesimo: lo compirono nondimeno gli

amici di lui, i quali, avuta facolta di cercare negli scritti del poeta,

poterono recarne a termine con lungo amore una edizione , che e

riuscita forse piu ricca di quello che il Giusti medesimo non F a-

vrebbe fatto ; il qnale certo sarebbe stato, sotto il riguardo delFarte,

piu severo censore che i suoi amici non furono.

Questa edizione di tutti i versi del Giusti abbiam sotto F occhio

in un volume di pagine 416 ; al quale an altro ne verra dietro con-

tenente le prose, delle quali, almeno di quelle di qualche momento,

noi non abbiamo nessuna contezza ; e neppure sappiamo se siano

state mai messe a stampa. I Yersi sono stati partiti dagli editori in

tre categoric. Nella prima si contengono tutti quelli pubblicati dopo

il 1843 ; e sono la maggior parte che abbraccia quasi due terzi del

volume (pay. 4-303}. Gontiene la seconda i versi inediti scritti in

gran parte dalF A. dopo il 1847 ; e sono nove componimenti in

tutto (pay. 303-333). La terza ed ultima porta i versi giovanili

editied inediti (pay. 333-36 y), che forse FA. non avrebbe pubblicati,

ma che nondimeno ne sono degni , in quanto posson servire a co-

noscere lo svolgersi graduate di quel uobile ingegno ; e piu forse

ancora a giudicare le qualita delFanimo di lui, che si rivelavano piu
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spontanee nel primo schiudersi della giovane mente alle aspirazioni

della poesia.

Noi non parleremo dell'uomo, ma del poeta; anzi piii propria-

mente dei versi : e questo faremo meno per la parte letteraria ed

artistica, che per la morale e civile. Questa seconda nei versi del

Giusti e cosl strettamente annodata alia prima, che rion si potrebbe

trasandar seoza colpa chi vuol dare compiuta contezza del libro;

ammeno che altri , rassegnandosi al mestiere di gremmatico od u-

manista , volesse guardar solo al come si dice , senza curarsi gran

fatto di quello che si dice.

E per ci6 che si attiene ai pregi letterari ed estetici di questi

Versi ,
noi direm di buon grado splendidissimo e stupendo essere

stato 1' ingegno poetico del Giusti ;
ma benche egli facesse bellissi-

me pruove nella grave non meno che nella faceta e satirica poesia,

iuttavolta questa seconda fa la propriamente sua, e vi tocco quella

perfezione a cui non fallisce mai chi, formato dalla natura ad

un dato genere di componimenti ,
ne segue con perseverante ala-

crita le ispirazioni e gl'impulsi: piu ancora se la condizione del

tempo in che si avviene a vivere ve lo conforti. Quanto alia prima

maniera, alia grave cioe, a noi parrebbe di esser soverchi se dices-

simo lui essere andato a paro coi sommi. Certo noi noi troviamo

uguale al Leopardi per isquisita dilicatezza di concetti, per maestosa

semplicita nello esporli ,
e per quella diciamo cosi finitezza greca ,

che il Recanatese si avea quasi v61ta in natura appunto col lungo

studio posto nei Greci ,
sui quali non sappiamo se e quanto avesse

atteso quel da Pescia. Ma per buona ventura questi neppur somi-

-glia il Leopardi in quel desolato ateismo, che piangendo

L'infinita vanitd del tutto,

dett6 la piu disperante poesia, che si conosca sopra la terra. II

Giusti nei suoi componimenti gravi sa mcstrar fede , e la sua poe-
sia se ne nobilita mirabilmente. Gli Affettidiuna madre (p?g. 61),
// sospiro deWAnima (pag. 73) ed i versi al P. Bernardo da Siena

(pag, 344) han tante bellezze, da so-itenere il paragone con quale &
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piii ammirata poesia dei nostri tempi. Piu sentito e il suo dire

quando canta di amore , di quell* eterno delirio del povero cuore

umano ; ma questo canto medesimo per non essere addirittura una

morta gora, ha pur bisogno di spaziare per le regioni aeree ed in-

visibili a cercarvi la sfera di Yenere celeste ; ed il Giusti lo fa coir

dignita e maestria non seconda a veruno.

Ma il rinomo e diciamo anzi la popolarita, onde fu circondato il

Giusti, non gli venne sicuramente da quella maniera grave di versi.

Quello egli dovette propriamente al genere festivo, allo scherzo sa-

tirico , all' ironia sarcastica onde ribocca la maggiore e la miglior

parte dei suoi versi, e die forma di lui quasi il distintivo carattere

e ne e la qualita principale. Certo un tal genere di componimenti

e atto sopra qualunque altro a farsi largo nella moltitudine, la quale

accline sempre alia maldicenza, massime contro i potenti e in certi

tempi ,
si rallegra a vedere i propri sensi

, segreti talora e spesso

non ben formolati , messi in gala , vestiti di belle forme recati in

piazza e tradotti, diciamo cosi , in un linguaggio di forbita poesia ,

cui essa non saprebbe usare , ma che sa ottimamente gustare e in

certa maniera far suo. A questo vantaggio che venivagli dalla qua-

lita del suggetto, il Giusti aggiunse 1' altro singolarissimo delle dotr

pellegrine di natura e d' ingegno onde si accinse a trattarlo. Porta-

tovi quasi per istinto e , come dice egli medesimo, senza saperne il

come ed il perche i, egli ebbe una sagacita maravigliosa nella scelta

dei suoi suggetti , una stupenda semplicita nel trattarli ; la quale

mentre fa vista di voler quasi parlare il linguaggio del trivio e della

bettoh, e ne coglie di fatto quello che eziandio cola puo trovarsi di

bello, si mantiene tuttavia in una dignitosa dicitura, che e sempre

bella e talora anche splendida. La rima poi mentre da una parte glf

fiorisce cosl spontanea sotto la penna , che a compierla diresti nes-

sun' altra parola potere essere buona fuori 1' adoperata da lui, dall'al-

tra parte non toglie nulla a quell' inaspettato che colpisce e rallegra .

Dicemmo che il Giusti deriv6 dalla lingua parlata in Toscana ,

nelle sue poesie satiriche e giocose , molte parole e forme di dire

1 Prefas. alia edizione di Bastia del 1845 ;
circ. init.
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non aneora ricevute nellaj lingua scritta, comune, o come dissela

1'Allighieri illusive. Questo che da nessun'altra regione d' Italia, si

sarebbe potato fare con decoro, ben si pote, in quella felice contra-

da, dove non diremo che il dialetto (se dialetto vi e) abbia il diritto

di cittadinanza nella lingua comune, ma dove certo eziandio le forme

piii vulgari del dire hanno una tale affinita con quella , che quasi

possono riguardarsene come grazie e vezzi. Certo se quegl' idioti&mi

servirono a rendere spesso con decoro e.sempre con forza la storia

piu concisa e piu grave che conosca F antichita, assai miglior giuoco

potean fare nel verso andante, faceto e popolare. Se ne giov6 lar-

gamente e con destrezza il Giusli; e i suoi versi ne acquistarono

unacerta piu sentita vivezza, la quale potrebbe eziandio tornare utile

ad accrescere il tesoro della nostra favella. Non che tutti i fiorenti-

nismi usati da lui si possano indistintamente adoperare, massime

fuori del gaio; ma molti introdotti una volta nella lingua scritta,

potrebbero restarvi se rispondono ad un bisogno di quella ; ed a

ci6 avran contribuito gli editori fiorentini, che alia fine del volume

(pag. 367-4-45} ban raccolto e collocati in ordine alfabetico gli idio-

tismi toscani adoperati dal Giusti, con una brieve dichiarazione del

senso che egli ha dato loro
;

il qual senso non 6 raai diverso da quello

che essi hanno nella lingua parlata.

Questo dei versi. Ma noi che scriviamo nella Civiltd Cattolica e

per servigio della cattolica civilta, noi non possiamo iinitare il Ci-

mento, che se n' esce con un elogio alia squisitezza del gusto, e con

una parola sulla incomparabile varieta onde il Giusti percorre a fla-

gellare le corruzioni, le prepotenze ecc. 1 Noi insomma non possia-

mo prescindere dal lato morale e civile di questi versi , e neppure

toccarlo di volo e come per incidente. Se volete che io vi lodi una

spada od un moschetto, il far6 pure ; ma i miei elogi riguarderanno

1'artefice che ha temprata e forbita la prima o mirabilmente forato e

damascato il secondo. Che se non si parli solo dell' arme, ma dell' uso

che altri ne ha fatto, dovete esser contento che io innanzi di tributar

lodi, mi informi se la sia stata adoperata da un soldato in difesa

1 CIMBNTO, Anno Primo, fasc. V, pag. 631.
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della patria , ovvero da uno scherano a svaliggiare il viandante. E
dove questo secondo caso si avverasse ,

noi non diremo sventura

dltalia 1'esser ricca di splendid! ingegni; ma certo diremo suo danno

e vergogna che gli splendidi ingegni, ond'e" ricca, si prostituiscano

cosi spesso alia maldicenza ed alia calunnia per fanatismo patriottico

o per altri men rumorosi , ma non meno rei motivi.

La satira ha senza dubbio i suoi vantaggi sociali, come ebbeli la

commedia nei suoi primordi; ma ad ottenerli essa dovrebbe flagel-

lare ci6 che e sicuramente vizioso ed e da tatti tmiversalmente te-

nuto per tale ; ne sappiamo che gli autichi fallissero notabilmente

a questo dovere. Ma se privati interessi, se ire e dispetti di parte,

se impazienza di doverosa suggezione , se irividia di emoli o ambi-

zione di comando inducono il satirico a mettere il dente in tutto

che ha sembianza di reo ; se santita di religione , maesta di poteri

legittimi, rispetto alia gerarchia sociale non gli sono di alcun rat-

tento a flagellare gli ordini e le cose piii riverite ; si vedra gettato

il ridicolo su quanto vi ha di piii sacro e reverendo nel mondo; e

1' uomo onesto sentira onta e dispetto di se medesimo, quando dalla

scaltra ironia e dallo scherzo satirico veggasi come sforzato ad un

riso, che egli riprova e dee riprovare, perchfc scherno di persone e

di cose a cui egli vorrebbe altrimenti portare riverenza.

Ne si dica essere il solo vizio che si malmena e si volge in dileg-

gio. Primamente a noi parrebbe ben doloroso quel riso che si schiu-

de all' aspetto della umana nequizia , e certo ci parrebbe piii bella

la sollecitudine del guarirla o almeno la piet& del compatirla. II

Giusti crede che questo dileggio del vizio muova dalla stessa origine

onde muovono gli inni di lode a Dio , e scrive:

Onde gVinni di lode e il fiero scherno

Che del vizio si fa ludibrio e scena ,

Muovon da occulta idea del bello eterno

Come due rivi da una stessa vena *.

1 II Sopiro dell' anima pag 74.
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^Non crediamo che uscisse mai vestito di piu bell a poesia il sofisma !

Dair occulta idea del bello eterno che c'ispira amore, muove, per la

ragione del contrari, Tavversione naturale che c'ispirano il deforme

ed il male ; ma lo scherno , il ludibrio , il fare scena del vizio si at*

.tieoe ad una imperfezione della nostra natura, e pero non han nulla

che fare cogl' inni di laude e colla occulta idea del bello eterno. II Giu-

sti fa poeta burlevole e non filosofo.

Ma sia pure che, supposta quella imperfezione della nostra na-

.tura , il fare scena e ludibrio del vizio possa giovare a correggerlo,

sara egli onesto ed utile ad una socieU che quel mezzo si adoperi in

tutti i casi? noi nol crediamo; e sicuramente ne e escluso proprio

il caso ,
nel quale il piu spesso lo ha adoperato il poeta da Pescia.

Quando il viz;o si trovasse nei depositari del potcre sacro o civile, e

infame, e vigliacco lo adularlo, e la franca riprensione e atto gene-

roso e nobilissimo , che nei fasti della storia si scontra frequeotis-

simo. Ma noi non vediamo quale utilita possa cogliersi dallo scanda-

loso tirarlo nel fango colle berte e colle pasqulnale. Queste o non

monteranno a quelle altezze o non vi saranno curate ; frattanto 1'ef-

felto immancabile che frutteranno, sara lo svilire 1'autorita medesi-

ma agli occhi della moltitudine, la quale, non guari capace a distin-

guere 1'autorita dal soggetto che ne e investilo ,
mentre e eccitata a

rider di questo, truova, senza quasi essa accorgersene, fatta nel suo

concetto contennenda e ridicola I'autorita medesima o mcglio 1'uo-

mo autorevole , a cui pure essa dovrebbe portare riverenza come a

superiore ed a maestro. Abbassata cosi Tautorit^i nel concetto e nel

sentimento dei popoli, sforzi quasi eroici appena basteranno a rile-

varla; e 1'eta nostra ne ha lunga e dolorosa sperienza.

Aggiungete che la limitazione medesima della nostra natura non

permettendo che truovisi il solo bene negl'individui, questi con

quantunque virtu accoppiano sempre alcune imperfezioni, che la

malignita esagera e un capo ameno pu6 a sua posta volgere a riso.

Ora se un occhio sagace aiutato da una volubile lingua , in quelle

imperfezioni si fernu, quelle mette in rilievo, di quelle fa giuoco e

zimbello innanzi alia geate, che ne fganascia dalle rise a rompersene
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i fianchi , oggimai non vi sar& uomo ragguardevole per uffizio , o

per senno ed autorita reverendo, che non possa essere tradotto a

rallegrare i cerchiolini e le brigatelle del buontemponi e degli scio-

perati. Cosl il destine dei popoli, che spesso dipende dalla riverenza

e dalF amore in che essi hanno i loro governanti e i loro sacerdoti,

restera alia merce dei poeti burleschi che ci fan ridere, quasi che

non bastasse averli abbandonati parecchie volte alia parlantina de-

gli avvocati cicaloni che ci fanno sbadigliare.

Queste generali considerazioni applicando ora ai versi del Giusti,

a noi pare che essi per la piu parte nella presente condizione dei

tempi sono una sventura , da farci far nodo in gola a quel riso che

per avventura ci destassero. Riserbandoci a miglior giudizio sui

suoi sensi , quando ne avremo lette le prose che ci si promettono,

e standone ai soli Versi ed alle prefazioni che esso o pubblic6 o si

apparecchiava a pubblicare, possiamo asserire con tutta sicurtSt che

Giuseppe Giusti fu Italianissimo moderate in tutta la estensione del-

la parola ; ed oggimai nessuno sara nella penisola che ignori la por-

tata di quella qualificazione. Quindi nemico e calunniatore del Prin

cipato e dei Principi finche non si piegarono agli Statuti ; adulator4

quando vi si fur piegati ; e gli scherni irriverenti della Incorona-

zione (pag. 76) fanno un tal contrasto cogli sfoggiati encomi dell'ode

A Leopoldo II (pag. 296) , che un galantuomo non dovrebbe senza

arrossire, confessarsi autore di ambedue quei componimenti. Ma il

primo era scritto nel 45 , il secondo nel 47 ; e che si direbbe oggi

nel 52? Quindi avversione ed odio a tutto ci6 che si atteneva agli

ordinamenti civili e politici dell'epoca che precesse i moti del 48;

ingiustizia e scherno agli uomini che aderivano a quegli ordinamen-

ti, i quali alia fine erano i solamente legittimi. In quella vece aspi-

razioni passionate e caldissime verso progressi vaghi, indistinti, di

cui egli medesimo non sapea formolare il concetto, se non in quanto

si riassumevano in quei paroloni ampollosi di libertfc , grandezza ,

unita, indipendenza italiana. Ma il piu spiccato carattere di quell' i-

talianismo che stiam rilevando nel Giusti , e che e il piu comune a

quanti partecipano di quella tendenza, era la persuasione che tutto
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il male <T Italia si origina dalla Sede pontificia e dai preti ; nel che

non fanno che ripetere un concetto pronunziato pel primo tre se-

coli fa dal Machiavelli. Lo Stivale, presso il Giusti, contate varie sue

vicende, soggiunge:

Ma il piu gran male me r han fatto i preti

Razza maligna senza discrezione 1.

E piu innanzi avea detto dello Stivale stesso :

Ma un Papa mulo, il diavol I'abbia in gloria,

Ai barbari lo die con questo patio

Di fame una corona a un suo mulatto 2
.

Con questi sensi in corpo egli entr6 in ischiera coi parecchi altri

che lavorarono colla poesia alia rigenerazione d' Italia; e se il Ros-

setti lo fece col misticismo balzano, il Niccolini col Dramma isto-

rico, il Berger colla Jirica tempestosa daTirteo, il Giusti, portatovi

dal talento e confortato vi dai fratelli , vi concorse coll'aculeo della

satira e col pungente dell' ironia.

Noi non saremmo stati si franchi a recare questo giudizio, se

non lo avessimo trovato nei termini piii espressivi confessato dal

poeta medesimo nella prefazione, che egli pensava di'far precedes

ad una compiuta ristampa dei suoi versi, e che leggesi nel prindi-

pio della edizione del Le Monnier. lo (co si egli dice) pensando e scri-

vendo non ho fatto aitro che farmi interprete degli sdegni e delle spe-

ranze che mi fremevano d'intorno. Ora quali fossero gli sdegni e te

speranze che fremevano in Italia nel lustro che precesse il 46, nes-

suno 1'ignora; soprattutto che quel fremito era tra noi di antica

data , si mantiene per nostra sventura e , salvo i ;rari disinganni ,

rugge segreto ov' e compresso, infuria all'aperto dovuaqu gli,e-dito

di erompere. Gli sdegni miravanu contro gli uomiui e le cose che

si atteuevano agli antichi ordinamenti civili e politici dell' Italia :.

contro il Principito civile dei Papi ?e contro il Gattolicismo, quale

Lo Slivale, .pag. 19. ~ 2 1b. pag.tlS.
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s'itosegna'e si pratica dalla Chiesav cattolica romana. Le speraoze poi

lispondevano agfr oggetti eontrarii di quergli sdegni: avere F Italia

una, indipendeiite, libera, cloe sgombra d4 stranieri e con forme go-

vernative, nelle quali per mezzo di Statoiti te classi mediane entrasse-

ro a maneggiare la pubblica cosa,<esottb speoie dHlluniHiare' ercoacL-

iuvare il Principato , lo confiscasseto N

a* proprio ]irofitfco : avere im

Cattolicismo civile, ammodernato eUitt'altra cosa die non e quello

insegnato dalla ChieSa coi snoi dogmi, co41a sua morale, colle sue

prescrij&ioni : un Cattolicismo in sustanza che frutlasse benessere so-

ide, civilta, progresso^ beatitudine ! in questa vita, senza per altro

rifiutarne una migliore aldi'la della tomba, caso che possa aversi

eziandio quella senza scomodarne in nulla la presente. Questi sono

gli sdegni, queste le speranze che stan fremendo in Italia da tre se-

coli, e dei quali e delle quali il Giusti professa won aver fatto altro

che rendersi interprets. E ci6 vuoldire che, tolte dalla piazza quante

calunnie, quanti pregiudizi, quante menzogne vi ha trovato in onore

contro il Principato
!e contro il Sacerdozio cattolico, le ha vestite di

una elegante poesia bernesca e le ha nuovamente scagliate nella piaz-

za-medesima onde aveale raccolte. Quindi Pontefici, Yescovi, preti e

frati, Principi eloroMinistri che tutti perseguono lascienfea, proteg-

gono il vizio, evirano gl'ingegni, spengono i lumi, imbestiano Fuo-

mo, odiano il sapere, spolpano i popoli, gavazzano nella lussuria.,

ingrassano di spogli e in somma, per non essere infiniti, fanno ne

piu ne meno di quello che il G-ioberti, se ve ne ricorda, declam6 ia

una perorazione di cinque volumi essere lo scopo del Gesuitismo.

Ed e si vero che il Giusti mirasse ad un festivo ripitlo di antichi

sdegni e di antiche speranze , al fine di spianare la via alia pretesa

rigenerazione del 48, chevistala inaugurata e credendola, con forse

soverchia fretta , compiuta o certo assicurata , gli parea tempo di

<desistere dalFimpresa, come il marinaro che afferrato il porto, am-

maina le vele e caccia nella stiva il timone. Ecco come egli si espri
L

me nella prefazione ricordata di sopra: Ora che essa (la nazione

italiana nel 48) spande di s& la larga vena dei suoi tesori, e che il

popolo, eterno poeta, ci svolge dinanzi la svta maravigliosa epopea,
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noi miseri accozzatori di strofe , bisogna guardare e slupire , aste-

nendoci religiosamente d' immischiarci oltre net solenni parlari di

casa Tocco a noi il misero uffizio di STERPARE LA VIA,

tocca a voi (ai giovani che accorsero nei piani lombardi) quello di

piantarvi i lauri e le quercie *. Cosl il Giusti si compiaceva di avere

sterpata la via all'epopea dell'eterno poeta che e il popolo, e gia

vedemmo la catastrofe a cui quel poeta, un po' troppo immaginoso

e manesco, ci conducea. Adulazioni stolte e codarde degli adoratori

del dio umanita e del popolo sovrano ! Noi non sappiamo quello che

avrebbe pensato e scritto il poeta se avesse veduto in fino all' ultimo

il rovescio delle armi italiane ,
e piii ancora le codarde vendette , le

ambizioni egoistiche ,
le cupidita sfrenate ,

1' irreligione solenne e

la insigne nullita dei moderati suoi consorti , che miser 1' Italia a

un pelo dali'anarchia. Egli che non era ne repubblicano ne uma~

nitario, come lo attestano due suoi componimenti 2
; egli che voile

distinguere plebe da popolo inchinandosi a questo e sferzando quella

severamente 3
; egli sentl alto dispetto di quelle vergogne e sven-

hire, e noi abbiamo avuto sott'occhio certe lettere di lui mano-

scritte , che non fan molto onore alia parte liberalesca e moderata

italiana. Ma si sarebbe davvero disingannato smettendo i gravi tra-

viamenti del suo intelletto? Noi noi crediamo e ce ne da probabilita

dolorosa 1'esempio dei suoi consorti. Essi buoni forse a disappro-

vare il male , mostrarono una insigne incapacita di raggiungere il

bene , e cio per manco di principii e per orgogliosa caparbieta nel

loro sentimento ; e dove toccan con mano, la parte loro gia padrona

del tutto non essere riuscita ad altro che a distruggere, lungi dallo

sconfessare le loro teorie, concepiscono nuovi dispetti e covano

nuovi rancori contro queH'autorita e quella religione, che li campa-

rono dall'esser vittima delle plebi infellonite e sbrigliate.

Che che sia di cio, i Versi di Giuseppe Giusti raccolti e stampa-

ti in elegante edizione non avranno altro effetto ehe riprodurci

un nuovo fremito di quegli sdegni e di quelle speranze , che non si

1 Pag. XIII. 2 Pag 80
,
303. 3 Pag. 299.
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acqueteranno e non saran paghe se non quando F Italia, perduta Fan-

tica sua fede e gettata nell'anarchia, si fara teatro di sdegni si fieri,

da quasi negarle il conforto del la speranza. Ne si dira per questo che

noi abbiamo sconosciuto o calunniato Fingegno, ilgenio, Forigina-

lita di questo poeta. Nulla meno ! sono quei pregi la prima cosa

che ci siamo fatto un dovere di riconoscere e di proclamare. Ma
forse che non e una sventura che que' pregi siano v61ti a rinfrescare

ire e rancori di parti, a ribadire pregiudizi vieti, a scalzare Fauto-

rita ed a svilirne i de-positari? e sventura tanto piu grave quanto e

piii squisito il genio e F ingegno e piii pellegrino ! Tuttavia piii del

Giusti e originate la societa che ne superbisce e se ne sollucchera.

Lepido davvero che mentre ci si minano i fondamenti della casa ,

noi sraascelliamo dalle risa, e facciamo festa e plauso al genio origi-

nale che compie conesso noi quell' uffizio con tanta grazia ! gli si

accordano privilegi e favori , fino a mettere in canzone il proprio

Principe e ristamparglielo sotto il viso , cosa che ad un ingegno

mediocre , e che per6 farebbelo con minore efficacia , non sarebbe

consentito. Lo dicemmo e non cesseremo di ripeterlo : il genio e

Fingegno son doni della Prowide nza come la ricchezza esempligra-

zia ed il coraggio. L'essere essi un bene od un male pubblico di-

pende dalFuso che altri ne fa ; e noi crediamo scaduta bene al basso

e non poco in ira al cielo una societa, nella quale le pid elette doti

dell'animo sono cosl spesso prostituite alia calunnia, alia irreligione

ed alia menzogna.

II.

Del dirilto delVuomo alia distruzione del catlivi Governi , Traltato

teologico-filosofico di G. B. TUVERI Cagliari 1851.

La Sovranita nasce dal popolo, nel popolo persevera, e dal popolo

inalienabile : quindi ogni potere sociale sottosta al giudizio ed au-

torita popolare], di cui questo potere e ministro od esecutore ; al

popolo spetta gfudicare della bonta e rettitudine del Governo e dei

Vol. J. 35
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govetnanti: se conform! ai suoi dirkti sostenerli; sc disformi, i\ Go-

verno distruggere e riformare, i governanti esautorare, o spegnerc^

Tale e la trama sulla quale e stato lavorato il trattsto teologicO
1

ftlosofico di G. B. Tuveri. Stabilito 1'assunto della sovramt&npopo-

fare inviolabile ed inalienabile ,
le altre ptoposizioni scendono da1

quelle come semplici corollari, ne l'A. incontra gravi difficoltaift*

provarne la legittima figliuolanza ; cosi in quella priroa parte ha egli

posto tutto il nerbo delle ragioni e discute per disteso le obbieziont

oolite farsi dagli avversarii. La ScrittUra, i PadH , gli scolastiei, lee

Storia ecclesiastsica sono le fonti alle quali il ch. A. attinge le altre

prove della proposizione principale e delle sue conseguenze ,. e^d

puo sfFermare che senza esaurire la questioner gia per sestessa difj

Scilissima ed intralciata , ma resa assai piu difficile dal tanto scri-

verne che se ne fece in disparatissime sentenze, egli la tratta con'

qualche profondita ed estensione.

Non daremo un giudizio ragionato sulla'sostanza dell'Opera, cosa?

aon possibile a farsi che superficialmente negli stretti confini d'una

rivista : la Civilta Cattolica si propone di abbracciare la trattazione

delta sovranita popolare in tutta la ampiezza dell' argomento , ed

allora pesera pure il valore delle ragioni e la saldezza; delle opinion!

esposte o propugnate nel trattato teologico-filosofico. Qui ci ristrin-

geremo ad alcune osservazioni speciali che senza toccare il fondo

deila questione , spargeranno qualche luce sulla natura del libro e

suU'indoIe dello scrittore.

NeH'oppugnare o propugnare quelle sentenze che altamente com-

muovouo gli animi
,
ed infiammano le passioni ,

raro e che non si

trasmodi da ambo i lati. Alle ragioni vere, salde, inconcusse, se ne

aggiungono delle apparent!, lievi, talora puerili: autorita che non

provano, e forse proverebbero a rovescio; fatti che non legittimano

i principii, ma che vogliono essere dai principii legittimati; esage-

razioni ridicole, interpretazioni arbitrarie, assurde applicazioni. Al-

>-ora si vede che Tocchio deH'intelletto non e puro e sincere ove la

volonta ed il cuore nol siano: e che 1'altezza della mente non giova,

se non soccorrano la paeatezza dell'animo e la rettitudine delle inten-
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zioni. Non si dira molto dicendo che la quistione della sovranita po-

polare e nel novero di quelle che piii accendono le ire dei partiti, e

che pochi ue scrissero con quella lucidezza d' idee, serenita di mente y

tranquillita d'animo, imparzialita di giudizio, gravita, assennatezza

e riserbo a tanta opera richiesti. La sana ragione vorrebbe che si

gelosi argomenti venissero discuss! da un senate di uomini estrani

a tutti gli interessi mortali, e che come angeli tutelar! vegliassero a

chiarire, custodire, diffondere, assodare i sovrani principii che re-

golano la societa. E ci6 era in parte quando 1' angelica sapienza

d'Agostino o di Tommaso aveva impero sugli spirit!. Ma da un se-

colo tali question! sono discusse in seno a' popoli concitati da uo-

mini parteggiani , spesso avMi di potere, quasi sempre di gloria o

di popolarita. Facile pertanto riuscira il trionfo se altri si contenta

di scegliere le parti deboli deiravversario, e combatterle; ma sem-

pre difficile lo stabilire la sua tesi su salde basi , e farla ad ogni

colpo tetragona e sicura. II ch. signor Tuveri ne pu6 fare testimo-

nianza. Con chiarezza , precisione eforza ribatte non poche obbie-

zioni volgari, tratt dalla ragione, dalla Scrittura o dalla Storia : fa

toccare con mano le contraddizioni dell* A. Gioberti, che nel libro

dell' Introfiuzione , quando ,ancora avversava la sovranita popolare,

stabilita Tinv-iolabilita del potere sovrano,
v

pretendeva nondimeno

legittimare la rivoluzione francese del trenta : e gli dimostra in-

?ece che fu un atto illegale , illegittimo , incostituzionale : riduce in

polvere le esagerazioni che mai non mancano negli scritti dell'illu

stre abate ; ma le ragioni fondamentali degli avversari restano sal-

de, ed i principii loro opposti dall'A. sono piuttosto affermati che

dimostrati. Diamone qualche saggio.

Al 9 e detto: Per societa civile io intendo un aggregate di

afamiglia i cui membri volendo vivere secondo i dettami della giu~

stizia cooperano efficacemente ad una persona fisica o morale , *1

quale , merce una tale cooperazione vada effettuando questo loro

volere ; e da questo inferisce al 11. La sovranita adunque

e Yefflcace volonta generate avente un comun organo di azione,

diretia aH'osservanza della giustizia tra i soci. Ora se ci6 non e
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affermare il da dimostrarsi e presupporre come principio ci6 che

dovrebbe essere conseguenza, che sara egli mai ? II ch. A deve pro-

vare che nella societa civile il popolo e sovrano , e promise di farlo

col fondare i suoi ragionamenti su quelle veritd volgari che sono il

patrimonio dell'umana famiglia (pag. V). Or che fa egli?Comincia

dal dare una defiaizione arbitraria della societa civile, ponendo per

coDdizione essenziale della societa, che il primo motore in essa sia

la volontti generale; e poi soggiunge: dunque la volonta del popolo

e la sovranitr>. Eh signor mio onoratissinao , il vostro processo se

non e logico almeno e spedito , ed io che amo la brevit& lo trovo

di mio gusto; ma per seguirlo fedelmente invece d'un libro doveva-

te contentarvi di darci un paio di teoremi indicandone i corollari.

Questo mi richiama alia mente 1'Etica di Spinosa, nella quale se tu

ammetti quei pochi assiomi che vanno innanzi al corpo dell' opera,

giocoforza e che tu sillogizzando ti faccia ateo o panteista. Le con-

seguenze del nostro A. per verita non sono cosl terribili, ma Tarti-

fizio delle definizioni e pure meno studiato, e ti darebbe indizio di

semplicita, se dal seguito del discorso non apparisse che 1' A, e uomo

dotto, erudito e sottile ragionatore. Che segue da ci6 ? Eccolo. Che

tutto 1'edifizio scientifico innalzato su questa base regge quanto reg-

gono le definizioni. Quello che TA. dice nel rimanente dell' opera

potra esser giusto per una societa vera e reale o possibile ed imagi-

naria , nella quale la volonta del popolo sia il sovrano motore: ma

che sia applicabile a noi uomini vivi ed esistenti, alle nostre civili

societa delle quali unicamente ci cale, e non delle citta del sole o

della luna , egli dimora tuttavia problematico e dubbioso.

Tocchero altri due punti capitalissimi affermati dal ch. A. ma

non dimostri. 11 signor Tuveri e liberale e spaslmato dei Governi pc-

polari , perchfc li crede soli atti a far fiorire la giustizia sulla terra ;

quindi, non dico afferma, ma quasi suppone come cosa indubitata,

che il reggersi a monarchia e incompatible col perfezionamento a

cui e pervermta e destinata la societa moderna. Per lui tutti i Mo-

narchi piu o meno abusano della loro autorita, e per destino in-

separabile dalla corrotta natura , anche i buoni presto tralignano
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nella tirannia : airincontro i pofoli sono savi, illuminati, retti, e il

loro giudizio e la regola ultima dei dirilti civili e social!. Come

questo si possa dimostrare, se col futto o col razrocinio, io non sa-

prei, certo che era uno dei cardini del trattato ed era prez7.o dell'o-

pera 1'assodarlo.

Ma qual e questo Governo popolare che fara discendere Astrea

sulla terra, e quali sono i mezzi opportuni ad effettuarlo? Qui nuove

supposizioni. Nel rispondere a chi gli oppone i gravi inconvenient!

a cui da luogo 1'esercizio della sovranita popolare: Datemi, dice

egli , un popolo che sia in grado di riformare legalmente le sue

istituzioni, e di correggere i difetti de' suoi funzionarii, e 1'eser-

cizio della sovranita popolare non sara per occasionare inconve-

nienti piii che quelli della sovranita del Governo (. 60). Qui

sta il punto. Non sono gli oppositori, ma si 1'A. ch. che dovrebbe

darci questo popolo , che dovrebbe insegnarci come si faziona un

popolo il quale accoppii tanto senno, prudenza, equita, disinteresse

da riformare legalmente e correggere i difetti de' suoi funzionarii;

quale e la forma governativa che lascia al popolo 1'agio di esercitare

tanti poteri, e chiude insieme il varco alle passioni irrequiete, alle

gare dei partiti , ai folli desiderii d' ingrandimento e di comando.

O ci dica egli almeno in qual beata plaga si trovi questa eletta gene-

razione di uomini , questo perfettissimo reggimento ! Che se non

ha ancora fatto comparsa in sulla scena del mondo , n& egli si pro-

mette di fare si nuovo miracolo, perche ragionare in ipotesi di ci6

che non e e forse non sara mai? perche invaghire le menti d'un i-

deale inarrivabile , spargendo semi di amarezza , di disgusto , di

malcontento per quelle condizioni di esistenza che sono foise all'u-

mana fralezza irievitabili , da migliorarsi sempre ma da spiantare

non mai? *

Non s'intende come un uomo grave e sperimentato possa dire ad

un popolo : troncate i vincoli che vi rannodano al passato, annullate

le antiche istituzioni, preparatevi ad essere una nuova generazio-

ne, una nazione libera, e quando il riedificatore verra, egli trovera

una materia disposta e docile al lavoro. Rovinate la casa che dicde
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ricovero a' vostri padri ed a voi, ed un bel giorno Bramarite o Mi-

chelangelo verranno a ricomporre quei ruderi e ad ergervi un pa-

lazzo iucantato. Ma se Bramante o Michelangelo non arriva , che

sara di noi? Tale e 1'opera del ch. Tuveri ; ne pote dissimularlo a

se medesimo ; anzi fin dal primo suo periodo I'accenn6 scrivendo :

Distruggere un cattivo Governo e porre una condizione, senza la

f
f

quale non pu6 crearsene un nuovo; ma non e crearlo. Distrug-

gere ed a mano a mano riedificare, od almeno (quell'aZwieno era

indispensabile) disporre i materiali per chi imprendera a rialzar

1'edifizio : ecco lo scopo ch' io mi propongo in quest' opera . NOD

v'ha dubbio ch'egli insegna a distruggere; non v'ha dubbio pan-

menti ch' egli non insegna a riedificare : anzi neppure dispone i ma-

teriali, se non negativamente, cioe divezzando il popolo dal passato

(pag. IX) e preparandolo a una di quelle improvide rivolte, alle quali

e usa la Francia , quando la nazione trovandosi priva di Capo e di

Governo e sprovvista di consiglio, si abbandona desolata e stanca

al primo che arditamente inforca i suoi arcioni.

E meravigliosa cosa oltre ogni credere, che dopo lo sperimentare

che si fa da tanti secoli , niuna naziane abbia ancora raggiunto lo

scopo del ch. scrittore, e trovata quella forma di reggimento neces-

saria acci6 1'esercizio della sovranita popolare possa aver luogo con

regolarita e senza gravi inconvenienti. Non istate a parlare della co-

stituzione inglese: egli reputa quegli ordini piu contrarii al pro-

gresso che la medesima monarchia 4
; 1'ordinamento della repubblica

francese, quello delle provincie unite sotto gli antichi Stadhouder o

luogotenenti, sono, a parer suo, via alia tirannide : nelle repubbli-

che americane del Sud ,
e negli Stati Uuiti troppo possono le gare

ambiziose dei pretendenti alia Presidenza: la sola costituzione elve-

tica pare meno lontana dalle tenderize dello scrittore e meno disfor-

me dalle sue idee 2. Nel caso ove egli, a difetto 'di megUo, fermasse

la scelta sit questa, non so quauti Italiani gli saprebbero grado del-

1'elezione. Imperocche se e in Europa Governo nel quale la libert&

1 ^. 298. 2 Vedi nota 14 e altrove passim.
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sia inceppata, !a propriety manomes&a, le popolari elezioni violen-

tate, tiranneggiate le coscienze, profanata la religione, chhinque sa

quanto si adopera in Europa, dira quel Governs essere relvetico : e

ove i fatti degli anni SCOTS! fossero gi& dlmentichi, i recentissimi

delTkin e di Friburgo bastano a rinfrescarne la memoria.

Questo tanto pdirdeve mraovere a stupore, quanto che TA. tiene

per eertos uno dei prineipalissiniiimotivf per cui e lecito ad un po-

polo disfare il suo Govwno, essere la religione (. 292). Oh non

Ea egli per seribare la lii>erta cautanale e frawca da*ceppi'la reti-

gione, che i eantoni cattolici si univano in lega particolare, o Son-

derbund? E il Groverno attuale non si alz6 egli aulle rovine di quel

sacro e legittimo patto, non s'inaugur6 coU'esilio de'pastori, col

sangue de'sacerdoti? Ancora uti cenno su questo delicatissimo ar-

gomento. II ch. A. f. 293) pretende che se a'tempi di Taicosama,

quando la persecuzioue eontro il Cristianesimo comincio ad infie-

rire in Giappone, i fedeli avessero dato mano alle armi, e scorti da

abili e riputati capitani cristiani, che non mancavano, avessero rot-

ta gnerra al tiranno, probaibilmente sarebbero usciti da quella lotta

yincitori. I cristiani, dice egli, si contavano a piu milioni, facilmente

potevano interessare alia lor causa i popoli ed i Principi sdegnosi

delle oppression! di Taico, e forriiti come erano di quelle piii nobili

virtu, che s'addicono a'prodi combattenti, potevano confiducia ci-

mentarsi in battaglia. Forse il Giappone non avrebbe dato al cielo

tanti martiri , nb alia terra tanti esempi di mirabile fortezza ; ma

avrebbe forse avuto meno apostati ,
e la Chiesa e la civilta non che

spente, vi sarebbero ora rigogliose e fioritissime.

II ch. A. dice tutto ci6 senza voler raenomare ne'suoi lettori la

stima e Tammirazione che professa egli medesimo per quell'eroica

cristianita : e noi rispettando la sua opinione dettata dallo zelo della

fede, osserviamo per6 che essa e fondata sopra dati inesatti e sfornita

di vera probabilita. I cristiani a quel tempo non toccavano pure di

qranlunga unmilione, ed avevano a nemico un signore di forse

trenta milioni di sudditi: i cristiani sparsi in provincie e regni di-

versissimi, e, tolto lo Scimo, in cui erano piii folti, negli altri luoghi
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impossibili a raccozzare e stringere in corpo di esercito ; fra'prin-

cipi giapponcsi alcuni , e vero, mal disposti per Taicosama , ma i

piii fra gli idolatri ancora peggiori nemici della fede che del tan-

no ;
i popoli poi content! forse della potenza di Taico, che streman-

do quella dei regoli , li sottraeva in parte alle costoro intollerabili

avanie ; nulla dico dei bonzi
, ancora possentissimi nella maggior

parte dell'impero, nulla della venerazione e altissima riverenza in che

stava presso tutto il popolo la persona del Dairi. Ad un suo cenno,

coma a voce dei Gamis o Iddii , tutti i gentili del Giappone sareb-

bero corsi all'arme per vendicare 1'onta fatta alle patrie divinita , e

nel sangue dei cristiani insorti avrebbero forse spenta la Chiesa ,

quarant'anni prima che non vi morl, senza gloria di martiri, senza

merito di pazienza, lasciando ai posteri loro sfavorevole ricordanza

del Cristianesimo e de'suoi^cultori, quasi di ribelli, e incorrendo la

universale disapprovazione dei savi di ogni eta , tranne alcuni po-

chissimi liberali della nostra. Molti dei quali tuttavia quel vano ten-

tativo avrebbero attribuito ai Gesuiti ed alia loro pretesa ambizione

di regnare: come fu fatto, anche senza di ci6, sia in ordine al Giap-

pone sia in ordine al ParaguaL Si pu6 dunque affermare con fidu-

cia che la rivolta in Giappone non solamente non sarebbe stata utile

alia fede ma rovinosa.

E il libro del ch. A. pu6 egli recare qualche vantaggio al pubblico

bene, alle cause della religione e della liberta? La scienza specula-

tiva senza dubbio pu6 ricevere qualche lume da simili discussioni ;

ma la pratica, ma la tranquillita della repubblica, il ben essere dei

cittadini hanno a temere da scritti di simil fatta. Noi non incolpe-

remo le intenzioni del ch. A. , le crediamo pure e diritte, ma non

sempre 1'effetto risponde allo intendimento. Egli sostiene la resi-

stenza anche armata contro i governanti , pretende consolidare la

dottrina del tirannicidio
; e intanto confessa che coll' uccisione dei

tiranni, riconosciuti universalmente per tali, rari sono i popoli che

non abbiano peggiorato di condizione ; rarissimi quelli che abbiano

ricuperato la liberta (. 284) : e che ddll'esercizio di tal potere, gran-

de pericolo sovrasla ai meglio intenzionati reggitori dei popoli (. 283) .



DELLA STAMPA ITALIANA 553

Le sue dottrine sono pertanto, a detta del medesimo A. , pericolo-

se, ordinariamente funeste, rarissimamente vantaggiose. Senza in-

oltrarci ad esaminare il valore intnnseco e la veriU dell'insegna-

mento, possiam dunque a giusto titolo disapprovarlo e biasimare la

comparsa nel pubblico di quel libro che, invece di medicare le pia-

ghe ancora sanguinenti della patria, tende a maggiormente inasprir-

le , senza neppur lieve speranza di future miglioramento.

Ill

II Matrimonio civile e il Caltolicismo in Italia

Casale 1851.

Otto ragionamenti e due dissertazioni compongooo questo libro

dettato dal sig. Gatti. I rogionamenti versano intorno al matrimonio

civile; le dissertazioni parlano del cattolicismo in Italia. Quelli for-

mano come la prima parte del libro, queste ne formano la seconda.

Non ei & mai accaduto, come questa volta, di dover portare un giu-

dizio diversissimo sopra due parti d'un medesimo libro. Imperoc-

ch& laddove i Ragionamenti ci sembrano scrittura pregevolissima

per dottrina, validitk di ragioni, possesso dell'argomento, chiarezza

di trattazione ;
il contrario siam costretti a dire d'una almeno delle

Dissertazioni.

La giustezza di questo opposto giudizio apparira chiaramente dal-

1'esposizione esatta d'amendue quelle parti.

Cominciamo dai Ragionamenti.

Lo scopo dell'autore si & di dimostrare la necessita che venga le-

galmente riconosciuta la religiosa sanzione del matrimonio, essendo

ripugnante alia stessa natura e perniciosissimo alia societa il matri-

monio puramente civile senza la consacrazione religiosa. Per6 1'au-

torita politica nel sancire leggi matrimoniali dee contenersi nei

soli limiti degli effetti civili, senza immischiarsi per verun modo in

ci6 che s^ttiene alia sostanza stessa del vincolo, che TUO! essere in-

teramente lasciato al potere ecclesiastico.
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La-imaterja vi e ragjonata e ;disoussa da'suoi $>iu alti.prinoipii.

IKcoDseatimento universale e coatante*di tustti i popoli, aoncM

la tjestimanianza espressa delle divine Seritture, ci sforza aricono-

scererqual.atto religioso la cekbrazioae dell' union coniugale. Essa

6 tale di &ua natura,, aotecedentemenle e indipendenteraente dalla

civil societa !

Quest' atto, essenzialmente religiose di-sua natura, e stato da Cri-

sto sollevato anche piu alto, cioe rivestito di soprannaturalit^ , per

la dignita conferitagli di sacramento della Nuova sua legge. Per6 il

contratto matrimoniale pe' cristiani e cosa sacra
, appartenente alia

societa religiosa , e quindi soggetto alia sola autorita della Chiesa,

che il riconosee e governa a name di Dio.

Gittato questo fondamento, 1'autore trapassa ad accennare le vi-

cende del matrimonio cattolico in mezzo alia societa. IncrediMle a

dirsi! II ticchio di scindere in due il matrimonio, collocandone la

sostanza in un elemento umano e civile, e il puro accessorio nella

forma religiosa , non si e manifestato che tra cristiani per ope^a di

uomini inspirati dall' inferno a separare violentemente ci6 che Dio

avea congiunto. Gagione di ci6 si e il mal genio d'invasione cbe il

poter temporale vuol esercitare a danno della Chiesa , e che poten-

tentemente si manifesta negli statolatri d'oggigiorno. Appena fatto

cristinno 1'impero, la legislazione imperiale pretese di continuare a

regolare il matrimonio eziandio in ci6 che s'attiene alia natura de!

vincolo , e giunse fino a permettere talvolta il divorzio. Una si te-

meraria pretensione potea per allora cercar qualche scusa nel gran

numero dei pagani, che in quella prima epoca ingombravano tutta-

via 1'impero, e nel grandeggiare che nei bassi tempi facea 1'elemeri-

to ereticale , cui gl' Imperadori non voleansi nimicar di soverchio*

Per altro la Chiesa e i Padri furon fermi a sostenere la dottrina cat-

tolica intorno alia dipendeuza del matrimonio dalle sole leggi cano-

niche, in ci6 che s' attiene alia sua sostanza, al suo valore, alle sue

intrinseche condizioni. Le leggi poi dei Visigoti , degli Ostrogoti ,

dei Lombard* convertiti alia fede, come i capitolari dei Re Francbi,

si conformarono ai canoni ecclesiastici.
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La riforma protestantica tent6 strappare il matrimonio alia Chie-

sa ed estendere i diritti de'Principi su di esso. D'allora in poi al-

cuni Principi cattolici comindarono , ora in un punto ora in un

altro, a dipartirsi dalla giurisprudenza matrimoniale adottata dalla

Chiesa , finch& Giuseppe II le mosse la piii fiera e funesta guerra ,

avocando all'Impero la cognizione delle cause matrimoniali e cal-

pestando i canoni di Trento , sul falso principio che appartenga al-

Fautorita laica lo stabilire impedimenti dirimenti del matrimonio.

Da ultimo la Francia scossa da una rivoluzione inudita, dopo essersi

dichiar^ta legalmente atea,. indi persecutrice del cattolicismo e del

suo Clero, dissagr6 totalmente il matrimonio, riconoscendovi il puro

contratto civile, e promulgando la legge pagana e protestantica del

divorzio. Da tale abisso ha poi alquanto ritirato il piede abolendo

il divorzio, ma ritenendo il semplice contratto civile.

L' Italia libera dall'influenze legislative della Francia dell'89 non

ha potuto cessar quelle dell' Austria di Giuseppe II. Quindi nei

codici del Lombardo-Veneto e delle Due Sicilie troviamo bensi

un matrimo,nio civile che non pu6 stare neppur civilmente senza

la compagnia deir ecclesiastico, ma v'incontriamo nuovi impedi-

menti non riconosciuti dalla Chiesa.

Da questo quadro storico 1'autore determina tre gradi di scissura

deirautoriU civile dalla religiosa. II piii impudente e il matrimonio

-esclusivamente civile riconosciuto dalla legge. Degnofrutto dell'89
,

in cui la societa raccolse il peggio deirirreligione volteriana e dei

sofismi politici di Rousseau. II secondo e una separnzione indiretta

tra i due Poteri ,
in quanto su varii punti 1'autorita civile impedi^

see Tadempimento delle ecclesiastiche leggi matrimoniali e ne auto-

rizza la violazione. I politici che a questo s'appigliano, son simili

a quegrimperadori romano-greci , sempre incerti e irresoluti tra

1'elemento paganico e ilcristiano. II terzo, che contiene sol un inizia-

mento di scissura, consiste in una vana mostra che lo Stato vuol fa-

re di sua ingerenza in tale materia; il che non recando veruo uttie

alia societa apporta degli incagli , delle collisioni , dei conflitti tra

la coscienza e la legalita. Son degne di particolar considerazione le
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sapienti e gravi parole con che conchiude questo secondo ragiona-

mento ammonendo i Govern! a lasciar libera I' azion della Chiesa ,

unica salvaguardia della morale , se non vogliono rovinare i costu-

mi e s& medesimi, avvezzando i popoli col loro esempio a ribellarsi

dall'autorita civile, giacche essi si ribellano dall'ecclesiastica, la qua-

le al certo e piu sacrosanta della civile.

Ci duole che gli angusti termini d'una rivista ci costringono a

solo accennare i punti principal! degli altri dottissimi e gravissimi

ragionamenti.

Nel terzo mostrasi Tincoerenza dei liberal! che declamando con-

tro 1'assolutismo, il levano a cielo e vogliono imitarlo in ci6 solo

che esso fece di soprusi e d'invasione a danno della Chiesa; che 1'e-

sempio della Francia rivoluzionaria ed atea dell 89 non pu6 invo-

carsi in materie altenentisi a religione ; che il matrimonio civile

non pu6 logicamente sancirsi senza stabilire atea la legge e ateo lo

Stato ; che dai tempi straordinarii dei quattro primi secoli della

Chiesa, in cui gl'Imperadori non sareano mai liberarsi al tutto dal-

T influenza delle idee pagane, non possono prender norma i Gover-

ni attuali che si professano cattolici.

Nel quarto sviluppa i perniciosi effetti moral! e social! che na-

scono dal matrimonio civile alia francese, il quale per 1' Italia sa-

rebbe inoltre un fuordopera, non essendo noi, la Dio merce, costret-

ti, come la Francia, a toglierDio dalla nostra legislazione, con non

altro frutto che di annullare la forza di essa legislazione. Leggi ma-

trimonial! secondo il sfstema francese, tendono a moltiplicare i ma-

trimoni null! e disfare i velidi.

Nel quinto mostra come il sistema francese minacci di trapian-

tarsi in Piemonte per opera d'uominiedacati sotto I'influenza delfe

idee rivoluzionarie. Qui prende a confutare un discorso recitato al-

ia corte d'appello dal Consigliere Persolio, il quale con baldanza fi-

scale e leggerezza da leguleio tratt6 la delicatissima materia del ma-

trimonio, spesso affermando che conviene studiarla e sempre mo-

strando di non averla bene studiata.
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II sesto ragionamento versa intorno alle attinenze chc sono tra il

matrimonio civile ed il socialismo, in quanto quello vuluerando la

famiglia e tendendo a distruggerla almeno nella classe piu passionata

ed ignorante della societa, e moltiplicando i concubinati, apre a

questo una larga porta. Testimonio la statistica dei trovatelli in

Francia, cresciuti di due terzi dopo la male augurata legge del ma-

trimonio civile.

II settimo discorre del matrimonio civile in Inghilterra , il cui

esempio malamente s'invoca da alcuni politici italiani. Imperocchk

per la condizione di quel regno protestantico, 1'ordinamento del

matrimonio civile fu un vero benefizio per la liberta religiosa dei

cattolici. Uno S-:ato diviso in mille sette e costretto talora a cessare

di ordinare il bene, per evitare gravissimi mali; e cosl pu6 essere

sforzato a stabilire il matrimonio civile come unico mezzo di tute-

la pei diritti di tutti in mezzo alia tanta varieta di sette religiose.

Ma non e questo il caso d' Italia, la quale, per divina pieta , e uni-

versalmente cattolica. Non possono essere che i nemici di essa quellr

che la consigliano a siffatto suicidio sociale.

II bill inglese del 1836 non fu motivate , come la legge francese,

dall'idea di separazione dello Stato dalla Ghiesa, ma dalla necessity

sentita di emancipare i cattolici e assicurare lo stato civile ai citta-

dini pertinenti ad ogni culto. Noi non potremmo imitarlo se non

supponendoci in un Governo acattolico. Imitiamo pure 1' Inghilterra

(tra i limiti della prudenza) negli affari di commercio e d'industria,

ma rion in quelli di religione e di matrimonio. In religione e nelle

materie attenentivisi non dobbiamo essere inglesi ne francesi , ma

unicamente italiani.

Finalmente nell' ultimo egli si propone di mostrare 1'indipenden-

za del suo tema dalle varie opinioni scolastiche, e ci6 a fine di ren-

dere incontrastabili le sue conclusioni presso ogni generazion di cat-

tolici. Lodiamo I'intenzione dell'autore, e sotto un certo aspetto ne

riconosciamo 1'utilita. Ma diciamo ch'ei si mostra troppo indul-

gente e non trae da'suoi stessi principii tutto il partito che neces-

sariomente e con diritto dovea trarne. Si mostra troppo indulgente y
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perocchk dopo le definiziorii del Tridentino e le risposte dommati-

che di Pio VI non crediamo che a tutte le quistioni ch'egli acoenna,*.

si possa rispondere cattolicamente in un senso e neU'altro, massime

in ci6 che riguarda la valida separazione del contralto dal sacramen-

to e la giurisdizioned'imporre impediment! dirimenti *; quantun-

que alcuni scrittori cattolici in buona fede e senza contumacia ab-

bian messo fuori opinioni ardite e false in tale materia. Non trae

tutto il partito che dovea trarre da'suoi principii ; perocche se il

matrimonio e, com'egli egregiamente dimostr6, sostanzialmente ed

essenzialmente religioso, ognun vede a quale autorita appartenga

unicamente 1'imporvi leggi e governarlo. Ma la troppa serupolosita

dell'autore nel voler sokanto inferire la necessita che ha un Governo

cattolico di legalmente riconoscere la religiosa sanzione del matri-

monio come elemento necessario alia sua validita , lo ha fatto al-

quanto titubare nelle illazioni. Tolto questo solo difetto, non ab-

biamo che lodi a profondere sopra gli otto ragionamenti fin qui

esposti.

Non cosl riguardo alie due dissertazioni nelle quali tocca del cat-

tolicismo in Italia. Di quesle la seconda in cui confuta Videa tanto

promossa da alcuni in Piemonte della separazione dello Stato dalla

Ghiesa , 6 sanamente trattata , salvo que' soli punti in cui essa ac-

cenna alia prim;i ; generalmente e degna d' encomio. Ma la prima ,

in cui discorre della liberta di coscienza e dell'eguaglianza del culti

in cospetto dello Stato , ci sembra un misto di verita ed errori
,
di

ragionamenti e sofismi , di consigli buoni e perniciosissimi. La

somma si riduce a questo. Quantunque Funita di credenza sia som-

ma felicita di uno Stato e la religione cattolica per esser la vera

meriti la preferenza, pure niun Governo dee essere intollerante verso

le altre sette e gli altri culti quali che sieno
, purch6 sieno innocui

civilmente. I Governi adunque italiani dovrebbero promulgare si la

religione cattolica come religione dello Stato, preferirla nelle ono-

1 Vedi I'art. IV sol Matrimonio: IL MATRIMONIO SACRAMENTO; Civiltd, Cattoli-

, Vol. X, pag, 153
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ranze e nei idtoUM, n&ooneeder mai perfetta eguagliama politJicaii

qulti i; ma content! di quests prediteio-neipel cattolicismo -non do-

<trebbero tener diiusa la porla ai dissident* n& holarli; heasi do-

vrebbero uguagliarji a Jutjti gli aJtri cittadiui ne'diritti civili e pphV

tici, almeno fino a iun ceito <s#gno. Gapcellisi dalla<lftrta (cost

egli
2

)
il idiritto sclijsivo pelcaUolidismo d'eaiatere DellO'Stato ,

si accettirio a^ oopizio le lamig-lie ditqu^lle coiminioni diesideDti

use o per eondizione^bMig^te a jvivarsi \ sparse jauche q^gli Sbati

K^nilimi, e quand'eille pervteni^sero ad un nuniero che richdeda

c< aprimento di culto pubblieo, portisi a,nhe fino a un taiipunto la

concession^. Quindi rip^cende Nopoli e SJcilia le tacoia di

poco civili percM non tollemno venun culto eterodosso, e Je invita

a richiamare nel suo seno i dissidenii recandone questa ragione:

che il Cris,tianesirao in virtu del suo spirito di mansuetudine ed

ospitalita tende ad accogliere ed'.abbracciare come la misericordia

del suo divino Autore tutto, per dirla con Dante, che sirivolvea

lui 3
. Che tenerezza ! Senonch6 il consiglio del nostro scrittore

va un poco piii in la deU'esempio della miserieordia di Dio ricordatc

da Dante. Perocch^ FAlighieri dice che la misericordia di Dio ac-

coglie tutto che si rivolve a lui, ossia che si converte, come appunto

finge di Manfredi. Ma il no-tro autore vuole che accogliamo anche

quelli che non si convertono e si tengooo ostioati nella loro eresia.

Ma qual meraviglia che la carita del nostro autore vada piu in la di

quella di Dante, se va piu in 1 di quella deU'Apostolo stesso della

carita, il quale intimava che agli eretici, o (come adesso con piii

civile vocabolo li dicono) dissidenti, nonch^ ospitalita, neppur saluto

si desse? Ecco le parole del santo Apostolo : Omnis qui recedit etnon

permane't in doctrina , Dewn non habet ; qui permanet in doctrina y

hie et Patrem et Filium habet. Si quis venit ad vos et hanc doctrinam

non afteri , nolite recipere eum in domwn, nee Ave ei dixeritis ^.

Dirassi : la moderna civilta non accetta queste sentenze Apo

stoliche. Yerissimo. E per6 k flltresl verissimo che T intolleranza*

1 Pag. 147 e passim. 2 Pag. *56. 3 Ivi, 4 II, IOAN. 9. 1^
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napoletana precede dal perche quel popolo non poggia forse anco-

ra, almeno nelle provincie piu meridionali, al grado d'educazione

sociale raggiunto dalle plebi dell'alta Italia *. Che volete? II

popolo iiapolitano si trova in materia di fede tuttavia nel grado di

rozzezza Apostolica , e quindi con san Paolo dice anatema a chiun-

que non crede pienamente in Cristo , e ricusa di prender cibo con

chi e fuori della Chiesa 2
. Da questa tenacita alia fede ereditata da

padri e agl' insegnamenti ricevuti dagli Apostoli procede unicamente

la sua intolleranza in fatto di religione. Non procede gia, come vor-

rebbe 1'autore, dall'essere piu spagnuolo che italiano. L'autore col-

locato nell' altro stremo d' Italia si mostra assai poco conoscente del

carattere di quel popolo che a niuno in Europa e secondo nella sin-

cerita e fermezza nella Fede. Noi possiamo fargli sicurta che forse

non ci e popolo in Italia , il quale abbia meno sentito le influenze

forestiere, quanto il napoletano. Nella sua indole, negli affetti, nelle

tendenze esso piu che altri si e mantenuto in una vera autonomia ,

e quanto alia dipendenza spagnuola non se ne trova neppur vestigio

ne'suoi costumi e nelle sue idee, almeno in quelloche propriamen-

te si dice popolo. Se non vuoi chiamar pensieri e costumi d'un po-

polo una piccola parte del solo ceremoniale di Corte.

Ma il bello e che 1'autore il quale consiglia tanta condiscendenza

d'ammettere in mezzo al popolo, composto nella piu parte d'igno-

ranti e pusilli , persone che potrebbero almen coU'esempio perver-

tirne la credenza, egli stesso asserisce esser troppo fatale 1'influenza

d'un mul esempio 3
. Egli stesso confessa che leggi professanti una

simile intolleranza uscirono altre volte da rinomatissimi Concilii di

Toledo e vennero riprodotte perfino in alcuni Sinodi universali *;

e potea aggiungere ci6 che contro la pretesa liberta di coscienza

scrissero nelle loro encicliche i due ultimi Papi. Converra dire che

anchs questi, al pari della plebe napoletana, non s' intendessero di

civilta cristiana. Che piii? Egli stesso riporta un testo di Condor-

cet, il quale dice appunto cosi : La tolleranza per le nuove idee ,

1 Tag. 158. - 2 l. a <i Tor. V. - 3 P?g 153. 4 Pag. 154
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per tutte le teorie che vengono ad accrescere la diversita delle

opinion! politiche e religiose , e conseguentemente a rendere piu

difficile 1' arte e i mezzi di governare ,
una simile tolleranza e pe-

ricolosa, immorale, impolitica,

E pericolosa, perciocche ogni Governo ebbe mestieri di tempo,

di esperienze costose
, prima di giugnere a far vivere insieme

,

secondo le medesime leggi, uomini che differiscono essenzialmente

nelle loro opiniooi , nei loro pregiudizi ; ma infine esso vi era

riuscito. Un sistema nuovo viene a seminar idee nuove in tutte

le teste : esse ferrnentano ; gli odii antichi si destano ; il proseli-

<( tismo, mania di tutti i novatori, aggiungesi alia fermentazione e

1'esplosione avviene. Egli e con che ottengonsi le rivoluzioni a forza

di tolleranza.

Essa e immorale , perciocche ogni sistema nuovo che s' intro-

duce in una nazione comincia dall' ammorzare la fede nelle idee

stabilite; ed essendo le idee abituali d' un popolo sempre in rap-

porto con la sua morale ,
non si possono cangiare le une senza

distruggere T altra. Se si riflettesse proforidamente con quanto

tempo e per quante sventure si e pervenuto a rendere la morale

d'un popolo uniforme, si capirebbe allora quanto sia intollerante

la tolleranza per le novita ,
che 1' indeboliscono e la distruggono

senza potere giammai piu compensarla.

Essa e impolitica , perche la difficolta di governare crescendo

sempre in proporzione della diversita delle opinioni de'governati,

piii si tollerano opinioni nuove e meno si potra contare sulle an-

tiche, non vi avr piu usanza, abitudine , esperienza consacrata.

L'arte di governare diviene si faticosa , che a risparmiarsene la

pena , chi desidera il bene vi sostituisce la forza. Allora la tolle-

ranza per i nuovi sistemi di liberta conduce al despotismo *.

Quest' incredulo ha in ci6 certamente ragione. Ma dirassi: se un

popolo cattolico si mostrera intollerante verso gli eterodossi, potra

1 Esquise d' un tableau historique sur les progres de I' esprit humain .
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anche un popoto eterodosso mostrarsi intollerante verso il cattoli-

cismo. Perch6 come il cattolico crede di possedere la vera religione,

eosi potra etederk* anche 1' eterodosso. Chi obbietta in tal modo

mi par simile a chi dicesse : se insegnate che I'innocente pu6 respin-

gere colla forza 1'aggressione dell' assassino, potra anche 1' assassino

respingere colla foi za T autorita pubblica che viene a catturarlo ;

per la buona ragione che come 1' innocente , cosi anche 1* assassino

pu6 credere, sebben per errore , che la ragione sia dalla sua parte.

Niuna teoria potrem noi stabilire se dall' obbiettivo ci trasportiamo

al subbiettivo, e se dalle disposizioni in che per avventura puo tro-

varsi taluno, vorrem giudicare di ci6 che sia lecito e giusto per se

medesimo. Ma di ci6 discorreremo esprofesso altra volta.

Ma la carita evangelica richiede che si cerchi per tal via di affe-

zionarsi i dissidenti , per quindi vedere se 6a possibile di comer-

tirll. Questa non ^ carita evangelica, e carita milensa, signor miOc

La vera carita vuol essere ordinata e ragionevole, n& mai puo con-

sigliare ad un populo di esporre a certo pericolo s^ medesimo e i

proprii figliuoli in materia di salute eterria, per lo specioso pretestc

di cattivarsi la benevolenza di persone, che potrebbero poi conver--

tirsi. E un governante, il quale ha lo strettissimo obbligo di fran-

rare i suot suggetti per quanto e possibile, non solo dal male , nta

ddi ceiti pencoh del male, potra per male iutesa carita metterli a

>i gian nschio? L autore ha certamente dimenticato che nell' 6ra-

i-ioiie aominiicuie chiediamo a Dio che non c' induca in tentazibne.

Ma dippiu 1m dimenticato cio che egli stesso riferisce a pag. 195

delta cok>nia di fanaiglie cattoliehe che 1 anno 1633 fuggendo la J>er-

secuzit*ne che pativorio in Inghilterra, fondarono la citta di Baltimo-

re uel Mariland. Avendo esse per &more della toilerfenza, inculcfctaj

(iali'auture, aperta ia porta ai dissidenti, questi vi accorsero in gran

numero, e a poco a poco si vennero in tal guisa fortificando, che

divenutrorio i padroni deila giovin colonia, e spogliaiono deidiritti

cixili, reijgiosi e politici i ioio pitiosi ospiti ccnfiscyii(iohc i beni-

ed esiiiaitdone i sacerdutK Ma hasU fi
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Destera alta meraviglia che una medesima penna la quale scrive

cosl giudiziosamente, tranne una sola pecca, sopra Tun argomento

del matrimonio, si diversifichi poi tanto da se stessa nell'altro della

tolleranza civile in fatto di religione. Ma a cessare tal meraviglia

.giovera 1'avvertenza che 1'autore stesso prepone a questa sua dis-

^ertazione colle seguenti parole, r Questo scritto fu dettato fin dal

1848; abbiamo creduto cne con qualche variazione ed aggiunta

et possa giovare anche adesso allo scopo nostro. Preghiamo |>er6

il lettore a non obbliare F'anzidetta circostanza di tempo *. An-

che noi il preghiamo a non obbliarla, perche essa porge la chiave alia

spiegazion del fenomeno. Essendo codesta dissertazione stata scritta

in quel tempestosissimo tempo, non potea non risentirsi e non ri-

trarre dalla perturbazione deU'epoca. L'autore ha ?atto bene a nota-

re questa circostanza . Solamente dissentiamo da lui in ordirie all uti-

lita che egli spera dal riprodurre sifFatta scrittura. Noi crediamo che

sarebbe stato piu utile dimenticarla ,
o almeno rifarla da capo.

1 Pag. 137.
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Roma 30 Agosto 1882.

I.

FRANCIA. 1 II rinDovamento dei Consigli municipali 2. Repressione della

stampa 3. Nuovo libro di Proudhon 4. Fatto di Tripoli 5. Festa del

15 Agosto 6. Amnistia.

1. II fatto piu degQo di esser narrate per quest' ultima quindicina

e stato il rinnovamento dei Consigli di Spartimento (Conseils gene-

raux) e di quelli di Gomuni (Conseils d'arrondissement); e ci6 noa

tanto per la importanza sempre maggiore che van prendendo le am-

ministrazioni municipali, quanto perch& dalla qualita degli eletti si

pu6 togliere argomento della disposizione degli animi verso i pre-

senti ordinamenti politici della Francia e verso le persone che ne

reggono le sorti. 11 Governo poi con quella medesima franchezza ,

onde proponeva i suoi candidati al Corpo legislative, lo ha fatto al-

tresl per questi consigli ; ed alcuni prefetti di Spartimenti han per-

fino pubblicate delle proclamazioni annunzianti il nome che sarebbe

stato accetto al Governo, Compiute ora le elezioni, quale ne e stata

il risultameuto ?
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II Moniteur vi vede una riproduzione dell'atto del 20 Decembre
ed un'adesione compiuta alia politica del Governo ; e soggiunge che

la unanimita dello avereelette persone note pel loro altaccamento

al Principe Presidente, da a quest' atto un carattere di tranquillita e

di fiducia da raffermarne sempre piii 1'attuale Governo. Tuttavolta

e occorsa una circostanza che potrebbe spargere qualche dubbia

sul valore di quella significazione. II numero di coloro che, aven-

done pure il diritto, si sono astenuti dal votare, e stato ingente e

quale forse non mai per lo passato ; talmente die in parecchi collegi

elettorali , non si essendo raccolto neppure il quarto degli elettori

iscritti, non se n'e potuto avere un legale risultamento. Per ra-

gione di esempio a D61e, di 2,675 elettori non se ne sono presentati

che 424; a Saint-Etienne su 19,173 ne son comparsi soli 3,712;

in quattro Cantoni di Rennes, che portavano elettori 1,219. l,818o

3,824. 2,631, non hannoesercitato il loro diritto che rispettivamente

120, 146, 671, 546; e cosi in parecchi altri Gomuni. Non diremo

che codesto astenersi importi avversione al Governo, essendo strano

riputare ostile chiunque si astiene ; ed essendosi pur veduto che

eziandio nelle elezioni politiche nessuna pubblica trepidazione e ba

stata a smuovere la classe non piccola degl'indifferenti e degl'inerti.

Tuttavolta quando ii numero di cosiffatti astinenli sorpassa le pro-

porzioni cousuete, e pur forza supporvi qualche tacita protestazione

di partiti avversi, soprattutto di coloro che piu temperati non bri-

gano per far contrasto al Governo, ma si rifiutano a dargli col loro

suffragio un argomentp di confidenza. Dairaltra parte al vedere che

anche condotto a cosi scarsa proporzione il numero dei votanti ,

pure e stato rarissimo il prevalere di qualche candidate rosso o de-

mocratico, pu6 concludersi almeno che i costoro consorti, gelosis-

simi altrimenti dei propri diritti , sono o scemati di numero o sfi-

duciati di animo. Ne lasceremo di osservare siccome la indififerenza

di cosi gran numero di elettori, in un popolo coltissimo e politi-

cante per eccellenza, indica la poca o niuna importanza che essi

mettono nel diritto elettorale, quando per esercitarlo neppure si

scomodano ad aridare al palazzo del Comune, tanto solo che o una
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specie di protestazione nou nel ritragg'a, o il titnore della guerra

civile non ve lo spinga. Compiuta comunque la elezione dei Const-

gli, un decreto del Principe Presidente li coiivoca pel di 23 Agosto

per chiudere la sessione il di 7 del seguente Settembre.

2. Le sollecitudini del Governo rion si stancano a reprimere gli

abusi della libera stampa., a regolarue S'esercizio (se di regola esso

e capace) soprattutto nel giornalismo ed in quel traffico ambulante

di libri, quaderni e fogli esercit-ato da commessi e fattorini, che si

traforano per tutto a gettare la pericolosa loro merce fin nel villag-

gio e nella capamia del pasture : maniera d industria che in Francia

chiamano colportage. Una lunga e sensataeircolare del Ministro del-

1' Interne ai prefetti di Spartimenti da prescrizioni severe, suggeri-

sce norme giudiziose per occorrere al possibile alia diffusione della

scosttsmatezza e dell'errore. Gran carico davvero ha imposto ai Go-

venii la pretesa <;iviita moderna ! Mentre dee essere libero a cia-

scuno 11 tabbricar veletii, ai Governo incombe Timpossibile compito

di regolarn^ o impedirne la dififusiofle! La piii considerevole diquelle

presc-riy-ioni porta, che di nessuna stampa debbono i Prefetti per-

mettere il colponage, che la non sia munita del marco di polizia,

nella quale un apposito maestrato e stato istituito a quest' oggetto.

Frattanto ainmonimenti fioccano sui giornali piii delle provincie

che della capitale , senza che nondimeno siasi per ora venuto alia

sospensione o abolmoiie di alcuno, la quale pu6, secondo la legge,

pronunziarsi dall'Autorita dopo il secondo ammonimento. E fu no-

tato che quelle ammonizioni piu largamente si fecero ai giornali le-

gittimisti, che non a quelli di altro colore politico ; della quale pre-

fereuza noi lasctamo la spiegazione ai nostri lettori. Ne ai giornali

dei di cuori tiene men volto 1'occhio il Governo. II corrispondente

1i un giornale ungherese e stato novellamente espulso dalla Fran-

cin, ed alia Nuova Gazzetta di Prussia fu dinunziato dal Ministero

di Berlino cessasse dagii ingiuriosi attacchi contro il Principe Pre-

sidente, se pur gii caleva la sua quiete, e forse ancora il mantenersi

in vita: dinunzia che il direttore di quel giornale fu obbligato di

mettere in froute al piu prossimo suo Numero.
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3. Tra questi rigori , che noi sicuramcDte non sapremmo ripro-

vare, ha recato non poco stupore la pubblicazione di un' opera del

sig. Proudhon, la quale ha per titoto : La revolution socAale dtmon-

tree par le coup d'Etat du 2 dtcewbre. La Polizia aveva sequestrate

1'opera prima chese ne vedesse anche un solo esemptere. Ma il ca-

poscuola socialista, con uua lettera privata al Prindpe Presidente,

ha da lui ottenuto facolta di pubblicare UD lavoro, a cui 1'A. avea

messo termine uegli ultimi period! del triennio di prigionia inflrt-

tagli nel 49 per delitti di stampa. Pretende il Proudhon che il so-

cialismo trionfera per opera di L. Napoleone, e con ci6 si mette al-

rombra del potere prevalente, come aveva fatto con L. Filippo nel-

la sua Memoria sulla proprietd. Ma il pretendere che 1'A. del colpo

di Stato, il quale tanto ha fatto e sta facendo per rafferraare la sua

autorita, debba dar mano al Socialismo, che e appunto la distru-

zione di ogni autorita , e codesto un cosl strano paradosso, che es-

so Presidente ha potuto pensare appunto per la sua sperticata incre-

dibilita poterlo lasciar correre senza rischio. Tuttavolta son tanti e

si miserandi i casi del morti per rabbia canina in questo presente

tempo in Francia , che a noi sarebbe paruto miglior consiglio non

fare a fidauza e molto meno scherzarecogl'idrofobi, pognamo pure

che essi per affidarvi vi lecchin le piante.

4. Due disertori francesi eransi rifuggiti in Tripoli ; e dove essi

cercavano ospitalita, si voile costringerli ad apostatare dalla religione

cristiana e ad abbracciare I'lslamismo. Essi vi si rifiutarono riso-

luitamente rivolgendosi per protezione al Console generale di Fran-

cia in quella citta, eTun d'essi era nuscito a riparare nella casa di

lui. Ma inseguiti dalJa folia e malmenati gravemente, il solo ehe

. sapesse fare 1'autorita turca fu mettere in prigione i due Francesi ,

per proteggerli forse dalla folia, alia maniera onde parecchi galan-

tuornini fur protetti dai Governi italianissimi nel 48. Frattanto non

si tenne verun conto de'richiami del Console.

Una violazione cosi manifesta del diritto delle genti non dovea

essere tollerata, ed il 20 luglio la squadra di evoluzione facea vela

da Tolone su Tripoli con ordine di farsi rendere i due prigionieri ,
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<ed in caso di rifiuto di distruggere la citta. II 28 la squadra gittfc

Tancore innanzi a quella piazza e, presi gli opportuni concert! col

Console, fu intimato al comandante tripolino (mudir), trovandosi

il Pasci& assente ,
rendesse i due Frances! prima del levarsi del sole

del dl seguente. Giunto questo termine perentorio , e non si rice-

vendo veruna risposta ,
il Console abbass6 la sua bandiera e con

^Icune famiglie cristiane si raccolse alle 7 della mattina sui legni

francesi che si apparecchiavano ad aprire il fuoco
;

i navigli di

commercio ancorati in porto presero il largo per mettersi fuori tiro.

Alle nove , fatta una estrema intimazione al mudir, stavano i can-

noni sul punto di fulminare , quando venne avviso che i due pri-

<gionieri sarebbero restituiti, il che segul alle 4 pomeridiane. II

giorno 30 la squadra francese usciva dal porto dirigendo le prore

verso Tunisi, dove gettaron 1'ancora il 2 agosto, e vi seppero la

grave infermita di quel Bey che dicevasi presso a morte.

5. II giorno 15 agosto fu la piu grande solennita che avesse la

Francia sotto I'lmpero di Napoleone. Essendo la Vergine Assunta

in cielo la precipua proteggitrice della Francia , la scelta di quel

giorno facendo coincidere una si santa solennita religiosa colla cit-

tadina, gli dava splendore piu grande e piu estesa esultanza. II ni-

pote ha ritenuta la stessa giornata per la piu grande ed oggimai

unica festa nazionale che si riconosca in Francia; edilMinistro dei

culti in una circolare ai Vescovi ne rilevava il doppio carattere re-

ligioso e civile in questi termini . . . il Principe Presidents deside-

ra che noi celebriamo nello stesso giorno V antichissima festa della

Proteggitrice della Francia e quella del Capo dello Stato. Per6 do-

manda alia Chiesa di associarsi per le sue preghiere ai sentimenti

delle popolazioni, e di consecrare per le ceremonie del culto lo splen-

dore delle pubbliche allegrezze.

Quanto alia parte religiosa , essa e stata compiuta con una fre-

quenza, con un decoro e con un sentimento cristiano, che richiamano

alia memoria i tempi piu felici di quella si generosa e cattolica na-

zione. Una Messa solenne cantata in tutte le cattedrali e le parroc-

chie con appresso il Te Deum, coll'intervento di tutte le autorita
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ecclesiastiche, civili e militari ne e stata la parte precipua ; ed essa

ha avuto uno splendore particolare nella grande ebella chiesa della

Maddalena in Parigi per la presenza del Principe Presidente e dei

grandi Gorpi politici, civili e militari. Distribuzioni di larghi soc-

corsi agl' indigent* ban portato 1' allegrezza nelle piii povere fami-

gliuole ; e quattordici doti (12 per la capitale e 2 pel sobborghi) d

3000 fr. ciascuna e 300 per corredo, sono state assegoate ad altret-

tante povere ed oneste fanciulle, le cui nozze venivano benedette il

giorno 12.

Ma le feste civili per la sola Parigi sarebber cosa da non isbri-

garsene in poche pagine , chi volesse contarle e descriverle per filo>

e per segno. Fuochi d'artifizio in cui la pirotecnica fe nuovi tenta-

tivi in dimensioni gigantesche, fino a farvi vedere le truppe napoleo-

niche valicanti ii Gran S. Bernardo colla fitta neve che lor piove

addosso ; illuminazioni svariate , molteplici, ricchissime nelle quali-

il lume a gas rivaleggia e s'intreccia colla luce elettrica facenda

cascate e getti e piogge di luce , disegnando fino al fastigio T im-

mensa colonna alia Piazza Vendome, e facendo rifulgere sull'arco

dell'Etoile un'immensa aquila, Delia quale la distanza tra le due

estremita delle ali protese non era minore di trenta metri ; v61to in

vastissima sala da ballo il mercato degl' Innocenti , tanto che vi po-

tean volteggiare a loro grand'agio non meno di vcntimila persone ,,

e tutte del popolo, perche la festa fu data propriamente alle vendi-

triei della piazza (Dames de la Halle). Gare di barche in corsa, o

come dicono a Venezia Regate , sulla Senna , e simulate combatti-

mento navale sul fiume stesso alle cui acque per mantenere altezza

sufficiente all'uopo si provvide con ingegni idraulici. In somma tutto

si e fatto, nulla si e omesso per rendere questa festa splendida, ric-

ca , allegrissima da non perderne la memoria almeno fino a tanto

che un'altra piii bella non se ne vegga il venturo anno. E tale di

fatto e riuscita , se non in quanto il vento impetuoso e una sottil

pioggia verso la sera guastarono in parte gli apparecchi pirctecnicr-

e d'illuminazione: anche il ballo popolare dovette essere differito

al martedi seguente.
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6. In occasione di questa festa religiosa e riazionale da ceiebrarsi

il 15 agosto si attendeva un'amnistra; e i fdutori della clemenza il-

liinitata la si promettevtino pienissima; ma la clemenza verso gl'in-

dividui sarebbe crudelta e tradimento verso la societa, ogni quai

volta a quella non sedesse al fianoo la prudenza. Due decreti segnati

il 7 agosto richiamano quindici degli espulsi in conseguenza del

fatti del 2 decembre. Alcuni furono allora momentaneamente allon-

ianati dalla Francia ; altri ne furono definitivamente espulsi. Sulla

prima categoria otto sono autorizzati a rientrare immediatamente

in Francia, e tra questi si legge il nome oel sig. Thiers : sulla se-

couda e rivocata per otto V interdizione di risedere in Francia , e

tra questi i sigg. Joly e Teodoro Bac erano tra i piii caldi oppo-

sitori nella Gamiera legislativa sciolta il 2 decembre. 1 primi sono

quasi tutti orleanisti, i secoodi sono democratic! piii o meuo rossi,

nessuiio per6 tanto che dia nello scarlalto. Oitre a queste indulgen-

ze piu illustri, non meiio di 1300 altre grade per reati e pene mi-

nori sono state concesse in occasione delle feste. Di quelle 800

riguardatio delitti politici, il resto sono per reati comuni.

Gli amici delle muse si aspettavauo di vedere in questa circostan-

za ricniamato in Francia il sig. Victor Hugo ; e torse lo sarebbe

stato , se una scappata piu che poetica noa gli avesse per giunta

meritato d'essere espulso ancor da Brusselle ove erasi ritirato. Sul

tinir di luglio egii pubbiicava uno scritto , non sappiam bene se in

prosa od in verso ; ma che in sustanza e un libello infamatorio con-

tro il Principe Presidente, ed ha per titoio Napoleon le petit. Scrivon

dal Belgio esser cosa plena di menzogne trivial!, d'invettive codarde

e per ia pane dello stile, da non potersi paragonare coi primi scritti

di quella penna medesima. Gome fu detto, la Polizia di Brusselle

#li die il passaporto, ed ora le dogane francesi son tutte sull'avviso

per uon tar passer la frontiera ad alcun esemplare di quel libello.

Pensate quanto si dovra aspettare per aprirla all' autore. Noi non

sapremmo ramnaaricarcene, in quanto pensiamo che la cosa pubblica

in Francia non abbia a proceder men bene per trovarvisi un poeta
di menu : e qual poeta 1
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l^riv." II.
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ALLEMAGNA. 1. Lo Zollvereia. 2. La religione Gattolica e il protestantesimo

in Prussia. 3. La religione in Austria. 4. Riforme militari.

1. Abbiamo intrattenuto piu volte i nostri lettori. della compli-

cata questione deilo Zollverein , non sappiamo COD quaoto diletto

nostro e loro. Ma era da farsi , perche quelio e il punto capitalis-

simo, sul quale per ora s
y

aggirano tutti gli affari commercial!, anzi

la politica interna dell' Allemagna ; perche il seguirne le tasi doveva

dare una nozione sicura delle tendenze politiche del varii Stati, del

loro particolari interessi e reiazioni reciproche. Siccome per6 i trat-

tati in quel paese sono per lo piii cosa interminable, e siane cagione

1'indole propria della nazione, o la moltitudine e varieta dei Governi

in die si sparpaglia, ad ogai poco sorgono nuove difflcolta, e quando

gia paiono stare sul chiudersi , di botto ricominciano in poco dis-

simil forma le pratiche d'aggiustamento; tratteremo per lo innanzi

con maggior brevita questo tema, le sole cose accennandone che

possono dare alia quistione nuova forma od indicarne una nuova

soluzione. Se a taluno quanto ne dicemmo a piu riprese ha dovuto

sembrar soyerchio, non cosl dovettero giudicare quelli che conosco-

no i giornali tedeschi.e tutti i tbgli che trattano per disteso le cose

d' Allemagna. Qualche curioso osservd che nel corso di quest' anno

i soli giornali di Vienna pubblicarono fino a centottantasei articoli

ragionati su questo soggetto,;
oltre al numero sterminato di romori,

di notizie, di cenni, di analisi : e il numero ancor piu grande di li-

bri , di articoli e di novelle usciti da tutta la stampa tedesca. Gosa

bastevole da se a fare una biblioteca, senza che si sia venuto al punto

di conchiuderne un ette. Per^e dove piu abbondano le ^hiacchere

ivi scarseggiano i fatti.

Intanto mentre si stanno aprendo le nuove sedute in Berlino, un

nuovo progetto di unione dello Zollverein e dello Steuerverein ven-

ue presentato , mediante il quale si potrebbero , con soddistazione
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reciproca, fissare le condizioni definitive della lega. Perlo spazio di

parecchi anni lo Zollverein e lo Steuerverein continuerebbero.a for-

mare amministrazioni doganali distinte, pareggiando a poco a poco

le loro tariffe. Intanto le esazioni dei dazii dell' una parte sarebbero

sottoposte alriscontro o controllo degli impiegati dell'altra, e reci-

procameute ; in modo da dedurne quinci e quindi le entrate ,
e da

quelle proporzibnevolmente la partizione dei redditi dell'unione fi-

nale. Questa pare V unica via di fissare la giusta misura per lo spar-

timento delle entrate ,
senza di cui alcuni Stati si vantaggerebbero

nell' unione con iscapito degli altri. Poiche 1'ampiezza del temtorio,

la distesa delle frontiere, il numero della popolazione sono elementi

troppo lontani dal rappresentare la ragione delle entrate doganali

di paesi tanto fra loro diversi per postura , per cultura
, per indu-

stria, per traffico, per consume.

2. La religione cattolica prosiegue le sue pacifiche conquiste in

tutte le provincie della Confederazione Germanica , benche con di-

versi destini. La Prussia dopo il quarantanove, inorridita anch'essa,

come tutte le Potenze d'Europa, dal precipizio al quale si vedeva

tratta da un feroce e brutale socialismo, che smessa ogni religione,

ogni morale, ogni senso d'umanita arrogavasi la missione di rigene-

rare il raondo in un mare di sangue, e di piantare il regno dell'anar-

tbia e del terrorismo, non ricus6 il rimedio che il pietosissimo Iddio

in quell' agonia di morte le mandava dall'alto. Drappelli di fervidi

missionari
, accesi da santissimo zelo, si diedero a risvegliare negli

animi di quei popoli i sensi di religione, per lunga incuria dei

pastori e tirannia del Governo , sopiti o spenti : dal Reno al Bal-

tico si fece udire la voce del Vangelo e dappertutto i frutti cor-

xisposero alle fatiche. All' empieta , alia licenza , alia rivolta che

largamente imperversavano comincio a succedere la costumatezza ,

la pieta , la subordinazione ai legittimi Poteri. Le associazioni di

religione, di carita, di soccorso mutuo, d' educazione pei poverelli,

di assistenza agli infermi, di diffusione di buoni libri, di legittima-

zione de' matrimonii e altre , furono sostituite o almeno contrap-

poste alle congreghe tenebrose dell' illuminismo e del socialismo.
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Si ravvivo lo zelo del clero
, si confortarono gli sforzi dell' Episco-

pate, tutti i ceti furono invitati con ogni maniera d' istituzioni a

riporre sulle salde basi del diritto e della fede il rovinoso edifizio

della societa.

II Governo in quei primi tempi giustific6 il detto dello Spirito

Santo : Vexatio dat intellectum. Disciplinato dalla sventura non pose
il minimo ostacolo all' opera intrapresa dal Gattolicismo. Ampia
facolt fu concessa ai nuovi apostoli di spargere la benedetta semen-

za nelle citta piii popolose e piu colte, il Principe ereditario, benche

protestante, voile assistere agli esercizi d'una missione, e ne mani-

fest& con atto pubblico grandissima soddisfazione ; si rilasc(6 ai

Vescovi liberta piu ampia nell' ordinamento delle loro diocesi : gli

Ordini religiosi cominciarono a piantar case, aprir noviziati, addos-

sarsi il carico di varie istituzioni. Questo favore, o piuttosto tolle-

ranza del Governo, avrebbe dovuto essere nei governanti un atto di

meritata gratitudine e di civile sapienza ; ma , se lo giudichiamo

dai fatti, non fu che un atto di timore.

La Prussia colle sue persecuzioni contro la Chiesa romana, i re-

ligiosi e T Episcopate , colle sue tenerezze per i filosofi panteistici ,

per le dottrine sul germanismo e sull' egemonia prussiana , si era

ostinata per anni ed anni a fomentare nel suo seno un terribile in-

cendio , che scoppiato nel quarantotto stava per ridurla in faville.

In quell' ora suprema la Chiesa romana coi suoi religiosi ,
col suo

Episcopate sola accorse per salvarla, perch& sola il voile e sola il pote.

Un Governo generoso avrebbe dovuto mostrarsene riconoscente ,

un Governo savio favorirne gli sforzi , ampliarne gli influssi
, asso-

darne gli istituti. Non cosi fece la Prussia.

Da un lato il ristauro sempre crescente delle idee di ordine , di

autorita, di diritto, ricacciando sotterra la barbaric comunjstica

tolse dagli occhi dei governanti quella nera fantasima, che li fune-

stava : dall' altra la gelosia protestantica impensierita dei progressi

del cattolicismo li atterrl coi soliti spauracchi di invasione papale:

cosi che posto fra due timori ,
1' uno che si dilegua e 1' altro che li

incalza, i moderati rettori s'attennero al partito dei timidi, 1'amore
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onde accoglievano 1' opera ctel cattolicismo voltarono in disamore^

il favore o la tolleranza in persecuzioiie ed accammento.

Con editto del 16 Luglio scofso il Ministro del culto ritaise in vi-

gore un antico regolamento, cui la presente liberta di coscienza

aveva condannato alia dimenticanza . Conforme a quello Statute tutti

i Gesuiti stranieri, od ecclesiastic! parimenti stranieri, stati allevaU

in collegi o seminari diretti dai medesimi Padri, hanno bando per-

petuo dalle terre della corona. Di piii gli student! in teologia non

potranno recarsi a compire i loro studi nel Collegio germanico, in*

quello di Propaganda, o in altre Aeeademie od Universita dirette da

Gesuiti, senza il previo consenso del Governo. Gonsenso che non-

verra actordato , come ce ne fa fede in sulle prime il rifiuto netta

e rfciso dato d'al Ministro ad un giovane teologo , che pochi giorni

dopo la comparsa dell'editto, richiedevalo di condursi a Roma, a far-

Vi i siioi studi in una di quelle istituzioni.

Nello stesso tempo s'inseverisce'contro i giornalicattolici, e quells

soprattutto che per vivezza di fede e merito scientifico e letterario

si sono segnalati nella schiera dei di^ensori deH'ordine e della mo-

rale. Molti raggiri si soiao fatti per trovat modo di dar lo sfiatto al

redattore capo deH'ottimo giornaie di Colonia, la Volkshalle, il pro^

fessore Ermahno Miiller, uoino integerrimo e valeate scrittore, che

dopo il trionfo del radicalismo, esul6 dalla patria e riparo in Prus-

sia per sostener qtrivi liberamente la cat'sa de!F afflitta religione*

Le ultime notizie ci annunziano 1'ordine intimatogli di lasciareCo-

lohia, senza che alcun processo sia stato intentato contro il suo<gior-

nale o fe sila persona.

I Ministri protestanti della Silesia, impauriti del favore che ac^-

quistavano anche fra i loro le missionied i rnyssionari, sollecitarono

qualche tempo fa il Governo a proibirne le predibazidni nelle pro-

vihcie ove i cattoHci sono in minoranza. L 1

Arcivescovo di Breslavia

in una sua circolare fulmin6 1' intolleranza ^fei prbtestanti, e riven-

dic6 ai cattolici i diritti di liberta concessi aglialtri cult). II conci-

storo de' Ministri rispose in tuono riseritito ilmeglio, che per loro

Si pote, alia lettera del!' Arcivescbvd. Allora il Fogtto ecclesiastico
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cattolico della Silesia, comment6 la pastorale, in modo da renderne

accessible anche alia moltitudine la intelligenza, mediante le forme

PQpolari dei giornali. II Governo, invece di disapprovare colla sua

condotta la intolleranza dei Ministri protestanti, la sancl, mandan-

do il 6 Agosto mettere il sequestro sul numero del periodico che

conteneval' articolo. A dire della Gazzetta.d'Augusta , quest' atto,

invece di attutpre il dissulio, non far^i che accendere i partiti a so-

sten-ere piu viva la lotta *.

Non ostante questa persecuzione, lo zelo dei cattolicijion si raf-

fredda, ma piuttosto si ravviva e mostra la feeondiU ed il rigoglio

dei semi germinati nelle provincie del Reno. I conventi succedono ai

conventi, dice il giornale di Francoforte, le societfc si moltiplicano,

e grosse somme vengono generosamente erogate in fondazioni reli-

giose. A Colonia, a Treviri, a Coblentz , a Dusseldorf ,
a Miinster

gra,nde e 1'ardore pel ristabilimento degli Ordini regolari, Ma a tutte

le citta va innanzi Acquisgrana , dove numerose gentildonne quali-

ficate per sangue e per fortuna, sjacrificata a Dio la liberta, le deli-

zie e le speranze del secolo, si ritirano in poveri monasteri a menar.

vita piii celeste che terrena. Tanto 6 vero che gli Ordini religiosi so-

no nuturale rampollo dello spirito del Cristianesimo, e dove questo si

risveglia e si ravviva,, quelli necessariamente sono piu lieti e fiorenti,

X,e assqciazioni di laici procedono con pari succe,sso. Quella di

S. Vincenzo de'Paoli in un anno acquisto cento quarantatre nuove

sezioni , e quella di S. Carlo Borromeo per la diffusione dei buoni

libri, che 1'anno scorso contava quindicimila secennovantatre mem-

bri, ne annovera ora presso a diciassette mila seicento.

Le sett.e protestanti alia lor volta non dormono, e fra tutte s'agi-

tano con qualche riuscimento le piiirecenti. Poich^ tale e la condi^

dell'errore: allettare colla novita, air esperienza del tempo

1 Bench^ qucsti fatti siano certi, alcuni pretendono, e forse con veriti, che il Go-

verno non si 6 indotto a contrariare i cattolici per indebolirli, ma solo per calraare

le ire protestantiche : e si crede che non metteri ad esecuzione i suoi decreti. Alcune

private corrispondenze hanno similmente rivocato in dubbio lo incendio d* alcuni

onveuti di Spagna, da noi annunziato a pag. 447 sulla fede dei giornali.



576 CRONAGA

non reggere e diieguarsi. II vecchio protestantesimo svanito come

per incanto nel vasto pelago del razionalismo , Don basta piii agli

uomini, che sc6rti dal retto senso, cercano anzi tutto una religione

positiva, pratica, definita. Quindi il gittarsi alle sette talora anche

piii strane, se Dio non volga loro la mente e il cuore al Cattolici-

smo. Nella Prussia, da un anno a questa parte, non piccoli furono

gli acquisti fatti dalle sette quiyi recentissime del Battisti e degli

Irviogiani. Quelli si estesero grandemente nella provincia di Koe-

nigsberg : questi a Berlino, nella Slesia, nella Pomerania fecero nu-

merosi proseliti anche nelle classi colte, tra gli uffiziali e i magistrati.

II Ministero si occupa di una nuova legge elettorale per le Ca-

mere, anzi si pretende che la nuova legge che regola le elezioni del-

la prima Camera sia gia stata sottomessa alia sanzione del Re. Nel

medesimo tempo continuano a moltiplicarsi le petizioni per 1'in-

tiero ritorno all'ordine antico, per 1'abolizione della Costituzione.

La Gazzetla di Voss e la Gazzetta di Spener pubblicarono similmente

degli articoli favorevoli alia schietta monarchia. I liberali, che forse

non si credono cosl ben rassodati come pretendono , fecero stam-

pare nel Tempo, giornale del Ministero, una critica di queste peti-

zioni e della Societa delta del Fedeli , che falsameute si suppose le

promo vesse. II giornale ministeriale dichiara che simili petizioni,

ove siano presentate al Parlamento , saranno rlspinte, come avven-

ne neir ultima sessione : consente per6 che la Costituzione, per es-

sere conservata , abbisogna di essere riveduta e ricorretta una se-

conda volta.

3. L' Austria s'inoltra con lealt e fermezza nella via apertasi di

un ristoramento ideale e materiale di tutte le parti dell'Impero. II

giovanePrincipe continuando la visita delle provincie orientali, colla

sua presenza, colla generosita del perdono, colla saviezza e maturitfr

dei provvedimenti, vi ha ricondotto la pace, Tordine, la fiducia. La

religione da lui protetta, verra dietro a' suoi passi consolidare e per-

petuare quell'opera. In ci6 piii avveduta della Prussia 1'Austria apre

di bel nuovo il seno all' influenza degli Ordini religiosi, che la rivo-

luzione aveva espulsi. Con un decreto del 23 Giugno scorso, dato m
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Buda, rimperatorerevoc6 1'editto del 7 Maggio 1848, col quaie

venivano aboliti in tutto I'impero le Congregazioni del RR. PP. Re-

dentoristi, e delle Redentoriste, e 1'Ordine del Gesuiti. I primi fu-

rono ristabiliti, al cominciare del passato Agosto, nel possesso della

loro casa di Eggenburg. Monsig. Viale Prela Nunzio alia corte im-

periale, unitamente al Vescovo di S. Ippolito, onor6 colla sua pre-

senza quella solenne i'unzione, per riparare pubblicamenle uriingiu-

stizia manifesta, secondo che fu registrato negli atti del ristabili-

mento. Nel convito che tenne dietro alle sacre funzioni, il Nunzio

sedeva tra il Yicario generale dei Redentoristi e i Padri della Com-

pagnia. II Provinciate dei Redentoristi, fattosi interprete dei sensi

di tutti , magnified la perfetta armonia di mente e di cuore delle

due religioni , nell'opera comune della gloria di Dio e della salute

dell'anime, ed espose il desiderio ardentissimo suo e di tutti i suoi

di rivedere la Compagnia di Gesu prospera e fiorente in tutto 1'Im-

pero. Intanto i Redentoristi riaprono un noviziato in Grein nell'Au-

stria superiore, e ripigliano, come dinanzi ,
i loro utilissimi mini-

steri, che sono principalmente le missioni al popolo. La Postzeitung

di Augusta, annunziando la missione di Leopolstad , alia quale 1'u-

rono quegli ottimi religiosi invitati dall'Arcivescovo di Vienna, con-

sente, suo malgrado, che la loro presenza riuscira gioconda ai Vien-

nesi, fra i quali se ne conserva gratissima ricordanza. Ai Gesuiti

poi oltre un collegio in Liritz sul Banutio, ed un altro in Padova,

e stato aperto un noviziato in Pest dalla generosita dell' Arcive-

scovo e dei cittadini.

4. Nuovi regolamenti di gran rilevanza furono ultimamente pubbli-

cati in ordine alia organizzazione dell'esercito. Oltre 1'eserdto stan-

ziale, I'Austria fino dal 1808 aveva istituito, nelle provincie soggette

alia coscrizione militare, la cosi detta Landwehr (difesa del paese)^

specie di guardia nazionale comune ad altri Stati d'Allemagna. Dai

trentacinque distretti di coscrizione, che dovevano fornire ciascuno

un reggimento di fanteria, traevansi pure due battaglioni di Land-

wehr : il primo dei quali composto dei piu giovani e piii robusti ,

doveva all'uopo servire anche fuori della provincia : al secondo nei

Vol. X. 37
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tempi di gu&rra era confidata la difesa del territorio. e la?

delle farteaze. Eraqo ascritti nella Land<we|ir gli uomini valitfi dalr

{'eta di diciotto a quella di quarantacipque anni: e di quando in

quando erano cbiamaii sotto le baodiere per esercitarsi nell'armi.

Uesperienza deirultvnie guerre, provo cb/e la fonza della Landwehff

noa e paragonabile a quella di trupperegoJari, a\vezze dia anni alia;

severa disciplina delta vita oiilitare; e che un molto manor nmero
di soldati agguerriti vantaggiosamente potrebhe sostitiMTOi. L'abo-.

lizione della LaniweUr fu d.unque diecretata colla patente iipperiale

del 31 Luglio, e in suo luogp creata un esercito di riserva. In yirtjjt

di questo decreto il soldato austriaco , che ha terminate il suo se.i^

vi/Jo regolare, restera per due anni ad,detto all' esercito di riserva,

Ogni soldato sara arruolato nella riserva del corpp in cui servl , e

potra a suo talento ripigliaryj per gli anni di riserva il servizio

attivo. In tempo di guerra la riserva sara pareggiata al rimanente

dell' esercito : durante la pace non sara chiamata sotto le armi n&

astretta ad esercizi militari. In caso di malattia tutti i membri della

riserva conservano i| diritto di farsi curare negli ospedali militari.

Con questi provvedimenti , che furono pure estesi alle provincie

non conscritte alia leva, quali sono I'Ungheria, la Transilvania , la

Croazja provincial, il Voivodato e il regno Lombardo-Veneto , si

avra un rinforzo prontissimo nei tempi di guerra, non solo per la

fanteria, quale trovavasi nella Landwehr, ma eziandio per la eaval-

leria. II servizio regolare essendo di otto anni , la rrserva formera

appena la quarta parte delle truppe stanziali : quindi saranno dimi-

iiuite ie ingenti spese necessarie nelle numerose leve della Landwehr,

lleggerito il pieso delle famiglie , scompartito piu equamente sulle

provincie 1' aggravio comune , la forza armata condotta a maggiore

unita, prontezza e disciplina.
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. 1. Petizione dell' Assemblea di Posieux. 2. Riforma monetaria.

3. Condonazione del residuo delle tasse imposte al Sonderbund. 4. Affari df

Neuchatel e del Ticino.
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1. Secondo che avevamo pronosticato, la petizione dell' Asserablea

di Posieux, per la revisione della Costituzione del cantone di Fri-

borgo , riuscl a nulla. Nell' ultimo quaderno accennammo , come la

delta petizione fosse stata rinviata al Gonsiglio federale dalla com-

missione incaricata di esaminarla. 11 Gonsiglio federale nella rela*

zione, che present6 al Gonsiglio nazionale, opin6 pel rigetto della

domanda. Le ragioni adotte dai referendari sono : che la Costitu-

zione friburgese fu guarentita dalla Costituzione federale del qua-

rantotto, e per6 ssrebbe un negare se stesso , dove 1' autoriU fede-

rale intervenisse ora per abolirla ; che i mali del cantone di Friborgo

non originano dal difetto d
f

una buona Costituzione, o di garanzie

di liberta civile , ma si dall' intemperanza delie passioni politiche ,

e dalle pubbliche manifestazioni che ne cagionaoo e perpetuano Tin-

nasprimento. Dopo ci6 essi conchiudono , che Y autorita federale

deve astenersi dall' intromettersi in alcun modo nelte difffcrenze in-

sorte tfa il popolo di Ffiborgo ed i suoi rettoti : nepptare coll' in-

vitare quest! ultimi a riamicarsi il popolo con giuste ed onorevoli

concessioni: poiche, dicono essi, un' esortazione qualunque diretta

al!e autorita di Friborgo, l.inchiuderebbe Tingiusto giudizio che

sopra di loro solamente pesi la colpa delle present! turbolenze ;

2. il gran Consiglio del Cantone ha gia preso 1' iniziativa di con-

cessioni; 3. un' esortazione equivarrebbe , ne'suoi effetti, ad un

intervento , del quale i referendari riconoscono T illegalita.

Con tutto questo i relatori convengono che le condizioni di Ffi-

borgo non sono per nulla soddisfacenti , che sono anzi in qualche

modo contrarie alle norme del vivere sociale : e deplorano ad un

tempo che , a 'parer loro , non soccorra alcun mezzo legittimo atto

a ritornare prontameute Y ordine nel cantone.
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Non e qui il luogo di chiamare a disamina i ragionamenti del

relatori, ma accettando la confessione fatta da loro in pubblica As-

semblea , dello stat*) deplorabile di Friborgo e dell' impossibilita di

pronto rimedio, dove si voglia mantenere Finviolabilita della Costi-

tuxione di quel cantone , e la durata del gran Consiglio ; ci sara le-

cito di domandare : se la Confederazione, che nella sua Costituzione

guarenti la liberta e i diritti del popolo, non sia in dovere di venire

al soccorso d' un cantone che con grido quasi unanime ne invoca

Fintervento, per sottrarsi pacificamente alia tirannia d' un Governo

impostogli dalla forza , allontanare i pericoli d' una guerra civile
,

finire uno stato di cose contrario alle regole del viver sociale , e al-

trimenti irrimediabile.

Quand' anche una larva di legalita potesse scusare agli occhi di

alcuni la proposizione dei relatori, nessun principio di morale pu6

giustificarne F intrinseca onesta. Se il Governo di Friborgo e la sua

Costituzione furono dalla violenza imposti , come i fatti ne fanno

splendida testimonianza, il guarentirne F inviolabilita fu un atto di

solenne ingiustizia che non induce obbligo di sostenerla, ma dovere

di ripararla. Singolare delicatezza di coscienza dei radical!, che la-

sciano straziare un'intera popolazione edibattersi in angosce mor-

tali pel rispetto d' una fittizia legalita !

Ma non e la legalitk die rattiene il Consiglio dal condiscendere

alle dimande dell' Assemblea libera di Posieux. Le vere ragioni fu-

rono disvelate, nel seguito del dibattimento, dal deputato Glasson,

e non sono altre, che le natural! conseguenze cell'ordine e della giu-

stizia quando questi venissero ristabiliti in Friborgo. Gia ,
disse

egli , si e risoluto il richiamo di tutti gli esiliati , quindi anche di

Marilley (Fesule Vescovo di Losanna), cio che trae seco un trionfo

non solamente sul Governo di Friborgo ,
ma sulla Confederazione :

(Monsignor) Marilley essendo stato uno dei principal! promotori del

Sonderbund .... Altre conseguenze sarebbero la riapertura dei con-

venti, una nuova Costituzione ,
la supremazia del Clero ,

il ristabi-

iimento della immunita ecclesiastica, F intolleranza religiosa, il go-

verno gratuito, quindi il governo del ricchi.
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Queste e non altre sono le ragioni che mossero gli animi dei ra-

dical! nella deliberazione del Consiglio nazionale. II timore di veder

ima seconda volta fiorente la religione in Friborgo , e il governo

affidato alle mani delle classi conservatrici e ritolto alle turbolenti,

ehe del Potere si fecero stromento per padroneggiare a talento ed

arricchire.

II pretendere poi, come dicono i relatori, che un' esortazione al-

le autorita cantonali non sia piu lecita di un intervento, perchfc gli

effetti che partorirebbe sarebbero gli stessi in ambi i casi : e un ri-

dicolo sofisma. Essendoche dove 1'effetto che ne risulta sia buono

(e questo sarebbe eccellente, non essendo altro che il riordinamento

del Cantone) ogni Potenza arnica ha dritto, senza intromettersi au-

torevolmente in casa altrui , di volgere a chicchessia salutevoli am-

monimenti : e ci6 massimamente dove vicinita di territorio , comu-

nanza d'interessi, vincolo di federazione, alto diritto di patrocinio

stabiliscano una qualunque solidarita nei due Governi. Condizioni

tutte che si verificano ampiamente nel caso del Governo federate

e del particolare Governo d'un Gantone della Confederazione.

Dopo una lunga e viva discussione, che dur6 tre giorni, le con-

chiusioni del rapporto furono messe a partito, e ammesse con una

gran maggioranza di settantanove voci contro diciotto. Tale fu il

precipuo risultato delle Sedute del Consiglio nazionale.

2. Nel consiglio degli Stati i due fatti piu rilevanti furono : la

pubblicazione della legge monetaria , sancita dal Consiglio federate

nel passato Giugno, e la condonazione del rimanente delle gravezze

imposte ai cantoni del Sonderbund.

La nuova legge fissa per unita di moneta il franco federate, uguale

al franco francese. La proporzione che corre tra il nuovo franco

federate e 1'antico franco svizzero e di 1: 1, 43 incirca, cosi che dieci

franchi di moneta nuova equivalgono a sette di moneta antica. La

riforma monetaria era di necessita urgente nella Confederazione ,

dove la moltitudine degli Stati aveva introdotto una varied di forma

e di valori nel contante, che ai viaggiatori e ai trafficanti ne rende-

vano Fuso- difficile e noioso.
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3. I nostri lettori rammenteranno , che i sette cantoni cattolicl

della lega particolare o Sonderbund ebbero a sostehere contro ii

rimanente della Confederazione nel quarantasette una dolorosa e

costosissima guerra : dopo d' averne gia vinta una prima contro i

radicali cui sconfissero a Lucerna e sul Trient. La guerra del qua-

rantasette , raerce il tradimento di Friborgo , diede la vittoria al

partito dei radicali, che fattosi arbitro dei cantoni cattolici , gia e-

sausti da tanti sforzi, li condann6 nelle spese della guerra, valutate

presso ad otto milioni di franchi moneta nuova. Nello spazio di

poco piii che quattro anni , quei cantoni , la maggior parte i piii

poveri della Confederazione, saldarono una gran parte dell'imposi-

zione , circa i quattro quinti : ma ne furono si smunti , che i radi-

cali stessi credettero atto di filantropia venir loro in aiuto, almeno

colle parole. 11 Colonnello Bontemps propose una soscrizione vo-

lontaria a tutti i cantoni , a fine di pagare con offerte spontanee il

residuo delle gravezze, e con quest' atto di generosita e di fratellan-

za , rappaciare i cattolici coi protestanti ,
e spegnere i semi di di-

scordia che la durata di quell' odiosa tassa fomentavano. Tutti i ra-

dicali plaudirono al loro confratello, il trovato parve maraviglioso,

i giornali lo buccinarono in ogni luogo , si organarono giunte per

raccogliere le offerte. Ma che? malgrado il concorso generoso de-

gli stessi cattolici , anche dei lontani e degli esuli , la filantropia

protestantica non giunse a raggranellare un ventesimo dell'imposta

totale ! La giunta centrale della soscrizione , per non incontrare lo

smacco di una si trista riuscita, diresse una supplica all' Assembles

nazionale , invitandola a liberare i cantoui del Sonderbund dal ri-

manente del debito, e iniziare cosl solennemente la riconciliazione

dei partiti in Isvizzera.

La supplica venne esaminata dai delegati del Consiglio degli Sta-

ti, e il relatore Fa?y nella tornata del 4 lesse all'Assemblea le con-

clusion! deU'esame, che erano tutte favorevoli alia petizione. I di-

battimenti furono lunghi ; gli avversi alia domanda opponevano la

diminuzione delle rendite della Confederazione, e le nuove forze

che con questa condonazione si derebbero al partito dei cattolici
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conservator!. Ma la maggioranzfl ,
e fra essi molti radical! e capi del

liberalismo, quail Munzinger eOchsenbein , perorarono in favore

della richiesta. La dieta federale dover dare im eseropio della sua

moderama , e megtio iwiportare alia Confederazione il riconciliarsi

degli armiii, che 1'auaientorsi le remdite di cento mila franchi. Ve-

nuti ai suffragi ventitr& votarono per la domanda , otto soli per lo

scarto di essa. II decreto approvato dal Consiglio determjna: la

somma fmposta ai sette cantoni il 2 dicembre 1847 per le spese

della guerra e uon ancor pagata, e rilasciata loro per iutero: la

condonazione del residuo e fatta a ciascun cantone secondo le pro-

ponioni osservate nella prima imposiziorie. Quiudi i cantoni che

hanno giasaldato interamente la loro quota, riceveranno dagli altri

que! di piu, che loro compete in ragione della condonazione. Queste

somme gia pagate, ed ora restituite, dovranno essere impiegate o

a rifare quelli che prestarono danaro pel detto pagamento, o a creare

e maotenere scuole^ asili , strade , canali ed altre opere pubbliche.

Dopo quest'atto di moderazione, il Consiglio pass6 il giorno un-

dici a discutere alia sua volta la petizione del comitato di Posieux.

II relatore propose di amrnettere la risoluzione del Consiglio nazio-

nale. E cos! fu. Nondimerio la resistenza degli opponenti fu viva, e

quest! preteridevano che i'Assemblea era, se non altro, in dovere di

ammonire le autorita di Friborgo , a prendere gli opportune prov-

vedimenti pet cessare quanto prima 1'indescrivibile stato di disordi-

ne che travaglia il cantone e la citta.

II giorno nove le due Camere si riunirono per eleggere un pre-

sidente ed un vicepresidente del tribunale federale. Furono scelti, a

presidente il dottore Gasimiro Pfyffer, e vicepresidente il signer

Ruttirnann : quello con 72 suffragi sopra 121 , questi con 71 so-

pra 119.

4. L'Assemblea popolare di Valengin, nel cantone di NeuchateU

iella quale fu fatta parola neirultima cronaca, indirizz6 ai due con-

sigli dell' Assemblea le sue risoluzioni. DaH'altra parte la Prussia

vedendo nella riunione popolare di Valengin, e neli' aholizione del-

la borghesia , un' ioirazione dei vincoli di sudditanza che legano il
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cantone alia corona, per mezzo del suo Ministro presso la Confede-

razione mand& intiraare al Gonsiglio generate il ripristinamento del-

le politiche attinenze di Neuchatel colla Prussia. In caso di rifiuto

saranno interrotte le relazioni amicali , e la Prussia prendera quei

mezzi che le sembreranno piii efficaci ed opportuni per far rivivere

gli antichi diritti.

Nel Ticino si sta effettuando 1 opera incominciata dell' abolizione

o discacciamento degli istituti religiosi insegnanti. I RR. PP. della

Coogregazione Somasca insegnarono a Lugano da due secoli e mez-

zo. Investiti del possesso di quel collegio da Clemente VIII con

boila del 1598, lo ressero per si lungo tempo con fama di valenti e

religlosissimi istitutori. II nome dei professori e degli allievi onord

Lugano, ed il contegno dignitoso che serbarono nelle ultime circo-

stanze , mostr6 che la loro prudenza e religiosita non era minore

nell'avversa che nella propizia fortuna. 1 liberali stessi e gli agenti

del Governo, incaricati di ricevere la consegnazione dei loro beni, ne

lodarono la lealta : ed essi ne partirono lasciando di s& negli amici

desiderio, negli avversari ammirazione.

IV.

Corrispondenza di Torino.

Torino 24 Agosto 185%.

Quasi ad attenuare il disfavore che eragli venuto presso i libera-

li dalla Gircolare pe' di festivi , il sig. Pernati trasse in mezzo con

un' altra Gircolare tutta spirante severe minaccie e peggio coatro

quelii, che del diritto di petizione s'aiutassero a far legate opposi-

zione al progetto Boncompagni pel matrimonio civile. Ben inteso

che esso Ministro s' immagino di vedere tutta una falange d' intri-

ganti e mestatori usciti dalie file del Glero ,
i quali a gran forza di

raggiri, di minaccie, di frodi e di caiunniose insinuazioni s'ado-

perassero di levar ostacoli contro la ordinata e retta amministra-

zione ed influenza del Governo ; e contro questi egli sollecito lo

zelo degli Intendenti
,

i quali alia lor velta chiamarono in loro aiuto
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perfino I'armadereali carabinieril La Circolare del signer Per-

nati sta 11 per dimostrare con tutta evidenza qual valore s* abbiano

certe decantate guarentigie politiche , allorquando si pensa d' usar-

ne senza il beneplacito di coloro che hanno in mano la forza. II

sig. Pernati sa quali tacce ebbe dall' Episcopato il progetto BOD-

compagni. Non dovrebbe dunque maravigliarsi che qualche zelante

sacerdote, raccogliendo firme a'petizioni per eccitare il Senato a

respingerlo , usasse tale argomento di persuasione. Ma egli ci vede

per entro non so quali frodi e macchinazioni
,

e grida all' armi
, e

stimola gli Intendenti , e mette sossopra la polizia , e vuol che si

proceda con tutta Y energia a reprimere tali attentati ! E che cosa

ne guadagna? Di servile egregiamente allo scopo della riazione, se

pur questa esiste, ed ha corpo e vita. Imperocche avran buono

in mano a far desiderare un ritorno al passato quelli , che potran

con argomenti di fatto chiarire anche ai semplici a che si ridu-

cano le tanto caramente comprate liberta. Ne intanto egli riesce

a far contenti i liberali. Questi, gli e vero, vogliono tutto per loro

il monopolio della liberta ; ma sanno altresl che V uso malaccorto

o sfacciato mette in pericolo ogni cosa. Epper6 fu tutta d'accordo

la stampa in riprovare piu o meno severamente la Circolare del sig.

Pernati, la quale e realmente un'offesa diretta contro il diritto di

petizione, sia per la sua sostanza, sia per la forma.

Un rimpasto ministcriale e inevitabile. II sig. Gav. Cibrario non

sa come uscir d'impaccio, troppo essendo intricata la matassa delle

finanze. II Conte di Cavour da Londra va guatando il momenta di

farsi richiamare , e intanto prepara le basi della sua novella ditta-

tura. Ne parrebbe probabile che il sig. Cavour volesse accettar per

Collega il Pernati. Basta, vedremo. Intanto levo molto rumore il

fatto del Conte Girolamo De Cardenas ,
il quale per contrapposto

alia suddetta circolare del Ministro degli Interni, mand6 pubblicare

per le stampe una sua lettera all' Armonia, in cui leggesi la seguente

dichiarazione : II sottoscritto cerc6 sempre e cerca tuttora di

persuadere quanti pu6, che il progetto di legge, qual fu presen-

tato al Senato , e anticattolico ,
e per conseguenza anticattoliche
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le tendeuze del Mioisitero cheJo prapugna. Poatosi cosl in

iotta decisa eoi Mirii^tro, il quale avea dichiarato di riguardar come

un de'Iitto il to credere altrui che il Go^verno avesse tendenze anti-

catMche, il sig. De Cardenas sfida energicamente il Mioistro all'u-

na delta-due ; o attuare te sue minaccie e cosl mostrare quanto poco

il Governo rispetti i diritti de' cittadini, ovvero subire egli stesso

la taccia di intrighi e di minaccie per impedire la libera espressione

legale deiropinione de' cittadini. In mezzo al turbinio di process e

di sequestri con cui si comprime 1'ardimento ed 11 coraggio della

stampa indipendente e religiosa, ognuno aspettavasi di veder il

Gonte De Cardenas venire a mal giuoco. Ma il sig. Pernati fece

prova deila solita sua rassegnazione , e i fasti dello Stato-modello

hanno a registrare una gloria di rneno.

Hussene tuttavia una nuovissima nel procesao e nella condanna

dell egregio conte Ignazio Costa della Torre , Consiglure di Cassa-

zione, e commendatore de'SS. Maurizio e Lazzaro. Tradotto dal Fi-

scu innanzi al Magistrate d'appello, coritro la espettazione di mo!ti y

il valoroso conte Costa dovette sottostare a pubblico giudizio il gior-

no 12 Agosto, sotto T imputa^ione di tre enormi reati ; cio^ d'offesa

al Re, di voto d'adesiorie ad altra forma di Governo, di di&prexzo

deiie ieggi. Sernpre la stessa canzone che si trae fuori quando si

vuol schiacciare sotto il peso d'uua vendetta legale un qualche te-

muto difensore della religione e della vera liberta! Son le stesse ac-

cuse, di cui furori vittima gia parecchi giornali, e sotto cui non tar-

deranno a cadere il Cattolico, YArmonia, la Campana, YOsservatore

iigure-subalpino, e quanti altri periodici ostranno levar la voce con-

tro i progetti della fazione che ha in cima de'pensieri suoi la sepa

razione del Piemonte dalla Chiesa. Tratii a sorte i giudici del fatto,

sedettero pro tribunali tre negozianti, un tintore, un fabbricante da
f

seta , due impiegati in ritiro, un professore, un medico, un avvo

cato ed un causidico, presieduti da un sarto. Nella lista dei 50 giu~

rail del jaaese d Agorsto v'erario i nomi di non poche persone dab-

beae e meno iucompeteiiti a tul soria d'ufficii; ma buon numero

el' esse furore assent! , e quelle che furon designate dalla sorte
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furoiio eseluse dalFisco. Le parti del pubblico Ministero furono so-

stfeQiite dall'avv. Trombetta, che el'Achilla della fazioae ministeria-

le, quaodo si trattadi lerire un gran colpo. La impetuosa declama-

zione di questo acolito del sig. Persoglio, la sua audacia in cacciarle

giu 1 una piii grossa che 1'altra, la faccia di bronzo concui sostiene

le repliclie ancor piii ralzanti dejl'accusato e dei difensori, sono pre-

gi suoi abituali, e di cui egli us6 ed abus6 largacuente nel processo

del cante Costa, il quale dur6 dalle 10 del mattino, tino alle 9 1/2

di sera. Sarebbe co'sa utilissima a chiarire la nostra condizione reale

il venir disaminando quel processo, per vedere quali principii siano

di guida a
y

nostri padroni nello esplicamerito delle beatissime It-

berta di cui godiamo. Ma questa non & cosa da me. I giur<ti quasi

all' unanimita dichiararono il conte Costa colpevole de' reati oppo-

stigli ; il Fisco avea conchiuso per la pena d' un anno di can ere e

3,000 fr. di multa; il Magistrate sentenzi6 la condanna in 2 mesi

di carcere e 2,000 lire di multa. La marmaglia festeggi6 allegra-

mente questo trionfo del sig. Boncompagni sopra i suoi oppositori;

e que'del Ministero cantarono alto Tosanna all'imparziale ed indi-

pendente magistratura. Buon pro lor faccia!

Ev.vi a Bonoeville in Savoia un collegio reale, di cui cinque pro-

fessori erano sacerdoti di quell'eJetto Clero che e il savoino. Essi

uon doveano dunque durare sotto un Governo com' e quello del

sig. Boncompagni. P/irecchi di essi son benemeriti delle scienze e

delle lettere per opere pregevoli pubblicate colle stampe. Furono

pertanto cosl in un subito Hcenziati e surrogate da professor! laici

stranieri e che non ebbero mai patenti dall'Universita di Torino. I

professori cosl destituiti pregarono di saperne il perche; ed ebbero

per tutta risposta, che niuna querela erasi levata contro df loro, ma

dovessero tener quel provvedimento in quel conto che una semplice

misura politica. II qual fatto nell' ultima sua semplicita viene a dire,

<jhe il Ministero vuole non solo impicgati ablli ed onesti ed osser-

vanti delle leggi , ma si fedeli'ssimi schiavi. E di cotesti ne trove-

ra senza fallo un nugolo , tanto sol che li vada sempre a sceglierc

tra gli amorosi fratelli regalatici dalla rivoluzione. Ma quanto egli
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eacerbo ed inesorabile contro il Ciero cattolico, altrettanto e tolle-

rante e benigno verso ogni maniera di settarii. Tra quest! i Mor-

moni non hanno certo a dolersi del nostro Ministero. Essi spacciano

qui lor libelli, e predicano liberamente, e s'ingegnano di far prose-

liti, e pubblicano inviti, e segnano i luoghi di convegni, e mettono

in opera I'apostolico loro zelo, che & proprio una dojcezza a vedere

come il Piemonte, sotto il regime de' moderati, accolga nel sizo se-

no ogni maniera di scempiaggini od empieta in fatto di religione *.

Ma guai se un cattolico s'ingegnasse di far tanto per sostenere, a

cagion d'esempio, le ragioni della Ghiesa intorno al Sacramento del

Matrimonio travolto a semplice contratto civile. Oh allora & un al-

tro paio di mariiche ! A quest' ora lo sa 1'egregio parroco della Ma-

donna degli Angeli in Torino ! lino zelo generoso suggeriva il pen-

siero di raccogliere da spontanee oblazioni una somma di pecunia,

con cui provvedere un dono votivo da offerirsi alia SS. Vergine sotto

il titolo delle Consolazioni, per impetrarne il rigetto della legge pel

matrimonio civile. Le sottoscrizioni furono subito numerose, ed i

doni in proporzione. Cotesto buon parroco, relfgioso dell'Ordine dei

PP. Riformati Francescani, cercava fra'suoi parrocchiani chi volesse

tutt'ad un tempo e giovarsi del diritto di petizione, e dar un segno

di affetto alia religione. Questo die' pel naso agli uomini del Risorgi-

mento e dell Opinions, i quali non avendo ombra di pretesto da met-

tere in giudizio il zelante parroco , fecero muovere i suoi correli-

gicsi, Furono subito fulmioati dal Definitorio due decreti , che se

nel fondo son giusti e conformi alle convenienze, nella forma tut-

1 11 signer C. che Del VI fascicolo del Cimento pag. 723 e segg. da alia Civilta

Cattolica que' suoi curiosi ammonimenti intoroo alia tolleranza dovuta dai catto-

lici all'eresia, affinche questa perseguitandoli possa purificarli ed infervorarli ,

tratta da sognatore chi vide un pericolo pelPiemonte neiMormoniti, e dice che scam,"

bid un fatto di bibliografia in una colonia di eretici. Pare che il nostro corrispon-

dente non giudichi sogoatori gli scrittori della Civilld Cattolica
,
ma piuttosto dor-

mienti quei che non veggono un fatto cosi palpabile e notorio. Se il signor C. non

si sveglia alia voce del nostro corrispondente, potrebbe aggiungervi i Nam. 91 e 94

dell'^rmom'a. Chi sa che quest' armonia a tre voci avesse piu forza a svegliarlo

che le nostre melodie ?
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tavia, e avuto riguardo alia circostanza in cui si emanarono, diedero

ansa alia maligoita dei tristi. Pochi giorni appresso I'ottimo parroco

mandate via dal convento, privato della parrocchia, fu da'suoi su-

periori spedito altrove. Cosl al Ministero non vengono meno per

verun modo i mezzi di disfarsi degli avversari ; e quando questi son

giornalisti, o li opprime di process* se nazionali, o li caccia in esilio

sestranieri. Dicesi cheper uii fatto di tal natura, cio& per 1'espul-

sione del sig. Ivan Golovine, russo naturalizzato inglese, e scrittore

democraticissimo maostile al Ministero, ora il nostro Governo tro-

visi un po' impacciato coiringhilterra che chiede per 1'espulso una

indennita di mille sterline. Sono intanto ecc.

V.

Corrispondenza di Napoli.

Nap oli 24 Agosto 4832.

II giorno 31 Luglio fu inaugurate il telegrafo elettrico, che da

Napoli mette capo a Gaeta con quattro stazioni o riscontri inter-

medii, a Mola cioe, a Capua, a Gaserta, ed al montatoio della stra-

da ferrata di Napoli . Yi descriverei la pompa religiosa onde quella

inaugurazione fu fatta , ma il poco spazio che voi mi concedete vo-

glio sia dedicate ad un'altra festa piii recente e ben piii rilevante:

voglio dire alia inaugurazione del bacino. Di costruire i bacini v'ha

tre maniere. L'una ove il lido e petroso ovvero tufaceo. Formata la

cavita di esso con tutte le sue parti , si mette poscia in comunica-

zione col mar vicino. L'altra maniera sta nel gittare entro mare

solide banchine in quadrilatero , e poscia estratte le acque da quel

chiuso, ivi fabbricare il bacino. L'ultima e quella del bacino galleg-

giante. Si vien formando sull'acqiia un cassone di legnami ampio

quanto la esterna periferia del progettato bacino ; e questo fabbri-

cato entro al cassone ,
a mano a mano che cresce vien col suo peso

affondando il recipiente dentro cui <b contenuto , finch& lo posa sul

fondo marino, conosciuto per antecedenti esplorazioni ugualeefer-

mo a sostenere cotanta mole. II Principe d'Ischitella Ministro delia
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rara, e come piitardimentosa, piu .gradevole ad un soldato magna-

nimo. E gia toccava. il-fondo.-e in pochi di era sicurato , quandp

fosse incolpevole sventura, fosse negligenza di taluno in eseguire

gli ordini deH'Ischitella, il portone della enorme cassa crocchifr, e

cedette al mare che in un tratto ingoi6 tutta 1'opera. I molti a' quail

quell' ardito metodo era gi sospetto, pensate se lev^ron la voce a

chiamarsi profeti, e mal provido chi Tavea prescelto. Ma il Ministro

a cut gli ostacoli aumentan coraggio , ripigli6 nel Maggio del cin-

quantuoo il da tanti disperato lavoro. Fgli architetto, egli diretto-

re, egli sovrastante, egli tutto feslche nel decerso Luglio il bacino

era compiuto. Si voile oel solennissimo giorno 15 Agosto celebraroe

la benedizione. Si eressero sull'attigua batteria palchi coperti per

la Reale famiglia, pel corpo diplomatico e per molte migliaia d'ia-

vitati. Si asciug6 la interna cavita del bacino e vi si loco dentro in

poslura di riparazione il bel vascello a due ponti e mezzo detto Ve-

suvio. Sovra la tolda di esso disalberato alzaronsi tende pe' corpi

della marina , e del collegio militaie, ed una mobil chiesetta. Suile

undid del mattino sendo tutti grerniti i palchi, gremita la lunghis-

sima banchina, grernito il porto militare di barchette cliche di

spettatori, gremito il suolo posto di contro, entrarono il Sovrano e

la sua spo&a. Gli evviva e i battimenti delle maui eccheggiarono

lunghissimi e fragorosissimi dalla immensa moltitudine composta

d'ogni nazione. Ma se non piii cordiaii certo piii liete d'ogni altra

suonavano le voci di 559 forzati che avean lavorato volenterosi e

diligentissimi al barino. 11 Re a tutti i 1100 forzati ch avean preso

parte a quella fatica ecmdon6 sei anni di pena. Con questo favore i

559 usciano allora iateramente liberi. Or essi gia vestiti di abiti

convenienti aHa coridiziorc di dascurio , stavanpi schierati Jungo la

banchina del suolo mtJitare non molto lungi dal regio palco * si

recavan sulbraccio !e penali vestimenta del bagno. AlFaffaeciarsi del

benemeritoMonsrca, (|ueH avveiiturosi gridaqdo mille volte il fausto

viva si dierono a gittar al mare gli anticbi vestiireuti obbiobriosi,

traportati da gagiiarda brezza volavauo alcun tempo avanti di
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sommergere foggiandosi in varie fotme. Spettacolo chetfasse a mor
ti le lagrime. qUantunqtie la grazia, che a nostri dl piovono a&
distemperata tnisura srovra i colpevoli, sogliano ingenerare Spavetito

a'popoluni che ne itotendono i certis'simi damn, ediadegnazltine a*pffe

pensatori che vtfggonvi tin crticfeJe abuso di potere ; pure il perdo-

no concedulo in questo giort^o ad liomini non superbf di loro colpe,

i quali non si \6tarono per sanguinosi giilramenti a perpetnarle, ma
cod 'faticosa assiduita ad utili ti'ovefri a'd'dfmostrarorto morale migHo-

rfa,'hon ispatir6 alduno e die spettacolo di teneretta. Posato il Mo
narca nel palco, gitinti immediatametrte col Yiceammiraglio bafonb

Lassusse gli ufflciali delltt fl6tta francese cjui 'anc'orata ,
si Celebro il

Sagrificio incrucnto da Monsignor Cappellano Moggiore nell'apei'to

tempietto sovra il vascello in raddobbo. Air elevaziohe replied hi

salve dalle artiglietie de'leglii 'napolitani, e da sotto inoinzi al pa]

co del Monarca fcen sei o settecento bandisti stionaron Tinno borbo-

nico. I quali d6po la messa esejguirono maravigliosamente una fan

tasia sul medesiino inno scritta appositamente dal celebre cavalier

Mercadante, fantasia che rapi lo smisurato uditorio a nobilissitna

meraviglia, e fu ornametito degnamente aggiunto dal genio alia ma-

gnifica solennita. Finito ptire il divin sagrificio, si distribuirono a

q'vilche diecina di migliaia gelati ed acque insaporate agl'invitotL

Ripete la salve dai legni napolitani e fecervi eco i vascelli frances*

ehe levata in sull'albero maestro la bandiera napoletana salutaronu

ciascuno il Re con ventun colpi di c&nnone. E qui non voglio 1-

Sciardi accennarvi le mostre di vicendevole cordial cottesia che r

scjmbiiirono da quel giorno Napolitani e Francesi. Lo stesso giornc

quicidici il Re con la Regina e tutta la real famiglia pranz6 a borcfo

del vascello collocato entro il baCino e cofcvit6 seco tutti gli uflficia'-

li della flotta francese e quei della nostra marino. Pi/sCia a qualchn

di gli uui e gli altri fiirono convitati dal Principe D. Luigi fratello

di;S. Maesta e presidente dell'ammiragliato. Un altro giorno ia

ufficialita della marioa napolitana tenne a comito quella della mtiti-

Dairancese. Ed oggi, 24 agosto, la ufficialita fnmcese introdptto

nel potto nostro militate il magnifico ammiragljo a ire ponti )a

Ville.de Pan's, e messolo accosto al bacino, gittando a questo us
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ponte sicche gl'iimtati vadano a bordo senza tragittarsi per lancie,

hanno convitato la ufficialita nostra di mare e Sua Maest , che odo

abbia accettato V invito ; e stassera daranno splendida festa di ballo

alle gentili persone nostrane e straniere. lo vi dico die da quando

conosco Napoli non vidi mai opera siccome quella del bacino accolta

con si universal entusiasmo. E n' e ragione cred'io il tanto essersene

parlato e molto piii 1'amore universale \erso il Ministro Principe

d'Ischitella, uomo nobilissimo, di colto e pronto ingegno, di attivi-

ta infaticabile, di coraggio invitto, di fermezza incrollabile, impar-

ziale, disinteressato, generoso e che tante virtu mostra, quasi gemma
in isplendida legatura , in una persona militarmente e virilmente

bella.

Affinche peraltro non mi crediate uomo d' imaginazione troppo

rosacea, finir6 con accennarvi due comuni sventure. La prima e la

malattia delle uve universale e sterminatrice di quasi tutta la ven -

demmia. La seconda e una moltitudine maggior che la consueta di

malattie gastriche-reumatiche-tifoidee con molte morti. Si signori

abbiamo anche noi le nostre sventure ma ce le manda il Signore,

non ce le andiam procacciando noi medesimi, ne ce le veggiam ve-

nire, siccome altrove, da chi governa. Sono intanto ecc.

leri mattina 26 Agosto il P. Ang. Secchi verso le ore 3 1^2

(tempo medio ordinario) scuopri un'assai piccola cometa nella co-

stellazione de' Gemini. Allora la cometa precedeva una stellina di

9a in 10a
grandezza di 4' incirca ,

e alle ore 3 , 51' la copriva per-

fettamente e centralmente in modo che la cometa solo vi siricono-

sceva del render che faceva alquanto annebbiato il lustro della stella.

Alle ore 4, 14' la cometa seguiva la stella di 3', 81. Questa cometa

e probabilmente quella aspettata di Biela , benche la sua posizione

disti considerabilmerite da quella assegnata dalf effemeride. Tal

distanza sarebbe inconcepibile in un altro astro , ma non gia trat-

tandosi di questo, che neirultima apparizione al principio dell'anno

1846 present6 lo strano fenomeno di dividersi in due; ocd'e che

1'attual cometa potrebbe non essere che una porzione di quella.
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Preliminari.

1. Opportunity. 2. Partizione.

1. Noo e chi non sappia le strepitose agitazioni eccitate in Pie-

monte da coloro che si persuasero non potervi essere piii felicita

per quella terra , invidiata fmo a quel dl come un Eden
,
se presto

presto e sul tamburo non si scrivea la legge abolitrice del Foro

ecclesiastico, benchfc esso fosse in fatto, dicesi, quasi morto. Que-

sta abolizione, propria dovunque dello spirito moderno, venne cola

promossa piii specialmente in nome dello Statute ordinante parita

assoluta dei cittadini avanti la legge : e riportata contro i cancel-

lieri vescovili una vittoria, che riuscl piii agevole che contro gli ar-

tiglieri austriaci, stavano pocanzi scavando il terreno per trovare,

se pur vi riuscissero , una solida base al monumento che doyea

ergersi per questa illustre vittoria;

Dopo lungo sprofondare sembra che abbiano ormai disperato di

trovarvi un terreno sodo : onde non sara loro discaro, speriamo, che

Vol. J. 38
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venga ad aiutarli nell' opera un zappatore della Civiltd Cattolica ,

che da lungo tempo va ricercando le fondamenta , nori sempre sal-

dissime, delle famigerate riforme. Una tale ricerca potr& applicarsi

COD vantaggio anche al loro trionfo e al monumento che dovra atte-

starlo ai poster! ; giacche gran disgrazia sarebbe , che un tributo si

dispendioso, imposto alle coscienze e alle borse dei Piemontesi dalla

generosita con cui la Gazzetta del popolo dispone di loro , andasse

a terminal e finalmente in un mucchio di macerie inabbissandosi

riell'oblio. Or la base delle istituzioni social!, non e chi nol sappia,

e la giustizia , e appoggiata a lei , la convenienza.

2. Cercheremo dunque, 1. quanto sieno giuste e convenient! le

doglianze del Foro moltipiice, giusta e conveniente la sua abolizio-

ne: "2. quali attinenze passino fra il Governo rappresentativo e 1'u-

nicita del Foro , e con quanta coerenza un tal Governo promuova

questa riforma.

S- H.

Ragioni generiche della moltiplicitd dei tribunali.

3. Element! del giudizio morale 4. applicati a risolyere il problems. 8. Ele-

mento di dritto. 6. Sembra da riprovarsi la moltiplicita dei tribunal!
, 7.

1. perche i cittadini sono uguali. 8. Astrattezza di chi cosl discorre. 9.

Gonfoncia gli ufficii di giudice e di legislatore, 10. Proporzione dei tribunal!

colle varie classi ll
r riconqsciuta in pratica; 12. 2. perche uno e 1'or-

dii^atore. 13. Doppia Gacchezza di tal ragione. 14. 1. Gli ordini secondari

sono molti 15. e possono aver dritti diversi.

3. La giustizia di qualsivoglia istituzione pu6 delerminarsi, come

ogni altro giudizio intorno aile raoralita, partendo da due principii,

uno di dritto, 1'altro di i'utto, giacche tale e impreteribilmente la

forma di ogui giudizio morale. Se voi non avete un principio uni-

versale, da cui partiate nel sentenziare, il fatto materiale non awh

carattere morale : se nou avete un fatto a cui a-pplicare il principio,

questo si rimarra una pura idea nel paese delle astrazioni, e noa

sceodera mtii nell'ordintr morale, oasia ordine pratko Lo-stessojac-

cade nei sentenziare intorno ad una istituzione ; se 1' istiluzione HOE
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s1ste, almeno in ipotesi, non avrem materia intorno a cui senten-

ziare: se esiste I'igtituzione, ma non la riferite ad un principle, ad

Una dottrina morale, mai non ipotrete portarne uaasentenfca; altro

non essendo la sentenza se ndn un'applicazione della legge at fatto.

4. Quando dunque noi ricerchiamo le basi del Foro moltiplice,

e vogliamo senteniiare sulla giu&tizia o ingiustizia di tale istituzio*

ne, pofesiamo esaminafla sdtt due aspetti. Vi sono egli nell'ordine

di natura tali element!
, per cui nella society debba essere un solo

il tribunale che giudica tutti i cittadini? ecco il prhno quesito, il

quesito di dritto. Supposto^poi che la natura non porti questo der

creto assoluto , il fatto della esistenza dei tribunal! diversi istorica^

mente considerato, era egli ingiusto e condannava quei tribunali

alia morte? ecco il-secondo quesito, il quesito di fatto. 11 primo e

di ordine necessario e metafisico, il secondo storico e contingente.

P^rloche se al primo la rispOsta fosse affermatiVa, verrebbe per que^

sto stesso a fulminare tutti quftnti i tribunali speciali , o come so-

gliono appellarsi, i Fotiwivilegiati. Ed appunto per questo abbia-

mo proposta la quistione in termini generalissimi intorno a qualsi-

voglia moltiplicit^i di Foro, senza mentovare piu specialmente 1'eo

clesiastico (bench^ questa sia veramente la questione piu controver-

sa) , si per lasciare alia discussione Tampiezza in cui viene agitata

da molti pubblicisti , si per evitare quelle odiosit^i piu speciali che

potrebbero sviare i giuiizi dei leggitori, essendo oggidi frequentis

simo il giudicare per passione anzich^ per ragione, e il riscaldarsi

per passione contro la-Chiesa in certe materie, che trattandosi di

ttftt'allri si di^cuterebbero con posatezza e maturita.

Se poi si tratta di giudizio di fatto, tante saranno le sentenze,

quanti sono i fatti diversi, toon potendo essere una la conseguenza,

quando souo varie-e tatora contrariele premesse.

5. Incominciamo dunque Fesame del primo quesito, e iyediamo

e1a natura del potere gi'udizimrio tili element! ci present!, da nen-

dere intollerabile la mofltipflieita sipeclfioa dei tribunali. E dico spe*

dflca per determinave chiaramente ilsenso della quistione : noo si

ffatta qui sedebbano esistere molti tribunali della medesima specie,
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gli uni agli altri subordinati ; di che niuno puo dubitare allorche

la societa & giunta a tal rmmero, che un solo magistrate non baste*

rebbe alia moltiplicita del litigi. II dubbio e, se sia giusto che certe

persone e certe materie vengano giudicate da altri, fuorch& da quel

tribunale a cui si appartiene in generale il vegliare nell' ordine pub-

blico, alia dichiarazione di tutti i diritti.

6. E a primo aspetto questa unita di tribunali si presenta con

tale una fisonomia di candore, di semplicita, di ragionevolezza, che

appena ti sembra possibile il dubitarne : le persone , ti senti dire ,

non sono tutte uguali avanti la legge? Or dunque perch& a persone

uguali dar giudici disuguali ? Le materie poi che vengono deferite

al potere giudiziario , sono tutte naturalmente di ordine pubblico :

or di quest' ordine unico 6 1'ordinatore; e da questo unico ordina-

tore scende ogni potere nei giudici, come altrove e detto (ogni

giustizia emana dal Sovrano) : dunque tutte le materie debbono di-

pendere dalla medesima serie di tribunali graduati , che risalgono

ultimamente ad incentrarsi nel supremo Ordinatore.

7. Sono questi i due grandi priricipii ai quali suole appoggiarsi

chi caldeggia Y abolizione dei tanti Fori diversi , che screziarono la

pubblica amministrazione nel medio evo. Ne pu6 a tali argomenti

negarsi assolutamente ogni valeggio ; che essendo , come altrove e

detto, two il principio della unita sociaie, la moltiplicita dei tribu-

nali sembra dover nuocere a ci6 che sommamente importa ,
scin-

dendo 1' unita a misura che viene lacerato nei soggetti in cui s'in-

carna il principio ordinatore. Gi6 nonostante la teoria di chi ra-

giona in tal guisa sembraci peccare per quel consueto abbaglio che

ha formato la sventura d'Europa: i cui riformatori, poich& ebbero

ammesso il principio, che tutto nel mondo dovea governarsi a norma

della evidenza (laqualeiaciascuno veniva diversamente individuata),

ebbero il ticchio di voler muovere la gran macchina sociaie tutta a

furia di principii universal! e di sistemi astratti, senza mai consi-

derare le svariatissime realta fra le quali viviamo.

8. E tale infatti e il primo dei due argomenti pocanzi arrecati,

ove s'interroga: NOH sono i citiadiM uguaU tutti avanti la leggel
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Questa uguaglianza ha un senso verissimo , ed e che tutti i diritti

del cittadini debbano rispettarsi dal giudice , secondo il valore che

ricevono dalla legge universale : cotalchfc quando si disputa intorno

ad un campo, il litigio dovra sentenziarsi a seconda dei titoli, senza

mirare se questi titoli sieno in mano d'un nobile o di un plebeo, di

un dotto o di un ignorante, d'un private o di un Magistrate. Ma se

taluno pretendesse che tutti i cittadini, e per conseguenza amendue

i litiganti debbano mirarsi dal giudice come ugualmente possedi-

tori del campo litigato, in verita egli darebbe da ridere a chiunque

serbasse fiorellin di senno, e non fosse tratto fuor dei gangheri dal

comunismo.

9. L' uguaglianza dunque dei cittadini avunti la legge ben pu6 di-

mostrare che il giudice debb'essere imparziale nel sentenziare se-

condo la legge medesima ; ma non prova che al legislatore sia stato

interdetto da veruna legge naturale 1'assegnare una classe di persone

a questo, un'altra classe a quell' altro tribunale.

10. Anzi, se noi riguardiamo la natura delle cose troveremo che,

posta la necessaria delegazione di molti giudici per la moltitudine

sempre crescente dei litiganti nelle progredite e numerose societa,

il principio appunto della uguaglianza avanti la legge potrebbe sug-

gerire buone ragioni per variare la specialita dei tribunali : stante-

ch& essendo nella natura che varie classi si formino nella societ pro-

gredita, secondo i vari gradi dell' ingegno, le varie professioni di

arte ,
le varie condizioni di ricchezza e potenza ecc. ; quando il le-

gislatore vuol dare a ciascuna di queste classi giudici proporzionati,

pu6 essere poco meno che costretto a variare per esse i tribunali e

i giudici. Infatti qual'e, ditemi, la funzione del giudice? Assicurare

il trionfo pieno e notorio del dritto. Ora egli e chiaro che per assi-

curarne il trionfo pienamente, e necessario pienamente conoscerlo :

ed e chiaro ugualmente molte essere le specie di dritto, le quali non

si conosceranno mai pienamente senza una speciality e di studi e di

pratica, la quale non pu6 pretendersi dai tribunali ordinari. E co-

me pretendereste voi che ogni Magistrate conoscesse a fondo tut-

toci6 che o giova ,
o nuoce alia societa nel commercio

,
nelle arti y
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nell-a milizia, nella tnedicina, neH'insegnamento, nell'educazione ecc.

ecc. ? Or la giustizia delle sentenze in tali materie dipende in gran

parte da una giusta idea del danno o dell'utile, che risulta alia so-

cieta in quell' ordine speciale di cui si tratta. Se dunque un legis-

latore giudicasse oppo.rtuno 1'assegnare ad una classe determinata

di persone addette a quelle specialita, un tribunale speciale in quella

materia piu esperto, nulla impedirebbe che lo istituisse , anzi ei&

sembrerebbe richiesto dalla natura stessa delle cose.

11. E la natura e quella veramente , che in tutti i popoli costi-

tui in ogni tempo queste diverse specie di tribunali che, a dispetto

ancora delle astratte ed universal! teorie
,
sono rinate nel mondo

moderno ; essendosi conosciuto in pratica abbisognare il commercio

o la milizia di cognizioni, di speditezza, di efficacia molto diversa

da quella che & richiesta rispetto ad altre classi e professioni.

E il Piemoute medesimo, in quell' atto appunto che pretendea per

T uguaglianza dei cittadini esser costretto dalla giustizia e dalla equi-

t& ad aholire il Foro ecclesiastico, non veniva egli costretto dalla

inesorabil natura ad una enorme contraddizione eccettuando dalle

leggi eonsuete della procedura, non solo i Senatori e i Deputati, ma

tre numerose classi di cittadini? Uditene i rimproveri dalla voce

autorev-ole del generoso Maresciallo De La Tour nella recentissima

sua lettera al Senato piemoTitese (Torino 1 giugno 1852) tutto nerbo

di ragione ed eroismo di coraggio.

(1 motivo principale su cui si stabiliva il nostro diritto di abo-

lirlo ( il Foro eccl'esiastico) era che lo Statuto dichiara tutti i cit-

tadtni eguali innanzi alia legge, e che per conseguenza non dovea

esservi che una legge eguale per tutti, una sola magistratura per

applicarla ; e da questo principio si deduceva che tutti i Tribunali

doveano essere aboliti. Ora in quell' epoca eranvi nel nostro pae-

se quettro Tribunali eccezionali: i Consigli di guerra, i ConsigK

di Ammiragliato, i Tribunali di commercio ed i Tribunali eccle-

siastici. Queste quattro specie di Tribunali gfudicavano in casi

determinati i sudditi di loro competenza. I tre primi Tribunaii

aveano azione su circa ducentomtta individui, il quarto su circa
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quaittro o cinque mila ecclesiastic!. Lo Statute area mantenuto

quest! Tribunal! dichiarando (art. 70) che i magistral, i Tribuna-
9 li, iigiudid attwlmente esistenti sono conservati, e che non si po-

trebbeiderogare alia loro amministrazione giudizkwtid, cteper mez-

z(xdi<una legge.

Qia;, o signer! , i Coflsiglidi guerra , quell! dett'Ammiragliato

e i Tribunal! di commercio sono unf iatituzionet, anzi dir6 una

creazione di govern; duaqueha esdnsivnentei,U dirittOi di mo-
j dffioarli ad anche-di abrogarli se IQ giudica ciwiYeniftntev laddo-

<nve 1'istituzioneidea Tribunal! eoclesiastici; Iff cui origine saie ai

tempi apostodici^fa, in oltre parte di una converinione conchiusa

nel 1842 tra il Re ed il Sommo Pontefice, e di cui S. M. si im-

.pegna, *ia in proprio nonae, che in quello diai suoi successor!,

d'osservare fedelmente tutti ^i airticoli. Signori, che ne avvenne;?

i tribunal! che hanno azione su piii di 200 mila individui
, e che

dipcride da noi il modificare ed abrognre, sono conservati, e quel-

lo che non ha azione che sopra quattro o cinque mila individui,

che noi avevamo preso solenne impegno di conservare verso una

terza Potenza ed al.certo rispettabilissima, ^ stato abrogate senza

il suo concorso e senza il suo assenso. Di grazia, signori, ham

ragione, haw! logica, haw! giustizia in questo modo di proce-

idere?

Gli avversari del nobile Maresciallo si troveranno forse un po'im-

harazzati per ischermirsi da queste stoccate : onde non ci terranno

ilibroncio se rispondiamo noi per essi. SI signore , rispouderemo

al terribile oratore : SI signore che vi era una ragione. E la ragione

& che natura ha una forza irresistibile ; e che un individuo, un Go

verno, una societa pu6 in un fatto particolare abusar della libertd per

combattere la natura, ma abusare costantemente la prima, combat-

tere costantemente la seconda, 6 impresa superiore alle forze di ogni

malvagita, non pur degli.uomini, ma perfino dei demon!. L'inten-

deano benissimo anche i vostri avversari che un Foro speciale pu6

essere uecessita per molte coodizioni social!. Pero sfogata la rabbia

contro il Clero inerme, voile si dovesse negli altri rispettare la legge
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naturale ,
se non si volea ,

col pretenderne 1' impossibile , irritarne

gli sdegni e preparare la nostra rovina.

Tant' e : il sentenziare universalmente che 1' uguaglianza dei cit-

tadini esige 1'unita dei Tribunali, egli e un applicare all' ordine

giudiziario quella malintesa uguoglianza che venne applicata dai re-

pubblicani francesi a tutto 1'ordine sociale, partendo dal principle

universale, che tutti gli uomini sono uguali per Datura.

12. Tolta cosi ai combattitori de' Fori privilegiati la base del-

T uguaglianza personale, esaminiamo il secondo argomento dedotto

dalla soggezione di tutte le materie all'unico Ordinatore della pub-

blica societa. Tutte le materie, dicono, le quali vengono chiamate

in giudizio, trovansi per questo stesso condotte all' ordine della pub-

blicita. Or deH'unico ordine unico esser dee 1'ordinatore: dunque

unico deve essere la specie dei Tribunali .

13. Questo argomento pecca per due capi ;
il primo e di supporre

che Funita dell' Ordinatore supremo escluda la pluralita di ordini

secondari ; il secondo e di supporre che non possa esservi nella luce

della pubblicita altro ordine che il cosi detto civile o temporale.

Tolta la falsit^i dei due presupposti, 1' argomento cade per se me-

desimo.

14. Or la falsit^i del primo salta agli occhi di chicchessia. Uno

solo certamente e 1' Ordinatore supremo della societa pubblica : ma

osereste voi negare che egli deve sistemare insieme mille ordini fra

loro diversissimi e per 1' origine d onde muovono e pel fine a cui

mirano ? Se la societa fosse uscita realmente dalla mano del Creato-

re, come dai cervelli degli utopisti , tutta formata ad un getto di

una sostanza omogenea ,
trinciata dallo scalpello degli ammoderna-

tori ad arbitrio in parti matematicamente uguali, comprenderemmo

benissimo, che uno solo potesse esser 1'ordine, come uno solo sa-

rebbe il facitore della societa. Ma la sapienza infinita del Creatore,

he nella perfettissima sua unita abbraccia tutta 1'immensa varieta

cosmica, voile trarre la societa a poco a poco dal germe dell'unica

famiglia intrecciato nel suo esplicamento a tutta 1'immensa varieta

dei movimenti di natura : e alcune famiglie associaronsi prima ,
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altre poi ; e alcuni individui per amore, altri per interesse, altri per

dovere , altri per violenza ; e gli uni moltiplicaroDsi in prole ster-

minata e potente, gli altri ebbero scarsa e meschina la discendenza ;

e questi incapaci di alti concetti ebbero a gran ventura di ricevere

una legge che li guidasse in sicuro ; quelli di ingegno piii svegliato,

di volont piu energica furono detti or benefattori or tiranni nel-

1'assumer che fecero il reggimento d'altrui ; e agli uni arrise il cielo

piii sereno e piu benigna la terra , agli altri toccarono in sorte le

brume e le rupi ; e quando stanziarono in vicinanza ai centri di

incivilimento, e quando migrarono a remotissime terre disgiunti da

mari tempestosi, o da sabbie inabitabili. In queste e mille altre va-

rieta consimili, ci vuole proprio la tirannia immaginosa degli uto-

pisti moderni per improntare tutte le societa ad un conio, risecan-

done come scoria o sbavatura tutto ci6 che natura non voile adattare

a quello stampo.

Ma chi non vuol farsi reo in tal guisa di trinciare le opere di

natura dee necessariamente avvedersi , che molti ordini secondari

hanno dovuto trovarsi abbracciati e fusi nel gran flume della societa

progrediente senza perdervi interamente le loro forme, a un dipres-

so come nelle lave vulcaniche, o nelle stratificazioni terrestri si in-

contrano dai paleontologi i ruderi del mondo antidiluviano e prea-

damitico.

Prendete per es. una societa formata dalla alluvione dei barbari:

vorrete voi supporre in questi si efferata la barbaric , che agli an-

tichi cittadini nulla abbiano lasciato dell'antica loro esistenza, delle

loro chiese, dei loro Municipii , delle loro istituzioni ? Supponete

una congiunzione di popoli per via di maritaggi fra i Principi : vor-

rete voi orbare talmente d'ogni morale personality quelle genti, che

una delle due debba assolutamente ricever dall'altra e codice e co-

stumanze e religione ? E sieno pure dei vinti indotti a capitolare col

vincitore : capitolare non vuol dire rendersi a discrezione. Sieno

invece deboli, trepidanti in un periglio, che invocarono 1' ausilio di

un forte : non potranno avere apposte delle condizioni , mentre

chiedean soccorso ed accettavano il giogo ? Yedete quante varieta di



608 I/CfHGO FORO

ordini giuduiari possono nascere in tal guisa in una societa formata,

non dal dispotico arbitrare dei capricci utopistici, ma dalla blanda

e sempre giusta nature !

15. Costituita in tal guisa una societa con mille varieta di privi-

legi e di esenzioni, chi pretendesse sostenere 1' unita dei tribunal!

quasi dogma ASSOLUTO
,
o dovrebbe ridursi a dar per illecito alle

societa minori il pattovire nel congiiungersi in sociela maggiore, il

che sarebbe e contrario alia si decantata liberta ed anche passabil-

mente ridicolo ; o sostenere che la sociefca maggiore won e obligata

a mantenere i patti, alqual partito si sono appigliati molti di co-

loro che piii fieramente gridarono control Re fedifraghi, con quale

onesta lascio a voi il considerarlo. Chiunque non voglia attenersi

ad uno di questi due assurdi disperati, dee riconoscere che quando

si mira la societa qual' ella e in natura , ben puo desiderarvisi per

comodo di chi governa, ma non sempre pu6 crearsi per diritto una

assoluta unita di tribunal!.

HI.

Ragioni speciali pel Foro ecclesiastico.

16. 2. Si ddnno due ordini supremi di pubblicit^i, epper6 due Fori 17. amraessi

perfm da eretici 18. e razionalisti. 19. II civile non pu6 usurpare il reli-

giose, 20. avendo fine diverso. 21. Sua debolezza rispetto al secondo.

22. Epilogo. 23. L' unita, di tribunale e malferma qual dogma assoluto.

24. Pu6 ella foridarsi sulla storia? 25. Nasce storicamente da indipendenza

eterodossa, che demoli la societa, e perseguita la Ghiesa. 26. Gli ammoderna-

tori debbono promuoverla dispoticamente. 27. Verita parziale da loro in-

segnata.

16. Ma fin qui abbiamo considerata la varieta dei tribunali sup-

ponendo unica societal pubblica, e traendo dalla stessa sua natura la

universal teoria dei varii tribunali, la quale teoria a tutte le societ&

pu6 generalmente applicarsi.

Ma se dalle teorie universali vogliamo scendere a dottrine un po
f

$iu concrete, se dalla questione
(4sociale passare alia questione cat-

tolica (la quale e quella finalmente che infuoca il gran litrgio), con-
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viene che trapassiamo a considerare non piu la varied degji ordini

secondari, introdotti dalle origini di fatto e dalle convenzioni che le

accompagnarono, ma la totalita dell' ordine supremo o pubblico in

quante pu6 andare soggetto alle due autorita supreme che gover-

nano le societa cattoliche.

Mercecchfc essendo 1'uomo, come consentouo molti degli .avver-

sarii medesimi, necessariamente suhordinato a due autorita oei due

ordini di sua esistenza, cioe alia materiale ed e&terna, alia spirituale

ed interna ; tutta la moltitudine dei cittadini (la quale costituisce il

supremo grado di ordine pubblico) trovasi necessariamente soggetta

a due supreme autorita, una ( delle quali dovra guidarla verso il fine

temporale ed esterno, Taltra verso lo spirituale ed interno, dai quali

fini rispettivamente ciascuna delle due autorita e delle due, societa

prende il nome. Ed ecco per conseguenza due serie di tribunali spe-

cificamente distinti , ciascuna delle quali dovra giudicare nelle pro-

prie competenze, senza- che queste possano scambievolmente con-

fbndersi od usurparsi.

17. La qual distinzione e talmente evidente a chiuuque non ha

potuto abbiurar pienamente una colla. prolessiane esterna anche le

idee del Cattolicismo, che gli stessi eretici a dispetto delle loro teo-

rie vengono oggi strascinati a ragionar da cattolicL, e pretendere

per 1'autorita spirituale tribunali special!, dopo averle negata ogni

indipendenza. che altro e infatti La gran quistione anglicana tra

il Vescovo di Exeter e il Ministero, se non una reminiscenza catto-

licaintrodotta nella Chiesa aoglicana? Uerniniscenza, a dir vero, as-

surda e contraddittoria iu chi diede al drudo della Boleoa e poi a

tutti i papi e papesse suoi successori. quei dritti sperttcati che tutti

conoscono^ ma ci6 che importa ? Non e meno calzante la pruova che

quindi si deduce della necessita di due specie di tribunali in una

gente medesima, ol lorche questa si professa di penile ute da due. di-

verse autorita.

18. Anzi;(vedete forza irresistible della natura delle cose !
)

i mia-

credenti medesimi e questi precisamente che oggi ci.intronano gli

orecchi colle loro catilinarie controilForo ecclesiastico, gli rendono,
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senza pure avvedersene, un omaggio inaspettato . . . sapete quando?

quando gridano liberta di coscienza. SI, signori : la liberta di coscien-

za non e per 1'appunto ne piii n& meno che il Foro canonico tras-

portato dalla Chiesa cattolica del Papa nella Ghiesa razionalistica del

Kant e suoi successori.

Yolete vederlo ? Ricordatevi che il famoso sofista di Conisberga ,

1'autore della Religione nei limiti della ragione, ha ridotto 1' uomo a

non conoscere con certezza altro che il proprio individuo, e a cote-

sto individuo ha conceduto il dritto di costituirsi a norma di sua ra-

gione la sua religione. Quando dunque 1' individuo deificato si inal-

bera contro i Poteri temporal! ,
e intima loro non aver essi alcuna

autorita sulle coscienze, le coscienze dover esser libere come il pen-

siero, che altro fa egli se non distinguere le due autorita, la tem-

porale che appartiene ai Governi , la spirituale che alia coscienza

dell' individuo ? Ogni individuo diviene qui una Chiesa , che deter-

mina la fede, che comanda 1'onesta, che giudica le opere. E la sola

differenza che passa fra il razionalista che chiede liberta di coscien-

za , e il cattolico che vuole serbato il Foro ecclesiastico, consiste

non gia nella distinzione dell'autorita e Foro spirituale dal tempo -

rale (nella quale entrambi concordano), ma nel soggetto, a cui viene

attribuita questa autorita spirituale, diverse, secondo la diversita

delle dottrine. II razionalista dice: L' autorita spirituale sono io;

dunque mi & dovuta la liberta di coscienza. II cattolico dice per

1'opposto : L' autorita spirituale e nella Chiesa ; dunque alia Chiesa

e dovuta la liberta dei giudizi in materie spirituali o miste. E al-

F uno e all'altro il despotismo politico risponde : La vostra auto-

rit& impaccia V andamento governativo : essa vuole intromettersi in

tutto Tordine esterno : il cattolico vuol far le cose in conformita de-

gli insegnamenti della Chiesa ,
il razionalista , se lo lasciamo libero

nelle sue utopie , ci mettera a soqquadro la societa. Entrambi deb-

bonsi incatenare, il cattolico tarpando le ali alia Chiesa colla forza,

il razionalista, che vuol riuscire un po'piii manoso, comprandone la

coscienza, o incatenandone col monopolio dell'insegnamento e dei

giornali, 1'intelligenza.
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19. Che ve ne pare? Potete voi negare essere questo un omaggio
evidente reso alia distinzione dei due tribunal! e delle due autorita?

E chiaro dunque che come amendue le autorit& hanno il dritto di

indirizzare al fine loro rispettivo tutta la moltitudine di una nazio-

ne cattolica, amendue parimenti avranno il debito di giudicare in

ordine al fine proprio ; ne potra il giudice laico sentenziar sul fine

spirituale, ne il giudice ccclesiastico sul fine temporale. Perlocchfc la

varieta dei tribunal! sara qui pure inevitabile , finche almeno i due

Poteri distinti non concordano nella elezione di un medesimo giu-

dice delegate : al che appunto soccorrono i cosl detti Concordat!, i

quali non sono , come vedete , trattati fra due nazioni ,
o fra i due

Principi che le governano, ma convenzioni fra due autoritfc gover-

nanti una medesima nazione cattolica.

Che se in queste materie miste non riesca alle due autorita di

concludere con eque condiscendenze una convenzione sincera ;
1' au-

torita civile trovera tanto piii scabroso 1' assunto di unificare i tri-

bunali , quanto saranno phi litrosi gli spirit! onesti a ricever da

lei le norme del credere e dell' operare. Che accettiho un tal giogo

le persone senza intelletto e senza coscienza, pronte a disdire domani

cio che ieri affermarono, questo di leggieri s'intende; giacche co-

desta razza animalesca nulla credea ieri , e nulla credera domani di

ci6 che ufficialmente professa. E tale pur troppo e oggidl gran parte

del mondo politico e diplomatico, ove ti imbatti ad ogni pi& sospinto

in tali che contano piu giuramenti di fedelta, che anni di magistra-

tura o di milizia. Ma coloro per cui verita e coscienza sono piu che

un vocabolo, pensa se saranno disposti ad accettare dal Governo ci-

vile le sentenze indirizzate ad un fine spirituale ! Avranno bel dire

i favoreggiatori del principato politico, trattarsi nei giudizi che essi

>ogliono appropriarsi , oggetti puramente materiali: materiale es-

sere il tempio , materiale il benefizio , materiale il matrimonio e

che so io. Un onest'uomo e buon cattolico sapra sempre rispondere,

che in giudizi di tali materie egli non va ad interrogare la Chiesa

intorno alle pietre di cui si fabbrica un tempio, o al modo di semi-

nare i campi della prebenda , o alle fisiche leggi della riproduzione
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degli animali, ma le chiede come nel tempio debba ricevere; la^pre-

dicazione e i sacramenti, come la prebenda debba amministrarsi pec

sostentare'opportunamente e chierici e poveri, come debba regolarsi

il maritaggio perche ne germini a Dio prole di adoratori fedeli : e

in tali quistioni se venga un governante laico a voler sentenziare

sotto pretesto che la chiesa e di pietre, il benefizio di terre, il ma-

trimonio di animali ragionevoli , fara increscere bonamente di se ; ,

e chi sa che non rida talvolta di sua stranezza egli medesimo, come

rideano i legislator! torinesi, quando volemlo dar legge all' insegna-

mento trovaronsi condotti inaspettatamente a discutere quistioni

teologiche ?

20. Questo e Y assurdo di un giudice che vuole intromeUeirsi di

un ordine di autorita non sua : nel quale egli si trovera sempre inr

competente ed incapace , per quella rivgione semplicissima , eppure

da molti o ignorata o frantesa , che i comandi dell' autorita sociale

non vengono proporzionati alia materia intorno/ alia quale coman-^

dano, ma proporzionati al fine che vogliono conseguire. Se un Ge*

nerale di esercito comanda lo scavamento di un fosso, la demolizione

o la fabbrica di un muro, quel comando non viene gia stimato buono

o cattivo, militarmente parlando^ perche il Generale e o non e pa-

drone della terra ove scavasi il fosso , e delle pietre con eui si fab-

brica il muro ; ma vienefgiudicato buono o cattivos, seoowdo che &

o non e necessario a respingere o a combattere il aemico ,. che e il

fine per cui comanda F autorita militare. Dite altrettanto dei cor

mandi di un giudice , volgarmente deiti sentence : anche la rettitu-*

dine delle sentenze non si misura- dal dritto dt proprieta, il quale

mai non appartiene al giudice ma dal fine morale a cui e indiriz-

zato si il gludhio, si 1' autorita in- nome deHat quale viene pjftferita laj

sentenza. II perche, quando cio che si giudica e indirizaato o.peris.u^

natura, o per intenzione dei litiganti a scopo spirituale ed intern^

mai non sara possibiiei ottenere dai cattolici^, che ne inter?o)ghino un

tribun^le destinato unicamente ad un fine etemo e matftriale.

Dal ahe vedete che in due^maniere possono esaere/ r>ictoiesti dalla

atura stessa deilasjocieta^ibunnU.speciaJiij.cioe, o perche i
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materie e in certe class! secondarie i giudici consueti non possono

essere abbastanza periti, benche in esse la podesta civile sia compe-

tente; o perche trattandosi di fine non sue, di fine spirituale, I'au-

torita civile, fosse pureperita nella materia, sempre sarebbe incom-

petente.

21. Ma <vi e di peggio. Se <un bel giorao la Chiesa si ^addasse che

anche in materie temporal! certe Magistrature laiche abusassero

dell' influenza materiale a danno dei fedeli, sapete che Essa sarebbe

capace di ordinare ai figli suoi, che i loro litigi piii non comporiscano

*1 cospetto dai laid? E voi vedrestse allora i buoni cattolici rinno-

vare T esempio date gia a
1

tempi di Paolo Apostolo, quando i tri-

bunali dei gentili vennero da lui interdetti ai neofiti della fede. Di

che vi si fa chiaro che non solo il tribvmale laico non pu6 senteii-

ziare materie di Chiesa, spogliando questa di sua giurisdizione ; ma

piuttosto potrebbe la Chiesa esautorare qualche volta, per cosl spie-

^armi, certi laici., quando la coscienza dei fedeli (caso assai raro)

potesse esigcre una tale precauzione. Nei quali casi Ella otterrebbe

fintento senza bird e bargelli parlando, come Ella parla, agli intel-

letti ed alle coscienze.

22. II che tutto sia detto unicamente a porre in chiaro il vero o

il falso del principio universale , sul quale pretendono appoggiarsi

coloro che sostengono a spada tratta 1' assoluta unita dei tribunali.

Se possono darsi ordini diversi di associazione pubblica in ragione

del diverso fine , egli & evidente potersi dare diversita di pubbliche

giurisdizioni e di giudici.

Se ciascuna delle pubbliche societa pu6 risultare da una stermi-

oata varieta di societa secondarie aventi dritti inviolabili, e fra quer

sti anche tribunali eccezionali , 1' autorita suprema non potra senw

iogiustizia violare tal sorta di dritti , che sono sacri appunto per la

perfetta uguaglianza dei cittadini avanti alia legge.

Se finalmente vi sono materie di tal fatta, che ricercano particolare

abilita nei giudici, come costituiscono particolari classi nella society,

il debito di reltumente amministrare lagiustizia potra talora costrin-

gere il legislatore a costituire per queste classi un tribunale speciale .
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23. Se queste tre ragioni non ci hanno tratti in errore, ci sembra

risoluto il problema sotto il primo aspetto del dritto , e possiamo

concludere che astrattamente parlando , 1' unita del Foro non e as-

solutamente richiesta dal diritto naturale : perloehe chi volesse sulla

natura appoggiare la legge del Siccardi e il monumento destinato

ad eternarne la gloria, correrebbe rischio di scavare per mesi e mesi,

come i zappatori di piazza Paesana, senza mai giungere a trovare

la terra vergine.

24. Ma potra egli almerio lusingarsi di miglior esito ricorrendo

al fatto, e scavando nei ruderi della storia? Se dovessimo scrivere

uria trattazione canonica in favore del Foro ecclesiastico, dovremmo

ora sciogliere anche questo secondo quesito , risalendo alle origini

di ciascuno di tali diritti. Ma all'uopo nostro non ci e mestieri in-

golfarci in questo pelago avendone gia detto quanto basta per far

comprendere, come il fatto per se non possa dirsi illegittimo, es-

sendo anzi natural condizione delle societa umane. Per altra parte

noi ci siam qui proposto unicamente di esaminare le influenze del

principle ammodernatore sugli andamenti del potere giudiziario.

A tale intento il fin qui detto ci sembra per un breve articolo piu

che sufficiente, giacche i nostri lettori potranno quindi vedere,

25. 1. Che 1' unita dei tribunali e un parto genuino di quella

assoluta indipendenza con cui si e affrancata la ragione da tutte le

tradizioni passate, e la generazione presente da tutti i dritti svilup-

patisi daliandamento naturale delle cose umane, e trapassati a noi

qual retaggio degli avi nostri. 2. Che in tanto solo poterono questi

dritti esterminarsi, in quanto si pose mano alia demolizione spietata

dell' antico edifizio sociale. 3. Che per la Chiesa piu specialmente

questa demolizione dovea essere inesorabile, perche la distinzione

del Foro ecclesiastico era necessaria appendice della distinzione fra

F autorita religiosa e civile. Onde abolita Y idea di autorita spiri-

tuale pel dogma della ragione indipendente, impossibil cosa riusciva

concedere a quella autorita un Foro esterno.

26. Laonde non ebbero torto pienamente i legislated piemontesi

quando sfoderando contro Y autorita ecclesiastica tutti i fulmini di
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loro eloquenza, o loquacita che vogliate dirla, si spolmonarono a

declamare contro il suo rancidume asseverando e contestando non

potersi i tribunal i ecclesiastic! comportare dalla moderna civilta 1.

Vero, verissimo: siccomeessi intendono per civilta moderna 1'adot-

tare ed applicare a tutti gli ordini della societa il dogma eterodosso

della ragione indipendente, e lo dimostrammo al principio di questa

trattazione 2
; cosl la civilta moderna da loro caldeggiata esigeva

assolutamente, che il Foro ecclesiastico venisse soppresso , come

anacronismo intollerabile. E cosi fu veramente ; e in questo ogni

buon cattolico altro non potra ravvisare se non uno di quegli atti

dispotici , ma logicamente necessari
, che caratterizzano per ogni

,

dove e in ogni materia, la riforma protestante.

27. Ci6 nonostante non crediamo doversi inferire dalle ragioni

precedenti, che tutto sia male nelle dottrine a ci6 relative, proposte

dagli ammodernatori. Posta in sicuro la distinzione del Foro eccle-

siastico dal laicale, assolutamente necessaria a chi non voglia cadere

sotto il giogo del dispotismo musulmano ; posta in sicuro 1' invio-

labilita dei dritti or naturali or convenzionali, che possono storica-

mente aver temperate il potere assoluto di un Governo ; non pu6

negarsi che 1'unita dei tribunal! sia per s& un bene da procacciarsi

con quei mezzi che la natura e la giustizia consentano. E questo ap

punto dimostrano le due ragioni precipue da noi pocanzi spiegate

e limitate , la parita dei cittadini al cospetto della legge e 1' unita

dell'Ordinatore sociale. L'efficacia di queste ragioni non pu6 negarsi

se non in quanto furono adoperate a sproposito , contrapponendo

Futilita alia giustizia, il relative all' assoluto, 1'ordine contingen-

te al necessarSo. Non vi & arma si ben temperata che non fallisca

se s' adoperi a sproposito : e sempre sara sconfitto un Generale che

voglia battere in breccia a colpi di spada ,
e dar la scalata con un

1 Sono qpesti a un dipresso i termini di cui si valsero i due Minislri piemontesi

Galvagno e Boncompagoi a coonestare il primo 1' oppressione della Compagnia di

S. Paolo, il secondo 1'esclusione della Chiesa dai suoi diritti sal Matrimonio , rom-

pendo cosi i Concordati sanzionati dal datore dello Statuto.

2 V. Civiltd, Cattolica vol. IV, pag. 25 e segg.

Vol. J. 39
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reggimento di eavallerla, sia pur >di tempera eletta la spade, siapwr

fulmine diguerra4acavalleria. Cosi gli avversari nostri adoperando

ragioni di coavenienza per assorbire Tautorita spiritual nella temr

porale, e i dritti coiwenzionali dei sudditi .neJrintei?esse dei govei>-

nanti, hanno logorata male a proposito la fora del loro argameoti.

Ma se ne togliete 1'uso spropositato , quelle armi hanno i I loro vi-

gore, e 1'unita del tribunal la sua utilita.

. IV.

L'aboliziom del Foro negli Ordini rappresentatwi.

28. Se gli Ordini rappresentativi sotio ortedossi, non ripuguano al Foro ecdesia-

stico. 29. Ripugnano se eterodossi per V indipendeaza di ragione 3d: per

la sovranita del popolo 31. pei partiti politici. 32. Ipocrisia nel sqpprimere

la moltiplicita dei tribunali. 33. Serbandoli a tutti fuorche alia Chiesa. 34.

Contraddizione degli amraodernatori 35. ed ingiustizia.
- 36. Conclusione.

28. E qui il lettore s'avvede, che gia siamo entrati , senza quasi

addarcene a rispondere al secondo quesito, interrogante qoali atti-

Benze passino fra il Governo rappresentativo el'unit^i del Foro e

dei tribunali. Se Ordini rappresentativi modernamente siappellano

quelli che vengono appoggiati al principio eterodosso, come dimo-

strammo nel luogo test& citato , questi Ordini rappresentativi tro-

vansi per questo stesso in necessaria opposizione coirautorita ec-

clesiastica (o teologia papale come la dice il Berti), la quate non

potr^i mai associarsi colla eterodossia, ne rinunziare al dritto di

regolare tra i fedeli il pensiero e la parola e la stampa, ne trasgre-

dire il dovere di spingere con ogni sua possa T intera societa ad

abbracciare il gioga di Cristo ed evitare ogni occasione di menomare

o di perdere la fede e la costumatezza. Finche dunque una societa,

un popolo prenderanno nome di cattolici , continuera la Ghiesa ad

intimar loro che mostrino colle opere la loro fede, mostritto di te-

nere per supremo interesse la vita avvenire , per infallibil dottrina

la parola rivelata , per sovrano Monarca il Dio Uno e Trino , per

legge fondamentale dello Stato il Decalogo e il Vangelo. Accettano
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questa coodizione ? Saranno cattolici , ma dovranno rinunzmre agli

elogi del progressist! eterodossi e sentirsi appellare dalla Gazzetta

del p&polo retrogradi , oscuranti, traditori dello Statute con tutte

quelle altre tenerezze gentilissime , il cui linguaggio & ormai cono-

sciuto in Italia. Serbino pure i temperament! nel Govejrno, i pro-

gressi nell' Industrie , la carita benefica verso la plebe, 1'ardore nel

promuovere gli studi e le arti; tutto ci6 sar5 un vecchiume, finchfc

riconosceranno nella Chiesa la legislatrice del pensiero e della co-

scienzai

29 4 Se poi per non perdere il caro nome di progressisti pareggianti

faltezza del loro secolo, vorranno assolutamente libero il pensiero

e la parola e la stampa, e sovrano e creatore della legge e della

giustizia T indipendente arbitrio del popolo ,
rinunzmo allora al

titolo di cattolici ed aboliscano in buon'ora una dopo Taltra, inco-

miridando dal Foro ecclesiastico, tutte le cattoliche istituzioni.

30. Ye li strascinera , ancorche ripugnanti, non solo Tindipen-

denza di ragione che piu non conosce autorita spirituale, ma anche

la sowanitd del popolo che piu non conosce autorita temporale su-

periofre. Uso a non riverire qua) superiore , nepput quer Principe

che egli appella suo primo mandatario , pensate se vorra darsi a

credere che' non delegati da lui possano dir sentenze sui fatti suoi

e Vescovi e preti ! Sono cittadini anch'essi, e tutti pari innanii alia

legge coH"ultimo dei bifolchi. Primeggino pur dunque nel tempio a

loro beH'agio ; m* all' uscir dal tempio il prete rimanga col suo pi-

viale sulla soglia, e sced<* solo in piazza, ugwale agH altri tutti, il

cittadino.

31. Ma se egli e uguale agli altri , partedpera egli pure siccome

ai dritti , cosi alle passioni politiche. E vorreste che a queste pas-

aioni venissero raccomandati nei tribunal! eoclesiastici gli interessi

dei cittadini?

32. Tutto dunque cospira nei moderni Statuti a rendere alia Chie-

sa impossibile in fatto, non meno che assurda in teoria, ogni in-

fluenza esterna. Ma siccome T accortezza della ipocrisia \ieta asso-

lutamente il romperla affatto col cattolicismo , cosi invece di dire:
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Vogliamo abolite le influenze della Chiesa ; si & trovato piu oppor-

tune comprendere la Chiesa medesima in un principio universale ,

e pronunziare con formola generale il solenne assioma : Non piu

tribunali privilegiati.

33. Ma questa universalita della legge e talmente opposta alia

natura delle cose da noi pocanzi spiegata, che i poveri ammoderna-

tori trovaronsi astretti ben presto a parlare coi fatti un tutt' altro

linguaggio : e siccome 1' uguaglianza che piu ripugoa e quella delle

borse, e la borsa piu sensitiva di tutte & quella dei governanti: cosl

1'istituzione dei tribunali amministrativi in favore della borsa del

Governo, e dei tribunali di commercio in favore delle private, ven-

nero tosto a far vedere, che 1'uguaglianza dei cittadini avanti la legge

non era inesorabile come i decreti del Fato. E quel che potea la

borsa dei negozianti, pot& eziandio la forza armata, e la milizia e la

marina ebbero i loro tribunali. E i Senatori o Pari? E i Deputati

del popolo sovrano ? Pensate se costoro, successor! dei Re per grazia

di Dio, vollero adattarsi alia legge comune. II Deputato fu dichia-

rato inviolabile , se la Camera nol consegnasse al braccio secolare:

pei Ministri , pei Senatori si form6 nel Senato medesimo un' alta

Corte di giustizia : e a legittimare queste eccezioni si invoc6 la ne-

cessita del popolo , i cui interessi vengono promossi da questi in-

violabili.

34. Non e- chi non veda rivocarsi in tal guisa il principio della

parita fra cittadini ,
e dell' unico tribunale per tutti. N6 sarcm noi

certamente che vorremo censurare d' ingiustizia codeste eccezioni,

dopo aver dimostrato , che esse sono inevitabili per natura. Quello

che troviamo irigiusto e, che si statuisca per legge cio che non pu6

eseguirsi nel fatto ; e che per esigerne 1' osservanza dai cittadini

inferiori si alleghi un principio universale, pronti sempre ad infran-

gerlo per coridiscendere all'ambizione dei superiori.

35. Ma soprattutto ingiustissimo,che mentre si calpesta il preteso

principio universale per assicurare 1' inviolabilita a chi mai non 1'eb-

be, se ne invochi poi T autorita per rapire 1' inviolabilita a chi 1'avea

per immemorabil possesso, violando in tal fatto non solo le prescri-
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zioni della Chiesa che pur dominante si appella, ma persino i giura-

menti e i trattati di quel Principe stesso che scrivea lo Statute, non

certaraente per romper fede alia Chiesa. Pareva a costoro che il Se-

natere, il Deputato, il Ministro fossero necessari al bene del popolo

per gli interessi suoi materiali, e fosse per6 necessaria Y inviolabilita

di quei personaggi? Ed ei se 1'abbiano in buona pace: ma & forse

men necessario ad una parrocchia il Curato, ad un ospizio il Gap-

pellano, ad un collegio il Rettore, ad una diocesi il Vescovo ? forse

il bene spirituale dei popoli non merita quei riguardi che si ac-

cordano si liberalmente agli interessi materiali ? Eppure una voce

di piii o di meno nel Parlamento raro & che iofluisca all' andamento

delle cose pubbliche, come nuoce sempre gravemente 1'assenza del

Prelato in una frazione qualunque della gran societa cattolica. E se

anche il mancar di un Deputato tanto nuocesse , quanto & piu faci-

le nel sistema del Governo rappresentativo surrogarvi un suffragio

novello, che nella gerarchia divinamente istituita supplire all'assenza

del Pastore ordinario ! Che se il privilegio degli Onorevoli venisse

motivate sulla necessita di affrancarne 1' opera e la lingua, affinch&

senza riguardo procurino ci6 che dal bene pubblico viene richiesto,

e forse meno urgente nei ministri del Vangelo la liberta della paro-

la e delF opera? o sono minori contro di essi , o men gagliarde le

inimicizie e le resistenze ?

36. L' ingiustizia adunque e la contraddizione degli ammoderna-

tori nella fedifraga loro tracotanza contro la Chiesa sono inescusa-

bili , e questa inescusabile contraddizione ed ingiustizia manifesta

ad evidenza 1' ipocrisia con cui si predica in disfavore della Chiesa

una pretesa unita e parita di tribunale, che in mille altri casi si pre-

termette senza scrupolo. Se gli stessi banditori ne fossero persuasi,

I'applicherebbero a tutti, 1' applicherebbero costantemente : ma que-

sta medesima loro costanza nell'applicarli, presto presto li costrin-

gerebbe a ricredersi. Tutti i dritti percossi o stritolati dal randello

vgualitario griderebbero tosto , e rivendicherebbero le antiche loro

prerogative : tutti gli errori e le ridicolezze commesse da giudici im-

periti delle materie speciali attesterebbero la necessita di specialita
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nei tribunal! : tutte le coscienze ferite dalle vessazioni del laicato lo

griderebbero incompetente nel sentenziare di fede e costume. E cosi

torneremmo ben presto aquelle dottrine piii pratiche e meno esclu-

sive che ravvisarono in ogni tempo nella societa, capo lavoro della

divina Sapienza, la medesima impronta che splende in tutte le altre

sue opere, varieta nell' unita. Conoscerebbero allora che se i prin-

cipii universali debbono dare unita alia materia, la materia, secon-

do il concetto creative, dee dare varieta e fecondita ai principii :

che s' egli e giusto in un governante valersi di sua autorita per unifi-

care, secondo dritto, la moltitudine dei cittadini, ingiustissimo sa-

rebbe privare deiloro dritti i cittadini per adattarli alle teorie o al

comodo di chi li governa ; che governare uomini, vuol dire coordi-

narli quali natura li fece, li svilupp6, li dot6, e non gia spogliarli

dell' essere, dello sviluppo e delle doti per formarne una materia pri-

ma, atta a vestirsi di quelle forme qualunque sieno, che lor voglia

imporre il despotismo di chi le maneggia : che una societa risultan-

te da antiche e successive aggregazioni non pud spogliarsi senza iu-

giustizia di quei dritti (stoltamente appellati privilegi) , ai quali con-

dizion6 la propria dedizione.

Tutto questo capirebbera quei tirannelli utopisti cbe giuati alia

scranna degli Onorevoli, merce qualche bottiglia di vino, o qualche

intrigo di setta, vanno pavoneggiandosi tronfiepettoruti, dicendo:

Noi siamo la nazione, e col poter che si attribuiscono piii che divi-

no, si danno a credere di esser capaci oggimai fabbricare e demoli-

re con una pallottola, la giustizia e il dritto, Lo capirebbero, io di-

co, se fossero leali nell' abbracciare i principii, leali.nell'applicaiii*

Ma pur troppo siffatta lealta non e propria fra gli ammodernatori,

se non degli ignoranti che non capiscono, o dei datbenuomini che

hanno scrupolo di capire per tema di giudicare temerariamente.

Questi soli continueranno a preconizzare in buona fede il gran

principio dell' unita di tribunal! per tutti i cittadini. Ma i ciurma-

dori degli ignoranti e dei dabbene, buccinando il prinoipio- colla so-

lita grandiloquenza , continueranno a calpestarlo in pratica colla

solita loro tirannia. Frattanto peraltro la violazione del principio
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salvera da mali peggiori la societa , e fara che sia meno sensibile e

meno funesta la falsita del principio stesso.

E tanto basti intorno alle influenze delle idee moderne sul Pote-

re giudiziario, compimento dell'esame da noi intrapreso del Gover-

D! Eappresenlativi. Resta ora che riepilogando fin dal principio le

molte parti della nostra trattazione, facciamo il possibile per coor-

dinare in miniatura quei ragionari con cui abbiam discorso per si

ampia materia, in tempo si lungo da dover temere che i primi ar-

ticoli sieno dinreitticati, mentre^si leggdno gli ultimi. Perrimedia-

re a tale sconcio intraprenderemo negli ultimi articoli il lavoro qua-

si di un quadro siffottico, che supplisca alle lacune della memoria,

e ravvivi gli argomenti gia forse morti e sepolti.



INTORNO A DUE SCR1TTI

SULLA EDUC4ZIONE FEMMINILE
PER

CATERINA FRANCESCHI-FERRUCCI

LETTERE DI FILALETE A SOFIA

LETTERA SECONDA

Giugno 48S2.

'Carissima Sofia

Ti dissi nell' ultima mia ,he una fanciulla educata coi principii

della Ferrucci riuscirebbe non solo politicante , quanto a donna si-

curamente non si addice , ma fanatica patriotta quale essa medesima

si rivela nelle parole onde intitola alia madre i volumi sulla educa-

zione intellettuale. Scriveva essa dopo le sconfitte delle armi italiane,

e tra i piagnistei e le disperazioni della impresa fallita soggiunge :

Questo e tempo di piangere , poiche non vogliamo che sia tempo da

combattere e da morire : questo e tempo da coprirsi colle mani la

faccia per la vergogna *. Ed anche tu, o Sofia, dovresti esser com-

presa dal medesimo affetto , se venti milioni d' Italiani mancassero

cosi ostinatamente a compiere quel grave, supremo dovere di carita

1 Educ. intell. Vol. I, pag. VIII.
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evangelica , quale essa suppone che sia 11 procurare ad ogni costo

all' Italia quelle quattro prerogative di unita, liberta, indipendenza
e nazionalita. Or supponi un poco che ogni madre, ogni fanciulla ,

ogni donna italiana volesse a tutti i conti combattere e moriie per

questa patria bellissima ; e la nuova originalissima tragedia o corn-

media , che un tal patriottismo femmineo ci rappresenterebbe , ti

potra dare un' idea del frutto che i principii educativi della Ferrucci,

praticati universalmente , potrebbon dare allMtalia. E basti del

patriottismo.

Quanto a quei razionalismo che io in secondo luogo ti proponeva,

ed e di fatti I'anima di tutto il libro, la protesta dell'Autrice non

vale a farmi ritirare quella parola ; e se ti bastera la pazienza di

leggermi , la troverai forse piii foridata che non si crederebbe a

prima giunta. Essa ci dice : A tutti rimarra noto essere buoni , di-

ritti e veri i principii che io ho posto per fondamento alia educazio-

ne *
; e son sicuro che cosl parlando la Ferrucci esprimeva un vero

suo convincimento. Ma qual valore pu6 avere quella protesta in

ordine alia bonta, dirittura e verita obbiettiva dei principii stessi?

A me pare che nessuno. Chiunque pone dei principii, e siano pure

spropositati quanto volete , se li pone in buona fede , e Io credia-

mo della Ferrucci e degli scrittori generalmente , dee tenerli per

buoni, diritti e veri; ma quand' anche li tenesse per falsi non ne

farebbe certo una pubblica professione. E quale autore disse mai :

badate che i miei principii sono rei, storti e falsi? La fidanza dun-

que, onde la signora Caterina si promette che a tutti rimarra noto i

suoi principii essere buoni , diritti e giusli , pu6 lasciarsi come una

delle consuete vanita di autori , la quale non direm noi femmfnile,

in quanto la vediamo spesso praticata con qualche larghezza eziandio

dairaltro sesso. Certo a me che, ad onta della mia oscurita e nullez-

za , ho pur diritto di entrare in quell' universalissimo TUTTI , quei

principii sembrano tutt'altro che buoni, veri e giusti, almeno come

si applicano alia educazione morale e intellettuale dalla Ferrucci.

1 Educ, mor. pag. X.



618 LETTERE SU DUE SCRITTi

L* educazione premie varie deoominazioni ( fisica, morale, scien-

tific*, tettearatia, religiasa, ciivilejisecondo i varii fini a cui e indi-

ritta e secoodo i vari principii sui quali e fondata ; come per

esempio sui rapporti die ha T uomo colia societa o cogli altri indi-

vidui ,
col mondo visibile od invisibile, col tempo o colla eternita

e via discorrendo. Prima dunque di dar giudizio sui principii die

la Ferrucci pone per fondanaento della educazione, e uopo saperda

tei se suo fine e di dare una educazione letteraria o ;scientifica, mo-

rale o religiosa ; e se in quest'ultima vuole o no includere il fonda-

meato del principio cattolico. E manifesto; che ove essa rinunciasse

a questo, noi potremmo bene tenerJa per deviata dal retto cammino ;

ma non le potremmo recare a colpa di noa trovare nel suo sistema

ci6 die essa avrebbe dichiarato di non vi voler mettere; Ma professan-

do essa di volere educare la. donna italiana secondo le verita rivelate,

quaii le insegna la Chiesa cattolica; promettendo di non tendere ad

altro , che a periezionare la donna in ordine al fine per lo quale e

stata da Dio creata , noi per non dirla ingannatrice , dobbiamo te-

nerla per ingannata ed illusa , quando la veggiamo fabbricare un

sistema di educazione che ha per fondamento la ragione, la filosofia,

la religione naturale ; e che per6 n5 pu6 perfezionare la donna in

ordine al vero ed ultimo fine per cui fu essa da Dio creala e re-

denta da Cristo. Per tanto senza esaminare la bonta, dirittura e

verita intrinseca dei principii per la Ferrucci professati; il certo e

che essi non conducendo ne potendo condurre al fine da lei propo-

stosi di una educazione cattolica, n& buoni non sono, nediritti, ne

giusti; appunto come i principii di una scienza non sono giustin&

veri quando conseguir non mi fanno il fine della scienza che io stu-

dio. Ma parli la Ferrucci stessa.

La donna , essa scrive , pud divenire , secondo V esser suo , eccel-

lente , purche obbedisca alia legge che le die LA NATURA. Nella osser-

wnza del dovere confacente alia sua natura I adunque riposto il suo

perfezionamento *
(
della donna). La donna fa quanto vuole il dovere

i Ed. mor. pag. 6.
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quando intende a perfezionare le sue facoltd , e mantiene la pace

nella famiglia, e ama, soccorre e benefica. La donna deve obbedire

all'impero della coscienza, eattenersi ai consigli della ragione per la

osservunza del dovere 4
; e parla del dovere (leggi tutto, o Sofia) che

ha la donna come'figlia, come moglie, come madre, come cristiana,

come cittadina, come italiana. Ora se tutta la perfezione della donna

dimora nella osservanza del dovere naturale; se per quella osservanza

basta attenersi alia 'coscienza e alia ragione, io non so vedere quale

uffizio resti alia religione rivelata , se non fosse quello di proporci

la dottrina di Cristo solo in quanto si conforma alia ragione, niente

piii di quello che possa farsi della dottrina di Socrate o di Epitteto.

Ne molti ne gram sonopoi gli obblighi che . . . questa legge (di natu-

ra) impone. fiobbligo di ogni madre di stabilire nell'animo dei figli il

dominio della coscienza e della ragione ; ma perche quella e imperfetta

finche questa non e matura , e yerM a do &i richiede il concorso

delta riflessione, del giudizio e della esperienza, noi madri soggettia-

mo i nostri fitfli alYimpero della ragione ed alCautorita del dovere 2
.

Essendo la ragione moderatrice e regina delle varie facoltd nostre ,

a lei spetta esercitare quella giustizia , per la quale ad ogni potenza

dell' anima e dato cid che le si conviene. E pero ella dee condurre la

volontd al bene, I'intelletto al vero.l'immaginazione al bello, raffetto al

buono; e tuttc le facoltd insieme unite portare all'ordine, in cui i prw-

cipii della religione, delta morale, della scienza e dellarte sono com-

presi 3
. Grazie rendiamo a Dio che dotandoci ddla mirabile virt&

di senlire il bene ed il male, ci diede naturale attitudine a seguir t'uno

e fuggir Valtro;
!e cosl fa intendere * che Iddia diede alTuomo, sono

parole sue, Vattivita, la 'sensibilitd, la ragione, la mlonta e la liberta

per fare il bene e fuggire il m&le;'e cosi la natura e propriamente

che ci porta a tonseguire il fine del nostro perfezionamento. Qui o

Sofia non ci e via di mezzo, e tu eosl desta d' ingegno non hai uopo

di lunga riflessione per convincerteoe. '0 la Ferrucci per perfozio^

nameoto vero e fine ultimo intende cio che' noi cattolici intendiamo,

i

1 Educ. mot. pag. 13. 2 Ib. pag. 6. - 3 tt>. pug. 209. - 4 tb. pag. 37.
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la santificazione doe in questa vita, e la beatitudine eterna ossia la

visione intuitiva di Dio nell'altra ; ed allora a dire che essa attiene

la sua promessa, di mirare ciofc colla educazione al cattolico perfezio-

namento, bisognera attribuirle una mareia eresia quando pretende

che la natura, lacoscienza, la ragione, il sentimento, 1'affettoecc. ecc.

possan bastare a quel tale perfezionamento. Ovvero essa vuole mi-

rare a quel perfezionamento che solo pu6 conseguirsi con quei mezzi

meramente natural! ; ed allora ci fallisce la promessa , ci cangia le

carte in mano ; ed in vece di formarci la donna cristiana e cattolica,

ci formera le Aspasie , le Gornelie , le Lucrezie , le madame Roland

e le Carlotte Courtay.

Quale dei due errori sia proprio della nostra nuova educatrice io

non saprei dire ; inchino nondimeno a pensare che sia il secondo,

in quanto 1' obbliare la vita eterna mi par piii agevole di quello che

pretendere di conseguirla colle forze della sola natura. Certo essa

insegna, che alia felicita ed alia virtu si perviene soltanto per la sin-

cera e costante obbedienza al dovere ; e gia sai che il dovere da lei

e riposto all' obbedire all' impero della coscienza, ai consigli ed al-

1'autorita della ragione. Dall'altra parte insegna la Ferrucci che la

donna non pu6 degnamente adempiere 1'ufficio suo (come figlia, co-

me sposa, come madre, come cristiana, come cittadina) se non ab-

bia 1'ingegno nutrito di buoni studi e dalle gentili discipline nobi-

litato; ed intende la storia profana, la fllosofia, la letteratura, la

sublimita della poesia e le sqaisitezza delle arti. Ora qui per due

capi si chiarisce il naturalismo (perdonami questa parola mezza

barbara) della educazione pretesa cristiana e cattolica della Ferruc-

ci. Se costei al perfezionamento finale della donna chiede come in-

dispensabile quella cultura divisata di sopra, fa manifesto segno che

esso perfezionamento non pu6 per lei consistere nella santificazione

e nella vita eterna, per la quale non so che siasi giammai richiesta

la musica, la poesia o la pittura; e per converso tutto naturale e

terreno dev'essere quel perfezionamento, al quale per vero dire quel-

la disciplina e quella cultura sono indispensabili. Vorrebbe forse la

signora Gaterina mandare all' inferno una povera contadinella che
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nella semplicita del suo cuore impar& e pratic6 il Catechismo pas-

sando per la vita senza, non che sentire, ma neppur sospettare le

sublimi ispirazioni della musica e della poesia ? vorrebbe essa man-
dare in paradiso una sua alunna al sojo titolo di aver obbedito al-

Fimpero della natura e di aver conversato in ispirito con Platonee

con Socrate, con Omero e Dante, con Michelangelo e Raffaello?

Buon per noi che quelle ragioni non si dovranno fare da uomo o

donna che sia, e molto meno dall'Ispettrice dell'Istituto nazionale

di Genova !

E sul proposito deHa cultura intellettuale da darsi alle fanciulle,

mi permetterai, o Sofia, una digressioncella, che ti dia saggio della

logica della Ferrucci, come nelle cose che veniam discorrendo lo

stai avendo del suo Cattolicismo. Essa ti pianta per principle, che

la donna non pud degnamente adernpiere r ufficio suo ove non abbia

I'ingegno nutrito di buoni studi e dalle gentili discipline nobilitato 1.

Tu che pensi tanto spesso e cosl davvero a fornire le tue figliuole

di quelle parti che le rendano capaci di adempiere T ufficio loro ,

starai pensando qual e quel uffizio di figlia , di sposa, di madre che

non possa compiersi senza i buoni studi e le gentili discipline. Se

non sai trovarlo, lo ti suggerira con molto sussiego la Ferrucci con

queste precise parole. Imperocche se avviene che una fanciulla igno-

rante diventi moglie di uomo erudito e sapiente, egli e certo che per la

disformitd dell animo e della mente
,
non potrd mai esistere Ira loro

quella unione e quell' armonia di cure , di pensieri e di affeUi , onde

risulta la concordia e la pace nel matrimonio. Ottimamente pel caso

in cui una fanciulla ignorante s* accoppi ad uomo erudito e sapiente !

Ma che avverra egli nel caso in cui una fanciulla erudita e sapiente

si accoppi ad uomo ignorante? E pure 1'ipotesi dell' uomo ignoran-

te, sfuggita all'acume dell'Ispettrice, & la piu frequente, e 1'ordina-

ria, almeno nella Italia non ancora rigenerata, nella quale come per

tutto altrove, gli uomini eruditi e sapienti sono rari piuttosto che

no. II pretendere dunque colla educazione femminile far tutte le

1 Educ. intell. vol. I, pag. 22.
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fanciulle erudite e s^pienti , vale altrettanto die recare nel massi-

mo numero del connubi quello -di&fortaita dell'animo e della mente,

per cui evitare in quatche raro caso si fa debito di tutte 1'ornarsi

di buoni stwdi e di gentili discipline. E dovendosi pure quella dis-

parita di cultura nei coniugi in qualche caso verificare , non ti par-

rebbe piii conforrne alle relazioni di marito e di moglie, che la sa-

pienza e la erudizione si trovasse nella parte a cui appartiene il co-

mando e la direzione, piuttosto che all'altra a cui si addice la sug-

gezione e Y esser diretta ? Certo se al marito appartiene il comando

nelJa famiglia, vede ognuno quanto gli sia non che conveniente ma

necessario il vantaggiarsi eziaridio nella cultura intellettuale sulla

compagna. Or supponetemi tutte le fanciulle erudite e sapienti, po-

liticanti e patriotic quanto le vuole la Ferrucci, e non sara certo

meno di quanto lo ^ dssa medesima ,
e voi non potrete trovar loro

4ei mariti proporzionati altro, che evocandoli dalle epoche eroiche

dei pelasgi e degli italogreci.

Ma questa non e, come dissi, che digressione per farti prender

saggio della logica della nostra autrice. Nel resto non io voglio igno-

ranti le fanciulle, ne tu le vuoi, che di tante e si scelte cognizioni vai

adornando la mente delle tue figliuole. Ma esse non saranno ne poli-

ticanti ne patriotte, on saranno neerudite n^.sapienti alia grecoro-

maria; e fancdulle veramente cristiane formeranno la contentezza ed il

couforto del compagno che a ciascuna di loro mandera la Provvideo^

KB, sia erudito o no pooo monta, purch6 sia timorato di Dio e di an-

tica fede. Ora torniamo a bomba cioe al razionalismo della Ferrucci.

La quale e cosl presa della ragione e della sua onnipotenza a ve-

dere ogni vero ed a praticare ogni bene, da farti parere gran favore

se qui e cola sembra coneedere, che qualche costrutto si pu6 cavare

ancor dal Vangelo, Comeallo scorrvre dello spirito del Signore (serive

essa come in aria d'iapirata) sul caos, Vordine, il bello,, Tunita . . .

entersero dallamatenavnerte, dalla confusione . . . cost all'apparire

della ragione v cessa.in noil' incertezza, il tumulio *;e tHascia cosi

1 Educ, intcll. pag. 34.
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conchiudere che ail appaTire della ragiooe tutto si'fe

ordiae, bellezza morale ed unita. lo now sa-prei dire> se^> sia

giore 1'ignorariza o UorgogiiO'di chi coslpensa e seme*.} Apparsa la

ragione sul caos, anzi regriando essa sola per quararita secoii , J

Ferrucci cosl erudita noa puo ignorare che la incertezza ed il tu-

multo, lung! dal cessare, ando sempre aumentandb ; e vi vuol troppa

idoiatria per I'antichita paguna, per non sentirsi ammorbato dal puz-

zo diquella cloaca a che era la gentilita diveuuta. Quarito poi agl'in-

dividui possono essi nei libri a lor posta superbire dell'ordine, della

bellezza morale e della unita in loro addotta daila ragione. Ma chi

vuol parlare con un poco di buona tede e Don percommedia, dovra

pure chinar la froute e uuirsi coir Apostoio Paolo a confessare la

legem in-mmbris repugnantern legi mentis ; ed in questa lotta ci per-

mettera la signora Gaterina di credere a Gristo, il quale all'Apostolo

stesso dicea bastante (e nota, o Sofia,, non per un soprappiii, ma per

la stretta suilicienza) la grazid sua, non la ragioue nostra : Su/Jicit tibt

gratia mea 1. AH'apparke della ragione cessa nell' uomo 1'incertezza

ed il tumulto 1 Proprio il rovescio ! i'incertezza ed il tumulto comin-

ciano neir uomo appuuto coil apparire della ragione.

Che se per la Ferrucci tarito puo e fa la ragione, non ti maravi-

glierai che per le donne specialmente tutto dee contribute a farie

tenere, amorose, compassioneyoli, fino a fartene uoa dipintura ete-

rea, da disgradarne le intelligenze separate : e ci6 pei nervi delica-

ti, per la libra sensitiva, per la fantasia, vivace, per lo squisito sen-

tire. Ecco le sue parole : L'amore e proprio alia donna, come la fra-

granzab propria dei fiori; e la stessa sua comptessione la rende na-

turalmente compassionevale ; che per la dilicatezza dei suoi nervi e

della sua fibra non sa rimanersi fredda alia vista dei maii altrui.

Anche^ la viva fantasia e lo squisito seniire che la natura diede alia

donna, contribuiscono a renderla misericordiosa e benigna. Che per

la virtu imaginativa ella comprende le altrui sventure non altrimenti

che se fossero sue proprie . . . e quasi dimenticando essere la

i II, Cor. XII, 9.
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passione verso gl'infelici undovere, scorge in essa una perenne sor-

gente di soavi piaceri 1. lo non sar6 cosl poco galante, o Sofia, da

sconoscere quelle soavi qualita del sesso gentile ; soprattutto scriven-

do a te die ne sei si riccamente fornita ; neppure negher6 che quelle

soavi qualita, avvivate e dirette dalla grazia del divino Spirito, posso-

no assorgere a queireroismo di carita, che e tanto frequente e per6

cosl poco osservato oelle ammirabili Suore di varie istituzioni e di

diversi norai. Ma il pigliarsela da una parte col raisticismo, come fa

la Ferrucci in apposito paragrafo
2

; ed appoggiare dall'altra la com-

passione e la beneficenza ai nervi, alle fibre, all' imaginazione, al sen-

timento (potea dirsi tutt'insieme all'istinto), mi par cosa piu da

dramma e da romanzo, che da averne frutti reali e consistenti in

servigio della umana famiglia. Certo quelle soavi qualita, non gover-

nate da un sentimento pratico di religione, riescono il piu delle volte

ad essere la tribolazione ed il flagello del mondo ; e tu che ti aggiri

nella societa devi conoscere ben molte famiglie mantenute perenne
-

mente sossopra appunto dal sentimentalismo, dalTimmaginazione,

dalla fibra squisita e dai nervi dilicati di una donna : guai poi se

essa la pizzichi un cotal poco di letterata e filosofante. Credimi : tutte

le profumate ed aeree descrizioni della Ferrucci non basterebbero a

fame capace un marito od un padre , che si trovasse alle prese con

quei nervi e con quella fantasia ! Somiglianti doti naturali hanno

1'indole ed il carattere di tutte le altre dello stesso genere : sono otti-

me governate dalla virtu, e per noi cattolici vera e piena virtii non si

trova fuori della nostra religione ; sono pessirne quando deviano dal-

le norme della virtii stessa. Nel qual corrompersi deviando, peggiori

comunemente riescono quelle che sono piu squisite e piu dilicate per

loro stesse ;
e questa e forse la ragione per la quale la donna scadu-

ta, degradata e corrotta e 1'essere piu niquitoso e piu quasi dell'uo-

mo stesso capace di eccessi d'ogni maniera. Mi colpi profondamen-

te una osservazione , che ho letta 1'altro ieri nel terzo volume del-

la Storia della Convenzione scritta dal Barante. Egli osserva , anzi

1 Ed. mor, pag. 47. 2 IX del cap. Ill, Educ. raor.
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riferisce, che nel tempo del terrore, in quello scatenarsi ed imbiz-

zarrire sbrigliato del piu bestial! istinti dell' uomo, in opera di cru-

deltci selvaggia, di vendette atroci, di nefande oscenita e di sangue,

le femmine la vinsero sull'altro sesso. Non abbia dunque la signora

Caterina, e molto meno la ispiri ad altrui, troppa fiducia nella sen-

sibilita della fibra, nella squisitezza dei nervi e nella vivacita della

fantasia.

Ma queste sono ragioni e tu, o S fia, amerai meglio attenerti ai

fatti. Ora sono bene dei secoli da che il genere umano sta aspettando

quella fontana di beneficenza che dee scaturire dalle soavi qualita

della donna ; e finora, che sappia io , di vere, universali, durature

non neha avuto che dalla carita cristiana. Anche dopo 1'apparizione

dei tre volumi della Ferrucci , ad istruire le fanciulle povere , ad

assistere le morenti, a servire i malati, i prigioni e fino i mente-

catti, se non sono mercenarii, sono Suore della Carita; alle quali

1'Ispettrice, almeno per questo merito, potrebbe perdonare la colpa

di spingere tanC oltre la non curanza delle cose terrene, da non fare

di quelle conto alcuno. Nel resto le donne educate secondo la mo-

derna civilta, e soprattutto le italianissime, persistono nel pensare

(e forse non la sbagliano interamente) che la perenne sorgente di

soavi piaceri, pluttosto che nel tumulto delle scuolette e nel lezzo

degli spedali, posson trovarla nei teatri, nelle veglie, nelle danze ed

in qualche amorosa corrispondenza , s'iatende sempre tra i limit!

del dovere e sotto Timpero della ragione.

Ma sia nondimeno : sia che dalla dolce indole, dal benefico istinto,

dalla squisita sensibilita, dalla natura insomma si possa ottenere in

pro della umana famiglia quasi altrettanto che dalla carita. Ci6,

come fu detto, ne e n^ pu6 essere; ma quando pur fosse, ci6 potria

bastare alia persona beneficata , a cui poco importa che il benefi-

zio muova da soprannaturale ispirazione o da umano istinto. Ma

per chi fa il benefizio non e cosl; e la Ferrucci essendosi circo-

scritta tra i limiti della natura , anche per questo capo ha mancato

alia sua promessa di educare la donna secondo il Vangelo, la Chie-

sa, e pel fine al quale la donna estata creata. Questa, niente meno

Vol. X. 40
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the 1' UODQO , e stata creata e redenta per la v ita elerna. Ora no r-

potea, non dove a igncrare J' Ispettrice, che ogni piii profusa ed an-

che eroica benefkenza, se e ispirata e diretta daila sola nalura, non

pu6 avere nessuna proporzibne alia vita eterna, e quintii nessun

affetto di merito verso quella. Taiit'e, mia Sofia! e tu die sei si

instrutta delle cose della fede non te ne farai maraviglia : la benefi-

cenza che frutta sempre a cui s' impartisce , a chi la esercita no

serve a nulla per la vita eterna, se non muove da im principio e non

mira ad una scope soprannaturale e divino. La signora Cater ina

pu6 ridere fin che vuole di questo misticismo , ed io non mi 6ccu-

per6 a confutaila rson essendo questo il mio scopo. Quello che i^

\ oleva dimostraie e che il suo libro e iutetto di razionalisnio , ed a

questo nulla potrebbe forse giovare megiio di quel riso.

NOB so se questa lettera ti sara paiuta piu fastidiosa dell'alfcfa:

ma son quasi certo cbe essatiavra avuto sembianza ditroppo acerbae

Tu mi verrai ricordando i tanti luoghi nei iquali la Feirutci parla e

caldamente di Chiesa, di Religione, di Yangelo ed anche di anne-

gbzione e di preghicre. Or questo yppunto ^ tio the rtiide piii pe-

ricoloso il raiionalismo di quei trattati; e questo io ti mostrer6 in

altia lettera che in mencanza di qualunque altro ,
avr& certo il pre-

gio di esser l'ultima.

Credimi intanto

11 tuo a/fezionatissimo

FlLALETE
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TRA CATTOLiei

Ben rari tra i oostri lettori mm si saranno abbatttiti mai a sen-

tirsi intronar le orecchie da declamazioni animate contro la super-

stizione che spesso scorgesi nei nostri popoli. II rimprovero e grave,

merita tutta la nostra attenzione. Vero & che quest! zelanti decla-

matori d' ordioario non seinbrano essere de' pid edificanti tra noi ,

ne del piu iHumioati e sinceri in fatto di religione ; e per6 non atti

a ben discernere in tal subbietto le cose viziose dalle lodevoli. Ma
cio che monta ? Anche il profeta Balaam fu ripreso ed ammonite

da un'usina. E perch6 non dovremmo noi accoglier bene siffatti ri-

chiami, onde che muovano; e approfittarci a questa scuola, onde che

vengaci? II punto e<che quei richiami sieno giusti e la lezione op-

portuna; il resto non sarebbe che uno sciocco capriccio di non vo-

3er esser corretti, quando il bisogno sussiste e 1'utilita dell' am mo-

nizione e manifesta. Di queste due cose soltanto conviene dunque

cartificarsi, e noi cercheremo difarlo, come meglio potremo, in due

o tre articoli.
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E quanto alia prima, non e a credere che codesti censori ripren-

dano in generate il culto esterno. Se questo facessero, non sarebber

cristiani, ma deisti ed increduli, che per togliere a Dio ogni culto

cominciano dal negargli 1' esterno; ben sapendo che 1'uomo, come

composto non di sola intelligenza ma di corpo eziandio , non pu6 ,

mentre dura la vita organica , operare coll' una senza il cencorso

deli'altro. Gli stessi Luterani, Calvinisti, Anglicani osservano molti

rili e ceremonie sacre, ne si avver& giammai veruna setta religiosa

senza sacrifizi , preghiere , simboli e testificazioni esterne del loro

interno ossequio verso Dio. Ma essi, come dissi, ammettono un cul-

to esterno informato ed avvivato dall' interno.

Anzi in questo stesso culto esterno neppure riprendono quelle

usanze che son comandate o almeno approvate dalla Chiesa di Cri-

sto, per mezzo de'suoi legittimi Pastori. Se questo facessero, non

sarebbero cattolici ma protestauti ;
i quali con incredibile audacia

accusando di superstizione la maggior parte delle nostre pratiche

di religione , altre se ne foggiarono di loro arbitrio , appoggiati a

non altra autorita, da quella in fuori del proprio loro cenello. Ma
i censori di cui ora parliamo, giova ripeterlo, appartengono al ceto

cattolico ,
e interidono non poter essere superstiziose , cioe vane e

supei flue, quelle prutiche di pieta, le quali vengono ordinate o con-

sentite da chi e stabilito da Dio sulla terra per reggere e regolare

gli affari di religione.

Che dunque riprendouo essi, se il ciel li salvi? Veramente non

e facile ridurlo a formole schiette e [recise; conciossiache le loro

querimonie il piii sovente sieno vaghe e indeterminate, ne chiaro

apparisca che cosa pretendano. Nondimeno, per quanto mi sembra

poter raccogliere di qua e di la, m'ingegner6 di ridurre i loro la-

menti a qualche capo almen principale. E per procedere con piii di-

stinzione e chiarezza separiamo il ceto alto , direm cosl
,

dal ceto

basso della societa, discorrendo per ora solamente del primo. Adun-

que, quanto al ceto aUo, si deplora che una gran parte delle perso-

ne anche istruite si credono di aver vera pieta colla sola osservanza

del culto esterno, e pensano d'esser cristiani senza essere virtuosi.
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E doloroso a vedere, si dice, che molti credansi assoluti dall'ob-

bligo di seguir la virtu e moderar le passioni, taato sol che sovente

si accostino ai tribunal! di penitenza, digiwnino le vigilie, osservi-

no le feste, frequentino le chiese, stieno spesso in orazione a piedi

degli altari e delle sacre immagini. E sebbene trabocchino in intem-

peranze, in usure, in dissolutezze, si lusingano di poter rimediare

ad ogni loro scelleratezza coll' esser larghi di donativi alle chiese ,

col profonder limosine a pro'de' poverelli, col mostrarsi zelanti della

magnificenza e decoro del divin culto. Questa e falsa religione; e

uno scandalo nel cristianesimo ; e un male incalcolabile, perchd fa

sparlare di noi a uomini di diversa credenza e di diversa nazione;

e un travolgimento radicale delle idee di pieta. S' insegni a tutti

espressamente che chi non e virtuoso , non e cristiano.

Piano, piano, di grazia. Ammiriamo cotanto zelo; ma non vi ri-

scaldate di troppo, ch& potrebbe alterarvisi la bile, e patirne poi la

digestione. Esaminiamo piuttosto pacatamente la cosa sotto il dop-

pio aspetto, come dicemmo, della verita e della opportunita.

II.

lo non so veramente se molti sieno tra' cattolici i quali credano

in effetto bastare alia verace pieta le sole opere esterne, e poter pla-

cure I'ira divina e riparare qualsivoglia loro ribalderia coi soli di-

giuni e colle sole limosine, senza 1' interne pentimento dell'animo,

senza il restauro dei danni recati al prossimo , senza il raffrena-

mento degli affetti peccaminosi. Dubito grandemente di questa ipo-

tesi, che si stabilisce con tanta asseveranza ; massime che qui ragio-

nasi di persone colte e non appartenenti all'infima classe del popo-

lo. Tuttavia se alcuni ve ne fossero, bisognerebbe certamente disin-

gannarli ; e questo del continue fa la Chiesa per mezzo de' sacri ora-

tori ripetendo assiduamente con san Paolo : ne il fornicatore , ne

r immondo
,
ne V avaro avrd parte nel regno di Crislo e di Dio 4

;

1 Omnis fornicator, aut immundus, aut ararus non habet haereditatem in re-

gno Christi et Dei Ad Ephes. V.
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o coll'Apostolo S. Giacomo: ckiunque non osserva tutta intera la

legge , ma trasgredisce un solo dei divini precetti , e reo insieme con

quelli che li prevaricarono tutti i
. A chi poi credesse di piacere a Dio

colle sole pompe del culto esterno, senza I'interna dedizione del-

I'animo, e senza la perfetta abbedienza a'suoi comandamenti, intlma

col profeta Malachia quella terribile parola del Signore : se voi non

mi ascolterete, e non vi risolverete a dar gloria intera al nome mto, lo

prendendovi pel bracciovi scagliero lontani dame, e vi gitterd in fac-

da lo stereo di queste vostre solennita 2
. Queste e simiglianti cose si

fan risooare del continue agli orecchi de'fedeli nelle sacre concioni,

per insegnar loro che le sole opere esterne senza il cuore non valgo-

no; e che la pompa delle feste senza 1'obbedienza agli altri divini co-

mandi e un cadavere senza vita. Ma forse i nostri censori ignorano

tali sollecite cure della Chiesa, perche es&i totalmente occupati nelle

pratiche del cultc interno non hanno tempo di assistere alle predi-

che ed ai sacri sermoni. Al contrario i censurati da loro siccome

vi assistono, cosi non possono essere offesi da quell' error crasso di

che vengono accagionati. Per6, io diceva, non essere generalmente

credibile queH'ignoranza.

Ma come no, ripiglierassi, se noi di fatti veggiamo molte perso-

ne che immerse in gravissime colpe si contentano del solo esercizio

di quelle pratiche esterne che dicemmo di sopra? Questo e un altro

paio di maniche, signori miei. Ammetto il fatto, ma ne nego Tin-

terpretazione , e molto piii rigetto il rimedio che sembra suggerir-

cisi. E verissimo (echi oserebbe negarlo?) esserci molti nelle nostre

citta, massime del ceto colto ed agiato, i quali vivendo in varii pecca-

ti e secondando in molte cose vietate gli scorretti loro appetiti, pure

osservano le astinenze e i digiuni impost! da 11 a Ghiesa, fanno larghe

limosine, aiutano del loro la magnificenza de'templi, si accostano

1 Quicumquc totam legem servaverit, offendat autem in tmo, factus est omnium

reus. Ep. Cath. II, 10.

2 Si nolueritis audire, et si nolueritis ponerc super cor, ut detis gloriam no-

mm meo . ecce Ego proiiciam vobis braohium et dispergam super vultum re-

strum stercus solemnitatum vestrarum. MALACD. II, 2, 4.
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persino ai tribunal! di penitenza, comeche per manco di disposizio-

ni non ne riportino proscioglimento.

Quest! peraitro OOQ e che credano siffatte opere bastare a lor sal-

\ameuto; samio benissimo che dove non diensi interamente a Dio,

disfaceodo col peolimento e con ammende i commessiialli; saranno

darmuti. Tuttavia non risolvendosi per anco, ed avendo nell'animo

ancora viva la fede, escono iu atti ;protestativi della aaedesima, es!

esercitano in diverse pratiche di devota pieta.

Or con costoro, che non son rari, che vorreste voi che si facesse?

Che si dicesae loro che giacche non son virtuosi non somcristiani l ?

Questo non si pu6 fare , perche sarebbe aflfermare uno sproposito.

I/esser virtuoso rielcredente precede dalla carita, Tesser crisliano

procede in rigor d! termini dalla fede. Or la carita non e la fede,

sebben la supponga , ma in guisa che possa per col pa del subbietto

jsepararsene. Siete voi cristianot Lo sono per grasia di Dio.

Che vuoi dir cristiano ? Qudlo che fa pryfessione drtlafede e legge

di Cristo. Cosi nel piccolo catechismo dei fanciulli composto i

pe>

ordine di Glemente VIII, dal 'Cardinal Bellarmino.

Far protessione , per chi intende i vocaboli, vale altrettarito che

palesare in pubblico , dichiarare con act! esterni , obbligarsi solen-

nemente. Quegli adunque , in proprieta di linguaggio, continua ad

esser cristiano, il quale continua a confessare pubblicamente di cre-

dere i dogmi e riconoscere i precetti di Cristo, e quindi si mantiene

eon esterna manifestazione sotto il magistero ed autorita delta Chie-

a. Ma ognuno intende per se medesimo altro essere riconoscere ed

ammettere una legge e obbligarsi o confessare d'essere obbligato ad

osservarla , altro essere 1'osservarla di fatti colle susseguenti azioni.

A far la priraa di queste cose con sincero ammo basta 1'abito so-

prannaturale della Fede ricevuta nel santo battesimo. Finche non si

spoglia codesta fede ; flnche non ritrattasi quell a solenne dichiara-

1 Questo consiglierebbe uao scrittore anonimo, il quale si lagna che si trascura

d'msegnare a'fanciulli non esser cristiano chi non e virtuoso. LA SCUOLA MATEHNA.

Saggio d'ittruxione popolare ad uso delle scuole e delle famiglie. Firenze 1849.
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zione, I'uomo di diritto e di fatto continua ad esser membro della

Chiesa di Cristo, comunque per fragilita o malizia non osservi tutti

i doveri che in forza della sua professione gli corrono. A far la se-

conda si richiede la carita , che e come la radke intima , da cui

pullulano tutte le virtii del cristiano. Lt enim multi arboris rami ex

una radice pullulant , sic multae virtutes ex una charitate generan-

tur i. La Fede ci fa credere a Dio rivelante , la Carita ci fa amarlo

ed obbedirlo. Or chi non vede poter avvenire benissimo che taluno

continui a credere a Dio , ne riconosca la sovrana potenza , il di-

ritto di comandargli ; e nondimeno ne trasgredisca colpevolmente i

comandi?

Questo e gran male, dirassi. S*ppiamcelo. Ma piii gran male sa-

rebbe, se per ovviarvi si volesse insegnare un'eresia, cioe che la

Chiesa quaggiii sia composta de' soli giusti e virtuosi , secondo che

preteadevano i Novaziani e i Donatisti , contro i quali pugn6 si

validamente S. Agostino. Tutti i teologi distinguono la fede informe

dalla formata, cioe la fede spoglia della grazia santificante dalla fede

animata dalla medesima ; e tutti del pari consentono potersi nel

fedele trovar la prima e non la seconda, quanturque volte egli crede

ma non opera conformemente ci6 che crede 2 . Si potra, anzi do-

vrassi, insegnare al cristiano che se egli non e virtuoso, non e cristia-

iio compiutamente ; distruggendo in certa guisa colle opere ci6 che

confessa colla credenza. Potrassi aggiungere che quanto egli fa di

bene in tale stato non e meritevole di vita eterna ; che le sue azioni

anche lodevoli sono morte ; che la nobile sua qualita di cristiano

non gli fruttera che accrescimento di colpa e di demerito dinanzi a

Dio ;
che nel dl del giudizio egli sara trattato peggio dell' idolatra

e del turco.

1 S. GREG. IIovn.il. 27 in Evangelia.

2 Vedi 1'egregia opera: Traclatus Theologici, quibus praecipua saerae theolo-

giae capita enucleantur RAPHAELIS CERCIA S. I. Sentiarao con piacere che que-

st' opera, da noi commendata nel vol. VIII del nostro periodieo, si ristampa in

Lovanio.
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. . . . Molti gridan CRISTO CRISTO

Che saranno in giudizio assai men prope

A Lui, che tal che non conobbe CRISTO ;

E tai cristiani dannerd I Etiope,

Quando si partiranno i due collegi ,

Luno in eterno ricco , e I'altro indpe *.

Ma dirgli cosl bruscamente che egli cessando d'esser virtuoso , cessa

issofatto d'essere cristiano , nou si pu6 senza ripugoare all' Aposto-

lo , il quale supp ne poter alcuno, benchfc spoglio di carita , servar

tultavia fede si grande da tramutar con un cenno i raonti da uno in

altro luogo : Si habuero omnem ftdem ita ut monies transferam, cha-

ritatem autem non habuero, nihil sum i. L'uomo 6 cristiano, finch&

coritinua ad appartenere alia Chiesa di Gristo. Ora Gnch& conserva

intatta la sua fede , egli bench& peccatore appartiene non pure al

corpo di lei per la esterna professione, ma eziandio aH'anima quan-

tunque incompiutamente; perche sebben non possegga tutto intero

il principle di vita cristiana, ne partecipa nondimeno a quella par-

te, che e principio e fondameiito delle altre.

III.

Di qui apparisce esser molto imprudente e stolta cosa il troppo

declamare contra questi infermi e languidi membri della Chiesa ,

screditando le opere buone che fanno , sotto lo specioso pretesto ,

che esse sono insufficient , sono la scorza della virtu, e disgiunte

dalla Integra giustizia non son meritorie del cielo. Esortarli bella*

mente e per ogni guisa a rompere Gnalmente quei lacci che li rat-

tengono, e darsi una volta di tutto cuore al Signore nell'osservunza

di tutta intera la legge, e cosa ottima. Ma dir loro: giacche non

Yolete far tutto, non fate niente ; giacche non volete esser virtuosi,

1 DANTK Paradiso XIX. - 2 I ad Cor. XIII.
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non \i professate neppure credent!, e cosa empia, crudele e la piii

pregiudiziale che mai. Lascio indietro, che cos) leverebbesi dal men-

do non lieve cumulo di azioni pie e benefiche , e indurrebbonsi al-

ia disperazione parecchie persone ; le quali si vedrebbon nel bivio

o d'esser totalmente buone, al che per allora non san risolversi; o

d'essere totalmente malvagie, al che piu di leggieri appiglierebbon-

si, con immenso danno sociale. Avverto soltantO'Che quelle anime

traviate , ma tuttavia credenti , possono un giorno o un altro ri-

conoscersi de'loro falli, cominciare una vita nuova e salire a gran

santita.

Non sien le genti ancor iroppo sicure

A giudicar, st come quei che stima

Le biade in campo pria che sien mature :

Ch' io ho veduto tutto il verno prima

II prun mostrarsi rigido e feroce ,

Poscia portar la rosa in su la cima ;

E legno vidi gia dritto e veloce

Correr lo mar per tutto suo cammino,

Perire al fine all'entrar delta foce.

Non creda monna Berta e ser Martino,

Per vedere un furare, altro offerere,

Vedergli dentro al consiglio divino.

Che quel pud surger, e quel pud cadere *-,

E a questa risurrezion di quel misero, quanto sostegno ed aiuto non

pu6 porgere la pratica di quegli atti di devozione e di opere buone

che i nostri censori deridono, perch6 deturpate da altri vizii della

persona? II sacro Concilio diTrento, parlando della giustificazione

dell'empio, assegna questi tre gradi , per cui egli passa di mano in

mano. II primo e la fede: fidem ex auditu conoipientes libere moven-

tur in Deum, credentes veraesse quae divinitus revelata et promissa

i DANTE , Paradiso canto XIII.
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sunt. II secondo e la speranza del future perdono : m spem erigun-

tur, fidentes Deum sibi propter Christum propitium fore. II terzo fc

la plena conversione a Dio col fermo proponiniento di cominciare

una nuova vita e di osservare i divini precetti : denique dwm propo-

nunt . . . inchoare novam vitam et servare divina mandata *. La

fede adunque 6 il primo passo che di per s& mena agli altri e 1'ini-

zia e li sostiene. Se la speranza & via e quasi incoazione della ca-

rita; la fede & base della speranza. Fede e sostegno di cone sperate:

est autem fide$ sperandarum substantia rerum 2
. Importa dunque

moltissimo all'uom peccatore, conservare e fomentare in s& il piu

che possa codesto fondameuto e codesto germe di salute, quest' an-

cora che sola gli rimane per fuggire il naufragio che lo minaccia. Or

esca e fomento alia fede sono appunto le pratiche esterne di reli-

gione. L' assistenza ai divini ufficii , 1'orar frequente, i digiuni ,
i

devoti pellegrinaggi, la liberalita verso le chiese non 6 a dire quanto

aiutino a mantenere ed avvivar la credenza alle verita rivelate e ren-

derci familiare il pensare a Dio e alia vita avvenire. Oode non & a

vituperarne, ma a commendarne altamente 1'esercizio anche in quelle

persone che per la loro rea vita caddero in disgrazia a Dio. Anche

tra gli uomini, se due persone inimicaronsi , e consiglio lodevole e

prudentissimo far che di frequente si veggano, si parlino, si usino

esterni segni di rispetto, si regalino scambievolmente con doni. In

tal modo il sangue si sgrossa a poco a poco, si smettano le repu-

gnanze, rinfrescansi le antiche rimembranze d'affezione, i cuori si

accostano, e lastricata cosi la via a una perfetta riconciliazione, un

bel giorno, che ^ che non e, eccoteli tra loro rifatti amici. Non e

questo un fenomeno che si rrnnovella spessissimo negli ordini so-

prannaturali della grazia?

Che se si pon mente a quei celesti ausilii, onde ruomo per con-

vertirsi ha bisogno d' essere eccitato e sorretto , non sono appunto

queste pratiche di pieta i canali per cui Iddio suole trasmetter-

li? Quante volte e avvenuto che >al visitare una chiesa, al ptegare

1 SESSIO VI. Da iustificatione , cap. VI. 2 Ad Bebraeos
, XI, 1.
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d'innanzi una divota immagine, all' udire una predica, cuori durissi-

mi si son sentiti innondare da una pioggia interna che incontanente

li ha rammolliti? Quante volte il solo recarsi dal confessore, benche

senza deliberazione di ravvedersi , & bastato a far si che la persona

contra ogni suo prevedimento si sentisse mutata interamente d'af-

fetti? Quante volte l'austerit& corporate, la limosina
, la fervorosa

preghiera ha impetrato da Dio soprabbondante grazia a cuori dianzi

ingolfati in ogni genere di brutture? Buona b I'orazione, unitamente

al digiuno ... La limosina francheggia dalla morte, purga i peccati

e fa trovare misericordia e vita eterna *.

Quando Daniele scoperse al superbo Nabucodonosor 1'imminente

gastigo, di che Iddio lo avea minacciato in quel suo sogno miste-

rioso, che cosa gli suggerl egli mai? Forsech& gli disse: Principe,

e vana qualunque tua opera buona? Anzi quel santo Profeta esor

tandolo a non abbandonarsi , cosl prese a favellargli : Ti piaccia , o

Re, seguire il consiglio mio. Redimi colle limosine i tuoi peccati;

soddisfa le tue iniquita colla misericordia verso i poverelli. Chi sa

che Dio per tal riguardo non ti perdoni le tue colpe; Quamobrem,

Rex, consilium meum placeat tibi. Peccata tua eleemosynis redime, el

iniquitates tuas misericordiis pauperum. Forsitan ignoscet delictis

tuis 2
. 11 centurione Cornelio fu chiamato alia fede in vista delle sue

orazioni e della sua larghezza in soccorso dei bisognosi ; orationes

tuae et eleemosynae tuae ascenderunt in memoriam in conspectu

Dei 3
; e 1' Ecclesiastico ci assicura che come 1'acqua il fuoco, cosl

la limosina ammorza i peccati ; ignem ardentem extinguit aqua, et

ekemosyna resistit peccatis *. Vedete dunque bel garbo che si ha a

porre in discredito codeste opere, sott'ombra die esse non bastano

a far 1' uomo virtuoso, e se posson tacciarsi di superstiziose quando

si esercitano da persone che vivendo in peccato non han per altro

perduta !a fede !

1 Bona est oratio cam ieiunio . . . Eleemosyna a marte liberat ; ipsa est quae

purgat peccata et facit invenire misericordiam et vitam aeternam. TOB. XIIT, 8, 9.

2 DANIEL IV, 24. 3 Actorum X ,
4. 4 Eccles. III.
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IV.

Mi scuseranno i lettori , se insisto di troppo su questo punto,

perchS non so come in quasi tutti i libri di educazione, che oggi-

giorno vengono a luce in Italia , veggo predominare una pessima

usanza ; ed e d' inculcarsi la sola virtu morale dell'animo, la mode-

stia, la temperanza, la castita, la giustizia, non escluso (s'intende)

Famor patrio e lo zelo per 1'indipendenza della penisola ; senza farsi

neppure parola di quei pii esercizii di culto esterno e di quelle di-

vote pratiche, che valgono mirabilmente a confortare e crescere la

nostra fede. A dirla come la sento, codesta usanza mi pute un po'di

protestantesimo, che cerca sordamente infiltrarsi tra noi. II prote-

stantesimo condannato da Dio ad aggirarsi in perpetue contraddi-

zioni, anche in questa parte si risente della sua pena. Esso comin-

ci6 dal dire che la sola fede bastava airuomo senza le opere; adessa

finisce col dire che le sole opere bastano senza la fede. A questo 6

finalmente riuscito col razionalismo in che e degenerate oggidi; e

di questo peccan tra noi non pochi moderni scrittori di pedagogia.

Ma Tuno e 1'altro e errore nefla verace Chiesa di Cristo. Se e vero

che la fede senza le opere e morta 4
; e altresl verissimo che senza

la fede e impossibile piacere a Dio 2
.

Si esorti pure alia virtu; ne siam lieti oltre misura. Ma, deh! per

Dio! non si trasandi di esortare alia fede e a tutte quelle pratiche

esterne che 1'alimentano. Si ricordino che il giusto vive di fede 3
;

e che e incomparabilmente meglio aver la fede sincera con una me-

diocre virtu, che aver virtu naturali in grado anche eccelso, senza

la fede sincera.

S. Agostino, confutando alcuni non molto dissimili dai nostri

odierni lodatori della virtu, finge la seguente ipotesi. Ci sieno, di-

ce egli, due persone molto diverse tra loro. Di queste 1'una non

1 Fides sine operibus mortua est. IACOBI XX, 26.

2 Sine fide impossibile est piacere Deo. Ad Hebraeos XI, 6.

3 lustus antem meus ex fide vivit.
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offenda mai il prossimo, vuoi nell'onore, vuoi nella roba o nella vita;

non abbia male cupidigie ; onori i parent! ; sia casta fino al perfetta

celibato ; largheggi Del beneflcare altrui ; sia uno specchio di pa~

zienza ; non solo non frodi , ma neppure richiegga il suo da'froda-

tori, anzi spogliatosi d'ogni avere ne faccia libero dono agl' indi-

gent!.. Una sola cosa per6 manchi a questi suoi mkabili costumi r

ed e la fede cattolica. L'altra persona per opposto no sia cosi mo-

rigerata, come quella prima. Faccia delle buone opere in virtu del-

la fede che opera per la carita, ma non in tanta perfeHoue ; sostenti

la sua lubrica indole colla onesta delle nozze; si lasci, benche seoza

colpa almen grave, bene spesso lusingar dal diletto ; non sia tanto

paziente a tollerar le ingiurie che gli vengano fatte, ma corra all'ira

con desiderio di vendetta , bencbe per poter poi dire neM'oraziane

dominicale : Signore, rimetti a noi i nostri debiti, comenoi li rimet~

tiamo ai nostri debitori , richiestone , perdoni al nemico ; possegga

beni temporal! , del quali a qwando a quando faccia delle limosine^

ma non si larghe, come queH'altra; non rapisca 1'altrui, ma riven^-

dichi il suo. Per altro a questi suoi molto mediocri costumi ella ac^

coppii una fede retta ,
in forza della quale si contessa con penti-

mento de'suoi peccati; loda Dio in ogni azione buona, atteibuendfc

a se ignominia , a Dio gloria , da Lui implorando indulgenza e di-

rezione nell'operare. Qual dei due vi senabra da preferirsi? Sappift^

te, dice il santo Dottore^ che senxa paragone vuolsi antiporre cpie-

sto secondo. Imperocche quel primo con tutto quelsuo apparato di

virtu sopraffina , pure, perch& gli manca la fede ortodossa ,
si dan-

nera : cum suis velut laudabilibus moribus, si non in Deum fidemre-

ctam et catholicam teneat, de hac vita damnandus abscedet. Dove il

secondo, bench^ di costumi inferiori all'altro, nondinieno ?perche le

sue opere so no dirette e impreziosite dalla fede cattolica , <si sal-

vera : de hac vita liberandus et in consortium cum Christo regnaturo*

rum recipiendus emigrat *.

1 Sari grato ai nostri lettori aver qui per dist-eso tiktto il testo di ^iiesto

Padre della Chiesa Audiant ergo vel ipsi vel^otius ii, ^uos idiotas et iaeiuditos
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lotendano bene questa gran verifca quelli, che per manco di scien-

za si lasciano accalappiare dagl' insidiosi sofismi dei lodatori del I a

virtu puramente morale alia pagana. La nostra fede cioe la fede cat-

tolica : nostra fides hoe est catholica fides , non pel valore delle ope-

re, ma per se stessa, per legge intrinseco, per sua propria efficacia,

discer-ne uomo da uomo, ci colloca in istato ohe di per s& tende a

salvarci, comunicandoci quel principle di vita di cui dee vivere il

giusto per esser tale : iustos ab iniustis non operum sed ipsa fidei le-

ge discernit; quia iustus ex fide vivit. Chi ricusa di credere, sia vir-

tuoso quanta si voglia, e gia condannato ; perche gli manca il princi-

pio di vita eterna : qui non wediderit condemnabitur 1. Ma chi crede,

deciperemoliuntur. Nostra fides, hoc est catholica fides, iustos ab iniustis non ope-

rum sed ipsa fidei lege discerait
; quia iustus ex fide vivit. Per quam discretionem

fr-fit
, lit homo ducens vitam sine homicidio, sine furto, sine falso testimonio, sine

appetitu rei ullios alienae, parentibus honorem debitum reddens, castus usque ad

continentiam ab omni omnino concubitu etiam coniugali, eleemosynarum largis-

simus, iniuriarum patientissimus , qui non solum non auferat aliena, sed ne sua

reposcat ablata, vel etiam venditis omnibus suis erogatisque in pauperes, nihil

suum propriumque possideat ;
cum suis tamen istis velut laudabilibus moribns,

si non in Deum fidem rectam et catholicam teneat
,
de hac vita damnandus abs-

cedat. Alius autem habeas quidem opera bona ex fide recta, quae per dilectionem

-<

operatur, non tamen ut ille bene muratus, incontinentiam suam susteotet hone-

state nuptiarum, coniugii carnalis debitum et reddit et repetit, nee sola propaga-

tionis causa, verum etiam voluptatis, quamvis cum sola uiore concumbit, quod

coniugatis secundum veniam concedit Apostolus (I. Cor. VII, 6); iniurias non tarn

patienter accipit, sed ulciscendi cupiditate fertur iratus
; quamvis ut possit dice-

r re : stout et nos dimittimus debitoribus nostris, rogatus ignoscat ; possidet rem

familiarem
, faciens inde quidem eleemosynas, non tamen quam ille tarn largas;

non aufert aliena , sed quamvis ecclesiastico iudicio non forensi
,
tamen repetit

sua
; nempe iste qui moribus illo videtur inferior, propter rectam fidem quae illi

est in Deum, et ex qua vivitet. secundum quam in omnibus delictis suis se accu-

sat, in omnibus bonis operibus Deum laudat, sibi tribuens ignominiam , illi glo-

riam, atque ab ipso sumens et indulgentiam peccatorum et directionem recte fa-

* ctorum, de hac vita liberandus et in consortium cum Christo regnaturorum reci-

piendus emigrat. Quare, nisi propter Fidem ? Contra duas Epistolas Pelagia-

norum. Ad Bonif. etc. 1. 3, c. V.

lA*c. XVI, 15.
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e per ci6 solo separate da costoro , e trasferito in un ordine piii

elevato , nella sfera cioe di quelli che sono in via alia boatitudine

soprannaturale. E per6, anche esercitando una virtii mediocre , ec-

cede di tanto i virtuosi perfettissimi (prendo Fipotesi senza curar-

mi della sua realta) ma sforniti della vera fede, di quanto la grazia

avanza la natura e 1' ordine divino si solleva sopra 1' ordine umano.

Ottimo sarebbeche I'uom fedele si studiasse ancora d'esserevir-

tuosissimo, operando pienamente a norma della sua credenza ; e,

grazie a Dio, non manca nella Chiesa cattolica un graudissimo nu-

mero di cosiffatti. Ma non essendo possibile che in una gran mnlti-

tudine tutti sieno perfetti, anche i mediocri , anche i deboli, che

posseggono la vera fede, sono immensamente al di sopra di quelli

che fossero guerniti d'ogni virtii morale, ma senza fede. Neppur

comparazione dovrebbe, a dir vero, istituirsi tra loro ; perche i ter-

mini si trovano in genere affatto diverso. Anzi perfino il fedele, che

per fragilita cade talvolta in peccato ,
si trova meglio condizionato

del virtuoso ma incredulo
; perche quegli in forza della sua fede pu6

in un istante pentirsi, rivolgersi a Dio, conseguire indulgenza delle

colpe che detesta sotto il lume e 1' influsso della grazia ; laddove que-

sti manca del primo elemento , del primo fondamento della giu-

stificazione, senza il quale e impossible salire al cielo, checche si

faccia nell' ordin morale, ma puramente umano.

Vedi adunque quanto importa assicurarsi e conservarsi la fede ,

ingegnandosi di confortarla e rinfiammarla con ogni cura ; e se sia

utile e sensato lodar unicamente e inculcar la virtu e i mezzi per

acquistarla, senza terier conto deila importanza di mantenersi nella

fede sincera , e di adoperare per ogni guisa a difenderla e fomen-

tarla.

Ora i mezzi e i presidii a tal uopo, torniamo a dirlo, sono appun-

to riposti per la piu parte nei sacri riti, nelle sacre ceremonie, nel-

la celebrazione dei divini misted, nel culto delle immagini, nelle

feste e solennita della Chiesa, nelle pubbliche preghiere, neH'ammi-

nistrazione de' sacramenti. In siffatte cose trovansi, come incarnati

e incorporati, i dogmi da Dio rivelati e commessi alle cure de'suoi
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mioistri. Oltre 1'esser canali di celesti grazie, sono quei simboli e pra-

tiche un continue linguaggio die c'insegna, ci esorta e ci commuove

Faffetto in ardine ai divini misteri, alle verita rivclate, alia devozione

verso Dio, agli affari della vita avvenire. L'uomo vuol esser preso

pei sensi; 1' immaginazione e la chiave dell'intelletto, e lo specchio

in cui si riflettono i concetti di questo per vestirvi una forma indi-

viduata e corporea. Senza il soccorso di sensate apparenze la mente

umana, mentre al corpo e congiunta, mancherebbe dell'apprensione

di ci6 che essa colla virtu sua fa poscia degno d'intendimento. L'al-

lontanarsi da segni sensibili della fede riuscira senza fallo a farci per-

dere, o almen guastarci a poco a poco le idee della medesima. I loda-

tori della sola virtu e almen taciti disprezzatori delle pratiche ester-

ne del culto non hanno forse questo disegno ; noi non vogliamo ac-

cagionarli di scopo si nequitoso. Ma 1'effetto che produrrebero e

tale. Essi coi loro precetti e colle loro critiche tendono a svigorire

la fede, inducendo i fedeli a non curare quegli atti che ne sono il

vital nutrimento.

Questo, piii che il compianto da essi, e danno incalcolabile. Impe-

rocche scalza le basi della vita cristiana, e fa in gran parte sdimenti-

carci del primo de'nostri doveri. Si richiede nell'uomo (chi pu6 ne-

garlo?) ilben vivere; ma il fondamento debb' esserne il rettamente

credere. E necessaria 1'osservanza dei divini precetti; ma il primo

tra questi e Fossequio dovuto a Dio, offerendogli il nostro intelletto

coll'adesione ai soprannaturali misteri, il nostro cuore cogli affetti

d'interna devozione, il nostro corpo coile pratiche esteriori del cul-

to. Chi mira profondo i bisogni del nostro secolo , non pu6 essere

che non s' accorga , che se esso ha mestieri d' essere esortato alia

virtu, molto maggiormente had'uopo d' essere esortato alia since-

rita della fede e alle pratiche che la promuovono ; massime in Ita-

lia, dove uomini inspirati dall' inferno si adoperano di mani e di

piedi per ischiantarla dal cuore dei semplici.

Vol. X.



LIONELLO

L' ULTIMO DELITTO

Quelle ultime parole aveano sommamente commosso quei gentili,

e 1' Alisa , non che dare una lagrima all' infelice Lionello , ne vers6

a cald' occhi in tutto il tragitto dai tigli insino alia sua cameretta ,

ove giunta , si pose a ginocchi dinanzi alia sua cara Madonnina , e

vi continu6 un dolce pianto , pianto d' amore e di riconoseenza a

Maria ch' ebbe tanta pieta del povero Aser , e lo trasse per ispezia-

lissima grazia , dair abisso di tanti errori , e dal vivo inferno delle

societa secrete per condurlo di sua mano ai puri lavacri del sangue

di Gesu Gristo Oh Madre santa , diceva la giovinetta , o Madre

dolce, chi pu6 mai penetrare nei profondi e inaccessi misteri della

bonta di Dio, che parla benigna al cuore di tutti, e tutti vuol salvi

e partecipi delle sue infinite misericordie? e chi F ascolta, e chi le

apre il cuore , ed Ella v
j

entra pietosa e lo bacia e 1' accarezza , e

quel bacio lo lava , lo purifica ed abbella di tanto raggio , che dove

prima era buio ed orrore, e fatta luce e paradise di grazia. Or che

sarebbe di Aser , Mamma mia buona , se voi non 1' aveste mirato

degli occhi vostri amorosi ed egli non avesse risposto docilmente
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al vostro invito materno? Egli era in suite vie diLionello e sarebbe

precipitate nel baratro istesso.

Mentre Alisa rizzavasi e s' asciugava gli occhi lacrimosi , entr6

Tinnoeente Lodoiska, la quale vedendola piangere le venne timida

innanzi e tutta tonfusa e singhiozzando anch'essa, le disse Alisa,

che hai? perche piangi? Alisa la bacio in fronte, le prese con

ambe le mani il capo, la lisci& e rispose Niente, niente, bella

mia, diciamo uri Ave alia Madonna, e vieni a leggere, che stassera

andremo in barchetta a pescare sul lago E la cara Lodoi&ka spicc6

an salterello ed entr6 nella camera di studio.

II dl vegnente scesi , appresso desinare , sotto F ombre consuete

e postisi a sedere, Mimo non avea seco portato le memorie di Lio-

nello ; onde Alisa , e tutti gli altri ch' eran cupidissimi di vederne

la fine Oh perche, sclamarono ad una voce, non ci recasti il libro?

Ha egli terminate cosl ricisamente ov' e maggiore la curiosit^ d' in-

tendere gli ultimi avvenimenti della sua vita ?

Per mio credere, disse Mimo , quest' era eziandio il desiderro

di Lionello , e s' egli non avesse avuto tata fretta di bruciarsi le

cervella, avrebbe condotto a termine il suo divisamento ; ma il ma-

noscrhto fea dentro certi foglietti volanti cogli appunti
* ch' iva fa-

cendosi a mano a mano per poicia distenderli come te antecedent

memorie. Nel libro, dopo la tenera esclamazione alia sua sorella ,

che quel poveretto si vede quanto amasse, non v' e altra aggiunta

che il ricordo del luogo ov' era giunta la nave a quel momento che

terminava rultkne parole, e dice Questo libro e state scritto sh)

qui neir Oceano atlantico il 29 Maggio 1848 al grade 40 di latitu-

dine boreale in sulla linea delle isole Azorre i 26 di longitudine ,

all' ora vespertina nel punto che suona la campanella della prime

vigilia di bordo.

1 I Florentine cbiamano appunti i ricordi , e dicono di chi nola nelle tavoletle

Ha preso i suoi appunti: e sebbeae non sia registrato Del Voc. tuttavia 1' hanno

continuo in bocca, e viene dall' appuntare o scrivere per ricordaoza alcana cosa.

E 'l.pUt bel da notare fermo e appunto. (DiTTAai.)
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E potrai , Mimo , da quelle noterelle
,
disse 1* Alisa avida di

sapere piii innanzi, trarre tanto che valga a farci conoscere le av-

venture di Lionello?

Le non sono poi tutte noterelle, e v'ha qualche tratto disteso,

ed altri toccan fatti che DO! leggemmo in sui giornali , ed altri che

ci scrisse Aldobrando da Roma con di molti particolari esattissimi.

II primo ricordo e del 2 di Giugno ove dice che ['Esperanza, visto

dalla lunga un legno, il Garibaldi sail alia gabbia e conobbe la croce

rossa di Savoia : onde presa la tromba di mare e datole voce , rizz6

il segnale che s'accostasse dicendo Italiani II capitano del bri-

gantino rispose Genova chi siete? L' Esperanza mise alia

cappa, il genovese gir6 di rombo e fi!6 verso di noi. I legni calarono

gli scalmi, e il Garibaldi con me, coll' Anzani e col Gaggini venne

a parlamenlare col capitano ,
il quale narr6 in iscorcio le rivolture

di Parigi, la caduta di Luigi Filippo d' Orleans, i moti di Yienna,

i sollevamenti di Milano, di tutta la Lombardia e la Venezia, la

fiamma della liberta e indipendenza d' Italia destatasi daNapoli alle

Alpi : Re Carlo Alberto venuto al soccorso de'Lombardi, la battaglia

di Goito, 1'assedio diPeschiera, le speranze di sterminare ilCroato

di !a dal Brener e dal Tagliamento Gioie del Garibaldi e degli

Italiani, feste e brindisi fatte a bordo dell' Esperanza navigazione

del Mediterraneo,

Noi gia vedemmo, disse don Baldassare, annunziar dalle gaz-

zette liguri la venuta di Garibaldi insino dal 17 Giugno, per una

nave genovese che abbattutasi in viaggio coll' Esperanza, pigH6 vo-

ce, e ne sparse immantinente la novella nel porto di Genova; e poscia

fummo avvertiti come di grande avvenimento, che il Garibaldi era

pervenuto a Nizza il dl 21 del detto mese di Giugno ,
ove dopo

tant' anni d' esilio abbraccio caramente la madre sua e la moglie e

i flgliuoli ,
ch' egli avea mandati in Italia sopra un'altra nave mer-

catantesca, atteso i lunghi indugi che il soprattennero in Montevideo

per le cagioni memorate addietro, e si, e molto piii ancora, per non

esporli a qualche combattimento in caso, che qualche vascello incro-

ciatore di Russia o di Spagna gli volesse contendere il passo.
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In Nizza i giovani mazziniani fecero gran festa/al vederlo, e mi-

ravanlo e preiicavanlo come uno eroe ; ma gli uomini assennati e

dabbene, che tanti havvene in quella deliziosa e gentile citta, non

videro in lui che il cospiratore, il corsaro e un capo di masnadieri,

ne il degnarono d'un saluto; il che mostr6 al Garibaldi, sino dal suo

primo metier i piedi in terra italiana, che il diritto concetto delle

cose era ancor fermo in Italia , ne i pochi abbacinati , o sedotti , o

facinorosi erano il Popolo, e molto meno poi la Nazione. E s'ebbe

a confermare
, quando rinavigato co* suoi avventurieri sull' Espe-

ranza al porto di Genova , si vide applaudito e careggiato da una

mano di giovinazzi avventati, e dai repubblicani della Giovine Italia,

ove all* opposto i buoni e onesti cittadini il miravano con freddezza

e molti con orrore.

Tuttavia, disse 1'Alisa, pe' giornali italiani si fece uno scam-

panio , che mai il piu romoroso ,
di questa venuta del Garibaldi in

Genova.

SI, ripigli& don Baldassare, segnatamente perche i suoi pirati

si scaraffarono il bello e nobil casamento degli Esercizi Spiritual! in

Carignano, ch'e una reggia a vedere gli scaloni, le sale, i corsi del-

Facque in tutti i piani, le pile di marmo , i lunghi corridori , le

camere con viste maravigliose sopra il Bisagno , e di tutta la parte

orientale della citta, della marina e del porto. Non e forse di gran

lunga in tutta 1'Italia postura di casa piu vaga e deliziosa di quella.

Ivi piii volte 1'anno accoglieasi il clero, e in quaresima la nobilta

genovese, dal tumulto cittadino, e nel silenzio e nella solitudine

ritemperavano lo spirito, coll'assidua meditazione delle veritaeter-

ne , a praticare puntualmente e con santo fervore le virtu proprie

dello stato di ciascheduno. Or quelle camere testimonie di tanti a-

morosi sospiri a Dio , di tante lacrime di pentimento , di tanti ge-

nerosi proponimenti, di tante lotte e di tanti trionfi, di tanti timori

e di tante speranze, ove Dio nel secreto di tanti cuori piovea lumi

e grazie inenarrabili , quelle camere furon fatte covo di que* sche-

rani che le macularono d'ogni abbominazione. Quei riposti giardini,

quei romiti recessi, quelle cappelle onde usciva la santa parola, ove



646 LIONELLO

abitava Gesii in Sacramento e apriva ai poveri peccatori i fonti delle

misericordie, ftiron fatti albergo di meretrici
, echeggiavano di be-

stemmie, tumultuavano delle orgie oscene di que' feroci, che stanchi

dallo stravizzo , dormiano poscia sognando le stragi e le rapine da

consummate sulla misera Italia a nome della liberta e dell' indi-

pendenza.

Intanto per6 , riprese Mimo, che coteste anime pie faceano i

santi esercizi in Carignano , il Garibaldi vo!6 a Torino per offerirsi

ai Ministri per la redenzione di Lombardia; ma essi che sapeano sic-

come a cacciare il vecchio leone Radetzky non valea balenieri , to-

reri , ladroni di terra e corsari di mare , ma milizia disciplinata ,

sobria e valente con General! sperti e maestri di guerra , sguarda-

rono il Garibaldi con un sogghigno e gli ebber detto II Re essere

a campo a Roverbella ,
a lui si presentasse II Garibaldi indegnfr

di quel freddo accoglimento , mosse al Re , piegossi a quell' eccelsa

corona , si profferl co' suoi ; ma il Re che benignamente 1'aveva ac-

colto, benignamente Faccomiat6, ne il Garibaldi sapea farsi capace

di si strano rifiuto ; riputando forse che Radetzky fosse qualche

toro delle praterie di Rio Grande, da allacciargli il corno col cappio

scorsoio e tirarlo sotto la punta del suo lancione.

Voi celiate , disse don Baldassare , ma nol pigliarono in celia

i mazziniani ,
che accagionavano Carlo Alberto della sua rotta per

non aver fatto Generalissimo dell'esercito il Garibaldi. Questo dio

Marte avrebbesolo co'suoi cento masnadieri sconfitto Aspre, Wei-

den e Radetzky, che dubbio c' e 1 ?

Non dubitate, riprese Lando piacevolmente, poich& i giornali

genovesi , livornesi e romani lo ci dipingono appuntino Orazio

sol contro Toscana tutta quando rifiutato da Carlo Alberto , e

1 Non v'fe dubbio nessuno a udire il Cuneo, il quale ci dice Noi lasciamo

alia storiaV incarico di far palese came il defanto Re, lungi dall' approfittare

di tanto entusiasmo (del Garibaldi) e di cosl maravigliosa devozione alia pa-

tria, e d'un NOME GIA' TANTO NOTO E CJRO ALL' ITALIA, consentisse invece

tanarlo da se 9 privare la guerra nazionale d' un si patents mezzo di

TORIA.
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accolto dai Milsnesi , chiamft da Genova i suoi bravi
, rflccora6 due

altre migHaiarde' piudisperati Lombardf, e corse sopra Milano per

difendere la sua indipendenza contro il fiero Tedesco, il quale venia

vittorioso della Custoza incalrando gagliardamente 1o sconfitto eser-

dto sardo. Ma giunfco a Mxwiza e saputo dell* armistizio Salasco, e-

gli comese fosse nno Imperatore di corona grid6, che I'animo suo

altamente italiano e dell'onore del nome gelosmimo, non degnava

piegarsi a tanto infortunio, e preferiva alia vergogna di scendere a

patti coll' Austriaco, incontrare erf pochi suoi fidi la morte contro

il soperchiante nemico. Disdiceva pero ogni tregua ,
e sentendo rivi-

vere in se il diritto che appartiene a ciascun cittadino d'opporsi con

tutte le forze e in ogni modo alia rovina della patria ed alia sua vr-

gogna, si costifaiva propugnatore della oau*a italiana, forte del

mandato che la patria confida a chiunque ha il coraggio d' assu-

merlo.

Eh che paroloni sesquipeJali ! disse Bartolo : disdirebbero al

<Jran Tamerlano.

E don Baldassare Al Garibaldi non rimaneva altra scappatoia

che di gittarsi, con queste belle parole per disperato alia strada : pe-

rocche dall'un canto Carlo Alberto 1'avea rifmtato, e non avendolo in

conto di soldato regolare, nol potea n& il volea inchiudere nell'armi-

stizio. Per converso egli co' suoi masnadieri non potea darsi in

mano degli Austriaci , che aveanli in conto di briganti , e non gli

avrebbero accolti a quartiere ; laonde temendo d' essere manomesso

dal vincitore , s'attenne al suo antico mestiere di masnadiero, ber-

sagliando, taglieggiando e mettendo paura co' suoi 1500 scanfardi

al Comasco, al Varese e a tutti i villaggi di lungo il Lario.

E qui , continu6 Lando sempre in canzone ,
i giornali repub-

blicani ci commendano il Garibaldi alia mischia di Luino e di Mo-

razzone (ch'essi chiaman battaglie e assedi) dipingendocelo come un

Napoleone ad Arcole e a Marengo, a Mantova e ad Ulma ; e sebbene-

abbia dovuto fuggir sempre , nulla per6 di manco si scrisse che fa

sua incredibile audacia sortendo esito felice veniva a riconfermar*
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la nola sentenza : chi non ha paura , ha un grande elemento di vit-

toria Con cotesti suoi elementi d'ossigeno e d'idrogeno riusci in

una vittoria d'acqua, scorrendo fra le gambe de'Tedeschi come un

tacito rivoletto in fra 1'erba. E di coteste vittorie sdrucciolevoli egli

era maestro , come tutti i suoi pari sono , i quali vivendo sempre

alia macchia , saimo guizzar di mano ai berrovieri che dan loro la

caccia e li stringono in qualche burrato , onde non par possibile di

smucciare ; e pure scompaiono e fuggon loro di mano.

Ma il Garibaldi non era uomo da fuggire a man vuote , e quan-

tunque fieramente incalzato dai volteggiatori d' Aspre, sapea pas-

sando per casali e ville arrafifare ai villani tapinelli quel po* di

gruzzoletti di pecunia che tenean sotto il camino
, o nello strame

nascosti, menando via per giunta ronzini e muli, e bottinando

galline, papere e cavretti per asciolvere al rezzo di qualche vallon-

cello ermo e sequestrato dalle vie de' buon cristiani ; sinche giunto

a salvamento in sul tenere del Re di Sardegna , ca!6 improvviso so-

pra Arona. Ivi per terminar bene e gloriosamente la sua campagna,

quegli che sotto Mantova s'era offerto a Carlo Alberto dicendogli

ch'era per lui supremo bisogno di combatlere e dare il suo sangue

per V Italia voile almeno fare un salassetto alle casse pubbliche

d'Arona ;
e acciocche le non patissero di pletora che le sofFocasse di

qualche tocco apopletico, riput6 salutarissimo di vuotarle, e andar-

sene con Dio nella Svizzera. E perche il Governo Sardo ne men6

gran romore
,
e chiamollo ladrone , scellerato e fellone ,

i suoi en-

comiatori 1'appellano intemerato guerriero, che in ogni guisa saffan-

nava a degnamente sostenere colle armi f onore italiano in faccia

air Austriaco, e si maravigliano altamente e fanno i trasecolati, che

il rubar le casse pubbliche sf chiami delitto. Pero chiunque abbia

sensi e cuore di vero cittadino d' Italia, soggiungon essi, ben lungi

dal dare biasimo, lodera invece altamente I'uorr.o, che rivollo il pen-

siero all' universale nazione, seppe sovrapponendosi Me impronte ed

insensate questioni di FROV1NCIALI LEGALITA , con quesio ed

ALTRI FATTI dare un esempio e segnare francamente la via a
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chi vorra un giorno farsi UN1FICATORE della smembrata sua

Patria *

Avete capito? grido Bartolo. Italiani, avete inteso? Questi

UNIFICATORI D' ITALIA, che gridano sino all' infocagione di gola

contro i legittimiGoverui che disanguano i popoli, essi poi chiamano

gentilezza , cortesia e valore il versare e scialacquar questo sangue,

rubando le casse del Municipii e delle Provincie; e lodano il Ga-

ribaldi di queste ladronerie, e dicono aperto ch'eyfi ha insegnato la

via $a tenere rapinaudo i tesori dei diversi Stati d' Italia a nome

delf Universale Nazione ; di guisa che le casse di Toscana si possano

involare per cospirare in Lombardia ;
le casse di Romagna per sol-

levare il regno di Napoli , e cosl via discorrendo. Basterebbero co-

teste poche righe allegate qui sopra a rendere ammoniti i Principi

e i Popoli d' Italia a qual sorta di rigenerazione accennino i fratelli

mizziniani.

Oh ne udirete delle 'migliori, disse Mimo ; e ancora che Lio-

nello tocchi e passi ne' suoi registri ; tuttavia si puo chiararaente

conoscere come la Giovine Italia facesse il suo maggiore assegna-

mento sopra 1'intrepidezza, 1'audacia e 1'ostinazione di Garibaldi. In

Eivezia, dove fuggl co' suoi, tro\6 i fratelli che a mano a manori-

mandavano di qua dall'Alpi i suoi commilitoni, i quali pigliarono

stanza in vari luoghi della riviera di Genova e in Geneva stessa.

Egli con Lionello e qualche altro de' piii fidi travalic6 in Francia e

di la pel Yaro fu nuovamente a Genova, ove 1'attendeano gli emis-

sari di Sicilia , che il domandavano a capitanare la guerra dell' in-

surrezione ; poichfc il Garibaldi non potea respirare che nelle rivol-

1 Proposizioue del mazziniano G. M, Guneo. Noi siamo teautissimi a costoro di

tanta improntezza di senteaze, le quali doveriano pur isturare gli orecchi a molti e

t6r le squamme dagli occhi de' ciechi : ma questo e proprio il luogo da opporre

Ul videntes non rid" ant et audientes non and iant
,

ch' e il maggior castigo di Dio

alle genti ch' ei vuol punirc nella sua giustizia. E pur badano a gridare alia

malevolenza ,
alia calunnia

,
al livore

,
e per la piu benigna all* esagerastione

Bone lesu ! puoss'cgli parUre piu aperto di quello che faccian eglino? e se noi ri-

petiamo e facciamo un po' di glossa, noi siamo i trisli e i malignanti !
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ture de poj^oii , che so no 1' aere pid facentesi a' suoi polmoni;

i ambiente de' paesi ordinati e tranquilli non e si elastico e vivace

par lui e gli toglie 1'appetito, auzi siecome aere crasso gli da tant'afa

al poimone, che temerebbe di soffocamento al cuorc. E pero die sua

parola ai Siculi di navigare a Palermo e noleggiato un legno, tras-

ferissi co' suoi lanzichenecchi a Livorno. Se non che i Livornesi

ch'.erano in tutto di concerto coi Romani , ipreso da parte il Gari-

baldi gli dissero Se' tu pazzo ? Che vuo' tu far di Sicilia ? lasciala

friggere nel suo butirro : Italia vuol essere, Roma t' aspetta Ma

rispondendo il Garibaldi ch'avea data fede ai Sicilian! d'ire al loro

soccorso che fede parli tu ? soggiunsero i fratelli : non v' e altra

fede che I utilita nostra , aiutaci a formar la Repubblica una e indi-

visibile , e conquisteremo Napoli e Sicilia a quella liberta che ago-

gnano spargendo tanto sangue indarno Come il Garibaldi udi

Roma e Repubblica, postasi la fede dopo le spalle, falll ai Sicilian! e

rimase a Livorno.

Gia pe' mazziniani era tutto a ordine ; il di e 1'ora dell' uccisione

del Conte Rossi Miuistro del Papa ; T assalto di Montecavallo ; il

Governo Provvisorio; nelle Provincie composto ogni cosa appuntino

per la Costituente ; apparecchiati i Vocali ; eletti i capi ; quando

sobillato aH'orecchio del Garibaldi le stratagemme da scoceare al-

1' imprevista, egli di^ voce d'accorrere airaiuto di Venezia, e mosse

coila sua legione verso Bologna, ove trovo 1'intoppo del General

Zucchi ch'egli non s'attendea. Qui gioc6 di scherma, for6 i maglioni

delta rete e si condusse a Ravenna; ma visto i ceffi degli Svizzeri

che non gli arrideano, datone ayviso ai fratelli, costoro sollevarono

i congiurati di Romagna a difensione del Garibaldi, il quale vistosi

spalieggiato , e fatto sembiaute di cercare il navilio per Venezia

nel porto d' Ancona , fil6 alquanto alia sparpagliata per non dare

neil'occhio verso Gesena iusino alia Cattolica.

In questo mentre eccoti puntualmente intervenire 1'assassinio del

Conte Rossi , 1' assalto del Quiriaale , la fuga del Papa ,
il Governo

Provvisorio : perche il Garibaldi spintosi a Roma in gran diligenza,

ordino coi nbelli i modi e il tempo deile operazioni , e scrisse ai
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suoi che s' inoltrassero verso 1'Umbria ch'ei li avrebbe affrontati a

Foligno. Qui Lionello tocca rapidaraente le mosse del Garibaldi, e

come i ribelli di Roma il naandarono a guardare i passi del RegDO

negli Appennini, e degli alloggiamenti a Rieti, e delle scorrerie, e

massime della levata di votaatari che fece in tutte le terre di Reate,

dell'Umbria e delle Marohe; la scuola d'arme che lor fece per com-

battere sparpagliati , a groppi ,
a quadriglie ,

in tutto come nelle

guerre guerriate a Rio Grande per manipoli e masnade in bersa-

glio , poiche il Garibaldi e grande maestro in questo guerreggiare

alia spicciolata , ed ora a Porta san Pancrazio inquieta fieramente

con questa guisa d' assalimento i Frances!.

In su quest! fatti era gia gridatasi la Repubblica in Roma e i ri-

belli s' erano insignoriti di tutti gli ordini del Governo ; ma i popoli

non parteggiavano pe' cospiratori , e assai di loro indignati a tante

enormita fremeano in cuore e mulinavano di rompere in atroci ven-

dette , massimamente uella Sabina , nell' Ernico ,
nell' Ascolano e

nella Marca di Fermo. Gia molte citta e terre s' erano in tutto rifiu-

tate di eleggere i deputati alia Costitucntc, e alcune , come Patrica

antico e forte castello dei Colonnesi in fra due ciglioni di raoote ,

avean giurato, vadane T avere e la vita, di non veair meno di lor fe-

de al Papa. I repubblicani rodeansi di queste opposizioni e n'accu~

savano i preti, e brigavansi per ogni via di stornarle inviando emis-

sari a sovvertire e impaurare i terrazzani. N& il Garibaldi, con tutto

che fosse intento ad ammaestrare la nuova legione, adoperava fred-

damente in questa pratica d'infrenare i popoli e tenerli, o per aaao-

re o per forza, in soggezione della Repubblica; e perch'ei sapeva che

Lionello, siccome scaltro, efficace e poderoso, avrebbe p6rto aiuto

e consiglio ai cospiratori d' ogni citta e d' ogni villa , secretamente

mandollo a Macerata, ov' era gia stato alcun tempo di guarnigione,

e per tutto cola intorno provvedesse che i preti non alzasser la

creta.

Qui Lionello entra in cotai perfidi seereti di seduzioni, di minac-

oe, di corruzioni misleali e pessime, che mettonoin chiaroaquan-

te insidie ponesser mano i repubblicani per traviare la gioventu e
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JDcitarla a ogni ria e niquitosa azione. perche i giovani scostu-

mati hanno di molte male pratiche, erano messi tutto di in faccen-

da d' incattivire i giovinetti scolari, e i fattorini dell'arti, e i gar-

zonceili di contado gittando loro all'impensata sottilissimi laccioli

fra' piedi, che li trassinassero al vizio. Quest! poscia doveaoo esser

maestri ad altri, e cosi nelle citta serpeggiava per ogni canto la se-

duzione , n& le scuole delle giovinette, ne le raunanze degli opifizi,

ne i Conservator!!, 116 le fontane, o i lavatoi del Comime fuggiano

il morso de'velenosi serpenti insinuantisi d'aguato in aguato ali'uni-

versale pervertimento de'cuori innocenti.

Altri attendeano alle donne, e secondo classe e natural! e cul-

tura d'educazione, tiravanle a parteggiare pel nuovo andamento

delle cose; e v'ebbe tante madri di famiglia, che calpeste le antiche

virtu, e i sentiment! piu accarezzati sino allora nell'animo, si fece-

ro maestre d! sedizioni e di perfidie alia famiglia , agl! amid e pa-

rent!. N& mancavano agli uomini d' ogoi ordine (dai patrizi alle ple-

bi, dagli abitatori delle citta ai villani) ch! si fosse arrogato il ca-

rico di traviarli per ogni guisa, usando menzogne, inganni, art! astu-

tissime, aizzando i figliuoli contra i padri, gli araici contro gli ami-

ci, i scioli contro i piu gravi e venerandi cittadini ; per maniera-che

le terre pontiQcie erano nella piu laida e atroce nimista fra loro,

imperando i tristi e calpestando i buoni, fatti segno di beffa, d'ob-

brobri, d'esecrazioni, di confische, di sbandeggiamenti e di morti

a tradimeato il di e la notte senza posa, e tolto loro ogni scampo.

Ma 1' opera piu scellerata di Lioneilo era quella di aiutare i pessi-

mi a levare di mezzo ai popoli 1'esempio, i conforti e i consigli dei

piu degni pastori e sacerdoti delle citta e delle castella. Egli avea

mano in tutte le oscene calunnie che di loro si pubblicavano pe'gior-

nali, o si affiggeano in sui canti delle vie, e sulle porte delle chiese,

o si spedivano ai Triumviri segnate dai magistrati, confermate dalle

sottoscn'zioni de'fjrcoli popolari, o de'piu ribald! fra parrocchiani.

Si accennavano contaminazioni sozzissime d' uomini piissimi e ca-

stissimi, si spacciavano per insegnatori d" eresie al popolo, per isti-

gatori d'ammutinamenti contro il Governo della Repubblica : e quells
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che volcano imprigionati o morti, erano perGdiosamente accusati

di lesser trame secrete per facilitare la venuta agli Austriaci, ai Napo-
litani e agli altri nemici delta Repubblica. Fingeansi lettere iotercet-

te, combriccole notturne in chiesa, ne'cimiteri, ne'chiostri, spie

cdlte al valico de'confini per mandate di questo e quel parroco, sa-

cerdote o religioso. E il dire, e il circondare di notte le canooiche

e i monisteri, e ii gridar morte, amnr zzali, squarciali, bruciali que-

sti traditori, e il ghermirli e trascinarli legati e fra mille imprecazio-

ni in carcere, era cosa d'ogni di e d' ogni luogo. Bastava che qualche

parroco zelante avesse tolto di mano ad alcuno di cotesti nefandi

una mala pratica , che incontanente datagli voce di traditore e ne-

mico della patria liberta era morto, come avvenue di quel buon par-

roco presso Anagni, ucciso 11 in mezzo alia via a colpi d'archibuso

dai Garibald'ani, e come incoritro in Roma al parroco Domenicano

della Minerva, crudelmente straziato in mille torment! dai doganieri

di Roma in san Gallisto 1
.

L'ira, 1'odio, la vendetta, il furore scorreano dispietati e sangui-

nosi di Provmcia in Provincia, ne v' era luogo cosl sequestrate ed

alpestro ove la virtu fosse sicura. Le valli piu romite della Sabina,

i paeselli piu agresti degli scoscesi Apennini, le capanne piu solita-

rie de'pastori veniano assalite improwiso dai satelliti dell'empieta,

i quali vedeano un sacerdote in ogni viso onesto, in ogni atto com-

posto , in ogni parola dolce e mansueta. Afferravano que'miseri

montanari, e col pugnale alia gola minacciavano di scannarli se non

indicassero ov'era nascosto il curato ; e intanto che que'poveictti

protestavano, e le donne tremavano, e i figliuoletti piangcano, que*

feroci colle daghe, colle picche, coi moschetti sperperavano i pagliai,

sconvolgeano lo strame, sconGccavan casse e penetravan nelle cave

e nelle spelonche.

1 Pel process! ora e chiaro che quei doe vcnerandi pastori furon vittime del loro

zelo
; poiche ambedue aveano sottralto due misere giovani alle iosidie di due scel-

Icrali, che per vendetta accusarono i loro parrocchiani per nemici della repubblica.

Gia quelio di presso Aoagai fu giustiziato 1'anno passato, e mori assistito da MOD*

sigaor Vescovo con una carita che commosse alt amen te i circostanti.
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Lionello in queste iniquvta era cosi caldo, si contendea cosi ar-

rabbiatamente, sdllecitava, spronava con tanta fbga che il demonio

delle sette gli avea cacciato neH'animo tutte le furie dell' inferno.

Egli confessa di s% medesimo che o vegliando o dormendo si sentia

rimbombar cupo dentro al cuore il giuramento diabolico fatto nella

Carboneria di non avere atoro Dio che Satanasso, e di sacrificare

alia sua deita quanto avesse odore di virtu cristiana, come 1' incenso

piu degno de'suoi altari.

Qh di certo, soggiunse don Baldassare, anche Templeta suol

avere i suoi travestimenti , sa coprirsi d'un certo veto di virtu, d&

almeno, se non puo aHrinoenti, nome di virtii ai vizi, serba persino

nella bestemmia una certa cortesia ; ma 1'empieta de' settari e croia,

sozza e vituperosa tanto che pute d' inferno, e bestemmia diritta-

mente Dio, come le anime dannate. A Losanna e a Ginevra i giu-

rati del diavolo gridavano come disperati per le vie A 5a le bon

j)ieu come s'ode per le vie di Roma gridare Morte a Cristo:

Viva F inferno
A I radical! protestanti capitanati dal Druey e dal

Fazy si svelenivano contro i loro Ministri o Pastori, come appunto

si vede per Lionello (e senza lui, I'abbiamo gia per mille scritti) che

i cospiratori romani voglionta coi preti, coi Vescovi e col Papa. In

questo per6 i repu'bblicani di Roma superano i radicali Calvinisti ,

che cotesti dicono aperto Morte a chi prega Dio e i Triumviri

romani co'loro eagnazzi spogliano, carcerano, uccidono i preti, e

infrattanto ordinano alle chiese e ai monisteri che si esponga il SS.

Sacramento, e si facciano pubbliche orazioni per la prosperita del-

la Repubblica: il che e il piii fino macchiavellismo, e ipocrisia la

piir invereconda che mai uscisse di Malebolge.

Hanno bel coprirsi, riprese Mimo, ma Lionello sbugiarda i

vili infingimenti e mascheramenti dell' empieta repubblicana , en-

trando a narrare le piii basse e dolorose arti di menzogna per oppri-

1 Leggemnio anche a dl passati orclla Tribuna di Berna , predicar alto in faccia

al sole // est fmp* pour les fils de Voltaire et de Rousseau ds serrer leurs rang*

ft de reprendre four ancien cri de guerre : ECBASONS L'INFAME.
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mere , svergognare e catturalre i santissimi Yescovi , Afcivescori e

Cardinal! delloStatodella Ghiesa; e 016 che piumaove-a stomaco si

e. 1' aver cerco di corrompere ;per ogni *k aicuno di loro famigliu

o curia per falsarne atti, scffitture, lettere, sigilli, mandamenti e

pastoral! con una impudenza sfrontata , accagionando si reverendi

pastori di mille delitti d alto tra'limento, ov'essi in quella tece non

sono rei d'altro cbc di levare, come Aronne e Samuete, le mani a

Dio che proteggesse i suoi fedeli , che iUuminysse e convertisse le

menti e i cuori de' persecutor del la sua Sposa , che tenesse ferine

nella fede e nei proposito d' ubbidire alia sua santa legge le anime

di tanti oppressv cierelitfci e perseguitati a morte dagli empi.

In Lioncllo si veggono apei to le trame secrete , massime contra

gli Emi Cardinali di Ravenna e d' Osioao; contro ai Vescavi di Forii,

d'Orvieto, di Civitavecchia, di Bagnorea, di Recanati , di Poggio

Mirteto e d'altre nobilissime Sedi , i quali parte furono iraprigio
-

nati, parte sbandeggiati, parte sottrattisi colla fuga alia cmdele per-

secuzione che furiava per ogni parte.

Come! anco di Poggio Mirteto ? esclam6 Bartolo. Ma s'egli e

gittato la a caso nel piu fitto degli Apennini fra i montani Sabelli ,

che tengono ancora degli Aborigeni Pelliti ,
e soglion esser gente

delta miglior pasta del mondo ; massime ch'egli ban de'preti buonf

e culti che li guardan tenacemente nel timore di Dio?

Voi dite pur vero, continuo Mimo, ma fra mille agni basta un

lupo a metter 1'ovile in perdizione. Cosl occorse appunto in quella

cittadina alpestre : avvi cola tre fratelli di mala buccia, i quali con

pochi altri corbacchi veggendo che i Mirteti erano agnelli si, ma di

quelli che san cozzare all' uopo megiio de'capri , chiamaron di Ro-

ma un Capiccioni capitano d* uoa masnada repubblkana, e avutoio

co' suoi scherani fecero man bassa in sul Clero, iavasero 1'Episcopio,

chiusero a guardia in palaizo 1'egregio Vescovo Monsignor Grispi-

gni , sbandeggiarono il Vicario Generale, bruciarono gli atti del la

Cancelleria vescovile, assalirono il Seminario e ne misero in fuga i

cherici, svaligiarono il convento dei Minori Conventual! di S. Va-

lentino, e ne imprigionarono il P. Muraglia, manomisero le migliori
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case del contado, corsero all'assalto del celebre monistero di Farfa,

ne cacciarono i monaci, rapirono quanto v'avea di grano e d'altre

derrate e fornimento di bestiame e di roba e danaro. Indi tornaron

trionfanti di si bella espugnazione a Mirteto, vi piantarono Talbero

della liberta, oppressero di taglie i cittadini, misero lo sbigottimen-

to in tutta la citta. Vedete, zio, come 1'empieta imperversa eziandio

ne'luoghi piii divelti dalle grandi vie dello Stato?

Lfonello ci fa vedere aperto che volendo t6rre di mezzo alcun Ve-

scovo, il quale colla sua autorita, colla sua carita, col suo consiglio

dava uggia ai mestatori mazziniani , cercavano alcun specioso pre-

testo, il quale avesse apparenza di legalita ,
di ragion di Stato, di

provvidenza civile, acciocch6 il popolo non ammutinasse. Ed ecco i

perfidi in faccenda. L'accusa piu gagliarda e piii alia mano era quel-

la di macchinare colla Camarilla di Gaeta (che cosl appellavano il

Papa co'suoi Gardinali e Prelati in esilio) contra le liberta del po-

polo, specialmente all'occorrenza de'collegi elettorali per la nomina

dei deputati alia Costituente, ovvero per le adesioni e giuramenti che

i repubblicani imponeano agli officiali de'pubblici carichi; e perci6

mandavano a'Vescovi, sotto sembiante d'intendere il loro avviso,

come era da comportarsi in tali difficili congiunture. E perchfc i Ve-

scovi rispondeano Figliuoli miei, qui non accade consiglio o in-

terpretazione ; ilPapa, Capo e Maestro de'fedeli, ha dichiarato che

questi atti non son leciti, e per alcuni, oltre il peccato e 1'offesa di

Dio, s'incorre nelle censure della Chiesa i felloni andavano a di-

nunziarli immantinente ai Circoli popolari; ed ecco uscire di la co-

me cagne rabbiose e spargersi nelle officine degli artieri, ne'fondachi,

ne'caffe, nelle taverne, e gridar traditore il Vescovo, cospiratore, fel-

lone, attizzatore di ribellioni, nimico del popolo, soqquadratore del-

la citta. E con questo eccoti la notte, e alcuna volta eziandio in pieno

giorno, accorrere all'Episcopio turbe furenti, minacciando, impre-

cando, gittando pietre alle finestre Via il traditore, morle all'amico

del Re Bomba, makiizione al nimico ef Italia, al fautore del Croato.

N& paghi a {juesti tumulti e assalimenti rabbiosi ,
se il Yescovo

nella notte non rifuggiva altrove, era certo che il domani vedeasi
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sforzare il palazzo, metterlo a ruba, e la sua sacra persona mano-

messa : anzi odorando che il Vescovo erasi accolto in qualche secreto

ricovero in citta, costoro come bracchetti dalle nari sottili ivan fiu-

tando per tutto per iscovarlo
; sinch il misero Prelate, cerco a mor-

te, e mutato indarno i piucupi nascondigli, dovea commettersi alia

fuga, in pur la quale cotesti molussi sannuti I'ormavano per aggiu-

gnerlo e dilaniarlo. Monsignor Scerra fu tanto cacciato da que'veltri

micidiali, che fuggito a'boschi dovette riparare alle baize; stanato

da quegli ardui latiboli , inurbavasi novellamente, donde anche fie-

ramente ricacciato, fuggl di castello in castello sempre accaneggiato

come una fiera silvestra, sinche sorpreso nel castello d'Orte, ne aven-

do altro scampo, gittossi per entro un antichissimo acquedotto ro-

mano, e tanto il corse e tanto internevvisi, che trovato un nicchione

di fianco, ivi palpitando fermossi, tenendovisi sepolto piii di trenta

ore. E Monsignor Ganali, Vicegerente di Roma, rappresentante il

Vicario di Cristo, che gli affid6 la Chiesa romana e il divino assunto

di reggere e confortare le smarrite pecorelle, visse nascoso di ri-

dotto in-ridotto, sinche sorpreso aH'improvista dai Garibaldiani che

invasero tutta la casa, occuparono tutti i varchi, asserragliarono tut-

te le venute, fu divelto per miracolo di sotto ai rapaci denti di quelle

tigri. II misero vecchio, infermo d'asma, d'idropisia, di sfinimenti

e deliqui continui, or vestito da ortolano, or da carbonaio venia

portato sopra carrette d'ortaggio, o barelle di paglia d'asilo in asi-

lo, sinche vestito da turco, in turbante e barba, dovette ricoverare

al sicuro sotto la franchigia del Gran Sultano, all'ombra dello sten-

dardo e della mezza luna di Maometto, piantata sulla casa de' mo-

naci Armeni, e rispettata da quei ladroni piii che la croce.

Come ! sclam6 1' Alisa : che pazzie son queste che tu ci vai

spacciando ? Lo stendardo di Maometto e la Mezza luna in Roma !

Tant'e come inalberare la Croce sul serraglio, o sulle mura del Gran

Cairo. Tu sogni.

Chetati, cuginuzza mia dolciata, e nettati la bocca. Gli e pro-

prio Lionello , sai , che notollo ne' suoi ricordi ; ed e si vero ch' ei

dice aperto, quslmente la bandiera tisrca e la bandiera inglese e

Vol. X. 42*.
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T amerkana sono le piii rispettate in Roma , appunto perchfc i re-

pubblicani veggendosi piombare addosso i Francesi , e conoscendo

gia prossimo il mortorio della Repubblica Eterna, non veggono al-

tro scampo che in Turchia, in America e in Inghilterra, onde mira-

no quelle bandiere come i'ancora di loro salvezza.

-*- lo smemoro, disse 1' Alisa, e darei del capo nel muro.

No ,
dallo nella bandiera turca , ch' e morbida di seta rossa *

grid6 Lando con un risaccio sbardellato : sai che saresti una bella

sultanina ?

-^ Va , baione , eh' egli non c' & ridere a queste tragedie.

AlloraMimo soggiunse-^-Lionello volge al suo termine e si cono-

see chiaramente che Tira di Dio 1'incalza , il riraorso lo divora e la

disperaziione lo brucia vivo. L' aver avuto ouano nelle Marche aH'ini-

qua guerra fatta a tanti santissimi Vescovi lo rese furibondo; ma pare

che la maggior tortura ei 1' avesse dall' orrendo sacrilegio oommesso

nell'augusta persona del Cardinal de AngeUs Arcivescovo di Fermo,

quando la notte del 1 Marzo fu assalito , preso e catturato da una

torma di birboni, i piii beneficati da lui, e fra mille obbrobri , sver-

gognatezze, ailegioni ed iufamie, a guisa di mascalzone trascinato

cattivo nella Rocca d' Ancona, e in oscuro carcere sosteiiuto. Questo

eccelso Porporato e Presule zelantissimo d' ogni bene che potess^

telicitare i'amato suo gregge, era con magnanima risoluzioue tenu-

tosi ferrao e saldo , tra il ruggire di tanta tempesta , n temeva il

fiotto spintogli iricontra dai furiosi tifoni dell' anarchia , che scon-

volgeano da imo a fondo la Chiesa. La vasta meote, ii prolondo con-

siglij , il sicuro petto e la sapieqza, Y energia , la perizia, civile di

quel gran Cardinale tenea quegli assassinator^ in continuo sospetto

e paura di s& : laonde composto mille calupnie , e fatto correre per

la citta di Fermo e per le Provincie intorno le piu bestiali dicerie

de' macchinati tradimenti che divisava il Gardinale a strage del po-

polo, fu preso a furore.

II Gardinale, quando entrarono per gbermirlo , Ii gqard6 fermov

intim5 loro T escomunicazione della violata sua sacra persona; di

che i scellerati impallidirono; ma spinti dai capi gli misero le mani

addosso ,
ne gli permisero di parlare col suo Vicario. Pur tanto il
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temeano, che quantunque 1'avessero nelle mani , e in istrettissima

guardia, tuttavia simulando fazioni secrete dei Neri o Pontiflcii, j\

minacciavan continue di raorte 1
; sinche la notte del 22 al 23 Aprile

adunatasiinterribil eonvento una combriccola discellerati, ov'eran

con Lionello dae caporioni della Legd sanguinaria d'Ancona, ven-

nero aH'atrbce risoluzioned'avvelenarlo. Coflbmisero il nero assassi-

nio al Mort) e ad uo altro de' piu fieri sicarii di delta Lega ,
i quali

tutti allegri giurarono d'eseguire il delitto, dicetttfo il Moro Be-

ne ! piu volte io gli volea tirare una trombonata, quando il mattino

s'accosta un po'a respirare alle barre del finestrino, ma per la gran
distanza temetti di non lo imberciare : ah! ora lo serviremo. Chi gli

porta il pran&o d&W'albergo della Pace & un mio compare. Viva la

*repubblica
2 /

1
'

L' Ascolano Augusto Vecchi nella sua Italia, Storia di due anni 1848- J849

pag. 393 ha taota fronte di scrivere ai eont^tnporanei. Allora gli ^podestati

{cio&sl Papa e i Cardinali in GaetaJ si rivolsero al Cardinale De Angclis , Arci-

vescovo di Fermo
;

il quale, inlelligcnte, pronto ed astuto avea fatto della vasta

* sua sede il Quartier-geDerale de' CecturioDi piu audaci (Nonti par di vedere

un Gian di Procida?) Diram6 i consigli a tutti i Vescovi suoi colleghi; raa le sue

destre macchinazioni poco o nulla fruttarono e a lui oocquero ; imperocche qnando

i canonici e le monache di Petritoli pel di lui cenno si oppoiero alia redazione

dello inventario de' beni posseduti (fecero il dover loro, e tutte le chiese dilioma

fecero altrettantoj , il Governo impadrormasi di parecchie carte rhe molto il com-

* promettevano (certo ogni Vescovo che adempiva le sante sue obbligaxioni era

eompromesso in faccia agli empi tirannidiqueid\) e il condussero a vita ritirata

nella Cittadella d'Ancona , ove per molti mesi potette a suo agio riflcttere sulle

eDormezze, che la repubblica aveagli collo imprigionarlo vietato di oprare.

Oh caro quel Mazziniano! Vedete con che mellifluita dice che il Cardinale fu con*-

dotto a vita ritirata nella cittadella d'Ancona ! Non vi par egli che il conducessero

piacevolmente a villeggiare per riaversi in uu dolce ritiramento dalle gravi fatiche

dell' Episcopate? Vi tocca egli nulla il nostro Tucidide delle sevizie, dei soprusi ,

delle crudelta , con che bistrattarono que'scellerati si nobil Principe della Chiesa,

che n'ebbe a infermar gravemente di stento, di passione e d'ogni misena in qnel

carcere orrendo? E il Vecchi, che non gli pu6 apporre la minima colpa, Taggrava

delle enormexze future che la Repubblica gti ha imptidito di opcrare : se queste nori

son faece di vetro, non sapremo quali altro appellate infrunite e disoneste !

3 Lospeziale, cui chiesero tfn veleno subitano, inorridl. Eperche i! uiinacciarono

4i provare il veleno sopra uu cane, e se non operata 1'aVrebbon morto come tradf-
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Dalle Dote di Leonello si vede che questo 6 1' ultimo delitto, fn

cui ebbe parte ; e lo maledice ; ed esce in certi giuramenti spnven-

tosi, ne'quali si vede aperto 1'anima disperata. Le prime note se-

guenti il mostrano gia a Roma : tocca dell'armistizio di Lesseps ,

delle fazioni di Palestrina e di Yelletri : indi gitta qualche proposi-

to, pel quale si vede che i repubblicani non isperavan pun to di po-

ter sostenere a lungo i Francesi , e narra siccome il Mazzini e gli

altri caporali pensavano ad assicurare il pane dell' esilio. Ivi parla

d'un banchiere che rifiuto di fare al Mazzini una tratta sopra Lon-

dra di 25 mila scudi , perch6 questi volea dargli Biglietti Repubbli-

cani ,
ch'e la moneta colla quale il nuovo Re de'Romani coniava i

suoi milioni di zecca, da pagar 1'esercito, gli official! civili e la pie-

be. I Triumviri co'loro lupacchini minori avean rastrellato tutto Tore

e 1'argento di Roma da mandare a Londra, e tuttavia si scerne chiaro

a questo fatto , che non paghi a tanto ladroneccio , voleano dar su

ai banchieii romani tanta carta per farsi pagare a Londra tant'oro.

Eran buoni massai davvero ! disse Bartolo, e chi sa quante al-

tre violenze e truffe e birbe si fatte adoperarono in questabisogna?

Lesapremo dappoi, soggiunse Mimo.Impertanto fu commesso

a Lionello di portare a Londra quella gran somma in tutti que'Ut-

glielti di Banco, che si trovarono ne' suoi portafogli , ed egli parti

secretamente da Roma alia volta d'Inghilterra, sinch& giunse a Gi-

nevra per farsi quella carezza in bocca , stuzzicandosi i denti colle

due canne della sua terzetta. Pare a molti sensi mom e a balzi, che

scrisse la notte precedente al suicidio, ch'ei fosse agitato da mille

fantasmi crudeli ; che lo strozzasse un affanno angoscioso ; una cupa

tetrezza lo accompagnasse in tutto quel viaggio ; una febbre cocente

gli bollisse nelle vene, il cuore fossegli dilaniato da un cane rabbi o-

so. Costui, a dir tutto, era disperato.

Oh che morte! sclam6 1'Alisa. E 1'anima?

tore, lo speziale n'ebbe consiglio con due medici, i quali dissero Sciogli in una

ampolla due grani di tartaro emetico, questo avra 1'aria d'un veleno poderoso, e

non e. Come per6 s'audasse la cosa
,

il domani ne fu secretissimamente avvisato

I'ullidalc di guardia ;
i) quale svent6 la rea mina.
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DELIA

STAMPA ITALIAN A

L

Prospetto della Filosofia ortodossa di VIKCEKZO LE GRAZIA ; in

un vol. di pag. 632. Napoli 1851.

Su la Logica di Hegel e sulla Filosofia speculativa Discorsi di

CENZO DE GRAZIA ; in 8 un vol. di pag. 697. Napoli 1850.

NOD dispero, che sul movimeuto filosofice di qvafe-

tordici secoli, quanti, come dicevo, ne empiood

i Padri e gli scolastici, si comiacieranno a pui>~

blicare lavori cusi accurati e profondi, come re

n' ha su' filosofi di Grecia e su quelli dell' eti

nostra.

Borscm neyli Atti della fil. italica p. 291 ,

Lode al cielo ! Mentre tanti italianis&imi faniio di tutto per i

descare la filosofia italiana, inteDebraridola colle larve di quell' Asso-

luto che sfuma nel vacuo del possibile, e coila Dullila di una logiea

che teorizza la contraddizione, sorge aU'estremita d' Italia, nella pa-

tria degli Archita, dei Zenoni, dei Cnmpanella, dei Galluppi un in-

gegno sdegrioso di tale schiavitii, che tenta richiaraare gliltaliciii *
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pensamenti meno aerei spezzaudo gli idoli adorati oggidi dalia filo-

sofia eterodossa, e congiungendo 1' osservazioiie di fatto colla gene-

ralit delle idee. Nella prima delle due Opere persuaso che> mentre

il filosofo si abbandona al razionalismo , credendo tenersi sulla via

dell' osservazione, egli osserva invero gli atti mentali e le idee, ma a

traverse di piu o men fitte abiluali apprensioni, il chiarissimo A.

mira a stabilire la scienza (metafisica )
sulla pura osservazione

,
e ma-

nifestare nei fatti osservati, il sistema naturale del pensiero per quan-

ta e' a not concesso il conoscerlo 1.

Ma qual e questo metodo di pura osservazione analitica? XJual'e

le dottrina che dal fedelmente osservarlo risultera? L'A. professa

fraucameote che nell'annunziare il suo pensiero egli si aspetta ad

avere contro se i sistemi oggidi piu celebrati e le opinioni piu comuni

intorno al metodo filosofico (ivi pag. XL1). Ma questo non lo trat-

tiene dall'esprimere ii suo pensiero. Le piu celebri dottrine filo-

sofiche , dice non faceano sorgere in mente dei cultori di si

fatti studii il menomo sospetto, che la filosofia scolastica potesse

contenere preziosi acquisti positivi, che i moderni pensatori avreb-

bero trascurato. Nelle numerose sentenze dell'Aquinate esposte

dall' Abate Rosmini, in occasione deli'esame ch'ei da del Rinno-

vamento del Mamiani, si rendono manifestedue verita: la prima,

che quelle sentenze dicono il contrario di ci6 che vi legge il Ro-

smini 2
; la seronda e piii importante, che intendimento di S.Tom-

maso fu il combattere ogni ipotesi speculativa, e ricondurre la

scienza fondamentale al puro metodo di osservaziooe , superando

e le imperfe/ioni del metodo scolastico e tutte quante le appren-

sioni concettualiste, che in ogni tempo han fatto mal goveruo del-

la scienza (ivi pag. XXXVIII XXXIX ) . Affine di dimostrare

questo suo assunto il signor barone De Grazia premette una classifi-

cazione dei sistemi filosofici intorno all'operazione della intelligeDia,

1 JfRosPETTO Prelim, pag. XL.

2 La pruova di queste verita & ne' Discow *u la logica diUegel e SQ la Filo$o*

fia speculativa. Nap. 1850.
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tutti riducendoli
( oltre il materialismo che non merita nome di fi-

losofia^ ad uno dei tre seguenti : 1. idee vedute in Dio, ossia si-

sterna platonico: 2. idee insite nell'animo, ossia kantisrao : 3. idee

acquisite colle facolt& nostre, ossia sistema aristotelico (pag. 37).

Niente eonosciamo, soggiunge, di rid che Platone intended farci co-

nosoere colla prima posizione (pag. 42) ; e quests e la proposizione

da lui dimostrata nel prime capo da pag. 1$ in poi : e in grazia

ddla secjonda posizione (ossia del kaatismo) niente vi ha di do che

crediama conoscere delle cose; e questo vien diroostrato da pag. 15

a 36 : la dottrina che congiunge il soggettivo e 1'oggettivo b la sola

che posaa dirsi appoggiata sui fatti e fedele neir fnterpretarli ;
e que-

sto viene daU'A. sviluppato da pag. 36 a 49.

Or questa, dice egli, e la dottrina ortodossa d'eH'Aquinate, auten-

ticata nel Con^ilio Viennese (pag. 210) e adottata altre volte per

tutto Europn come la piu reale e veritiera dopo che la supposizione

platonica ,. esposta a lungo esperimento, Iasci6 irn tal vuoto , da ri-

sultarne che la filosofia europea fosse ferma per piit secoli nelV affi-

dwsi alia doftrina aristotelica (pay. 45). Si e giudicato prosie-

gue il ch. filosofo si e giudicato troppo leggermeute di questo

singolare avvenimento
(
dell' adesione quasi universale dei catto-

lici per mold secoli alia filosoBa di S. Tommaso) nel derivarlo da

cause accidental! e da uno spirito di servile soggezione. Non v'era-

no che due divisamenti per la scelta : o mettere in tale dipenden-

za tra loro i due different! ordini -d
f

idee , che d.ille particolari si

passasse per via di astrazione alle universal! , o ritenere queste

in una perfetta in'Mpendenra. Lo sperimento del neo-platomsmo

avea dato ridondante pruova di cio che potea valere il secondo di-

visamento, perche i filosofi del medio evo tra i quali eranvi moltis-

a simi poderosi ingegni., si appigliassero al prirao divisamento ,
e

lungamente vi persistesse la scienza (pag. 45).

E qui il ch. A. tesse all'Aquinate un elogio, che ben mostra quan-

to profondamente egli sia penetrato neglt arcanidi quelle dottrine

e qual concetto ne fornai. Non e facile, die' egli (pag. 46) ,
il tutto

ralutar quanto la filosofia deve al nostroAqufnate. . . .Negli scritti
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M S. Tommaso la ps^cologia sperimentale e presentata ne'suoi

<r inokeplici estesi sviluppam^nti, e messa alia pruova di argute ob-

feieiioni e mostrata in perfetto accordo co' document! cristiani,

& ed espressa con tratti si lucidi e decisM da nort dare accesso a

varieta di letture, e al tempo stesso ritenuta costantemente pura

da ogni apprensione concettualista e da qualunque posizine gra-

<r tuita . Fin qul il De Grazia.

Nel Gap. II il chiarissimo A. espone la dottrina dell' Aquinate

intorno alia intellezione con una serie di citazioni estratte dallaSom

mor, pregando prima i lettori ad avvertire, che quelle sentenze non

furono scelte qua e la con disegno di presentarne la ftfosofia sotto un

particular punto di veduta : ma che intese a mostrarla quale essa &,

precisa e costanie nelle sue diramazioni (pag. 51). Una tale avver-

tenza, continua, e oggi divenuta necessaria, da che sono oggi pochis-

simi que che svolgono Jepagine di un filosofo del 43. secolo, e a'quali

pud esser noto che la sua dottrina ha tale lucidezza di dettato da ri-

fiulare la menoma varieta d' interpretazione (i i). Ed e anche piii

necessaria, aggiungeremo noi, per essere tutt'altro il vezzo di molti

^losofanti, i quali conoscendo quanta sia 1'autorita di quel Som-

m-o, s'ingegnano d' averlo favorevole
,
non gia coll' abbracciare le

^pinioni di lui, ma collo stiracchiarlo alle proprie. Interpretati poi

in linguaggio moierno alcuni termini che gli schifiltosi potrebbero

disdegnare come barbaric scolastica, trascrive le dottrine del Priu-

cipedella scuola, 1. sulla conoscenza che abbiamo di Dio, 2. sulla

Datura e origine del!e idee universal!, 3. sulla lore congiunzione

co'fantasmi, 4. sulla precedenza degli uni alle altre, 5. sulla co-

gnizione delle cose immaterial?', 6. sulla cognizione dell'anima se-

parata dal corpo (da pag. 5% a 80).

Entra poscia nella PARTS PRINCIPALE DEL suo PROSPETTO, nei cui

preliminari spiega qual fosse 1'intento dell'Aquinate : Egli voile por-

re t in un completo corso di dottrina, i mezzi naturali allo sperimen-

4o deUe verita rivela'e: ma la verita, qualunque sia il mezzo onde

n v'en donata, e sempre conforme a se stessa ,
e immutabile , asso-

Inta (pag. 94). Togli per poco di mezzo, soggiunge alia pog. seg. ,
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I'opera insigne dellAquinate, e la
filosofia ortodossa resta soggelta alia

varietd delle interpretazioni , come veggiamo a nostri giorni. No*
prendendosi di guida la dottrina di S. Tommaso, si sono veduti nuori

progetti di filosofia ortodossa tra loro dissonanti; il che non pub non
riuscir di grave nocumento e alia filosofia e alia credenza reliyiosa^

All'opposto seguendo quel sublime ingegno si mantiene, dice YA.^
y. I'indipendenza della filosofia fondamentale , 2. I' indipendenza
della teologia naturale dalla volubilitd dei sistemi psicologici , 5.* la

conformita della filosofia di osservazione ai documenti cattolici.

Dopo tali preliminari, al Gap. Ill espone analiticamente la filo-

sofia intellettuale di S. Tommaso coll'esame comparativo delle dot-

trine del nostro secolo. E qui entra nella rassegna dei principal!

Gapiscuola moderni incominciando dal Gampauella, dal Cartesio fino>

al Gioberti ed al Rosmini. Malebranche , Leibnitz, Tracy, Reid,

Stewart, Kant, Galluppi, Lsromiguiere, Mamiani ed altri vengono-

chiamati a siadacato con una erudizione e al tempo stesso eon una

urbariita non ordmaria nelle discussioni filosofiche.

Anche la teoria di Laplace sulle probabilita viene applicata a va-

lutare la forza della iuduzione, confutandola in ci6 che ha di inesat-

to e di eccessivo nel Cap. IV ; nel quale esamina i progressi dell'aoa-

lisi rispetto ad alcuni desiderata della filosofla dell' Angelico : Del

Cap. V continua la censura dei filosofi che vollero discostarsi dal-

la filosofia di osservazione, or sia colle pure speculazioni ontologi-

che, or con un psicologismo soggettivo, or con un puro material!-

smo empirico ; dimostrando insieme corne dall'Aquinate venuero

anticipatamente confuUte , e meravigliando che tanti nobili ioge-

gni, i quali aveano in mano il tesoro di sue scritture, abbian pottt-

to trascurarlo per seguire, o gli slanci del tenebroso transcendenta-

lismo obbiettivo, o 1'infecoudo criticismo della soggettivita separata

dal mondo reale.

Conclude (da pag. 572 al fine) deplorando lo stato presente della

filosofia ridottasi a dichiarar fallace il nostro intelletto, illusoria ogni

credenza del senso comune, erronea la hgica, senza altra verita as-

solula che il fenomeno delle idee (pag. 576). E una tale
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soggiunge , men decantata qual sublime dottrina positive* ! E pro-

siegue con tanta forza e verita, che saremmo tentati di trascriver-

ne lunghi tratti, se una rivista di giornale permettesse di segui-

re lainpiezza di quella trattazione. Perloche esorta e i filosofi in

generate ad abbandonare il labirinto del criticismo ed ontologismo
tedesco ; e i suoi concittadini specialmente a far rivivere piti splen-

dida una deile piu alte glorie italiane, rimettendo in onore la filosofia

di os&ervazione (pag. 588), parto del piu alto intelletto, che alia filo-

sofia abbia germinato la riostra penisola i.

Oh questo si , che potra dirsi un vero rinnovamento di filosofia

italica ! e oe gode 1'animo di poter vaticinare al ch. A. esito migliore

e maggior riconoscenza per parte dei suoi concittadini , di quella

che sperar possono certi rinnovamenti di filosofia italica ,
i quali

tentano di risuscitare i sogni di Pitagora e di Zenone per fingers!

Italiani
, mentre in verita altro non sono che triste imitazioni del

protestantesimo tedesco, o dell' ecclettismo francese. Mentre co-

storo per dare lo scambio agli Italiani vanno nella Magnagrecia ad

invocare la Pitonessa, perch& risusciti dalla tomba i profeti del pa-

ganesimo , air estremila della Magnagrecia presso la culla del cat-

tolico Galluppi la Provvidenza fa sorgere un iugegno singolare, che

passando dalla milizia alia Scuola sembra contrapporsi al Renato ,

che abbandono la milizia per combattere la Scuola. L'A. dopo aver

militato fino all'ottavo suo lustro nel Genio, s'innamora delle spe-

culazioni filosofiche, si appiglia al Principe dei filosofi cattolici, trae

dalla polvere quei voluoii che fra i chierici stessi pochi leggono e piu

pochi intendono : e speiszando la scabra corteccia di quel linguaggio,

e sublimandosi all' altezza di quelle speculazioni , ardisce sfidare

1 Se'il chiarissimoBonghi, dal quale abbiamo estratto 1'epigrafe di questo articolo,

^ uativo anche egli, come crediamo, del Regno di Napoli, dobbiamo peosare che i

conuaziooali del dottor d' Aquino sieno chiamati dalla Provvideaza a restaurarne le

teDrie. Non dispero (dic'egli nella seconda sua lettera all' Accademia di filosoOa ita-

lica) che sul movimento filosofico di quattordici secoli, quanti ne empiano i Padri

e gli scolastici, si cominceranno a pubblicare lavori cos* accurati e profondi, co-

me ecc. ( BOCCARDO Saggi di filosofia civile pag; 291
) .
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1' Opinions e rinfacciare a piu d' un cattolico d' aver tradito ad un

tempo, fosse codardia o ignoranza, e la scienza divina e la veritfc

filosofica e le glorie nazionali.

Questo fenomeno e, a parer nostre, il maggior titolo che vanta*-

possa il signer barone De Grazia nell'atto di mandare alle stami>o

questo suo volume: e 1'essere stato il prirao, come crediamo, in si

nobile arringo, gli destina un seggio onorato fra coloro cbe i posted

ammireranno un giorno come veri vindici della scienza, della so-

cieta, della Chiesa.

Ma mentre per amor del vero ci professiamo in tal guisa amrai-

ratori del suo coraggio e della sua penetrazione filosofica, sentiamo

il debito di pronunziare intero il nostro pensiero, notando qualche

difetto (e qual'e quell* opera d'uomo che non ne vada imperfetta?)

che se fosse stato evitato, avrebbe cresciuto utilita e decoro al libro

da noi annunziato. E tocchiamo quest! difetti anche piu francamente,

affinche i nostri lettori comprendano non esservi adulazione negli

elogi, come non vi e tiraidezza nei biasimi. II nostro A. e divenuto

scrittore di filosofia per genio dopo aver esercitato tutt' altra pro-

fess?one. Qual meraviglia che al genio del filosofo non vada accop-

piata 1'eleganza del letterato ? La dicitura del libro trascurata spesso

e scorretta lo rendera fastidioso a quegli schizzinosi, che non amano

la Verit^ se non abbiglista all'ultima moda. La tessitura poi dell'O-

pera manca di quella unita e di quell' ordine, che abbrevia somma-

mente i trattati filosofici ragionando ogni teorla a suo luogo , e

togliendo cosl le inutili ripetizioni e la sovercbia lungfaezza. I pregi

contrari che formano gran parte del merito e della popolaritfc di

uno scrittore , specialmente in una societa poco usa a meditare e

poco amante di faticare, avrebbero formato di questo libro un capo-

lavoro : la loro mancanza per altro non impedira gli uommi di senno

di ammirare il colpo d'occhio giustissimo, con cui il ch. A. ha ?a-

puto imberciare in ci6 che forma il vero merito delle dottrine sco-

lasti:he, e il pericolo e il vizro delle filosofie eterodosse. Queste

hanno voluto ridurre Tuomo o a pura materia o a puro pensiero:

il materialismo piu brutale cadde coi primi anni del nostro secolo ;
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ina gli successe non meno esclusivo, epper6 non meno falso, 1'idea-

<3ea1ismo del pensiero , bfpartendosi in due rami , onde rampolK)

funestissima progenie di errori. I Critici mirando nel pensiero ci6

<che vi ha di soggettivo, trasformarono Tuomo in intelligenza, e 1'u-

niverso in un puro fenomeno : i Trascendentali mirandovi solo c!6

^fee \i ha di obbiettivo, annichilarono 1'individuo divinizzando 1'uni-

Terso nel Pensiero che divenne il Tutto, 1'Assoluto. A troncare le

tre teste di questo cerbero conviene che la filosofii tutto ammetta

sell* oomo ci6 che Natura vi pose : una intelligenza soggettiva che

fion puo operare senza un obbietto che ella contempli, ne pu6 trovar

questo obbietto senza tracciarlo nel mondo fisico coll' organismo

sensitivo. La filosofia dell' Aquinate , che sotto la scorta dell' osser-

Tazione e della ragione, rinnegando le gratuite ipotesi dell' ontolo-

gismo e del psicologismo, sola congiunse quei tre element! in giuste

proporzioni, e dunque la sola atta a ristorare la teodicea naturale,

e a rannodarla alle scienze soprannaturali.

Questo pu6 dirsi in sostanza 1'intento dell' A. Ma avra egli sem-

'Pre accertato nelle sentenze che attribuisce all'Aquinate, e in quelle

che confuta nei suoi avversari ? Una tale disquisisione non sarebbe

ne possibile ne necessaria , si perche tal ricerca coscienziata supe-

jnerebbe la condizione del nostro lavoro , si perch& qualunque difetto

parziale rnai non togliera all'A. il vanto di aver veJuto e pubblicato

a fronte di mille pregiudizi il risorgimento di una filosofia veramen-

tc italiana sotto gli auspici del cattolicismo, ricongiungendo in essa

^documenti dell' Aquinate ,
i due element! di osservazione e di

Taziocinio, la cui separazione presso gli Alemanni avea miseramente

sfigurata la Scienza Prim a.

Bettato del medesimo spirito ed esplicamento di teorie consimili

i'altra Opera su LA LOGICA DI HEGEL ecc., che abbiamo annunzia-

ta in secondo luogo , perch^ di rilevanza minore, benche stampata

prima. In essa l'A. proposto dapprima il vero metodo di filosofa-

Te , esemplato sulle dottrine scolastiche , mostra poscia come que-

ste & poco a poco ne declinassero , e porgessero cosi occasione alle
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innovazioni moderne. Esaminando poscia queste innovazioni
, mo-

stra 1'assurdita della logica di Hegel, confuta il Lamennais e il Gio-

berti, e discute per ultimo Y Ente possibile dell' Abate Rosraini.

I pregi e i difetti di quest' Opera sono a un dipresso que' mede-

simi che della precedente abbiamo indicati. Vi comparisce un A.

fortemente compreso delle verita cheannunzia, trasportato dal genio
a speculazioni remote dall'antica sua professione; e che colla pene-
trazione dell'ingegno supplisce a ci6 che non gli venne somministrato

dalla prima istHuzione giovanile.

Non dubitiamo che gli Italiani , avvezzi a serie meditazioni , sa-

pranno valutare 1'importanza del lavoro e assaporarne il midollo,

senza arrestarsi allo scabro della corteccia.

IL

Del mondo degli spiriti e delta sua efficacia nell' universe sensibile

coll'esame di un caso d'ossessione osservato in Torino nel 4850;

per GIACINTO FOSNI Torino 1851.

Questa importante opera, pubblicata nell'anno scorso, non ci e

venuta alle mani che gia inoltrato il corrente. Ci e sembrato si per

la natura dell'argomento, si pel modo di trattarlo, che fosse pregio

dell
1

opera il fame parola in questo periodico.

Ha dato occasione a questo scritto una strana malattia osservata

in Torino nel 1850, la quale presentando insolite circostanze e vee-

menti indizii di ossessione, fu prudentemente dagli ecclesiastic! sot-

tomessa all'esame di tre professori di medicina , che furono i dot-

tori F. Vallauri, G. Forni e C. Bellingeri. Questi, riuniti presso la

paziente, diligentemente la esaminarono : mossi dalla stranezza de-

gli effetti e in particolare dair influenza veramente straordinaria ,

che vedevano esercitar le preghiere e gli oggetti sacri sulla produzione

ed intensivo eccitamento della forma morbosa ,
e dall'evidente corri-

spondenza cK essa costantemente seguiva col senso e colla espressione

delle sacre orazioni, in modo da non potersi ovviamcnle spiegare co-

gli influssi generali delle fisiche cagioni, unanimi conclusero, esservi
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nel caso di M.a Geltrude Fodrat sufficienti, anzi validi motivi per ve-

nire aWapplicazione de'rimedii spirituali dalla Chiesa approvati e de-

slinati contra le influenze ed operazioni de'maligni spiriti, secondo il

giudizio che ne portera Vautorita ectfesiastica , cui sola spetta il di-

scernimento degli spiriti e delle cose che ne dipendono. Questo con-

sulto fatto e sottoscritto in Torino nel 1850, doveva ,
mi pare, es-

sere commendato per Lanchezza e coraggio dagli uomioi di qual-

siasi credenza , e pienamente approvato dai cattolici : perciocche,

quendo pure a taluno non fossero parute dimostrative ma soltanto

probabili le prove dell'ossessione demoniaca, erano sufficient! a ci6

che si potesse senza nota di leggerezza ricorrere ai rimedii religiosi;

tanto piu che in seguito di questi la paziente avea potuto godere di

calma quasi perfetta per una settirnana: ed avea ricuperata perfetta

o, almeno sino allora, permanente sanita Agostino Clapier,cugino di

lei, ch'era stato quasi contemporaneamente compreso da simil mor-

bo. lo non so che, trattandosi di cure mediche o chirurgiche co-

mech6 dispendiose o dolorose o ancora pericolose, si esiga che ven~

gano indicate da ragioni non solo probabili, ma al tutto dimostra-

tive. Vero che i tre medici tacquero nel loro consulto alcune gravi

circostanze, che non parvero necessarie per lo scopo cui esso era

diretto, e che si trovano nel presente libro. Tra queste, di sommo

peso ci sembra la seguente, Stranissimi eccitamenti convulsivi si ec^

citavano nella paziente anche allora che, non potendo essa co'mezzi

ordinarii vederlo o saperlo, la si aspergesse lievemente diacquafce-

nedetta o le si accostasse qualehe sacro oggctto : per opposite nulla

di nuovo avveniva, se altri, lasciandole credere di aspergerla al so-

lito d'acqua benedetta , faceva usp invece d'acqua comune, come fu

talvolta sperimentato.

JLa pubblicazione di questo consuito fatia (senza alcun concorso^

dei tre dottori sottoscritti) nella Gazzetta Medica del 23 Settembre,

fu una pietra lanciata ad uu vespaio. II ronzio, il romore, il disgu-

to destatisi in gran parte de' seguaei d' Escukpio e HI Toriao e nelle

province , non furono piccoJa cosa. Pareva compromesso 1' onore

dell'arte salutare : si temeva 1'oscurantismo : si voteva ehenel secolo>
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de'lumi e degli aCcendilumi la scienza non pur fosse un sole, ma
fosse un sole senza macchie. N& stettersi paghi alle risa, ai lament!,
alle private disapprovfczioni.

Con quel furore e con quella tempesta,

CK escono i cani addosso al poverello,

Che di subito chiede ove s' arresta,

Usciron quei di sotto 7 ponticello,

E volser contra lui tutti i roncigli *,

non gia i demonii, ma i medici spaventati dall'idea dei demonii.

Ne'tre mesiseguenti i pubblici fogli piemontesi erano pieni di sen-

tenze fulminate dai medici tribunali. Prima la Gonsulta Centrale

dell'associazione medica degli Stati Sardi , fattasi , dice essa , inter-

prete dell'opinion* universal dei suoi colleghi, dichiar6 i tre medici

Vallauri, Forni e Bellingeri, net profferire il lor giudizio intorno al

fatto in questions, indubitatarhente aver posto in non cale tutte le

norme prescritte dalla prudenza medica in simili contingenze ; e po-

tersi con certezza applicare a questo fatto, come a tutti gli altri ana-

loghi, la nota sentenza di Gio. Riolano : Multa ficta, a morbo pau-

ca , a daemone nihil. Alia censura della Consulta Centrale di To-

rino successe quella del Comitato medico di Pinerolo, ed a questa

quella del Comitato medico di Alba. Finalmente la R. Accademia

medico-chirurgica di Torino dichiar6 essere erroneo il giudizio dato

4al suo socio Forni unitamente ai dottori Bellingeri e Vallauri.

Mi paiono curiose queste decisioni ex cathedra dalle accademie

scientifiche. Checche siasi del convenirsi o no, che alle leggi dell'au-

torita supreme ed alle sentenze degli ordinarii tribunali si aggiun-

gano i motivi che hanno servito loro di base, mi pare che le cor-

porazioni scientifiche, le quali non sono propriamente tribunali n6

orpi legislativi, dovrebbero-allegare i fondamenti delle lor decisio-

ni, specialmente allorch^ sentenziano contra i loro confratelli.

1 DANTE, Inferno XXI.
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II sig. dott. Forni con lettera del 5 Ottobre 1850 al presiiente

della Consulta Centrale, notate alcune inesattezze nell' esposizione

del fatto ed accennata qualche riflessione sulla forma del giudizio

della Consulta, annunzi6 che si disponeva a trattar la questione al-

quanto stesamente e dal lato de'principii e della critica del fatto.

Con quest' opera ha soddisfatto alia promessa.

La Consulta avea deciso, di tutli i fenomeni , mentovati dai tre

medici ch'essa condanna, niuno assolutamente trovarsene che lascien-

za medico, non ispieghi al giorno d'oggi unicamente per I'azione delle

semplici cause naturali. II dott. Forni ci narra di avere pubblica-

mente e ripetutamente invitato i suoi a^versarii a volere spiegare

colle leggi della fisica o della fisiologla un'orrenda convulsione de-

statasi per poche gocce d'acqua benedetta o per alcune brevi pre-

ghiere; ma non trov6 alcuno assai cortese per soddisfarlo.

Non si attribuivano da' censor! i fenomeni indicati e gli altri ad

esaltata fantasia ; ma piuttosto a finzione ed astuzia. 11 dott. Forni

dimostra assai bene come e Tuna e Taltra cagione sia insufficiente

alia spiegazione de' fenomeni, di cui si tratta.

La Consulta nella sua condanna non si & degnata addurne alcuna

positiva ragione, ma per6 si dice sorretla dall'autorita del piu illw-

stri medici antichi e moderni. essa vuol dire che i piu illustri me-

dici non ammettano soprannaturale di sorta nelle malattie, o in-

tende che i tre consulenti, nel caso di cui si sono occupati, non si

sono governati secoodo !e regole de'classici, ci6 che chiaramente

ad essi rimprovera il Comitato d'AIba. II nostro autore fa vedere

che la sentenza de' piu illustri medici non appoggia in alcun modo

ne la prima n& la seconda interpretazione. Cita a dovizia, intorno

al sovrannaturale nelle malattie, scrittori di cose mcdiche, e anti-

chi, cominciando da Ippocrate, e moderni e modernissirai, cio6 ap-

partenenti alia seconda meta dello scorso mezzo secolo ;
e dimostra

come esso e i suoi colieghi non si sono punto aliontanati dalle re-

gole, le quali per distinguere le malattie meramente natural! dalle

demoniache, sono assegnate da insigni medici , quali furono il Ce-

salpino, il Fernelio, i due padri e maestri della medicina legale
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Fortunate Fedele e Paolo Zacchia , Federico Hofmann e Antonio

de Haen.

Tuttoci6 ci sembra trattato dal valente autore in modo al tutto

soddisfacente nella parte seconda dell'opera. Ma, com'egli scrive

nella prefazione, benche i Corpi medici opponenti ncn abbiano ne-

gato in generate le ossessioni e molto meno 1'esistenza degli spirit!

incorporei , pur tuttavia (esso dice e pur troppo gliel possiam cre-

dere) si dove convincere da quanto pass6 in questa discussione e da

espresse dichiarazioni verbali e scritte, che dall' incertezza di molti

intorno aWesislenza di un mondo invisibile di spiriti e della sua effi-

cacia sopra la nalura sensibile, derivano sostanzialmente le difficolta

ad ammettere i casi particolari, ne'quali Fazio tie delle forze sopra-

sensibili venga in qualche modo a concretarsi. Perci6 1'A. ha creduto

conveniente di trattare nella prima parte del suo libro con qualche

estensioae alcune questioni intorno all'esistenza degli spiriti invisi-

bili, al loro potere sopra 1'uomo e la natura corporea, ed alia comu-

nicazione deiruomo con questi. N& noi vorremo di cio riprenderlo:

anzi gliene diamo lode ; benche possiamo non essere totalmente con

lui d'accordo quanto al modo con cui ha condotto questa parte del

suo lavoro.

L'autore fa in primo luogo notare il consenso de' popoli, dei le-

gislatori e di molti celebri filosofi intorno all' esislenza ed aWazione

di un mondo invisibile di spiriti. Tanta mole di autorita e invero

imponente. Mi pare peraltro che certe autorita, piu alte per avven-

tura ad allontanare che ad attrarre 1'animo de' leggitori istruiti,

sarebbe stato piu prudente ometterle o confessurle poco concludenti.

Poco ci sembra potersi concludere dalle autorita di coloro , che ,

perduta la primitiva tradizione, n& sapendosi elevare all' idea di un

solo Essere autore e regolatore della natura , empivano il mondo

d'immaginarie deitk reggitrici delle varie parti di essa, o poneva-

no, come gli Stoici, il mondo animato, senziente e ragionevole, o

supponevano animati tutti i corpi, eziandio gl'inorganici, come

Talete, che a ci6 era indotto dall' osservare i fenomeni deU'elettro e

della calamita ;
o di coloro i quali agli spiriti o demoni attribuivano,

Vol. X. 43
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non gia qualche straordinario e misterloso sogno , ma in genera-

te i sogui degli uomini, anzi ancor delle bestie, ci6 che narfasi

de' Pitagorici. Tuttoci6 piuttosto che Y esistenza e 1' azione degli

spirit! subalterni e creati , di cui trattiamo , prova 1' ignoranza de'

popoli e de' filosofi gentili rispetto all' onnipotenza e air azione del

Grande Spirito increato , non meno che intorno alia scienza della

natura. Le intelligenze o angeli motori de' cieli, ammesse nel me-

dio evo dai dottori cristiani , provano soltanto che il lor pensiero

illustrate e rettificato dalla rivelazione in ci6 che riguarda il Crea-

tote e la sua monarchia , non era peraltro nelle scienze natural!

iiluminato abbastanza.

Tuttavia non vogliamo negare che, oltre 1'autorita della parola di

Dio (ch'e per ogni vero cristiano la massima prova) in conferma

dell' esistenza e dell' azione delle intelligenze separate, possa recarsi,

come probabile argomento, 1'autorita dei saggi e dei popoli, benche

appartenenti a religioni diverse : poiche sembra temerita rigettare

senza esame uaa credenza, che in tutti i tempi e stata disseminata

per tante e cosl varie regioni. Ma per6 questa pruova non pu6 es-

sere dimostrativa. E ancora da avvertire che le varie genti e gli

scrittori spesso favellauo non de' veri spiriti separati , quali li ere-

diamo noi cattolici, ma o dell'anime dei defonti o delle anime

gratuitamente attribuite alle cose inanimate.

All'autorita pu6 congiungersi la prova de' fatti, dacche quantun-

que gli spiriti non sieno percettibili immediatamente ai nostri sensi,

tuttavia possono a noi manifestarsi mediante le impressioni da essi

prodotte nel nostro o in altri corpi: ma cotal pruova, acciocche la

sia efficace , conviene che sia sottomessa al saggiuolo di una giusta

critica. II nostro autore tratta con qualche estensione de' fatti, che

gli sembrano dimostrare la comunicazione tra V uomo e un mondo

di forze superiors; ed incomincia (C. IV) da ci6 che chiama estasi

e sue varie forme. Dai fatti raccolti deduce, che pud I' uomo in al-

cune circostanze particolari 1 veder cose lontanissime ; 2 vedere gli

spiriti stessi in forma sensibile e sentirne le voci ; 3 ricevere da que-

sti spiriti avvertimenti e direzione intorno a cose avvenire impossibili
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ad aversi co' mezzi della cognizione ordinaria. Alcuni de' fatti re-

cati dall'autore da noi si tengono come certi e perfettamente pro-

vati , senza peraltro veder chiaro se debban tribuirsi ad azione im-

mediata di Dio o degli spirit! subalterni ministri suoi. Altri non

si posson ripetere da si nobile origine ; ma questi, parlo degli alle-

gati in questo capo , pensiamo che 1'autore avrebbe senza danno

della sua causa potuto ometterli. Tali sono in particolare il tanto

celebre, ma non egualmente accreditato, demone di Socrate, le appa-

rizioni di Castore e Polluce , e di non so qual defonto al poeta Si-

monide
,

il cattivo genio di M. Bruto , le apparizioni o voci miste-

riose che diconsi aver favorito Plotino, Van-Helmont, Swedemborg
e Tommaso Campanella , e la seconda vista de' montanari di Scozia

o di altre contrade. Se alcuno di questi fatti pareva al dotto autore

assai certo e degno di riferirsi, poteva allegarne piu partieolarizzate

le pruove , indicare la ragion probabile del fatto e non metterlo in

fascio con racconti troppo piii rispettabili. Ne a molti piacera il

veder citata quasi autorevole testimonianza la vita di Apollonio

Tianeo scritta dal romanziere Filostrato. Noi non sappiamo decidere

se Apollonio fosse veramente un mago, quale fu giudicato in Atene,

ove perci6 non fu ammesso a' misteri eleusini ; ma se akuna cosa

di lui sappiamo, ella e che colui era un orgogliosissimo impostore,

il quale pretendeva d'ioteodere il linguaggio degli uccelli, mentre poi

portatosi all'Indie ebbebisogno d'interprete. La storia di Filostrato

e al tutto screditata presso i dotti *
, piena di favole inverisimili ,

scritta per compiacere 1'Imperatrice Giulia moglie di Settimio Se-

vero, la quale gli aveva affidato alcune memorie ricevute da UQ amico

dell'amico d'Apollonio, e forse ancora per opporre quell' impostore

al divin Fondatore del Crjstianesimo. La prosa di Filostrato non

e dunque piu autorevole de' versi di Eschilo e di VirgUio, che 1' au-

tore accenna come testimonii degli oracoli di Cassandra , della Si-

billa di Guma e di Fauno consultato dal Re Latino suo figliuolo.

1 Puo vedersi fra gli altri DCPIN : VHist. d'Apollonius de Tyaoe, convaincue

de fausselts etc. e HOUTTEVILLK : La Relig. Chrttienne ... T. IV. Rtponse d la 4*

difficult*.
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Osserva il sig. dott. Forni che i fenomeni, di cui discorre in questo

capo, sogliono assumere diverse forme nelle diverse stirpi dell'uma-

na specie : che esempigrazia nelle stirpi celto-galliche assumono a

preferenza il carattere della doppia vista , mentre nelle germaniche

questa disposizione suole manifestarsi come facolta di comunicazione

coi trapassati. Da tale osservazione altri per avventura dedurra, cio

che v' e di vero in raolti tra questi fenomeni doversi alia fantasia ,

la quale, per ragioni fisiologiche, o in virtu di abitudini, credenze,

superstizioni, o che so io, puo variamente operare nelle varie genti,

piuttosto che agli spiriti, i quali non si vede perche debbano distri-

buire diversamente i loro favori secondo le diverse stirpi.

Passa il nostro A. a confermar la sua tesi co' fenomeni del magne-

tismo animale. Qui egli e breve, e piii noi dobbiam esserlo. Che

molta parte abbiano in que' fenomeni gli spiriti, e dottrina di alcu-

ne scuole di magnettizzatori, deile quali noi abbiamo altrove parla-

to (Civilta Cattolica VIII, 397; IX, 45). Poteva 1'Autore aggiun-

gere ch' e dottrina eziandio di non pochi avversari del mesmeris-

mo, esempigrazia dell'autore dell' opera irititolata : Philosophic divi-

ne ... par Keteph-Ben-Natham, come pure dell'ab. Fiard (La France

trompee par les magiciens et les demonolatres du X VIII siecle. 4803)

dell'ab. Fustier (Le mystere des magnetiseurs et des somnambules...

48 45) , dell'ab. Wurtz (Superstitions et prestiges des philosophes du

XVIII siede. 4841) e di M. de la Marne (tude raisonnee du ma-

gneiisme 48%8). Per dimostrar la sua tesi, ci sembra che 1'A.

avrebbe dovuto confutare e coloro i quali negano la verita de' feno-

meni mesmerici piu straordinarii
,
e coloro i quali si confidano di

poterne render ragipne senza ricorrere agli spiriti. Egli pensa che

sieno concludenti le osservazioni dirette di visioni e operazioni di

spiriti ,
che il magnetismo animale presenta. Ma converrebbe prova-

re che non son tutte (molte lo sono certamente) o imposture o illu-

sioni di fantasia. Assicura 1' A. che di questi fatti se ne sono osser-

vati anche in Piemonte e segnalamente a Torino, ad Alessandria ed

a Gcnova neW ultimo decennio. Ci6 che noi, alcuni mesi addietro,

temevamo
( Civilta Cattolica , V, 192; IX, 67), era dunque da
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qualche tempo cominciato ad avverarsi. Vorremmo poter dire che

noi Italiani siamo men capaci di mentire o d'illuderci di quello che

sieno o gli Svedesi o i Tedeschi o i Francesi: ma, pur troppo, V ul-

timo decennio basterebbe per confutarci. Non piaccia a Dio che fra

noi si diffooda o la matta pretensione di trattare familiarmente co-

gli angeli, o la pratica de'piu superstiziosi fra i popoli dell'antichi-

ta, di chiamare e di interrogare i defonti. Del resto in ci6 ci rimet-

tiamo a quanto abbiamo scritto negli articoli sopraccitati . L'A. al-

lega ancora le dichiarazioni dei veggenti magnetici in appoggio del

mondo degli spiriti, della sua azione sulla natura, non che in parti-

colare delle ossessioni. Rispetto a queste abbiamo migliori testimo-

nianze che non sien quelle di questi fallaci veggenti. Del resto, i veg-

genti non vanuo fra loro d' accordo ; e mentre alcuni affermano che

per bocca de'sonnambuli favellino gli spiriti separati dalla materia,

altri lo negano (Civilta Cattolica, VIII, p. 403; IX, p. 47). Non erat

conveniens testimonium eorum. (Marc. XIV, 59).

Passa ii dott. Forni alle scienze occulte e alle arti magiche. Que-

sto capitolo fc curioso ed importante , quantunque non siamo ob-

bligati a credere a tutti i fatti in esso accennati. Reca l'A. per este-

so il notabil racconto di M. Leone de Laborde, da noi soltanto ac-

cennato (Civilta Cattolica VIII , 411) , e lo conferma in una nota

(pag. 99).

Noi non seguiremo l'A. nelle discussioni filosofiche e nelle tante

citazioni, non tutte per avventura opportune, di antichi e di moder-

ni filosofi, che troviamo nel C. VII. Diremo bensl che approviamo

le principali sue conclusioni e quelle che piu importano al suo sco-

po. Noi riconosciamo con lui
,
che le creature dell' Onnipotente si

palesano a noi solamente per le forze produttrici de' fenomeni; che

non 6 punto probabile, che trovandosi tanti esseri e tante vite ne-

gli ordini minori e sottostanti all'uomo, non sieno esseri viven-

ti eziandio ne' gradi superiori ad esso ; che per ci6 e per molti

fatti di osservazione antropologica , la ragione trova sommamente

probabile una gerarchia spiritual di forze intelligent superiori al-

V nomo, sebbene non si percepiscano col senso e non si rivelino che
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in particolari circostanze. Confessiamo che le forze create sogliono

operare le une sulle altre, e le superiori esercitare qualche influsao

sopra le inferiori, come riceverlo dalle superiori ad esse, e che per-

ci6 non contengono la minima inverosimiglianza le apparizioni e le

operazioni degli angeli , del demoni e delle anime dei trapassati ,
le

ossessioni e simili straordinari fenomeni ; benche , appunto pereh&

sono straordinari non dobbiamo esser corrivi a crederli, memori di

quel detto: Qui credit cito, levis corde est (Eccli. XIX, 4) ;
e cosi

pure che sono inintelligibili e non assurdi molti racconti di oracoli

e divinazi&ni, come altresi del fascino, delle malie e degli incantesimi;

quantunque trattandosi di tali cose, assai piu dobbianao esser guar-

dinghi e diffidli in accogliere ed adottare le ciarle del volgo, sempre

credulo ed avido del maraviglioso , si perche non e da credere che

la Provvidenza conceda troppo potere alle potenze infernali, special-

mente dopo il trionfo riportato su d'esse dal Redentore, si perch&

cotali opinioni traggono spesso 1'origine dallo spirito vendicativo

dell'uom corrotto, il quale vuol piuttosto ripetere i suoi mali dalla

malvagita de'suoi simili, che dalle leggi della natura o dal sommo

Legislatore , contra i quali & impotente ; e in particolare perche il

prestare facile orecchio a cotali cose e stata sorgente funesta di

delitti di piu generi, e dannosa alia pubblica e alia privata moralita.

N6 molto ci allontaniamo dal sentir dell' A. in ci6 ch'egli scrive in-

torno ai miracoli : ma di ci6 ci passeremo per amore di brevita e

ancora perche qualche cosa ne abbiam detto altrove (Civilta Cat-

tolicaV, 189-193).

Ci sembra peraltro che il nostro stimabile A., tutto occupato in-

torno agli spiriti creati, non assai rammenti 1'azione immediata del

Grande Spirito Creatore. Iddio , che immediatamente lo cre6, im-

mediamente conserva 1'universo; stabili e conserva le leggi della

natura ; da e conserva la vita : cosl Egli da la vita della grazia : Esso

converte il peccatore e spiritualmente lo risuscita : e come median-

te i cibi ed i medicamenti conserva la vita temporale e le forze, e ren-

de la sanita, cosl colla sua grazia e co'sacramenti sostiene, riiiforza

o rende la vita spirituale. Vi sono le sue leggi nell'ordine della grazia
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come in queilo delia Datura. Non convieae, e sarebbe al eerto*on-

tro 1'intenzione del cattolico autore, non conviene ravvivare una fl-

losofia troppo vicina a quelJa de'pagani, dalla quale sempre piu ci al-

lontana 1'incremento delle natural! scienze, e supporre cheilCrea-

tore tutto lascia o pressoch^ tutto operare alle potenze create, o sia

che quisle si appeliiuo dei inferior! o genii o demon! o angeli. Pa-

ter meus usque modo operator (to. F, 41).

Ne noi diremmo col dott. For&i, che negando il principio del? os-

sessione, si viene a negare ad un tempo ogni buona e superiore inspi-

rozione, I'uno di questi fatti non essendo che il correlativo deWaltro.

No : se i malispiriti non avessero il potere d'invadere talora i corpi

umani
, non percio Iddio non feconderebbe le anime colla pioggia

delle buone inspiration*, e i buoni spiriti suoi ministri non avrebber

1'incarico d'illustrare alle occasioni le nostre menti e muovere le

\olonta. Da ci6 che il Greatore, secondo le ordinarie sue leggi, man-

di dal cielo la pioggia ad irrigar le campagne , e ancora possano i

suoi angeli talvolta straordinariamente farla discendere in soccorso

d'un popolo fedele affiitto e supplicante, non ne consegue come ne-

cessariamente dedotto, cheilmal demonio possa eccitare furiosi tem-

porali e grandini devastatrici. Non neghiamo che Iddio alcuna vol-

ta ci6 gli permetta : neghiamo che questo fatto sia legittima conse-

guenza deli'altro.

N6 troppo e da estendere Fazione de* buoni Spiriti. Cosl non ab-

biamo difficolta a credere, che questi cooperassero alle azioni degli

Apostoli e di altri Santi dirette alia maggior gloria di Dio : ma non

saremo di pasta cosi dolce da credere (ci6 che sembra fare il nostro

A.), che sotto 1' influenza di spiriti celesti siensi condotte certe im-

prese, grandi si e straordinarie, ma non soprannaturali, quali furo-

noquelle di Carlo Martello ne'campi di Poitiers, di Sobieski sotto

Yienna, di Napoleone nelle giornate d'Arcole, delle Piramidi e di

Marengo , e i sacrifizi generosi di Arnoldo Winkelried e di Pietro

Micca. Perche non aggiungere i grandi fatti di Alessandro, di An-

nibale, di Fabio Massimo, di Scipione, di Cesare e del Saladino? Per-

non ancora i belli e pacifici ritrovati di Archimede, di Galileo,



680 RIVISTA

del Keplero, del Torricelli, del Newton, del Galvani, del Volta e

di tanti altri astroaomi, fisici e chiraici, e le invenzioni de'battelli

a vapore , delle strade ferrate e de' telegraQ elettrici? Lasciamo

all' ingegno umano cio ch'e suo, rendendone per altro tutta la lode

al Creator di cui e dono.

Non creda il cb. A. che noi punto da lai ci dilunghiamo, allorche

egli invoca e annunzia 1' unione delle scienze natural! e speculative

fra loro e colle verita religiose. Questo e da gran tempo il voto e

la speranza di chi scrive queste righe. Resta a vedere in qual modo

si debba e si possa effettuar questa unione. Ma di ci6 non e qul luo-

go di trattare. Non disperiamo peraltro di poterne quandochessia

alquanto stesamente discorrere.

Qul mtauto porrem termine al nostro articolo, protestando all'il-

lustre autore, malgrado qualche differeoza di opinion!, una stima

sincera della sua dottrina non meno che delle sue intenzioni e del

suo coreggio.

III.

Del Papalo ; Sludii storici di FILIPPO DE Boxi ,

torn, primo Capolago 1850.

II sig. Filippo De Boni, notissimo nella repubblica politica e let-

teraria per furore di azioni e di stile, si mostra certo non inferiore

a se stesso in questa sua degna opera sul Papato. Un pazzo simile

non mi ricorda aver letto mai, dacehe, per mia nou so se tribola-

zione o ventura, imparai 1'alfobeto.

Nella prefazione ci dichiara, suo intendimento essere dicombat-

tere a piu potere il Papato, perche la religione d Italia e foadata

sul Papato, e la storia gli ha appreso non potersi conseguire uaa

rivoluzione politica senza una rivoluzione religiosa. Povera testa !

Grede davvero il dabbenuomo che si possa abbattere il Papa ,
die

e la pietra immobile, su cui Gristo fond6 la sua Ghiesa , contro la

quale non prevarranno mai le porte dell' inferno ! E poi non s'accor-

ge egli che con quella sua dichiarazione viene a togliere ogni iede
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al suo libro? E chi & si matto che voglia giurare sulla parola di tale,

che non solo parla ab irato, ma protesta che parla per odio e per
un suo premeditate disegno ?

Ci6 premesso, entra con una foga da farnetico ad investire tutti

i Papi cominciando da san P^etro. Anzi non pure i Papi, ma Cri-

sto stesso strazia e la Chiesa in generate. Si converrebbe aver per-
duto il cervello, come 1'autore, per seguitarlo coll'occhfo e colla pen-
na in tutte le scempiaggini , onde raffazzona quel suo laido libello.

Per saggio ne accenneremo sol poehi tratti.

Egli dunque afferma che la dottrina di Cristo non fu che il su-

premo risultammto dell'antica filosofia morale e sociah *
; che lapri-

mitivo, Chiesa fu un'associazione senza magistrate nt disciplina, senza

riti e senza precelti 2. Vuol dire che gli Apostoli mancarono fin da

principio alia loro missiorie
; perocch& Cristo a\ea ad essi espressa-

mente detto che insegnasser precetti : ite, docete omnes genles ... do-

centes eos servare omnia quaecumque mandavi vobis 3
. Ma 1'autore ha

ragione ; perch^ egli si proponeva di provare che V organismo della

Chiesa primltiva fu il socialismo, cm per devozione a que'bei tempi

vorrebbe riprodurre. Peccato che i popoli pensano diversamente !

II dotto scrittore ci fa sapere ,
esser falso che il primo Papa fu

san Pietro. Roma non ebbe neppur Vescovi nel primo secolo. I Ve-

scovi compariscono nel secolo secondo della Chiesa. II primo Papa

fu Gregorio VII, che successe ai Cesari, come i Cesari erano succe-

duti alia repubblica. Saremmo peraltro curiosi di sapere perchfc

questo Papa, avendo data origine al Papato, si chiamasse settimo e

non primo, come sembrava piu ragionevole. Ma forse ci6 egli fere

per dare ad intendere che altri 1' avessero preceduto in queir ufficio.

Anzi tanto e lungi, continua 1'autore, che san Pietro fosse capo

della Chiesa ,
che fu per 1' opposite autore della setta ereticale dei

Nazareni 4
.

Procedendo sul tuono di queste bestemmie ,
si sforza di getta-

T nel fango i piu venerandi Pontcfici e Santi , cui dipinge o come

1 Lib I, pag. 32. - 2 Pag. 40. - 3 !\fATTH XXVIIT, <9, 20. - 4 Lib. I, cap. I.
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i, o coma avari, o.come apostati dalla fede. Non rfspetta

veruita riputazione ae veruna storia. Costantino non fu ne gentile

n& cristiano, o per dir meglio, fu 1' uno e 1'altro, perchfc insieme con

Cristo adorava gli idoli ; il gran Papa Giulio I fu eretico ; S. Am-

brogio, S. Agostino, S. Gregorio Nazianzeno, S. Girolamo apparte-

nevano alia folta schiera dei falsificatori , che ben presto pullula-

rono nella Chiesa 4
.

Ma non c' ingolfiamo piii oltre in questo lezzo di sfrontate men-

zogne, di calunnie sacrileghe, di scialacquo d' ogni storico pudore*

Questo libro del De Boni e fratello carnale della storia de' Papi di

Bianchi-Giovini, che col medesimo matto furore e con la medesima

sfrontatezza lavora al medesimo scopo.

Non valea certamente la pena parlare di si vili scritturacce ; ma

ae abbiamo voluto toccar questo tratto, per far capire ai nostri let-

tori a quali arti vili si son dati gl'italianissimi per pervertire , se

tanto loro riesce , gl'intelleUi della moltitudine. Non potendo trar

partito dal vero, essi confidano nella menzogna, e van ripetendo con

quegr illusori del popolo presso Isaia: Noi abbiamo contratto al-

leanza colla morte e fatto patto coll' inferno. I! flagello allagotore nel

suo passaggio non ci tocchera ; perche noi abbiamo posta la nostra

speranza nella menzogna, e la menzogna ci protesse finora; Per-

cussimus foedus cum morte , et cum inferno fecimus pactum. Fla-

gellum inundans cum transient non veniet super nos ; quia posuimus

mendacium spem nostramet mendacio protecti sumus 2
. Ma sappiate,

o seduttori, cosl vi risponde il Signore : audite verbum Domini, viri

iliusores 3
. lo ho posto nei fondamenti di Sionne una pietra, pietra

provata, angolare, preziosa, fondamento appoggiato sopra un altro

fondamento irremovibile ;
e questa pietra e quella appunto che voi

inutilmente vi sforzate di abbattere. Verrassi contra di voi a piena

giudizio e a giustizia perfetta ; e una grandine rovescera la speranza

che avete posta nella menzogno, e le acque inonderanno la difesa che

di quella vi avete forma to. E sar5 annientata la vostra alleanza colla

1 Lib. I, cap. III. - 2 fs. XX^lfr, 15 _ 3 Ivi !4.
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morte, e il vostro patto coll' inferno rested senza effetto. Haec dicit

Dominus : Ecce ego mittam in fundamentis Sion lapidem , lapidem

probatum, angularem, pretiosum, in fundamento fundamentum
Et ponam in pondere indicium et iustitiam in mensura ; et subvertet

grando spem mendacii, et protectionem aquae inundabunt. Et dele-

bitur foedus vestrum cum morte, et pactum vestrum cum inferno non
stabit 1.

IV.

Delia Sovranita ecclesiastica de' Romani Pontefici; per G. B. PE-

RETTI Milano, coi tipi di Giuseppe Redaelli, 1852.

In questi calamitosi tempi ,
in cui da' fieri nemici di Dio e della

umanita si pone ogni studio per insinuare dappertutto massime

protestantiche e diminuire la riverenza verso il Vicario di Gesu

Cristo, non e mai superfluo 1'adoperarsi con acconce scritture a

snebbiar le menti degli illusi per ignoranza ed a ribattere i sofismi

degli illusori per malizia. Tra siffatti benemeriti scritti dee anno-

verarsi il libro qui menzionato del Peretti.

In died fogli di stampa in grande ottavo, con lucidita, sreltezza

d'argomenti , semplicita di stile, si tratta 1'assunto per guisa che

basti a chi ami acquistarne sufficiente perizia ,
e si sciolgono le

principali obbiezioni degli avversarii, massime Richeriani. II pri-

mato del Romano Pontefice, la sua illimitata ed universale giuris-

dizione in tutta laChiesa, rinfallibilita delle sue decisioni dom-

matiche, i suoi rapporti cogli altri Vescovi e coi fedeli , son messi

in limpMissima luce e affranrati da ogni assalto nemico. Ci con

gratuliamo col dotto autore di cosl assennato e profondo lavoro, a

cui aggiunge anche pregio la nitidezza de'tipi e 1'accuratezza della

edizione.

i Is. XXVIII, 16-18.
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I.

LA PLATA. 1. Condizione di quests Repubblica.
- 2. Rosas e il suo governo.

3. Cadula di Rosas. 4. Ultimi rivolgimeati.

La penuria di avvenimenti notevoli neW Europa ci porge il destro

di dare a' nostri lettori qualche contezza alquanto parlicolareggiata

degli avvenimenti, che si van succedendo nelle dueAmeriche, riserban-

doci a far qualche cenno sidle cose nostre , se lo spazio eel consente.

Un colpo di stato del Generate Urquiza ha distrutto ultimamen-

te tutte le speranze concepite dalia demagogia per la caduta di Ro-

sas, e sotto un altro Dome ha ristabilito per un tempo il potere dit-

tatoriale nella Repubblica Argentina. A fornire un' esatta nozione

delle condizioni attuali della Repubblica Argentina , o della Plata ,

rifacciamoci piii in su, e vediamo in iscorcio lo stadio che essa per-

corse nella via della liberta civile e dell' indipendenza nazionale.

1. La Repubblica della Plata , che nel 1810 si emancip6 dalla

tutela della Spagria, nel 1816 si dichiar6 Stato indipendente, e nel

1829 si organo in Repubblica federativa, fino dai primordii della

proclamata liberta, non ebbe un giorno di pace : guerre intestine,



686 CRONACA

guerre straniere ;
ora desolata dall' anarchia , ora soffocata daila ti-

rannide. Le sue guerre col di fuori, occasionate dalla circoscrizione

geografica degli Stati, hanno principalmente di mira 1' assoluta pa-

dronanza sulla navigazione della Plata.

Buenos Ayres capitale della Repubblica, sta mirabilmente posta

a cavaliere sulla destra sponda del rio della Plata verso le foci, per

le quali esso si versa nell' Atlantico. Cinquanta leghe piu sotto sulla

opposta riva siede Montevideo, metropoli della Repubblica Orienta-

le, chiamata eziandio banda orientate, o Repubblica dell
1

Uraguay.

II flume, uno dei piu grandi del mondo, arricchito delle acque delle

due celebri riviere il Parana e P Uraguay, e la sbocco naturale di

gran parte della Plata, della Bolivia, del Brasile ; eppero via aperta

ad estesissimo commercio col centro dell' America australe. Buenos

Ayres e Montevideo aspirano T una e I' altra a diventare la scala di

si gran traffico ; gara naturalissima a due citta , die stando in sul

crescere, sono , come i giovani , piene di liete speranze per I' awe-

nire ; ma triste sorgente d' interminabili guerre disastrosissime.

Buenos Ayres , come capo di piu potente confederazione , avrebbe

a quest' ora soperchiata la rivale,-se il Brasile cocfinante comune,

e geloso della crescente potenza di Buenos Ayres, non avesse soste-

nuto la liberta della Repubblica dell' Uraguay, che fu riconosciuta

e guarentita indipendente, col trattato del 27 Agosto 1828. Non

ostante queste convenzioni , le ostilita , ora aperte ora dissimulate,

continuarono fra i due Stati ,
i quali cercano reciprocamente a su-

scitare 1' uno nell' altro semi di civili discordie ,
in quelle contrtde

a svolgersi pronti, a spegnersi difficilissimi.

Imperocche 1'energia, la ferocia, 1' ardimento , non temperati

dalla cultura, sono le princi-pali prerogative di quelle popolaziora,

poco fa colonie e quasi pupille, poi ad un tratto venute in signoria

di se , fatte libere ed in-dependent i. L' istinto d' imitazione, e Y iu>-

fluenza dei mestatori fond6 in quei nascenti Stati gli ordirii repub-

blicani, le Camere elettive. liberta di culto, liberta di sta-mpa, liberta

di commercio, il godimento di tutti quei civili diritti che, al dir

dei modemi, sono proprie delle nazioni giunte a virilita di cultura.

Ma checche facessero i legislated, ogni presidente, che voile soste-
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nersi e governare, si vide strefcto ad arrogarsi la somma del potere,

e eon forte di&ciplina, la quale trasraod6 troppo sovente in tirannide,

contenere quel procelloso elemento , impaziente di freno e dire-

zione. Cosi fece il dottor Francia nel Paraguay, e Rows nella Plata.

Nell'Uraguey, dove non s' incontr6 chi potease rannodare in un cap-

pio tutte le 61a del Governo, le guerre intestine non posarono quasi

mai, e impedirono lo esplicarai e il rassodarsi delle civiJi istituzioni.

2. Giovanni Emmanuele Rosas govero6 la Repubblica Argentina

quasi vent' anni con autorita piii da Re che da Presidente. Quando

nel ventinove fu eletto la prima volta Goveroatore e Gapitano gene-

rale di Ruenos Ayres, si dichiar6 neraico sfidato della democrazia,

Voi mi sceglieste per governare secondo il mio sapere e la mia

coscienza. lo vi obbedir6. Ma sappiate fin d' ora che le teorie de-

mocratiche sono funeste utopie rhe traggono i popoli alia servitu,

Questo pensiero sara la mia guida ; in me star& il farlo prevatere ,

in voi 1'effettuarlo. Cosl par!6 a'Rappresentanti, che lo elessero,

e i fatti non mentirono le parole. Per sostenersiegli disdegn6 Tap-

poggio del liberalismo colto e corrotto , dci rifuggiti d' Europa r

degli Spagnuoli impregnati di dcttrine scettiche e propagatori di

sommosse: egli si affid6 al gaucho, all'abitatore dei campi; classe

d' uomini fiera , incolta, indipendente, ma veramente aazionale ,

d' una barbaric rustica e nondimeno suscettiva di maggior civilta,.

che non la contigiata dei cittadini.

La Provvidenza aveva arricchito Rosas di tutti quei doni di corpo

e di mente , che v61ti a bene ne avrebbero fatto un benefattore in-

signe delta Repubblica Argentina. Alto di statura, maestoso di volto

e di persona, vivacissimo d'occhi, bellissimo parlatore, sia rhe ron

ricercdti discorsi volesse cattiwarsi 1' opi-mooe degli uomini rolti y

sia che con eloquenza popolare, immagioosii,, polonto volesse affasri-

n^re le turboleute moltitudini dei gauchos. Mente fecondissima ,

volonta energica e perseverante, forza di corpo indomita : per venti

anni poU bastare a tutto , reggere 1' amministraaione , la polizia 9

le ftnanze, V esercito, la stampa, le relazioni diplomatiche , non la-

sciando ai Ministri che la esecuzione delle sue deter mi nazioni e

de' suoi comandi.
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Finita la presidenza nel 32
, compl con felicissimo successo una

spediziorie militare contro gli Indian! del Sud. Percorse le pianure

in tutte le direzioni, sconfisse i nemici, Iiber6 tre mila prigionieri

cristiani , innalzd forti ed assicur6 alia Repubblica le vastissime re-

gioni che si stendono fino allo stretto di Magalhaens. La gloria di

questa spedizione lo fece ritornare al governo una seconda volta

nel 1835, ma con pieni poteri accordatigli dai Rappresentanti ,
e

oonfermati dal voto comune delle provincie. D'allora in poi ogni

cinque anni la Camera dei Rappresentanti rinnovava la concessione

fatta nel 35 , con adulatrici suppliche per parte dell'Assemblea , e

finte rassegnazioni per parte del Generale, che richiamavano alia

mcnte le piacevoli scene rappresentate da Tiberio nel Senato della

antica Roma.

Durante tutto il suo governo, Rosas ebbe perpetuamente a lot-

tare contro due ostacoli; il partito degli unilari e il disordine in-

terno deH'amministrazione. Gli unitari , cosl detti dal contrariare

che facevano la federazione e 1'indipendenza delle provincie, erano

politici idealist!, che sopra un terreno ancor vergine, in una societa

bambina tentavano di piantare e crescere le istituzioni del liberali-

smo europeo. Padroni del Governo dal 20 a!27, tentaroiio di man-

dare ad effetto i loro sogni ;
ma le provincie insorte obbligarono Ri-

vadevia loro capo ad abdicare la presidenza. Dopo ravvenimento di

Rosas al potere, tutti i mezzi per isbalzarlo furono posti in opera

dagli unitari. Sollevarono le provincie nel 35, 38, 39 e 40 : rin-

focolarono le ostilita di Montevideo contro Buenos Ayres: eccita-

rono le armi straniere della Francia contro la patria. Rosas fece

fronte a tutti , e con vigore e costanza rara sperdette gli sforzi dei

suoi nemici. Ma all'energia accoppi6 troppo sovente la crudelta; le

proscrizioni, lo spogliamento dei beni, gl' insult! brutali persino ne-

gli atti pubbUci, il terrore e il despotismo macularono i suoi trion-

fi ; e la sua gloria fu piii simile al bagliore sanguigno delle meteore

che alia dolce e benefica luce del sole. Nondimeno colla vigoria del

comando Rosas giunse a stampare su quelle moltitudini irrequiete

i primi lineamenti d'ordinata societa. Cominciarono a rispettarsi le

leggi, amnrnistrarsi la giustizia, essere in sicuro la vita e le sostanze
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degli abitanti , fiorire le arti utili e principalmente 1' agricultura.

Ma intento, come era, piii a conservare il potere, che a felicitare lo

Stato, merit& che i suoi medesimi servigi fossero disconosciuti ,
si

applaudisse alia sua caduta, ed Urquiza venisse accolto dalle popo-
lazioni come liberatore.

3. Questi gia governatore di Entre-Rios, che & una provmcia del-

la RepubblicaArgentina, compresa fra il Parana e 1 Uraguay, outriva

da qualche tempo 1'ambizione di pareggiare e forse soverchiare la

potenza di Rosas. Per opera sua i Govern! d' Entre-Rios e Corrien-

tes si separarono da Rosas , e conchiusero un trattato col Brasile e

col Governo di Montevideo, a flne di liberare questa capitale dalle

mani del generale Oribe che, amico di Rosas e sostenuto da lui, as-

sediavala da dieci anni, sperando farsene dittatore, come Rosas ave-

va fatto a Buenos-Ayres. Le armi degli alleiti guidati da D. Giusto

Giuseppe Urquiza , obbligarono Oribe a capitolare : nuove elezioni

si fecero nell'Uraguay, e D. Francesco Giro fu scelto a presidente

della Repubblica Orientate.

Intauto Rosas dichiar6 la guerra al Brasile ; una nuova alleanza

si ferm6 tra ii Brasile, 1'Uraguay, Entre-Rios e Corrieotes, e Urqui-

za fu messo a capo dell'esercito alleato. II Generale pass6 il Parana,

e avendo rannodata al suo partito la provincia di Santa-F6, marci6

difllato con 25 mila uomini verso Buenos Ayres. Rosas erasi ac-

campato con tutte le sue forze a Santos Lugares, vicino a Palereno,

luogo di delizie ove da qualche anno il dittatore aveva posta la sua

corte. Venuti a giornata, 1' esercito di Rosas non oppose che debo-

lissima resistenza ,
ma vinto e sperperato dalle forze superiori di

Urquiza , si ripieg6 sopra la capitale e la mise a saccheggio ed a

sangue. Rosas con poco onore Iasci6 il campo prima che la sconfitta

fosse generale, si nascose presso 1'Incaricato d'affari di S. M. Bri-

tannica e travestito da marinaro fu raccolto, con sua figlia Manue-

lita, sopra un vascello inglese, che faceva vela verso Baia, e di la

tragittossi in Inghilterra.

Questa memorabil giornata, in cui ebbe fine la quadrilustre po-

tenza di Rosas, accadde il 3 Febbraio del presente anno, e fu segulta

Vol. X. ***
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da numerose rappresaglie esercitate dai vincitori sui partitaoti deP

caduto Goveroo. Dices! che 400 de' suoi satelliti presi colle arm*

alle mani vennero fueiJati; terribilissimi edUti fuTono pubblicat*

contro i rubatori ; i beni di Rosas e de'suoi amici sequestrati a pro-

fitto dello Stato , non a ragione di confiscazione ma a titolo di de-

bito e riparazione, per aver dilapidata la fortuna pubblica e smunto

con gravezze tiranniche i pri^ati.

Molte cose strane, vere o favolose ch'elle siano, si pubblicarona

allora dell'inaudita crudelta di Rosas. Nella sua villa, dicotio, fu-

rono trovate venticinque teste umane ed altrettante lingue conciate-

col sale , che dovevano servire alia terribilita del suo trionfo. Si

trove- la lista di presso a quattromila prescript! , che al primo an-

nunzio della vittoria , dovevano immantirieuti essere arrestati e fu-

ciiati. II primo era il Vescovo Escalada, poi sei Francescani, quat-

tro Domemcani e il fiore della citta. Di piu aveva fatto minare un

Jungo tratto dell'abitato, per farlo scoppiare a danno dei cittadini ;

ma quest! se ne accorsero a tempo e fu sventata la mina. Ghecche

ne sia di queste odiose crudelta, 1'esercito alleato fu accoito con vive

manifestazioni di giubilo, quando il 19 Febbraio fece il solenne in-

gresso in Buenos Ayres ; il 22 si canto un Te Deum , al quale assi-

steva Urquiza in mezzo ai membri del Governo provvisionale e ai

Ministri e Gonsoli delle estere nazioni. II Generale vincitore nomine*

governatore temporaneo Don Yincenzo Lopez, presidente della cor-

te di giustizia, uomo grave, rispettato ed accetto alia popolazione;

accord6 un ampio perdono ai colpevoli di reati politic! , e sicurd

alia capitale la liberta e 1' imlipenderiza nella scelta de'suoi rettori.

La scelta di Urquiza fu confermata dal voto della Camera dei Rap-

preseutanti di BuenosAy res, e Lopez d'accordo col Generale compose

un Ministero e prese in mano il Governo regolare della Repubblica.

4. I>opo questo, Urquiza, lasciata la capitale, couvocd a San Ni-

cola de los Arroyos i governatori di tutte le provincie della Confede-

nizione. Quivi si ferm6 un accordo federative , col quale furono

regelate le relazioni reciproche delle provincie al di denfcro e le re-

lazioni della Gonfederazione col di fuori: e di piu s'intim6 un con-

gresso di tutti gli Stati a Santa-F6 pel mese d'Agosto , a fine di
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stanziare con comune intendimento una stabile costituzione federa-

te, secondo le oorme fisse alia riunione di San Nicola.

Nel congresso d'Agosto i delegati avrebbero pure dato alia Re-

pubblica un presidente , lasciando ad Urquiza fino a quel tempo il

potere dittatoriale per assodare le nuove istituzioni e trattare colle

Potenze estere.

Frattanto i partiti estremi, e sopra tutti la piii sfawiata demago-

gia, compressi fino allora dalla ferrea mano di Rosas, cominciarono

levar di nuovo il capo. La stampa tornata a liberU non solo si fe

giudice degli atti pubblici, ma delle azioni private del cittadini. Due

giornali, \' Avispa e il Padre Castaiieda, menarono strazio della ri-

putazione e dell'onore degli uomini piu venerandi. Altri bandirono

le rifbrme sociali, comunistiche, umanitarie. Fra le altre singolarit

si istitui un cerchio donnesco per obbligare gli uomini ad iscriversi

nel ruolo delle guardie nazionali. II decreto che pubblicarono, e die

taciamo per onore del minor sesso, e uno stillato delle utopie fone-

ristiche sulle passioni.

La Camera dei Rappresentanti non si mostr6 piu savia della mol-

titudine. I capi deH'opposizione condannarono Taccordo di San Ni-

cola prima che il governatore Lopez ne avesse esposto all'Assemblea

la necessita e la ragionevolezza : e quando questi 1'ebbe fatto con

sapienza e moderazione, pel folle amor proprio di non ricredersi,

Fopposizione s'inacerbl, rigettando alteramente 1'accordo, e ad un

tempo non trovando miglicr provvedimento da surrogargli. I dibat-

timenti giunsero a tanto disordine, che il Ministro ed il Governato-

re vedendosi inabili a sostenere I' urto dei partiti , rimisero i lore

poteri, e la Camera nomin6 a Governatore in vece di Lopez il pro-

prio Presidente, il generale Manuello Guglielmo Pinto.

Allora Urquiza, contro -del quale era volta quella macchinazione dei

riottosi, crede giuiito il momento di ferire un gran colpo. Valendosi

dell articolo 14 dell'accordo di San Nicola, pronunzi6 il 23 Giugno

to scioglimento deU'asserYiblea, fe chiudere la sala del Parlamento,

aniruII6 I'Biitorita prcsidenziale affidata dalla Camera al Pinto, se

stesso nomin6 direttore temporaneo della Confederazione Argentina.

II Lopez ed il suo Ministero richiam6, ricostitui 1' aaumnistrazione
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provinciate, e cre6 una giuota di tre per vegliare sopra i disordini

della stampa.

L' operate da Urquiza fin qui non ebbe altro effetto, che riordina-

re la repubblica, ricondurvi la tranquillita e la sicurezza, conservan-

do inalterabili gli ordini popolari. Ma se le irrequiete passioni della

demsgogia non posano, se le ire dei partiti non si rabbonacciano,

il liberatore di Buenos Ayres dovra assumere stabilmerite 1' autori-

ta, se non il titolo, di dittatore, e la repubblica della Plata provera

una seconda volta che la sfrenata liberta e distruggitrice di se, gui-

da al potere essoluto e non di rado alia tirarmide.

II.

STATI UNITI. 1. Coodizione dei partiti. 2. Fatti di Kossuth. 3. Differenza

coll'Inghilterra. 4. Caodidatt presidenziali. 5. Enrico Clay. 6. Battelli

a vapore.

1. Gli Americani degli Stati Uniti , che chiamano s& stessi col

nome semplice di Americani, perch& sono dell' America la nazione

principe, e il sanno, poco o nulla influirono fino a questi tempi

sull'andamento dei Governi europei; laonde di loro, meno che della

nostra Europa, sogliono intrattenersi i giornali e occuparsi la pub-

blica curiosita. 1 loro interessi, i loro costumi, le loro teorie sociali

e governative porbmdo un marchio diversissimo dal nostro , i loro

rivolgimenti rimangono pure d' ordinario stranieri al corso dei no-

stri. Nondimeno a mano a mano che i loro Stati vanno crescendo ,

rassodandosi e acquistando nome e valore , sentono nascere in se

medesimi ii desiderio di allargarsi oltre i proprii confini, e provare

col fatto ci6 che credono in cuore , se essere il piii gran popolo

della terra. Questa ^ la ragione delle ovazioni prodigate a Kossuth

nel primo stadio delle sue corse in America; questa dell' esultanza

che mostrarono nelle ultime divergenze sorte tra 1' America e 1'In-

ghiiterra, relativamente alia pescagiorie nel mare del Nord: spera-

vano cio6 che da tali fatti sarebbe condotta lUnione ad intervenire

nella politica europea e tarsi alle oazioni occlderitali temibile e re-

verenda. Queste velleita pero , sono ancora sogui di pochi; i piii

assennati si accorgono che la loro Repubblica quanto piii si dilata,
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tanto maggiori accoglie in seno i germi della discordia ; in quanto

quella e un vastissimo corpo non informato da uno spirito solo, da

cui abbia 1'unita e nell'unita la forza: il soffio che 1'avviva e 1'in-

teresse, il quale, perche cosa essenzialmente individua, se nei pri-

mordi pu6 giovare allo sv iluppo rapido delle parti , in seguito si

trarra dietro la dissoluzionc del tutto.

I giornali hanno spesso parlato dei partiti negli Stati Uniti, nu-

merandoli e circoscrivendoli in categoric. Cio puo giovare alia

chiarezza ed aiutare la memoria, ma la sola cosa ben fissa in questo

capo si e, che in nessun luogo le parti sono cosi numerose e diver-

se , quanto nell' Unione. Nei medesimo partito scontrasi tanta di-

screpanza, su punti anche principalissimi , che rara cosa e trovare

due uomini , che nelle pubbliche question! senza eccezione con-

sentano.

I punti capitali di divergenza sono per ora : la schiavitu, il com-

mercio libero, 1'intervenzione ,
il diritto di cittadinanza. Tocchia-

moli brevemente , a far conoscere come gli interessi frastagliano

quel paese in tanto svuriate fazioni. Gli Stati del Nord dove non si

trovano schiavi e I' industria fiorisce , grazie alia solerzia degli ope-

rai amerieani , combattono per 1'abolizione della schiavitu. E a far

cio sono rnossi parte per umanita, parte per vanagloria e parte

pure per gelosia verso gli Stati del Sud, i quali devono la loro pro-

sperita alia coltura dello zucchero e del cotone per opera degli

schiavi. I fautori dell'abolizione o abolizionisti variano di tinte : gli

uni vorrebbero I'abolizione pura e semplice della schiavitu, senza

ricompensa ai padroni degli schiavi; altri 1'emancipazione lenta e

progressive secondo diversi sistemi : i piu ardenti spingono gli

schiavi alia rivolta. Dall'altra parte ve n'ha che pretendono la schia-

vitu essere quasi un diritto naturale dei bianchi sui negri, sosten-

gono il'trafflco di questi e vorrebbero s'introducessero nei nuovi

Stati di recente annessi all Unione. Fra gli uni e gli altri estreroi

stanno i veri whigs , voce che in America suona repubblicano con-

servatore ; questi vogliono ad ogni patto impedire la scissione della

Confederazione americana ,
e sostengono gli articoli del famoso

compromesso proposto da Enrico Clay ed accettato dalle Gamere
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Del cinquanta. I punti del compromesso che fanno al nostro propo-

sito, sono : la proibizione del traffico degli schiavi sino allora con-

tinuato nella Colombia ; la liberta lasciata ai nuovi Stati di ammet-

tere la schiavitu o di rigettarla ; uria legislazione efficace per assicu-

rare ai padroni la proprieta de' schiavi fuggitivi , negli Stati che li

conserveno.

In ordine al commercio , gli Stati del Sud , che estraggono dalle

loro ricche coltivazioni ed esportano le materie greggie, vorrebbero

tutti i porti franchi al loro commercio: all'incontro i manifattori

del Nord, i quah non potrebbero reggere alia concorrenza che loro

fa 1'Inghilterra, vogliono la protezione dell' industria patria coH'im-

posizione di gabelle sulle merci forestiere.

Similmente i giovani Stati, che sono sul popolarsi e farsi grandi,

mirano innanzi tutto a facilitare e promuovere 1'arrivo di nuovi co-

loni : quindi 1' accordare che fanno agli arrivanti il diritto di citta-

dinanza, e il pieno possedimento dei vantaggi proprii agli abitatori

antichi della Confederazioiie. Questi invece pretendono , che uno

straniero non 6 capace di diritti civili, se non dopo un conveniente

numero d'anni richiesto a conoscere le leggi, gli istituti, i bisogni

dello Stato, a tramutarsi d'Europeo in Americano.

I favoreggiatori dell' intervento dell'America nelle question! inter-

ne d'Europa, come dicevamo, e ancor piccolo, e si compone per lo

piti di rifuggiti democratic! e di uomini che piu si guidano coH'im-

maginazione e coll'entusiasmo che col senno e colla ragione. Ora

siccome quello e cosa mobile, voltabile e passeggera, questo posata,

fissa e durevole, accade che in sulle prime le passioni democratiche

si accendano, gettino faville e vampe, e indi a poco se ne vadano in

fumo e svaniscano in un bel nulla. Gosi fu nel caso recente di Kos-

suth, e nel recentissimo della quistione sulle pesche.

2. Che non si disse, che non si pens6 dell'andata di Kossuth in

America? Di fatto al suo arrivare non erano che trionfi, che allo-

cuziorii, che nobili ricevimenti. L' esule era un illustre, un eroe, il

capo d' un gran popolo oppresso, il rigeneratore dell'umanita; i

piu forsennati volevano fame un nuovo Messia. Ne si fermarono

alle parole : ma si aprirono soscrizioni ,
i privati pagarono per
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fark) viaggiare coinodamente nei varii Stall , il Governo spes6 COD

una splendidezza regale lui e le ventidue persone di suo seguito nel

sog^iorno di tredici giorni fatto a Washington : i capipopolo, le

pers^oe diplomutiehe s' intrattennero con lui e tributarono nei loro

discorsi elogi alia sua persona ed alia sua causa ; la cosa and6 tan-

t'oltre, che alcuni gia pcnsavyno veder levarsi un esercito, e forse

impegnarsi tutta la Goufederazione in sosteaimeriio della rivoluzio-

ne in Ungheria. %

Ma tosto l'aui?a favorevoiesi mut6 in avversa. L' Americano, che

6 sopra ogni cosa valentissimo calcolatore, s'accorse ben presto che

quelle prodigalita non frutterebbero che a Kossuth , altro non ri-

portaiidone la Repubblica, che la compassione deile nazioni civili ; i

Ministri ben capirono quale follia sarebbe abbandonare 1' antica e

sicura politica tradizionale per i sogni d'un venturiere : 1'attenzione

pubblica, sempre desiosa di novita, fu occupata dalla comparsa d'un

Tommaso Meagher Irlandese, scappato dalle colonie penitenziarie

dell' Australia, e festeggiato da' suoi al pari di Kossuth : cosi che il

povero Magiaro per non passare dal sommo della gloria all'opposto

termine deirigjioruiuia, penso ottimamente a' casi suai ritirandosi,

di oppiatto e sotto mentito nome
,
in Inghilterra, a godersi ivi i

trecento mila franchi rimastigli dalle patriottiche sue collette.

Sembra pure che il Governo deirUnione abbia concorso ad affret-

tare o pricipitare la repeutina scomparsa di Kossuth dalla scena

po'litica in America. Nello stato d'agitazione iu cui sono presente-

mente i varii partiti della Gonfederazione per la elezione del nuovo

Presidente, Kossuth giudic6 di poter venire a capo de' suoi disegni,

merc^ la nuoieroBissima popolazione tedesca residente negli Stati

Uniti. In data del 28 Giugno trascorso diresse a tutti i Tedeschi di-

moranti nella Repubblica una circolare, colla quale li sprona a riu

nirsi ,
a determinare col loro suffragio la scelta del Presidente ;

dandosi a quello dei partiti, che acconsentira ad intervenire in Eu-

ropa per rinfocolarvi la rivoluzione. Questa lettera, che veune tosto

pubblicata sui giornali, secondo Tintendimento del suo autore, do-

veva restare segreta e comunicarsi privatamente da amico ad amice.

II Governo si sdegn6 che uno straniero tanto beneficato togliessc a
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perturbare la Confederazione con sitnili pratiche, e diedegli lo sfrat-

to oel modo sovraccennato. Dalla sua partenza i giornali americani

abbondano di comment! intorno alia sua vita, e con sail epigramma-

tic! compensano le sperticate lodi tributategli prima di conoscerlo.

3. La differenza nata tra 1'America e 1'Inghilterra relativamente

ai diritti di pescagione nei mari nordici, apparve in sulTorizzonte

come una scintilla foriera di grande incendio
; ma in meno di un

mese ogni timore di guerra scomparve, e tutto pacificamente volge

al componimento, a vantaggio reciproco, ma piu degli Americani

che degli Inglesi. Prima della guerra dell'independenza i coloni de-

gli Stati Massachussets, Connecticut e Maine erano usi pescare sulle

coste di Terra nuova, della Nuova Scozia e aitre dipendenti oggidl

dalle possession! inglesi, considerando ci6 come un diritto naturale.

Quando nel 1775 il Parlamento inglese voile ristringere questa li-

berta
, gli Stati americani se ne richiamarono, e questa loro resi-

stenza fu una delle cagioni della guerra. Nel trattato del 1783, con-

chiuso dopo la guerra, in cui fu riconosciuta i'mdipendenza dell'U-

nione, il terzo articolo stabi'i che gli Stati Uniti continuerebbero

a godere, come per 1'innanzi, del diritto di prendere ogni maniera

di pesci, sul gran banco, su tutti i banchi di Terra Nuova, nel golfo

di S. Lorenzo e negli altri frequentati dai pescatori de'due paesi.

Nel trattato di Gand del 1814 ,
i commessarii inglesi dichiararoDO

gli Americani scaduti dai diritti di pesca, per la nuova guerra scop-

piata nel 1812. Gli Americani invece sostennero che quel diritto

contenuto nel trattato dell'indipendenza, non poteva altrimenti es-

sere cangiato dalla guerra. Non ostante questi protesti ,
i vascelli

inglesi catturarono per tre anrii le barche peschereccie americane,

che oltrepassavano i termini fissi dall'Inghilterra, e nel 1818 si sti-

pulo un nuovo accordo, nel quale i primi diritti erano restituiti

agli Americani, con certi limiti, 1'interpretazione dei quali diede

luogo all' ultimo screzio fra le due Potenze rivali.

La secouda parte dell'art. 1 cosi diceva : Gli Stati Uniti rinun-

ziauo per sempre ad ogni diritto, del quale i loro abitatori hanno

potuto godere sino al presente, o pel quale avessero a mettere in

eampo nuoye pretensioni , di prendere, di seccare e di preparare il
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pesce ad una distanza di tre miglia dalle coste, baie, seni o porti

delle possessioni di S M. B. non compresi in un accordo speciale.

II divieto di non pescare nelle baie e nei seni
, se non a distanza

di piii di tre miglia , poteva interpretarsi in questo modo, che pe-

scandosi nella baia , le barche dovessero distare dal lido piii di tre

mfglia: o in quest' altro, che non fosse lecito il pescare dentro te

baie, anzi le barche dovessero allontanarsi lo spazio accennato dalla

entrata medesima delle baie, ciofc dalla linea retta che unisce le due

estremita della baia , del porto o del seno. Gli American! si atten-

nero alia prima interpretazione come di gran lunga piii favorevole,

quantunque meno conforme alia lettera del trattato : e senza inter-

ruzione se ne prevalsero per trentaquattro anni. Nel 1841 i coloni

della Nuova Scozia ne fecero lagnanze al Governo inglese, ma que-

sto per allora non prese alcun provvedimento, e la pescagione si con-

tinu6 dagli Americani sul medesimo stile. Finalmente quest' anno

il Governo di Lord Derby fece buone le rimostranze dei sudditi

inglesi ; e John Packington segretario di Stato per le colonie in-

glesi , in una circolare, diretta il 26 Maggio ai governatori di que-

ste, promise loro 1'appoggio desiderato. Nello stesso tempo nove va-

scelli da guerra partirono per i mari delNord, affine di proteggere

i diritti delle colonie, e catturare tutti i legoi americani che si fos-

sero arditi di oltrepassare i pattuiti confini.

Qaesta notizia, come un colpo di fulmine, si sparse rapida e spa-

ventosa fra i pescatori americani. Poiche il minor male che avrebbe-

potuto cagiooar loro 1'ostilita dell'Ioghilterra, sarebbe stato la per-

dita della pesca nel prossimo autunuo. Perdita nondimeno grande

sopra ogni credere : essendo che piii di due mila navigli americani

stavano in sul purito di recarsi alia pesca del merluzzo, e 30 mila pe-

scatori erano presti ad intraprendere la loro spedizione autunnale ,

nella quale e impegnato un capitale di 80 milioni di franchi. Di piii,

ragioni politiche, non meno possenti del lucro, impegnano 1'Ame-

rica a sostenere e promuovere gli interessi dei pescatori. La pesca

dei mari del Nord e per 1'Unione un fecondo semenzaio di marinai,

scuola perpetua di navigatori commercial!, esorgente della marina

militate. 1 batteHi dei pescatori sono gli embrioni delle fregate da
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guerra, come disse Webster nella sua allocuzione di Marshfield. Non
e per6 maraviglia che al primo annunzio gli American! levassero il

grido di guerra, che ordinassero rappresaglie e che il Ministro de-

gli affari esteri, il citato Webster, gran cercatore di popolarita, scri-

vesse al Presidente Fillmore una lettera spirante minaccie e sensi

bellicosi.

II vero si e che la guerra non garba n& airAmerica, ne alFInghil-

terra, in ci6 1'una e 1'altra prudentissime ; per la qua! cosa la di-

plomazia fu invitata a comporre la differenza
,
e le condizioni, alle

quali consentiranno le due parti sono tali, che 1'Inghilterra ne va sal-

va coll'onore, 1'America coll'onore e coll'interesse.Per quanto racco-

gliesi dai giornali del Ministero inglese ,
si ammettera d' ora innanzi

1' assoluta reciprocita tra le due nazioni ; per modo che i mari in-

glesi saranno aperti agli Americani, e i mari americani agli Inglesi,

senz'altro riservo, che quello del limite di tre miglia dalla costa.

Questa convenzione e semplicissima : ma siccome i mari inglesi sono

pescosissimi e scarsi gli americani , cosi la reciprocita dei diritti e

cosa di solo nome , e i vantaggiati sono veramente gli Americani a

danno dei pescatori delle colonie.

4. Le altre cose piu rilevanti , che avvennero in questi ultimi

tempi neH'interno deU'lInione, sono: la scelta dei candidati per la

futura president, la morte del celebre uomo di Stato Enrico Clay,

e la legge sui provvedimenti a pigliarsi per diminuire i gravissimi

accidenti, che tan to si moltiplicano sui battelli a vapore della Con-

federazione.

II candidate ammesso dalla fazione dernocratica nella convenzione

di Baltimora e il generate Franklin Pierce, che, sebbene molto piu

oscuro
,

la vinse contro due competitori illustri : il signer Douglas

e il generale Cass. Dopoquarantadue ballottamenti i partiti stanchi

si rivolsero, come accade, ad un terzo , e la candidatura del signor

Pierce, che non aveva in sui principio veruna probabilita di riusci-

mento, fu votata dalla maggioranza. La scelta dei whigs cadde sopra

il generale Scott. I suoi competitori erano Fillmore e Webster. La

lotta tra Fillmore e Scott fu accanita : ma finalmente questi , dopo

il cinquantesimo terzo scrutinio, ebbe la vittoria, Nondimeno a
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cagione dell' incertezza nella quale Scott ravvolse le sue opinion! ,

mold, dopo 1'elezione, da lui si ritrassero; e nella Georgia si tenne

una nuova convenzione per ritogliergli la candidatura e darla a

Webster. Tuttavia, malgrado la divisione messasi tra i whigs, Scott

trionf6 una seconda volta e Webster ebbe di nuovo lo scacco. Ma
tali divergenze nel partito lo affievoliscono, e porgono fondata spe-

ranza ai democratic! di far trionfare nell' elezione il generale Pierce

loro candidate.

5. La morte di Enrico Clay , avvenuta in Washington , il venti-

nove Giugno , fu segno d' immenso lutto per tutti gli Stati della

Confederazione. In lui si estinse la generazione di quei grandi, che

addottrinatidall'eta e dall'esperienza di proluogate lotte, accoppia-

vano un raro senno ad un sincero amore della patria ; e nei cast

perigliosi antiponendo il ben pubblico al privato, coll'autorita della

parola e del nome, potevano fare argine ai partiti estremi che ten-

dono a scindere 1' Unione. II nome di Enrico Clay passera ai poster!

circondato di ugual gloria , e ugualmente caro agli American!, che

quell! di Washington , di Franklin , di Adams. Nacque nella Vir-

ginia!' anno 1777,edentr6 giovane ancora nell' amministrazione

della cosa pubblica. Fu due volte membro del Senato dell' Unione ,

e due volte membro della legislatura del Kentucky , dove aveva fer-

mata la sua dimora. Nel 1811 cominci6 a farsi un nome sostenendo

caldamente nel congresso il partito della guerra coi democratic!.

Nel quattordici negozi6 a Gand le condizioni della pace. D' allora

in poi abbandon6 le intemperanti idee dei democratic! , e divenne

il capo dei whigs. Per lunghi anni presidente della Camera , fece

trionfare il sistenaa di protezione per 1' industria americana , e nel

1849 colla proposizione del suo celebre compromesso raise un ter-

mine alle tremende agitazioni, che avean condotta F Unione all'orlo

del precipizio. Quando egli comparve nella Camera ed esposevi colla

saviezza del canuto politico ie sue idee conciliatrici , Y irritazione

dei partiti era si grande, che dopo lungo e procelloso dibattimento

il compromesso s-i rigett6. Ma tosto la Camera si accorse del fallo ,

e inorridi del terribile rischio al quale cimentava 1'unita, e con

essa la \ita della Confederazione. Si riprese la discussione del com-



700 CRONACA

promesso, articolo per articolo; e dopo d'aver rifatto iu senso op-

posto il cammino gia calcalo una volta , 1' atto del compromesso

ottenne nell' Asserablea pien) trionfo. Enrico Clay fu allora salutato

padre della patria, salvatore della Repubblica; e i plausi, coi quali

fu accolto il suo nome e la sua persona, non furono pareggiati che

dal dolore universale che dodici anni dopo ne acccmpagn6 la spoglia

esanime nella tomba.

6. I giornali araericani abbondano ad ogni poco di funesti casi

avvenuti sui vapori dell'Atlantico, dei laghi, dei fiumi delia Confede-

razione. Dal 1 Gennaio al 1 Agosto del presente anno si rammenta-

no almeno venti gravissimi infortunii di questa specie: con morts

di circa cinquecento persone, e un centinaio di feriti. L'anno scorso

i morti si contarono almeno a mille e tredici. I piu frequent! casi

sono scoppi di caldaie
,

altri sono incendii , alcuni pochi urti con-

tro altri vascelli, o contro scogli. Benche queste sventure si possano

chiamar rare, appetto deH'immenso numero di battelli a vapori che

solcano le acque americane, non v'ha dubbio tuttavia, che un tal

numero potrebbe diminuirsi, dove gli Americani all'ardimento non

accoppiassero troppo soventi una stolta temerita. Varii di questi

infortuni si dovettero alia barbara mania dei capitani , che si fan

giuoco della vita dei passeggieri , per gareggiare gli uni cogli altri

di velocita. A tale pazzia vogliono attribuirsi le due recenti cata-

strofi accadute al San Giacomo e &\YArmenia. Quest'ultimo battello

a vapore salpo d' Albeny il 28 Luglio di conserva con Y Enrico Clay

alle sette del mattino, ed appena scostati dalla riva cominciarono a

lottare di celerita. II pericolo diventava ogni ora piu imminente, i

passaggieri se ne querelarono col capitano, le donne che erano a

bordo cadevano tramortite dallo spavento. Ci6 non ostante la gara

duro per otto ore continue , nel quale tempo i due vascelli furono

piu volte sul punto d'infrangersi 1'uno contro dell'altro. Alle tre

della sera YArmenia si confesso vinto, e si fermo per rinfrescare le

sue caldaie. Ma 1' incendio gia sfgnoreggiava nell'interno, tutto il

vascello fu tra breve inondato dal fumo e compreso dalle flamme. I

miseri passeggieri, in numero di cento, chi soffocato dal fumo, chi

eonsunto dalle vampe, chi annegato nelle acque, con morte atrocis-
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sima rimasero vittima dell' inumana follia del capitano. Quest! e-

sempi riou sono nuovi in America, e fin dal 13 Luglio erasi accet-

tato nel Congresso un Bill sui provvedimenti a prendersi per impe-

dirne il rinnovamento. Questi uitimi casi, che per la loro ben chia-

rita atrocita commossero altamente gli animi , si spera siano cagio-

RC che con severissime pene si ponga termine alia bestiale temerita

dei capitani e dei macchinisti, che per un malinteso amor proprio

sacrificano la vita di tanti uomini, e gettano nella desolazione tante

famiglie.

HI.

1 FBANCIA. 2 Una parola sull' INGHILTERRA.

1. 1 Consigli di spartimenti, che per loro istituzione hanno uffizio

meramente amministrativo, prendevano questa volta in Francia un

carattere quasi politico, atteso le condizioni speciali di quel paese.

Una nazione che ha la sua vita civile nell' autorita che reggendola

la unifica, non puo dirsi definitivamente costituita, fin che 1' autorita

stessa e precaria , e dopo un dato tempo dee scadere di dritto per

dar luogo ad un altro uomo da eleggersi, e forse ad un altro ordine

di cose. I Consigli sentirono questa incerta condizione e, salvo un

piccolo numero , tutti mandarono degl' indirizzi al Principe Presi-

sideute formulati in diverse guise , ma che convenivano in questo

>oto : si trovasse modo di dare maggiore stabilita o almeno piu lun-

ga durevolezza al Potere che ora regge la Francia. Quanto al modo

da tenersi per asseguire un tale intento, molti lo lasciarono all' an-

tiveggenza del Presideute stesso e del suo Governo ; ma molti ezian-

dio vi furono che domandarono in termini espressi il ristabiliment*

dell'Impero napoleonico, di cui stimano veder 1'erede nel Principe

Presidente, e facendo eziandio voti che esso fosse principio di una

dinastia imperiante. E fu notevolissimo che forse piu chiari a par-

lare furono i Consigli cui presiedeva qualche attuale Ministro di

L. Napoleone.

Su questo fatto non potremmo produrre per ora che congetture,

e noi non siamo usi a recarne ne nostre ne altrui. II certo e che il
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Moniteur pubblicando per disteso un articolo del Morning Post, sem-

bra almeno indirettamente non rifiutarne la sustanza ; la quale 6 noo

essere per nulla interrotte le pratiche del matrimonio del Principe

Presidente colla Principessa Wasa, e le grand! Potenze europee es-

ser disposte a non intromettersi della cosa pubblica in Francia ^

anche nella ipotesi della proclamazione di un Impero. Che che sia

di ci6, i voti dei Consigli hanno una grave significazione, e potreb-

bero avere un non meno grave effetto. Frattanto il Principe Presi-

dente a meglio conoscere le disposizioni del popolo , si apparecchia

ad un altro viaggio nel mezzodi della Francia; ed il Moniteur ne

pubblicava il programma e ritinerario fermandone il principio nel

15 Settembre ed il termine nel 16 del seguente Ottobre. Con quest!

mezzi il Governo si rafferma , e puo guardare con indifferenza le

due elezioni che si apparecchiano a Parigi per sostituire due mem-

bri nel Corpo legislative si sigg. Cavaignac e Carnot.

Da parecchi anni i tipografi ed i librari del Belgio, riproducendo

con somma celerita ed in edizioni economiche qualunque opera o-

riginale di qualche momento che vedesse la luce io Francia, scema-

\ano notabilmente i lucri dei librari ed i proventi degli scrittori

francesi. II dazio gravissimo d'introduzione imposto ai libri belgi

se riparava in parte il danno per la Francja, era di nessuna efficacia

pel resto d'Europa e pel di fuori. Un trattato tra la Francia ed it

Belgio, segnato negli ultirai giorni del passatoAgosto, sulla proprie-

ta letteraria da rispettarsi vicendevolmente da ambi i paesi, mette

fine a questa antica querela ;
ed 6 notevole che il Governo belga in>

affare di tanto momento abbia fatto da se in tempo che le Camere

legislative sono in vacanza.

L'ultimo fatto di Tripoli fu una nuova region di reclamo aggiun-

tasi a parecchi altri che il Governo Francese aveva verso la Porta

Ottomana. In occasione deH'ultimo, Costantinopoli ha dato soddisfa-

zione eziandio pei piu antichi. II Pascia di Tripoli & stato dimesso

dal suo uffizio : si & fatto giustizia degli assassin! del missionaria

trucidato barbaramente nella Siria. Noi non crediamo giusti i

lamenti di qualche gioroale,. che cioe in questa occasione Don siasi

jegolata la quistione dei Luoghi Santi. Questa e faccenda di beo
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altro interesse , e nella quale sono impegnate Potenze eterodosse ,

innanzi alle quali e gia molto che la Fraocia tenga testa , e noi le

auguriamo trionfi.

2. Nella Inghilterra On che non si apra il Parlamento, non puossi

avere nulla di sicuro ; e soprattutto fia iocerto fino a quel termine

il perdurare del presente Ministero Derby. Par certo che le nuove

lezioni abbia*ho assicurata a quel Ministero una lieve maggioranza;

ma si manterra essa? basterk aresistere agli urti della parte avver-

sa? Questo e quello che uotno al mondo non pu6 sapere. Singola-

rissima cosa e non potersi sapere neppur quello che dovrebbero

desiderare le persone oneste in Europa. Ch& dove un ritorno di

Palmerston rileverebbe gli spiriti di tutta la demagogia continenta-

le, il perdurare di Derby e suoi consorti fa temere ai Cattolici del

Hegno unito quelle vessazioni legali, di cui fu sempre con essi largo

il fanatismo anglicano.

IV.

Cose di Toscana. Processo Guerrazzi.

7 Settembre 183S.

Nel giorno 17 del caduto raese d'Agosto, ebber principio in Fi-

renze i pubblici dibattimenti del processo politico contro F. D. Guer-

Tazzi ed altri imputati. La straordinaria importanza di queste di-

*cussioni, la celebrita politica degli avvenimenti cui appella il pro-

cesso, le qualita personali degli accusati, la solennita con cui i giu-

dizi si aprirono, non poteva non richiamar vivamente la curiosita

<del pubblico.

La gran sala, detta del buon umore nel Palazzo dell' Accademia di

belle arti, fu il locale destinato, come piu vasto e piu comodo delte

ordinarie sale d'udienza dei tribunali, a servir per questa volta di

teatro ai dibattimenti. E furono ivi opportunamente disposte la tri-

buna pei giudici; 1'emiciclo pei numerosi testimoni a sinistra ; a de-

stra il banco degli accusati ; io faccia quello pei difensori ; quindi un

recinto pei parenti degli accusati e per le persone munite di speciale



70 1 CRONACA

biglietto ; al di sopra una galleria per gli spettatori di distinzione ,

ed ogni restante spazio fu riservato pel pubblico. La folia riempi-

va fino dalla mattina non solo tutto il locale , ma eziandio la stra-

da del Cocomero su cui guarda il Palazzo. Si notavano nella galleria

molti personaggi di qualita, qualche membro del Gorpo diplomat!-

co e diverse eleganti signore. Alle ore dieci e mezzo giunsero in car-

rozze chiuse scortate da gendarmi a cavallo gli accusati, tirati fuori

per la prima volta dal carcere delle murate, e preser posto nel banco

a loro destinato guardato di continuo da bassi ufficiali della gendar-

meria. Alle ore 11 la regia Corte d'appello, presieduta dal Consi-

glier di Stato cavalier Niccolo Nervini, entr6, vestiti i giudici delhi

toga nera e del berretto di magistral, riella sala d'udienza. Inti-

mato dagli uscieri il silenzio, il pubblico Ministero volto agli accu-

sati, annunzi6 loro esser tradotti in mezzo alia forza a quella pub-

blica sala d'udienza, per accusa di delitto di lesa Maestd. Quindi

chiamatili ad uno ad uno per nome, non meno i presenti che i con-

tumaci, lesse per esteso ad alta voce 1'atto di accusa. Riportiamo

qui i nomi e le qualita di ciascurio degli accusati presenti al giu-

dizio in un con un breve cenno delle imputazioni a lor carico, per-

suasi che non debba increscerne ai lettori la notizia.

1. Francesco Domcnico Guerrazzi, dianni 47, celibe, nativo di

Livorno , avvocato ed autore di Romanzi e scritti istorici ,
come

YAssedio di Firenze
,
la Battaglia di Benevento, la Isabella Orsini,

la Veronica Cibo , gli Eiogi d" uomini lllustri , I Apologia ed altre

opere minori: gia deputato al Parlamento toscano, e Ministro Segre-

tario di Stato per gli affari intern! nel 1849 : quindi capo del Go-

verno provvisorio e dittatore della Toscana. Sedeva egli il primo fra

gli accusati vestito in abiti neri con alquanta ricercatezza, e volge-

va ora al pubblico ora ai giudici un volto impassibile ed un sorriso

quasi di disprezzo. Veniva in sostanza qualificato dall' accusa come

primo autore, fino da remote epoche, di rivoluzioni in Toscana ; tra-

ditore della fedelta al Priacipe come Ministro, e rovesciatore del

trono ; motore di persecuzioni e violenze contro la persona stessa

del Principe onde cacciarlo colla forza dalla Toscana; cospiratore

contro i principii di conservazione e d'indipendenza dello Stato.
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2. Leonardo Romanelli d'Arezzo, d'anni 49 ammogliato con figli,

Legale, e gia deputato al Parlamento toscano, e Ministro di grazia

e giustizia sotto il Governo provisorio. Lo imputava 1'accusa d'es-

sere state 1'autore delle leggi statarie del 26 Marzo 49, dirette a re-

primere colla forza e colla violenza i movinaenti delle popolazioni a

favor del Sovrano nella provincia di Arezzo.

3. Giuseppe Dami di Montevarchi di anni 37 avvocato, coniugato

senza figli, gia Segretario del Circolo popolare di Firenze, qualifi-

cato come ardente eccitatore di ribellione , ed aperto fautore di re-

pubblica, e come attivo membro della commissione militare chein-

fieri nella provincia di Arezzo.

4. Bartolommeo Capecchi di Pistoia, celibe, ex sergente nei RR.

Granatieri d' anni 37, imputato come uno dei principal! cooperate-

ri alle violenze con cui nel di 8 Febbraio 48, fu rovesciato in Firen-

ze il Governo del Granduca.

5. Antonio Petracchi detto Giannettino di Livoino d'anni 47 gia

negoziante, e quindi condottiero di una banda armata di volontarii,

detta degli arrischiati; alia testa della quale & imputato d'essersi op-

posto alia restaurazione del Governo Granducale tentata dal Gen.De

Laugier , ed aver comandato la spedizione al Porto san Stefano con-

tro la persona e famiglia reale ; aver commesso nefandita e violenze

sulle popolazioni del contado pistoiese, aver colla forza estorto som-

me di denaro alle pubbliche casse, aver minacciato 1'incendio e il sac-

cheggio della capitale e Fuccisione dei rappresentanti il Municipio.

6. Ferdinando Ficcini di Carrara celibe, d'anni 32, gi& Viaggia-

tore di Commercio, quindi capitano d' una compagnia di volontarii,

tradotto dall' accusa come autore di violenze contro le popolazioni

affezionate al legittimo Governo , e cooperatore degli eccessi notati

di sopra delle bande volontarie armate.

7. Enrico Voltancoli da Montazio giornalista, d'anni 35, ammo-

gliato con figli, come provocatore di ribellione, e diffamatore della

augusta persona del Principe col mezzo della stampa.

8. Antonio Pantanelli di Siena celibe, d'anni 23 studente legge,

g<a Segretario del Circolo del popolo in detta citta ; per essere stato

Vol. X. 45
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uno dei primi istigatori degli scorivolgimenti di Siena , atterratore

degli stemmi del Principe, e insinuatore di defezione al giuramen-

to alle truppe.

9. Giuseppe CimbaUi di Livorno commerciante, d'anni 47, ammo-

gliato con figli, come uno dei capi delie bande armate di volontarii

che commisero eccessi demagogici nelle provincie.

10. Giuseppe Agostini pistoiese d'anni 42 Legale, ammogliato con

figli, gia Vicepresidente del Gircolo popolare di Pistoia, qualificato

come autore e promulgatore di proclami repubblicani , violatore

del segreto epistolare, ed eccitatore di gravi tumulti in detta citta.

11. Pietro Lottini di Livorno farmacista, celibe d'anni 40, capi-

tano di una compagnia di volontarii, per avere occupato la fortezza

di Pistoia contro il Governo restaurato.

Oltre a questi undici present! al giudizio, 1'accusa comprese altri

17 contumaci, fra i quali si notano gli ex-membri del Governo prov-

visorio Prof. Montanelli e aw. Mazzoni. Tex Governatore di Livorno

Dottor Carlo Pigli, ed il declamatore od istrione Gustavo Modena.

I difensori nelle prime discussion! vennero a ripetere la eccezio-

ne d'incompetenza, data al tribunale, pretendendo che in processo

politico ed oppellante a fatti maturati sotto il regime costituziona-

!e, pid specialmente poi per la qualita di alcunKdegli accusati, fos-

se in questi il diritto d'esser giudicati dal Senate. Ma la Gorte ri-

getto questa eccezione, e con sentenza si dichiar6 competente al giu-

dizio. Altro rigetto d' eccezione fu emesso dalla Gorte per il benefl-

cio dell'amnistia del 1849, di cui alcuni fra gl'imputati intendeva-

110 giovarsi. E finalmente fu rigettata la prova testimoniale del So-

vrano che la difesa del Guerrazzi insisteva di produrre. Parl6 lo

stesso accusato lungamente in questi primi incidenti , e rispose al

Presidente che lo richiamava a non divagar dalle qaestioni, di vo-

lersi sfogare dei 40 raesi di silenzio cui il carcere solitario lo aveva

costretto. II suo dire fu scomposto e disordinato, ricco di enfasi poe-

tiche e di citazioni di storia e di dottrine di giurisprudenza , spes-

so maligno e pieno di sarcasmo contro i giudici e il Governo attua-

le, ma povero di sostanza e sodezza di raziocinio.



CONTEMPORANEA 707

Frattanto il giudizio prosegue non interrotto ogni di , e si cal-

cola, attesa la vastita delle materie da discutersi, che ancor per varii

mesi debba durare.

V.

Cose Romane.

La seconda meta dello scaduto Agosto e la prima meta del cor-

rente Settembre hanno fornita una novella prova del rivivere e ri-

fiorire che fanno qui in Roma le lettere e le scienze , all' ombra
di quellapace, che, domata la Dio merce la rivoluzione, diffonde

ogni dl piii i suoi banefici influssi. E per verita que'due periodi di

tempo non furono altro che un avviceudarsi continuo di saggi, di

dispute, di accademie, quando in un collegio quando in un altro,

ora di questa ora di quella disciplina. Noi non ci faremo a raccor-

dare tutte le letterarie o scientifiche esercitazioni , di cui fummo
testhnoni nelle settimane or ora decorse ; che il far questo ci obbli-

gherebbe a tessere una troppo lunga narrazione ; ma ci terrem pa-

gbi di rammemorare le piu rilevanti e solenni. Nel Liceo del pon-
tificio Seminario romano ebber luogo quattro dispute, due dell' in-

tera Filosofia, un'altra di Matematiche pure e miste e di Fisica ge-

nerate, e una quarta di Storia Ecclesiastics. Questi quattro eserci-

zii sortirono un felicissimo esito, e gli altrettanti giovani che fu-

rono, a cosl dire, i protagonisti di queste lotte scientifiche, diedero

luminose prove di svelto e perspicace ingegno e di scienza superiors
di gran lunga all'eta. I nomi degli egregii due giovani, che si offe-

rirono all'ardua impresa di propugnare ben cento tesi, spiccate dal

gran fascio delle filosofiche disquisizioni, e ressero invitti all'impeto

degli assalitori per due ore e mezzo la mattina e per altrettante la

sera, sono Francesco Toni e Paolo Tarnassi amendue romani.

Nel Collegio Romano i pubblici sperimenti furono molteplici , e

riguardarono 1'intero corso degli studii, incominciando dai rudi-

menti della Grammatica insino alle piu eccelse speculazioni della

Sacra Teologia. Gli studenti di Rettorica di esso Collegio offrirona

al pubblico un'Accademia di poesia in onoxe del B. Pietro Claver,

innalzato teste agli onori degli altari, nella quale que' giovani cultori

delle muse si mostrarono ricchi di viva e splendida immaginazione
e facili al maneggio del dir poetico. Agli sperimenti letterarii con-

seguitarono gli scientifici, vale a dire una disputa di Logica e di

Metafisica , una seconda di Astronomia , una terza di Scrittura Sa-

cra, e due altre di Teologia Dogmatica, nelle quali il sapere e to

valentia dei giovani fu degna della scelta e numerosa corona che It

attorniaya. Queste scolastiche esercitazioni fur coronate dalla distri-
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buzione del premi fatta col consueto splendore dall'Emo Card. Gaz-

zoli nella vasta Chiesa di S. Ignazio.

Anche il Ginnasio di Filosofia presso S. Maria della Pace forni

prove non dubbie dell'ingegno e deH'assiduit dei giovani che lo

frequentano. I Saggi dati in siffutto Liceo furono due, 1'uno riguar-
dcinte la Fisica universale, 1'altro la Metafisica. Ci6 che in tali spe-
rimenti ci appane degno al tutto di osservazione, fu, oltre alia

scelta molto ben intesa delle materie, il numero considerevole degli

studiosi, cui bast6 1'animo di presentarsi al periglioso cimento ;

conciossiach furono cinque i valorosi scolari che difesero le prin-

cipali tesi di tutta la Fisica, e otto coloro che il fiore delle tesi di

tutta la Metafisica dicevolmente propugnarono. Finiremo coll'ac-

cennare le belle prove d'ingegno e di studio, di cui fummo spetta-

tori nel Convitto dei benemeriti PP. delle Scuole Pie, Convitto, che

al pari di ogni altro e sul rinascere, attese le note vicende dei pas-
sati luttuosissimi tempi. II primo sperimento dato in quel Convito

fu di Filosofia , e fu offerto dall'unico discepolo, che in quest' anno

avesse dato opera a detta disciplina, giovine di rara penetrazione e

di singolare applicatezza allo studio. Al Saggio filosofico tennero

dietro i Saggi delle Grammatiche e dell'Umanita, degni soprattutto
di lode per la copia e opportunita delle materie. Infine i Saggi fu-

rono coronati li 10 del corrente dalla solenne distribuzione dei pre-
mii e da un'Accademia di poesia offerta dal piccolo ma scelto drap-

pello dei Rettorici, Accademia che riusci sommamente gradevole al

pubblico, si per la sceitezza e bonta degli argomenti, come per la

grazie del dire e le vivaci immagini sparse a larga mano rielle com-

posizioni.

Nella tornata dei 29 Luglio dell Accademia di Religione cattol'ca,

recit6 una sua eruditissima dissertazione il sig. prof. Erculei. L'ar-

gomento proposto era: tul conflitto dei due Poteri, civile e reli-

gioso , essere assurdo aggiudicare al prirno la prevalent, e quindi
una poiesta indiretta, anche puramente negativa sulle cose sacre.

II disserente, attesa la rilevan/a e vastita del subbietto, compartl
il suo tema in quattro parti : I origine delle due podesta; II. na-

tura delle medesime; III. loro ufficio e scarabievoli appartenenze ;

IV. esercizio e modo onde codesti ufficii vogliono essere da entrambi

compiuti. La brevita del tempo peraltro nou gli permise se non che

trattasse il primo punto, riserbandosi ad altra occasione di trattare

i tre altri. Come la disquisizione sara compiuta del tutto, noi ne fa-

remo una piu larga sposizione. Quanto all'assunto presente, ci con-

tentiamo di accennarne i punti piu meritevoli di attenzione. Essi fu-

rono 1'erudizione di che corred6 1'argomento ; Vorigine delle trasmo-

danti pretensioni del potere civile trovata nell'eresia protestantica,

la quale dovea poi finire coll'abbattere lo stesso potere civile e pro-

mulgare il socialismo j 1'intima connessione e fratellanza dimostrata
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fra il giansenismo e il regalismo ; la dipendenza essenziale che ha lo

Stato dtill'idea di Dio e dalla religione; quanto sia pernicioso ai po-
poli sconvolgere e manomettere codesto ordine; in qual mode la

teologia sia la base come d'ogni altra scienza, cosi del diritto sociale

e della politica; ed altrettali giudiziose considerazioni, le quali spar-

gono graodissima luce sul tema da lui preso a trattare.

Tuttavolta non lasceremo di osservare siccome in questa prima
parte del suo subbietto, la quale ad altri potria parere alquanto re-

mota dall'argomento principale, 1'egregio professore enunzio qual-
che sua maniera di pensare intorno all'origine del potere civile, alia

quale noi non sapremmo assentire, o alraeno vorremmo assentire

con alcune restrizioni che la condizione del tempi rende indispen-
sabili. Ma proponeridoci noi di trattare ampiamente questa mate-
ria nella seconda serie

, crediamo miglior consiglio soprassederla

per ora.

Nella tornata poi dei 12 Agosto, il sig. Can. prof. Costa con dotta

orazione dimostr6 le cause matrimonial! di loro natura appartenere
] foro ecclesiastico, ed essere un errore ncn solo contro il dogma,
ma eziandio contro la storia il dire che la Chiesa cominciasse ad in

gerirsene nel medio evo.

Se Cristo elevo il matrimonio a Sacramento: se il Sacramento e

cosa di per se sacra; se la custodia, la ricognizione, il governo, la

amministrazione delle cose sacre appartiene alia Chiesa ; bisogne-
rebbe aver perduta la logica naturale, per negare che tutto ci6 che

riguarda il matrimonio appartiene essenzialmente al giudizio e alia

autorit^i della Chitsa. Ci6 e si vero, che lo stesso Calvino non pote
sconfessarlo. Se i cattolici (cosi quell'eresiarca con piu logica dei

nostri modern! riformisti), se i cattolici otterranno la confessione

che il matrimonio sia Sacramento, tireranno anche a se la cogni-
c< zione delle cause matrimonial! ; poiche una cosa spirituale non
dee essere trattata da giudici profani *. Tanto vedea egli con-

nessa Tuna cosa coll'altra.

Invano gli avversarii, a sostegno del loro errore, hanno ricorso al-

ia distinzione e separazione del contralto matrimoniale dalla qualita

sacramentale. Una tal separazione e chimerica, ne e possibile a farsi

in un popolo cristiano, nel quale, supposta la istituzione di Cristo,

non pu6 darsi un vero e legittimo natural contratto di matrimouio,

che issofatto non sia Sacramento , e viceversa non pu6 darsi Sacra-

mento matrimoniale senza la simultanea esistenza di quel contratto.

Dippiii le cause matrimoniali, di cui qui si parla, riguardano la in-

trinseca onesta del costume cristieno. Or di questo e giudice la sola

Chiesa. Altro fc che il costume influisca anche nella societa civile ;

altro e che la legge del costume debba prescriversi dalla medesima.

1 Instil, lib 4.
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Codesta legge fu da Cristo affidata alia sua Chiesa , ed essa sola vi

presiede. L'autorita civile pu6 sol guarentirla.
Due podesta al tutto independent! sopra un oggetto medesimo,

sono inconcepibili. Esso per diritto di natura dovra esser soggetto
a quella podesta, alia quale per diritto di natura spettano gli effetti

suoi piu nobili. Ma chi neghera, gli effetti religiosi del matrimonio
essere immensamente piu nobili dei suoi effetti civili?

Se la natura delle cause matrimonial! , come si e dimostrato, k

spirituale e sacra, e per6 sommessa al foro ecclesiastico ; questo solo

bastar dovrebbe per chiarire 1' assurdita di quella proposizione che

nel medio evo per connivenza de'Principi cominci6 la Chiesa ad

avere siffatta giurisdizione. Quest'errore, che ilNuyts prese da Paolo

Sarpi, e confutato egregiamente dal Pallavicini nella sua Storia del

Concilio di Trento, al capo 9 del libro 23.

Ma gli avversarii, come poco fermi nella logica, cosl si mostrano

poco periti nella storia. 11 disserente discorrendo pei decreti dei

Pontefici e dei Concilii del sesto, del quinto e del quarto secolo della

Chiesa, mostr6 come questa liberamente esercitava la sua giurisdi-
zione sulle cause matrimoniali, come cosa non nuova ma universal-

mente riconosciuta e senza contraddizione ammessa da tutti. Per
nulla dire dell apostolica fermezza, con che Pontefici posteriori rigo-
rosamente giudicarono le cause matrimoniali de' piu potenti Mo-
narchi , senza che questi giammai zittissero contro quell 'esercizio

di potere ad essi si disgustoso, il che sarebbe stato impossible se

dalla condiscendenza de' Principi fosse nato quel diritto della Chie-

sa. Ricordi ognuno i gran nomi di Niccol6 I, diAdrianoII, di

Clemente III, di Celestino III, d'Innocenzo III; ed a fronte di

questi ricordi i Lotarii, i Filippi Augusto, gli Alfonsi di Leon e

simiglianti. Peccato che ai fianchi di questi Sovrani non si trovasse

un Nuyts , il quale avrebbe illuminata la loro ignoranza sugli abusi

di quei venerandi Pontefici !

Ma che diremo se anche nella Chiesa greca, dove non ci fu me-
dio evo, si ebbe sempre la medesima sentenza, dell'appartener cio&

all'autorita ecclesiastica il giudizio delle cause matrimoniali? L'ora-

tore il dimostr6 coi canoni di diversi Concilii; e conchiuse coll'av-

vertire i nemici della Chiesa , che essi dalla perfida fellonia e dal-

F ostinato accanimento nel combattere la sposa di Gristo ,
non po-

tranno impromettersi che vergognosa sconfitta.

VI.

Cronaca di Scienze Naturali.

1. Si e pubblicato a mezzo Agosto un fascicolo degli Atti deWAc-

cademia Pont, de Nuovi Lincei, il quale compie il T.IV. Contiene
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principalmente le seguenti iiiemorie : Sulla teorica generate delle su-

perficie del prof. G. Mainardi.

Sulla valle latina
( Appendice alia mem. pubblicata nella Sessione

del 31 Dicembre 1848) del prof. G. Ponzi.

Sulle sperienze fatte a Milano del prof. P. Gorini a dimostrazione
delle sue teoriche sulla formazione delle montagne ecc. dello stesso.

Sulle apparenze oswrvate neli' anello di Saturno nel 4850 e 54 ,

del prof. P. A. Secchi.

Sui criteri d integrabilila delle fttnzioni differenziali del prof. P.

Yolpicelii.

VJene a^presso un rapporto, letto dal pr. F. Ratti a nome d'una

commissione, favorevole ad mra richiesta del sig. Paolo Mengarini,
che ricooosce quale introduttore nello Stato d'un'arte utile

,
cioe

della preparazione in grande dell'ossido di zinco per uso dclla pit-
tura e delle vernici, come pure d'un imovo metodo di preparazione
dell' olio seccativo di lioo , mediante il perossido di manganese.
L'utilita deirintroduzione dell'ossido dizinco in luogo della biacca

e indubitata, non solo per cio che riguarda la inalterabilita delle pit-
ture all* emanazioni solforose; ma assai piu per la pubblica salute ,

allontanando dall'arteilmicidiaJ veleno, ch'e la biacca. L'ossido di

zinco, come avea provato il ch. Chevalier, si unisce benissimo all'olio

di lino e da vernici preferibili a quelle fatte colla biacca. L'olio di

lino bollito col manganese s'e mostrato seccativo al pari di quello

preparato col litargirio, ed e di piu, a motivo di tal preparazione,
inalterabile anch'esso aU'emanazioni solforose.

Un altro articolo si aggira iritorno alle malattie delle uve. II sig.

Ministro del commercio, agricoltura ecc. in^itava Tanno scorso 1'Ac-

cademia a riconoscere I infermita delle uve ed a suggerire i rimedi

piu opportune per essa. Eietta una commissione, questa non potendo
cosi presto soddisfare al proprio incarico colla perfezione che bra-

mava, mand6 al Ministero una nota, per cosi dir, provvisoria, e

continuava i suoi studii, quando la cessazione quasi istantanea del

morbo ne'vigneti di Roma venne a felicemente interromperli. La
nota fu pubblicata il di 6 di Settembre 1851 nel giornale di Roma
ede qui riprodotta.

2. Questa riproduzione e giunta opportuna ; perocch^ la malattia

delle uve si e di nuovo palesata, come a tutti e noto, in questo anno,

ed in alcuni de' vicini territori, es. gr. in quelli di Velletri e di Ti-

voli, ha cagionato danni gravissimi. II sig. prof. Sanguinetti si occu-

pa intorno a questo soggetto, del quale anche questa nostra crona-

a ha fatto parola piii d'una volta nell'anno scorso (Vol. VI, 620;

VII, 427, 378). Finora sempre meglio si conferma che il, cosi det-

to , latte di calce , il ranno o altri liquori alcalini sono validi rime-

dii per la malattia. Mons. Ciuffa, non meno versato nella botanica

nell' agronomia che nelie materie legali, ha sperimentato come ia
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uoa stessa pergola iriaffiando con tali liquori sollanto alcuni de' tral-

ci, ne' quali cominciava a manifestarsi ii morbo, questi soli erano

preservati.
II sig. Tornabene prof, neli'universita di Catania consiglia di medi-

care le viti raalate, collo sfogliare le infette, esponendone i grappoli
e i tralci infetti ai raggi diretti del sole, che col loro calore distrug-

gono la iunesta crittogama. E se questa appaia soltanto sull'estre-

mita delle varie parti della vite, ei costuraa recider 'quelle, perch&

gli spori non si diffbndano, ne si propaghi il male. Per contrario,

se 1' Oidhim Tvkeri avesse gia diffuse la sua figliuolanza assai larga-

mente, allora a distruggerla converrebbe giutare il calor del sole con

leggiera lozione d'acqua di calce passata sulle parti infette col pen-
nello. Resta a vedere se il sole fra di noi t e ancora in Piemonte, in

Savoia, in Francia o altrove, si mostrera cosi valente, come, al dire

del pr. Tornabeae, si mostra nella sua Catania.

II sig. Menici, considerando potersi paragonar la lanugine che ap-

pare sulle viti infette alia rogna o simili infezioni della cute umana,

fe'pensiero che potesse distruggere le monadi generatrici del con-

tagio delle uve cio cho distrugge 1'insetto della rogna (acarus sea-

biei). Fra i liquori acidi ed alcaliui, i quali, comeche contrarii nel-

ie qualita chimiche, convengono in ci6 che distruggono quegli esse-

ri microscopici , scelse 1' urina mista all' acido solforico , e ne ebbe

buon risuUamento. Qui si e osservato che quello schifoso liquore
ha la sua efficacia anche senza 1' acido , e si e osservato ancora che

il ranno, fatto a caldo, non ha minor virtu, ci6 ch'e stato pure av-

vertito dal sig. Turchetti.

Al sig. A. Riva custode agronomo dell'orto agrario deli'Univer-

sita di Pavia e sembrato osservare, che al piede delle viti infestate

tiall'Oidium Tukeri vegeta un'altra crittogama, che ha Taspetto di

una efflorescenza bianca e cuopre anche in parte le piccole barbe

delle radici. Se il fatto bene avverato si trovi esser generale, nori

sara certamente senza importanza.
Secondo la Gazz. Ticinese urv agricoltore, mentre nella campagna

luganese nettava 1'uva malata dal polviglio, port6 molte volte la ma-
no al volto per astergere il sudore ,

e il volto si fe rosso e irriiato

come se fosse stato tocco da una polvere vescicatoria : un altro, inten -

to da molte ore alia stessa faccenda , mangiava il pane colle mani

imbrattate dal polviglio e in breve fu preso da forti dolori di ventre

e da diarrea. Non sappiamo che altrove sia avvenuto punto di simi-

le. La cosa e meritevole di esame.

3. II P. Ang. Secchi ha pubblicato negli Annali del prof. Tortolini

una nota fisico-matematica sopra la reometria elettrica, il cui scopo

principale e di spiegare le recenti sperienze di M. Despretz, secondo

le quali la resistenza che fili metallic! omogenei oppongono alle

correnti elettriche non si trova proporzionale alia loro lunghezza.



CONTEMPORANEA 713

Avendo il P. Secchi comunicato per lettere Ie sue indagini a M.
Arago, quest! ne ha fatto menzione nei Comptes Rendm (1852,
Sem. 2, pag. 17) nel modo il piu onorevole. Altre ricerche speri-
mentali e matematiche intorno alia reometria elettrica erano gia
state pubblicate dal P. Serchi nel T. I de' citati Annali pag. 167,
177. Sono state ancora pubblicate recentemente negli annali del-

1' htituto Smithsoniano in Washington negli Stati Uniti , ed assai

prima avrebbero potuto pubblicarsi, se il manoscritto lasciato cola

dall'autore i'anrio 1849 non fosse perito in uri iweridio della stam-

peria di quell' istituto ; sveritura che non e in quegli Stati assai rara,
e le cui funes"te conseguenze non possono al tutto impedire la co-

pia, 1'abilita e 1'intrepidezza delle fire companies, sempre attive

contra gl'incendii.
4. Ne' mentovf,ti Annali del prof. Tortolini sono riportat? alrune

nuove sperienze del P. Provenzali prof, di fisica nel Coll. Romano,
intorno all' influenza della gutta perca ne' fenomeui della macciuna
elettrica (Giugnop. 288). Avendo egli continuato le sue ricerche, ne
dara una piu estesa esposizione nel prossimo quaderno di essi annali.

5. M. Babinet ha pubblicato una descrizione assai particolarizzata
d'un fulmine globoso, che entrato per un camino in una stanza,

passeggio lentamente per essa, erientr6 peraltra apertura nel tubo

e soltanto giunto alia sommita di questo , cagionft qualche danno.

Questa pubblicazione ha dato occasione a varie'simili relazioni, fra

le quali e quella del pittore Butti di un fulmine globoso osservato

da lui in Milano 1'a. 1841. II eel. Arago nell' Annuaire del 1838
chiam6 1'attenzione degli scienziati sopraqueste meteorefulminanti,
che differiscono dagli ordinarii fulmini, principalmente per la len-

tezza del moto, per lo splendore meno abbagliante e per la loro in-

differenza apparente pe' conduttori metallic!
,
che i fulmini ordinarii

seguono cosl fedelmente. Non pare che i fisici abbiano finora spie-

gato ne imitato co' loro apparati questi curiosi fenomeni. Sono
forse in questi fulmini molte molecule ponderabili, come inzuppate

d'elettrico, e da esso mosse ed agitate?
6. II ch. sig. dott. A. Cappello scelto da questo Pontificio Go-

verno per rappresentarlo presso il sanitario congresso internazionale

che aperto a Parigi il di 23 di Luglio del 1851 fu chiuso nel dl 19

di Gennaio del 1852, ha ora pubblicato in Roma de' Cenni Storici

relativi al congresso medesimo. Questa opera scritta con franchezza

e con piena cognizione di causa , potra da molti leggersi con inte-

resse, non peraltro senza un doloroso sentimento, vedendosi come

talvolta pareva intendersi, ancora da chi meno lo avrebbe dovuto, a

favorire piuttosto i material! che i sanitarii interessi; rimprovero
del resto che niuno potra certamente fare al nostro autore.

7. Avendo noi piu volte fatto parola del magnetismo animale ,

aggiungererno qul, che ci viene scritto dair Accademia delle Scienze
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<ft Padova essersi istituita una commissione per verificare i fatti del

raagfietismo ani rattle ; la quale peraltro finora nulla ha trovato ; cioe

(cooie not 1 intendiaraoj nulia non is^iegabile con altre cagioni gia

note e da tutti ammesse.

VII.
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